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wiCenxa. tltrc artatiixzax»ni « 
•ffiancano «d MM. 

Ma * quelh che ai chiedono a 
che aerve nvUrr nella FSAI. 
credo sia giusio napoaderc cKe 
malnrado tutto la FSM ha assol-
to ed assolve ancora un ruolo 
importante nella lotta antunpe-
riahsiica e nellaziooe di toate-
gno dei popoh che lotta no per 
la libera*ione e lindipendenzi. 
La CGIL ha trovato nella FSM 
una sede important* di incon-
tro con i lavoratori dell'Asia. 
drU'Anienca latin*. deU'Africa. 
con ll popolo vietnamita. l a 
FSM e inoitre per U CGIL una 
jrrande tnbuna dalla quale si 
po6 far conoscere a tutto il mo-
vi mento sindacale le sue espe-
nenie. le sue elaborazioni. le 
sue ricerche. per la costrunone 
di nuovi rapporti sindacali inter-
nazionali per una nuova coope
ration* Internationale per un piu 
incisivo interaazionalistno. 

MARIANETTI 
segretario CCdL di Roma 

0 fenomeno piu rilevant* *• 
merso al congresso a me pa
re sia stato quello della conte-
atazjone. alia base delta quale 
starmo due atteggiamenti pottti-
ci. U prima contest* quanto di 
veochio. di burocratico e di «r-
retrato esiste ancora nell'orga-
msabone smdacaJe; il secoodo 
contest* invece quanto c'e di 
nuovo neti*esperienm del nostra 
movimento. nella ricerca di una 
sempre piu autonoma colloc»iio-
ne nella societa.. II primo eseri-
tne l'esigenw di rinnovamento e 
di partedpazione. I'aJtro nostal-
fie. e si attests cosi BU poaiaoni 
di sostanaale conwrvanone. Oc
corre che k> Stato e il governo 
diven#ano oggetto della nostra a-
zione e che la programmazione 
*ia assume come oniettivo positi
ve del sindacato. evitando cost 
di generalizzare U giudizio nefa-
tivo sul fallimento delle attuali 
esigenae di piano, trasformao-
dole in improponibili in quaato 
terrene di scontro. 

Per quanto riguarda le in
compatibilita, una oonoluskme 
angaria aarebbe facile se le 
motivazioni par un breve pre-
cisato rinvio di aleuni aaootti 
di esse — dopo one il oonarea-
so ne abbia sanzionato l'adozio-
ne — fossero relative ai probVe-
mi di assestamento e di utilis-
xazione dei quadri. La ooaa sa-
rebbe possibile se le modal ita, 
i contenuti e le motivazioni re-
atassero quelli affermati nella 
relazione di Novella in quanto 
in altro modo si risehia che 8 
nnvio diventt permanente- Con 
altre motivazioni — perioolo 
del pansindaeajismo, della spo-
litidziarione, della perdita 
delle caratteristiche di cuuse 
della CGIL — si risehia poi di 
far crescere quelle forze oht 
tali pericoli e eedimenti ritengo-
no conneasi alia tcelta dell'auto-
nomia del sindacato. 

Per quanto riguarda k cor-
renti e doveroao riconoacere 
che ease banno conaentito U 
esperienza, unica nell'ocoidente 
europao. di un aindacato di 
claaae umtario pur nella divi-
aione marcata tra i partiti del
la class* operaia. 

Ma il problems che si pone 
oggi, nella fase della ricostru-
xione di un nuovo rapporto con 
i lavoratori. e quello di riconai-
derare La vita interna dell'orga-
nizzazione. superando gJi stru-
menti tradizaonau che hanno fta-
rantito l'unita. per sostituirli 
con una pratica interna e un 
grado di parted pauone che cor-
risponda alia nuova domanda 
dei lavoratori. Queato processo 
deve partire sin da ora con la 
assoluzione di comportamenti 
nuovi che partano dalla fine del 
monoliUsmo di oorrente. 

GIULIANATI 
segretario nazionale 
FILTEA 

Indubbiamente. la linea di po
litics economica espressa nella 
Tesi A dei temi congressuali e 
un passo avanti rispetto al pas-
sato. Tuttavia essa non e an
cora adeguata alia realta dello 
icontro che si determina sul 
terreno della saldatura organica 
permanente ricercata dal capi-
talismo tra potere economico e 
notere politico. In questo senso. 
la programmazione economica — 
se non mettesse in discussiooe il 
aistema — rimane lo strumento 
di salvaguardia del potere ca-
pitaliatico ed e un ostacolo alia 
realizzazione piena dei diritti dei 
lavoratori. D'altro canto non c'e 
dissenso — in questo Congresso 
~ sui nsultati del piano. Pos-
siamo affermare che la CGIL e 
i lavoratori hanno fatto saltare 
i presupposti del disegno cspi-
talistico. inteso come istituxiona-
lizzazione del sindacato. suo in-
gabbiamento nella politics dei 
redditi e dell'accordo quadro. in
teso come integration dei la
voratori nell'azienda. 

Per questo la c democrazia di 
piano » rimane un modo di es-
scre del regime capitalistico, un 
tcrrpnn di sronlro sul quale non 
abbiamo timore di scendere con 
un'azione diretta non solo contro 
il monopoUo. ma contro il capi
tate. 

Si e dctto che il tempo di un 
tale scontro si aprira a seUem-
bre con il rinnovo dei ccntratti 
per oltre 5 milioni di lavorato
ri In realta il contralto dei tes-
sili ha una scadenza piu Ionta-
na e tuttavia essi non potranno 
atlendere le scadenze contrattua-
li perche i loro problem i non 
possono attendere: dalla ndur.io-
ne dcll'orano di lavoro alia 
trattativa per gli organici. al ne-
cessario attacco ai riuni fre-
tietici del lavoro. all'oocupazione. 

Non posso concludere il mio 
intervento senza esprimere il 
mio pensiero mtorno a trc im-
portanti temi di dibattito: au-
tonomia ed incompatibilita. uni
ts. politica internazionale. In 
online alia autonomia ed alle in
compatibilita occorre accelera
te i tempi, anche per rendere 
piu incisiva l'azione che in que
sts stessa direzione viene con-
dotta da altre confederazioni. 

Anche sul terreno dell'unita 
occorre avanzare celermente, po-
nendosi al di fuon di una lo
gics e di una pratica contrat-
tualistiche. nella consanevolez-
ta che il prootsso unitario. co 
me e cresciuto dal momento in 
rui sis mo usciti dalle funuste-
rie dcllc premesse di vslore. 
oosi crescera con il crescere 
aVlJe lotte e dei loro piu avan-

contenuti, con U crescere 

della democrszia operaia. 
Sul piano dt'Ha politica Interna

tionale ?i si chiede di uscir<? dal
la F*SM. Ma 10 chiedo: 1'adesio-
ne ci iimita forse nella nostra 
autonomia e nelle linee poli-
tiche che intendiamo seguire? 
La nostra usc:ta ftvnrirebbe la 
lotta contro il colonialismo e lo 
impenalismo? Credo guindi che 
— se siamo d'accordo su guanto 
stiamo fscendo all'interno della 
r̂ SM — il problcma d«'W><* esse 
re visto in termini dixersi. an
che guesti mdipendenti da qual-
vasi contrattualisrno. Si tratta 
in realta di affidare am he <ju'' 
sto problema — conn- problcma 
<ii utvita — alia *.ni7iativa e a!!a 
coscienza dei lavurator.. 

GUERRA 
vice segretario CGIL 

Nel corso del dibattito con-
grcssuaJe sono emerse difTercn-
>e reali. anche notevoli. Scheda 
ha affermato ieri che siamo in 
condizione di arrivare a conclu-
S'oni unitanc. e si c, nel suo 
ir.tervento. impegnato a foodo 
nella ricerca dell'unita. Io non 
so ancora se queste conclusio 
n; unitarie siano posstbili. ma 
accolgo in pieno l'invito del com-
pagno Scheda perche l'unita 
della CGIL e il piu grande dei 
nostri obiettivi e dei nostri 
compiti. 

Per quanto riguarda l'incom-
patibilita. e sbagliato condizio-
narla al superamento delle cor-
renti poiche sono, questi. due 
dei veri problemi che 1'autono
mia ci pone, ma sono tutti e 
due problemi da risolvere con 
la massima urgenza. Facciamola 
dunque. questa incompatibilita. 
tutu e a tutti i livelli. ma sen-
za dimenticare l'esigenza dei 
tempi e dei modi di attuazione, 
delle venflche. Io propongo che 
si deads e si attui imtnediata-
mente rinoompatibilita con le 
cariche elettive e con le cari-
che di partito a livello di uf-
flci politici, rjnviando l'attua-
zione deirincompatibilita con le 
direzioni dei partiti a dopo un 
periodo di veriflca. 

Sulla programmazione. voglio 
ricordare che 48 congress! pro
vincial! su 95 si sono conclusi 
con una soluzione unitaria su 
tale questione. e fra questi To
rino. Milano. Venezia, Bologna. 
Napoli. Palermo. Sarebbe vano 
e sbagliato andare a cercare 
se queste soluzioni unitarie so 
no piu viclne all'una o all'altra 
delle due tesi; la verita e che 
esse esprimono una inconteni-
bile volonta che supcra e tra-
volge gli schemi di corrente. 

Sulle question! della nostra 
collocazione internazionale. dai 
congressi e uscita una risposta 
plebiscitaria a favorc della no
stra presenza nella FSM. Que
sta risposta non e un rifiuto 
alle intese a livello europeo. 
non e certamente un rifiuto al 
necessario rinnovamento dolla 
vecchia FSM. Essa e invece il 
rifiuto di chiudersi dentro una 
concezione europeistica del sin
dacato. e raffermazione di una 
forte volonta internazionalista. 

Ma la nostra ricerca unitaria 
non si esaurisce nei temi alter
native Propongo che il nuovo 
comitato direttivo della CO IT. 
si riunisca con urgenza subito 
dopo il Congresso per una ve
riflca delle piattaforme contrat-
tuali e per affrontarc i proble
mi del necessario coordinamen-
to. Intanto qui nel nostro Con
gresso poss i a mo subito rettifi-
care il tiro, porre le grandi 
scelte qualitative del salario, 
deH'orario. dei diritti. ma por
re anche con forza il problcma 
di far crescere il potere dei 
lavoratori dentro e fuori le 
ajionde c su questo tema stnrt-
turare le piattaforme rivendi-
cative, mettcrc a punto una stra-
tegia complessiva, programma-
re il movimento. 

Quanto all'unita. essa deve 
essere concepita e costruita co
me un mezzo importante per la 
conquista e la gestione di un 
maggiore potere sindacale dei 
lavoratori. Percid si deve re-
cuperare i) processo in atto 
alia base e che investe insic-
me le strutture sindacali ed i 
contenuti di lotta. senza con-
trapnosizioni tra vertice e ba
se. Mentre. in molte fabbriche, 
si eleggono i delegati unitari 
di linea e di reparto, si fanno 
le assemblee dei delegati, si con-
ducono unitariamente lo verten-
ze, la semplice intesa fra le se-
7-ioni sindacali esistenti diventa 
insufficiente. Dobbiamo prepa-
rarci con urgenza ad un gran
de salto di qualita. (liicllo die 
deve portarci alle sc/ioni sin
dacali unitarie. 

TRENTIN 
segretario generale FIOM 

Tutli noi avvertiamo che il 
nostro Congresso o giu.stamcntc 
\isto e sdi'a domani gmdicato 
per l'apporto che csso riuscira 
a dare alio sviluppo reale del 
processo unitario. 

Con i grandi risultati che la 
unita di azione ha conseguito, 
sentiamo di essere vicini ad un 
punto limite al di la del quale 
o si compiono nuovi passi con-
creti e qualiflcanti verso l'uiu-
ta organica op pure si mchia un 
grave logoramento. Siamo an-
dati troppo avanti infatti per 

Telegramma di 

protesto 

del congresso CGIL 

alia prosidenza 

della M l - TV 
LIVORNO. 20 

II Centra l * della CGIL ha 
Invlato egal un telearamma dl 
protests alls presidents « alia 
dlrailene della RAI TV. Ecco il 
teste: • Deleaatl VII Congresso 
CGIL pretestano per scarta e 
partial* Infermazlone lavorl 
cenaretsuall piu Important* or-
aanTuatieM sindacale Italians. 

CI* ssHellnea ancora una vol
te uraenie riferma democratf-
ca KAI-TV per oblettlva et •••u 
rient* Informations si servlj'o 
del laveraterl a dl tutti I cltte-
dlnl ». 

non pagare duramente un ri-
piegdmcnto so^tan/idlc iul fron 
te dell'unita. Infatti — lo n-
cordava Novella — c'e sui pro
blem] dfU'autumxnia e della 
umta un travaulio realc, fecon-
do. serio urmai present* in tut-
tc le organi£za««>m sindacali. 
\A> ricordavd HTJ Bom e ht-ntri 
il dovcrc di dirlo anth io chv 
partecipjixio ai due congressi 
del Id FIM t- della LILM si a\-
vcrtiid che id coike/iofie dfl 
smudcato (.tHtif orHd[i.£z<»/iont' 
di class*. 1̂  run/.ione deU'duto-
nornia in [#nr>Mi luogo come au
tonomy di claste. lostituisce la 
preiiii'S^a nuova di un confron 
lu d iKUId tt>l IHellldlU 1.VUU, Hid 
vivo •• focoitdo. U£ho dt'llc gr«m 
di lotte unitarie del ti« e del '6tf. 

J J risthio die n sta di front e 
a questo punto c quello di un 
dibdlUUi c-he si sviluppi a due 
hvelli, unu tra i quadri sinda 
call e l'altro alia bam-: 1'UIKJ 
intentrato sui grandi temi di 
straiegia, l'altro sui temi del 
l'aziooe nvendtcativa inune 
diata. in cui pero una base ope 
raid del tutto adulta cere a di 
esprimere con la forza che tut 
ti sappianvo la volonta 'li dare 
sbocchi piu genera li alia sua 
lotta quottdiana. II d.battito sui 
grandi temi deH'autononua u 
dell'unita risehia cosi di diven-
tare accademia se non si sal da 
con un processo di profondo 
rinnovamento del sindacato. Ora 
le piu recenti lotte ci hanno in-
segnato anche questo: la neces
sity di un modo nuovo di fare 
la politica unitaria. La conqui
sta dell'assemblea di fabbnea 
come quelia dei delegati espri
mono un processo che va al di 
di la del momento puramente 
rivendicativo: e un processo che 
ci costringe tutti ad affruntare 
in modo piu concreto e stnngen 
te sia i grandi temi della poli
tica di unita, sia la ricerca di 
nuovi obiettivi general! tapa 
ci di offrire uno sbocco all an-
sia di rinnovamento della socie 
t i che anima le lotte di questi 
mesi. 

11 processo di crescita del 
sindacato ^ ormai ad un bivio 
anche nella fabbrica: o appro-
da al consolidamento di un po
tere. anche grande inizialmen-
te, staccato pero da una reale 
partecipazione di massa. op-
pure il sindacato nesce ad af
fermare attraverso piu a 
vanzati strumenti di potere e 
di democrazia diretta la sua 
egemoma sulle istanze rivendi-
cative delle classi lavoratrici. 
cimentandosi in una costante 
veriflca oritica della sui pttli-
tica. Dobbiamo nuscire ad ope-
rare una prima saldatura tra 
svilupi>o dell'iinita a tutti i li
velli del sindacato e una par
tecipazione di base che costi-
tuisce la condizione msostitui-
bile per uscire dalle sccche di 
una politics dell'unita fondata 
ancora st>esso sulla contratta-
zione delle reciproche rinunce o 
sulla mortificante richiesta reci-
proca di garanzie preliminari. 

Sui temi ancora controversi 
not abbiamo non solo la possi
bility ma il dovere di giungerc 
ad una soluzione unitaria. E' 
possibile giungere a degli orien-
tamenti di principio sui pro
blemi delle correnti e detl'in-
compatibilita. 

E' possibile deflnire del!? mi-
sure anche parziali che diano 
una prima, concreta attuazione 
a questi orientamenti di princi
pio. K' possibile deflnire un ter-
mine entro il quale verificare il 
nostro sforzo e i risultati del 
nostro impegna come CGIL e 
assumcre quindi, senza subor-
dinarc il nostro oomportamonto 
a quello degli altri, le decisio-
ni operative ulteriori che sa-
ranno necessarie. 

Ritenfio anch'io che 1'obictti-
vo del totale superamento del
le correnti coinvolga un lmpe-
gno da parte di tutte le comno-
nenti della nostra organizzazio-
ne che non si pud esaurire in 
breve tempo, che quindi le sca
denze tlnali dei due processi 
siano diverse. K' possibile pe
ro affermare fin d'ora la fine 
della disciplina di corrente. il 
principio della formazione e 
della scelta unitaria dei qua
dri. fllmenn a livello di base, il 
su|>eramentfl di ogni forma di 
precnstituzione delle decisioni 
in sede di corrente come delle 
pubblicazioni di corrente. Que
ste scelte possono essere eom-
piute. e su queste come su altre 
il congresso puo trovare una 
soluzione realmcnte unitaria. 

Ma non basta. II nostro unpe-
gno contrale va ancora portnto 
nello sforzo per costnure gia 
alia base dell'orgnnizzazinne un 
sindacato nuovo. R in questa di
rezione mi semhra che possa 
ofTrire un contnbuto reale la 
intosa rnggiunta fra le federa-
zioni dei metalmeccanici non 
solo per costruire un centro di 
stinii economiri gestito unitaria
mente. o nor l'avvio di una for-
ma7ione sindacale unitaria per i 
ginvani lavoratori, ma anche 
per la costituzione di comitati 
permanenti di coordinamrnto fra 
le se7ioni sindacali, per la crea-
7ione di comitati di reparto uni
tari, per la designazione unitaria 
di delegati di reparto, di linea, 
di gruppi di cottimo. Questo ti-
po di sindacato unitario che vo-
gliamo costruire e che assume 
dentro di so tutto il travaglio 
die esiste alia base del movi
mento rivendicativo. non e Tin-
tcrlocutore di comodo die atten-
dc qualcuno e che il giornale 
della FIAT sembra auspicare 
con trepida7ione. E* un sinda
cato che nello stesso tipo di 
dcmocraiza operaia sulla qua
le vogliamo ediflcare, non potra 
non esprimere una profonda 
carica rinnovntrice sul piano 
dell'intera societa. 

I.a lotta contraUuale del-
l'autunno ci chiama ad uno 
M.oiitu> duro con il padionaUi, 
c ad uno scontro complesso. Cio 
per due motivi fondamentah: 
mnan/itutto jierche le riven 
dicaziom dei lavoratori non sa 
ranno in ogni caso compatibili 
con il tipo di equilibria sul 
quale le grandi concentrazioni 
intendono fondare il loro pre-
dominio; in secondo ltiogo per
che accanto ad obiettivi essen-
7iali come gli aumenti salariali, 
le 40 ore, la conquista di nuo 
vi diritti, vi sara meluttabil-
mente al centro della lotta con-
trattuale un tema di fondo sul 
quale >l grande padronato non 
si limitera a resistere ma ten 
lera invece un contrattacco- e 
questo tema sarA la ronvalida 
o nirno dell'esperien?* dt con 
trattazione azicndale, sara il 
diritto che nei fattt noi voglia-
m<» affernnre alia i-ontratta/m 
no artico'ata nflutando sotto 
qualsiasi forma il principio del
la tregua. 

Catena di drammatiche lotte operate in Lucchesia 

SI SONO STESI SUI BINARI 
/ metallurgki in sciopero 

La paga di fam«r la multa • I'attacco alia saint* hanno fatto scattare la riballiona 
alia Lenzi - In pericolo il posto di lavoro di continaia di person* - Richiamo del PCI 

alia lotta politica per un cambiamento generale d'indirizzi economic! 

LUCCA — Corteo durante un recente sciopero. 

Convegno oggi a Bologna 

Banca delle cooperative 
progettata dalla Lega 
Si costituisce intanto un Consorzio finanziario - Un punto 
importante per la costruzione del «sistema nazionale di 

azrende autogestite >• - I risultati positivi della UNIPOL 
A fiemmeno tro mesi dal 

congresso della Liega nazio
nale cooperative, che ha po
sto al centro del suo lavoro 
la cieazione di un «siste
ma nazionale di aziende coo
perative autogestite», si sta 
dando attuazione ad una del
le decisioni adoftate al ri-
guardo: la creazione del 
Consorzio finanziario intercoo-
perativo. 

Attraverso questo stru
mento finanziario la coope-
razione aderente alia Lega 
vuole, intanto, poter contare 
per quello che vale. E per 
contare chiama i propri or
gan! smi cooperativi a forma-
re un centro finanziario che 
potra intervenire per: 

1) aiutare ed assistere le 
cooperative ad accedere a 
tutte le forme di credito a-
gevolato; 

2) fornire garanzie sus-
sidiarie per la promozione 
di cooperative in zone debo-
ii, dove spesso soci volente-
rosi si scontrano con la dif-
ficolta di fornire alia banca 
pnvata la garanzia; 

3) studiare la possibi
lity di acquistare macchina-
ri e attrezzature da cedere 
in affitto o a riscatto (lea
sing); 

4) riscuotere credit! per 
conto di cooperative, special-
mente verso enti pubblic! 
(factoring); 

5) effettnare prestltl a 
breve termine, sconto di car-
ra conimerciale e prefinan-
ziamenti. 

Gia da questo elenco si ca-
pisce lu vasta gamma di fun 
zioni cui puo tar fronte lo 
organismo finanziario, il suo 
valore promortonule. L'espe-
rieiua che verra acquisita 
potra contnbuire a far ma-
turare il progetto di una 
B a n c a della cooperaztone. 
Cda importanti organism! 
della Leg» aderiscono alia 
Banca cooperative interna
zionale di Basilea; Intendo
no trarne vantaggio nel 
rapporti mternazionali ma 
anche esperienze. Un movi
mento che ha quasi due mi
lioni cli aderenti, e che pre 
senta notevoh prospettive dt 
ultenore sviluppo, e del tut 
to owio che cerchi di uti-
liz?Jire le potenzialira econo-
miche die rappresenta. Quan
to esse siano vaste lo si e 
vednto con i primi anni di 
esperien7a della compagnia 
assiruratnce del movimen
to cooperativo UNIPOL che, 
in breve tempo, ha consen-
tito di far rifluire In inve
st iment I cooperativi circa tie 
miliardi di lire. 

Nel caso della UNIPOL dt 
grande rilievo e la novita 
deU'esperienza. Da un lato 
c ' e una compagnia ssicu-
ratrice che, per essere esclu-
siva proprieta del movimen
to cooperativo (non sono am-
messi azionisti privati), ha 
carattere sociale; dall'altra 
c'e una massa di lavoratori 
che attraverso j servizi as-
sicurativi (responsabiluiR ci
vile auto, darmi di ogni ti
po, integrazione della previ 
denza) entrano per la pri
ma volt a rn eontatto con la 
cooperaztone. Un delicate set-
tore, dove 1 privati compio
no specula/ioni gratuite (tan-
to che se ne e chiesta na-

zionalizzazione integrale) ve-
de cosi affennarsi un'impre-
•sa autogesrita che fornisce 
anche mezzi per l'ultenore 
sviluppo di attivita econo-
miche non capitalistiche. 

Di questi problemi si di-
scutera oggi, in un conve
gno convocato a Bologna; 
neila assembles sociale della 
UNIPOL convocata per do
mani; neir assembles costltu-
tiva del Consorzio finanzia
rio indetta per il 6 luglio. 

II discorso che viene por-
tato avanti non ha carat
tere aziendalistico: se con le 
quore social i, il prestito da 
parte dei soci e altre for
me di tntervento le coopera
tive possono potenziare 1' au-
tofinanziamento, nondimeno 
esse pongono continuamente 
e con forza il problema di 
una scelta politica per la 
espansione della cooperazto
ne in quel settori — agrl-

coltura, abitazioni, lmpresa 
artigiana, pesca, consumo, 
ecc... — dove essa si presen 
ta in uno dei modi piu 
diretti e rapidi di affronta-
re la situazione sociale, dl 
sciogliere positivamente il 
contrasto fra esigenze dei la
voratori e rapina capita-
listica. Si chiede quindi la 
priority per le cooperative 
nella concesslone di credi
to agricolo, un Fondo dl 50 
miliardi per la cooperaztone 
di consumo. una modifica 
radicale dell' intervento pub-
blico per 1' edilizia residen-
ziale e altre misure che va-
dano m direzione dell'as-
sunzione dello sviluppo coo
perativo nei plani di svilup
po pubblici. Ma le cooperative 
non staranno ad aspettare e 
getteranno nella battaglta po
litica il peso delle loro forze, 
unite anche in campo finan
ziario. 

Pesante repressione poliziesca 

La Spezia: denunciati 
nove democratici 

Di nuovo in lotta gli operai dell'Ansaldo • Imponente 
manifestazione degli impiegati della Pirelli di Milano 

LA SPKZIA, 20. 
(Wave a/ione intunidatricc 

della poli/ia a La Spezia nei 
confronli delle lotte operate e 
ilemocratiche. Nove pcrsone, 
tra cm un membro della C.L 
del canticrc dt Muggiano. il 
sefiretanu provinciate della 
K.(;.(M. e il corrispondente dcl-
I'L'nifd. sono state denunciate 
per corteo non autorirzato e 
blocco --tradale. 

L'a?ione repressive poliziesca 
si rifcnsce a una manifesta
zione che si e svolta nei gior-
ni scoisi, c che non aveva 
d.ito luouo ad alcun blocco 
stradale. in sohdarieta con gli 
operai tlollii jutiticio Vtonle<lison 
e del cantiero di MiifCftiano. 

Hottur.i delle trattative per lo 
rivendica/ioni deiili ansaldini, I 
lavoratori del cantierc hanno ri-
ÎHistn immedi.itamente alia in-

traii'iu'en/a dcll'lntersind uscen-
do in massa dal cantiere. In »n 
clmia di forte tensione si e ini-
7tata un'assemblea unitaria per 
decidere le forme che la lotta 
dov ra assumcre 

» • • 
MILANO. 20 

(Hi impiegati della Pirelli 
sono st.iti protaffonisli ogfti di 
una grande giornata di lotta-
Tre mild lavoratori della piu 
tfrande industna milanese so
no scesi in sciopero compatto 
per tutta la giornata rispon-
dendo in tale maniera alia po-
che//a dcllc offeite avanzatc 
<la Pirelli circa le richieste 
che sono al centro dell'aitita-
7ione — carriere. meriti e an-
ziamta di servizio, categorie, 

Uiialificlie — che Manno portan-
do avami da ormai un mesc, 
con sciopen articolati a sorprc-
sa. con manifesta/ioni. ecc. La 
direzione. anche all'ultimo in-
contro convocato in tutta frct-
ta ten sera su ininativa del-
1'iifficio reRionale del lavoro, 
insiste a non volere trattarc 
sui ,iunti proposti e offre una 
propria soluzione al di fuori 
delle nchir*te dculi impicpati. 

Stamattma. I'asscmblea del
la Bicocca. quando ha conosciu 
to i termini dcllc offerte del
la a/iend.i ha respinto ogni pos 
sihile intend sulla base di (jye-
ste offerte e ha deciso di n-
prenderc inimediatjmcnte la 
lotta. Lo sciopeio e stato su-
bitanco e compatto. Mille e 
ciil'iiicccnto I. iv or. iton h.trino 
la«Ci;ito il cani(X) sportivo dove 
si erano mdunati e hanno mi-
7iato un lunjto. vivace corteo 
raggiungendo | a sede di rappre-
sentanza del monopolio, il (irat-
tacielo di piaz?a duca d'Aosta. 
Fuori e'erano gia le ragazze 
del centro meccanofirafieo, le 
tclefoniste. le dattiloprafe, le 
categoric piu «sfruttate» di 
Pirelli. Lo sciopero p riuscito 
anche al grattacielo. 

In mighaia mi/iavano una 
sene di vcloci girotondt attor-
no alia sede, improwisdndo 
comi/i. Con gli iminegati i rap-
presentanti dei trc sindacati 
che unitamentr dinjjono l,i lot
ta. C(ML. CISL. I'll.. Dalle 11 
alio 13 il trafflco in quc-ta /o 
na vitaie di Milano e rimasto 
paralizzato. 

Dal Mstre iamt* 
LUCCA. 20 

« Mia prepotenza dei padro 
ri: «h operai r.s(>ondono con la 
(Kcupa/ione /. Questo il cartello 
ehe l dipendenti dei cototltficio 
Oliva hanno mnalzato davanti 
alia fabbrita octupata mentre 
; lavoratori della « Len/i », :n 
'otta f>er **ah:tre la fabbr.ca. 
davciio vita ad una ciinesima 
protesta stendendo-i su: binari 
della ferrovia: due monienti 
Mgnif'.iativ! del niovimeitto uni
tario d: lotta. di una vastita 

, ^eii/a pretcdtnt:. che in <iues'a 
Uionii sta siuotendo Lucca. 

L'occuua/-«ine dello stabilimen-
to del t P:aU>tione -. in risposta 
al tentativo di ' ^errata * della 
direzione. la v .hrante manifesta
zione dei lavoratori della I^enzi. 
la lotta articolata in corso or
mai da rjuasi tre settimane al'o 
iutificio d; Ponte a Moriano. so 
no state !e tappe ohhligate di un 
ltinerario Imposto da una realta 
oper-ia nuova. che toghe >1 
sonno ai * padroni t e che con-
ferma come la Lucchesia — per 
dirla con un operaio — non 
sia piu quello • stagno di tran 
ou'lla rassegnazione T> che per 
anni ha permesso lo sfruttamen-
to piu feroce In f|uesto staRno, 
il primo sasso fu gettato dalle 
lavoratrici della Cantom. le qua-
li con la loro lotta yittoriosa. 
dimostrarono come sia |)ossibi!e 
piegare anche il padronato ptu 
duro e modificare sostanzial-
mentc una condizione operaia. 

Al Cotonificio Oliva — dietro 
al quale si nasconde il nome 
ben piu famoso della famiglia 
Costa — la lotta e inuiata quan 
do la direzione ha risposto ne-
gatiyamente a una piattaforma 
riyendicativa che chiede un au-
mento di salan che, per gli ope
rai del turno di giorno. raggiun-
gono le 4« TO.000 lire al mese. 
il premio di produzione e il di
ritto di assembles. La vertenza 
in queste settimane e stata esa-
spcrata volutamente attraverso 
un'altalena di incontri senza co
st rutto e da una sene di ri-
catti della dire/tone che. dopo 
la «serrata * del 12 giugno 
scorso (alia quale i lavoratori 
nsposero con 48 ore di sciope
ro) ne ha impudentemente pre-
anntinciata una seconda qua-
lora le macstranze non fossero 
nentrate docilmente al lavoro. 
rinunciando alia lotta come con
dizione per dare ltiogo al nuovo 
incontro fissato per il 25 giugno 
pfossimo. Questa minaccia e le 
mulle comminate a un intero 
reparto perche una lavoratrice 
era stata sorpresa a bere una 
bibita, sono state le classiche 
gocce che hanno fatto traboc-
care il vaso della sopportazio-
ne, provocando 1'occupaz.ione 
dello stabilimento che — come 
ci hanno dctto i lavoratori — 
cessera soltanto se 1'azienda 
mutera il proprio attegggiamen-
to aprenrio prospettive concrete 
di soluzioni positive alia v-er-
tenza. 

Dal gennaio scorso i 170 di
pendenti dell'officina meccanica 
I.enzi (erano 220 prima che la 
direzione. nel '67, lieenziasse 
50 operai) vivono sotto l'incu-
bo della chiiisura della fabbri
ca, sottoposti a nn'amministra-
zione controllata die scadra nel 
gennaio proximo P.ssi chiedono 
che prima di allora venga tro-
vata una soluzione che dia ga
ranzie serie e che per questa 
sia impegnato lo Stato attra
verso 1'IRI (come ha chiesto il 
PCI in due convegni). 

Prosecuendo nel nostro itine
rary. a pochi chilometri dal 
Cotonificio Oliva ci siamo in-
contrati con i lavoratori dello 
jutificio di Ponte a Moriano. 
* Anche oggi. ci hanno detto. ci 
siamo fcrmati per tre ore e 
mezza: un'ora di lavoro alter-
nata da me/z'ora di sciopero. 
come facciamo tutti i giorni 
ormai da qiiati tre settimane ». 

Anche qui la lotta e per il sa-
lario. per le liherta. per modi
ficare una condi/ione di lavoro 
che mina la salute. 

Attorno ai lavoratori dello 
fahbriche in lotta si estende 
intanto la solidarieta dei citta-
dmi. dcfrli enti e delle organiz-
7aziom democratiche: aleuni co 
muni testimoniano il loro soste-
gno alia battaglia o la stessa 
amministra/ione di Lucca do-
vrobbe disrutere le vertenzc in 
corso durante la seduta di Inne-
dl prossinin. so verranno adot 
tate le propose avanznte dal 
PCI in tal senso Anche queste 
sono l'espressione della coecien-
za setnpre piu vasta e profonda 
deHVsigen7a di mutare una real
ta economica e sociale precana 
e difficile i proprio ieri f- stata 
prcannunciata la chiusura della 
* Ferrari e Barsanti ». una fab
brica con 70 dipendenti). impo-
nendo — come si e affermato 
nello stesso convegno economico 
del PCI tenutosi ai primi di giu
gno — una politica diversa die 
sia fondata siiU'assunzione di 
una pirna responsabilita doi po-
trri pubblici per la garanzia del 
po"sto di lavoro 

Renzo Cassigoli 

A Varese 
convegno 

sul lavoro 
femminile 

Domenica 22 giugno alle ore 
9 si terra a Varese. Villa Mi-
rabello, il convegno regionale 
promosso dal Comitato regio
nale del PCI sul tema «Per 
una giusta retribuzione del 
lavoro femminile, per una nuo
va condi.-Mone delle lavoratrici* 

Terra la relatione introdut-
tiva Ivonne Trebbi del Coml-
taro cent rale del PCI, conclu-
derk i lavon Adriana Seroni 
della Direzione del PCI. 

Presiedera i lavorl il com-
pagno Aldo Tortorella dell'Uf-
ficio politico. 

Si estende il dibattito tulla 

riforma delle strutture stata I i 

La crisi dei 
settori tecnici 

Una lettera dai Lavori Pubblici - Lo svuota-
mento delle funzioni delCamministrazione ed 
• residu! passsvs - La Istta del tecnici al ser 

vizio di una riforma democratica 

Egregio Direttore, 
finalmente, grazie a VUmta. 

si e rotto il silenzio sulla si
tuazione della Pubblica Am-
ministrazione e dei Lavon 
Pubblici con gh articoli del 
13 e del 19 giugno. 

Ho apprezzato lo sforzo ten-
tato: analizzare cioe oggetti-
vamente un problema per il 
quale si sono, negli ultimi an
ni. affaccendati 19 o 20 mi-
nistri per la riforma burocra-
tica. Nessuno di essi e riusci
to nell'intento, perche? Ugo 
Vetere va al fondo della que
stione quando mdividua la 
mancanza di una volonta po
litica a nsolvere tale proble
ma. Volonta che, al contra-
no . ha sempre spinto nella 
opposta direzione sia lascian-
do malterate le attuali strut
ture sia intervenendo setto-
rialmente con la creazione di 
nuovi enti. nemmeno efficien-
ti. che sottraggono compelen-
ze ai van ministeri, ed al no
stro in particolar modo. Su 
tali dicasten poi, anzi sulla 
presunta inerlicienza del per
sonate. ricade la responsabi
lita ed il disprezzo dell'opi-
nione pubblica, che non si 
spiega, per esempio, perchS il 
solo ministero dei LL PP. ab
bia circa 1500 miliardi di re-
sidui passivi. 

In particolare nell'artieolo 
In questione si afferma che 
la situazione trova giustifiea-
zione solo accettando tre ipo-
tesi: che l'amministrazione e 
accent rata e tale deve resta-
re; che la sua inefficienza e 
insuperabile; che esista una 
volonta di svuotare di conte
nuti la funzione pubblica a 
vantaggio di interessi privati 
e clientelari. L'analisi e chia-
ra e mi trova d'accordo so-
prattutto nell'ultima ipotesl. 
Infatti da anni assistiamo al 
saccheggio delle competenre 
istituzionali del ministero dei 
LL.PP.: porti, aeroporti, fer-
rovie. citta universitarie, cen-
tri direzionali e residenziali. 

Le dichiarazioni program-
matiche del governo Leone, in-
dicanti la possibility delle fan-
tomatiche « agenzie », la cam-
pagna degli ultimi mesi, in 
un crescendo sempre piu al-
larmante, con cui si teoriz-
za l'inefficienza degli organi 
dell'azione pubblica. propo-
nendone l'abdicazione. il ten
tativo d'affidare all'IRI la rea
lizzazione e la progettazione 
dell'asse attrezzato di Roma. 
di «irizzare» le nuove struttu
re universitarie e portuali ed 
inline il disegno di legge per 
la difesa del suolo, cosa rap-
presentano se non la volonta 
di privatizzare lo Stato in ma
teria di interventi sul territo-
rio, negandogli di fatto la pos-
sibilita dl qualunque pianifi-
cazione? 

E tali organism! hanno fun-
zionato? Quante costruzioni 
ha realizzato la Gescal nel-
l'ambito della « 167 » a Roma 
e quant i miliardi sono ancora 
«congelati »? Quante scuole 
ha progettato e realizzato lo 
Ises? 

Per quanto riguarda il dl-
segno di legge sulla difesa del 
suolo, pur riconoscendo la 
gravita dell'art. 10 (assunzio-

i ne a contratto privato di cir
ca 630 unita: tecnici, ammini-
strativi, geologi, dattilografe, 
autisti, tutti con lauti stipen-
di), va sottolineata la gravita 
di un'altra proposta ed esatta-
mente quelia che prevede per 
i concessionari delle opere il 
10'i per spese generali. Ci6 
significa che rente privato che 
otterra di realizzare opere per 
100 miliardi avra 10 miliardi 
per spese generali: sfldo chiun-
que. con tale cifra, a non es
sere capace di creare un efTi-
ciente centro di progettazione. 

Lo Stato 
ed i privati 

Qualora gli organi dello Str-
to, nstrutturati , avessero tali 
cifre a disposizione. non ci sa
rebbe bisogno di delegare i 
privati a tali operazioni. C'e 
infatti da considerare che que
sti o gli enti appositamente 
creati per il sottogoverno, ope 
rano con denaro liquido men
tre il ministero dei LL.PP. 
agisce con le forme ngide del 
bilancio. Ci6 per dire che se 
l'analisi e precisa resto tut
tavia perplesso dinanzi alle 
conclusioni che se ne ricava-
no. Infatti, pur affermando 
che «una politica per 11 per
s o n a l deve scttrarsi alia lo
gics del particolansmo e de
ve avere coraggio lungimiran-
te» si mettono poi in luce 
aspetti e situazioni. indubbia
mente gravi ed assurde, la 
cui analisi non conduce ma! 
a proposte hingimiranti ma al
le quali. invece, le categorie 
nspondono con la logica. ap-
punto, ciel particolansmo. 

Voglio dire cho l'analisi po-
Utica e da sola sufficiente per 
partire verso una nuova strut-
tiirazione della Pubblica Am-
nunistrazione ed e l'umca che 
permetta di convogliare tutti 
gli mteressi di categona ver
so una battaglia unitaria. 

Avrei desiderato anche che 
venisse toccato il tema della 
legge-delega n. 249 con la 
quale il governo si propone 
di ristrutturare la pubblica 
amministrazione. Potrei di-
lungarmi sui suoi limiti obiet
tivi e dimostrare che. sen?a 
andare al fondo dei problemi. 
essa pub permettere al mas 
simo la raztonalizzazione del
le attuali strutture. Al nguar-
do vorrel nportare, ma non 
ne ho lo spazio, le dichiarazio
ni del nv.nistro Mannnr. esse 
lasciavano ben sperare in 
quanto affermavano la volonrti 

di proporre una totale nstrut-
tura^ione del ministero dm 
LLPP.. della quale parte po-
teva reahzzarsi con la legge-
delega e par'e forma re l'obiet-
tivo di nuove leggi da propor-
re al piu presto. 

In questo quadro vorrei in-
senre l'agitazione in corso del 
tecnici dello Stato nunni nel-
I'U.S.T. (Unione Sindacati Tec
nici) e decisi ad andare fino 
in fondo. Tale organizzazion* 
autonoma. che pare abbia re-
centemente affermato di esse
re pronta a sciogliersi e rien-
trare neU'ambito delle con
federazioni generali qualora i 
tre sindacati riconoscessero la 
fondatezza della sua lotta, sta, 
portando avanti una battaglia 
che non defimrei di categona 
bensi di settore in quanto in 
veste piu categorie (ingegnen, 
archi'etti. geometri, assistenti 
tecnici. disegnatorn. 

Pur essendo io un tecnico 
non ho aderito a tale mani
festazione in quanto 1'agits-
zione mira a soluzioni per 
nuovi organici e trattamenti 
economici e ad annullare sp«-
requazioni e situazioni para-
dossah oggi in atto. Tali ri-
vendicaziom, pure giuste, non 
sono inserite in un discorso 
nuovo e generale che l teo-
nici dovrebbero portare avan
ti come contnbuto alio sforzo 
ancor piu globale miziatosi da 
poco nel ministero del LL PP. 
grazie al movimento di tutto 
il personate, che mizia ad af-
ferrare la validita di obiettivi 
unitari tesi ad una radicale 
trasformazione delle struttu
re, cent rah e penferiehe, del 
ministero partendo dalla sua 
peculiarity di organo operati-
vo dello Stato. Tale nuova vi-
sione delle strutture, in via di 
elaborazione, trovera modi di 
attuazione in tempi successive, 
tutti pero gia inseriti nella 
prospettiva che si sta creando 
In tale ambito l'apporto dei 
tecnici, che a mio avviso rap-
presentano la nuova forza so
ciale della P.A., e fondamenta-

' le ed una loro azione setto-
nale e quanto mai dispersiva. 

I tecnici 
e la P. A. 

E ' necessario invece porta
re avanti una precisa analisi 
della situazione del tecnico 
nella P.A. e quindi immagi-
nare le nuove strutture con 
i quadri che le rendano piena-
mente efficient). Bisogna par
tire dalla considerazione che 
il tecnico, forza immediata-
mente produttiva e qualifies-
ta sul piano professional, 
mentre nelle strutture priva 
te, pur con i condizionamen-
ti politici propri alia finaliz 
zazione e all'utilizzazione del 
la ricerca e del prodotto, svol 
ge un'attivita che gli (> spc 
cifica, nella pubblica ammi 
nistrazione egli raggiunge il 
massimo della dequahticazione 
professionale, 

Infatti egh si inserisce m 
una organizzazione che tende 
a demandare tutti 1 suoi com
piti operativi ad enti apposi
tamente creati all'esterno. Egl-
non trova percib un campo ef-
fettivamente produttivo ma 
viene msento nel sistema bu
rocratico del controllo, nel 
quale la sua qualihcazione pro
fessionale viene via via a per-
dere ogni eontatto con la teal-
ta esterna in contmuo svilup
po tecnico e culturale. Quan
do pot le funzioni nmaste al
io Stato vanno attuate, egli si 
vede scavalcato dagh « esper-
t i» appositamente assunti ai 
quali va affidata la parte piu 
interessante ed operativa del 
lavoro mentre al tecnico, mef-
nciente, non rimane che aiuta
re l'esperto nel superare le 
difficolta burocratiche. 

Voglio dire che oltre alia 
dequalihcazione, e in atto un 
processo di mortiricazione sul 
piano umano, accentuato dal
la disparita del trattamento 
economico. Una situazione del 
generc non puo os.sere acco-
modata con l'eguale tratta-
mento economico ma va com-
pletamente nbaltata, Occor
re che l tecnici analizzino tut
te le funzioni operative del 
ministero dei LL.PP. e, riaffer-
mandole. creino dei nuovi 
centri operativi che siano al-
I'altezza della situazione. Al
ia base di tali ipotesl deve 
esistere la coscienza della n-
valutazione che la professio
ns pub e deve avere nella 
pubblica amministrazione. 

E' solo m un sistema nuo
vo ed organizzato, dalla pia-
nificazione terntonale al sin-
golo intervento, che la profes 
sione trova quelia dimensione 
sociale che le manca nell'ipo 
cnto concetto della libera 
attivita. Basta pen^are alia 
creazione di centri di piani-
Hcazione. cent rah e penfenci, 
;n cui si elaburuiu i piani ter-
ntonali di coordinamento cue 
sono alia base della pianiL-
cazione, o alia formazione di 
centri di etlettivo controllo 
per I'lstrtlttoria dei PR G. o 
centri di progettazione dei sin-
goli interventi cosi da garan-
tire I'effettivo controllo del
lo Stato. 

E" qui che va impostata 
dunque l'azione dei tecnici co 
me contnbuto ad una lotta 
che mteressa in egual misura 
ogni categoria. 

E' qui che veramente puo 
avvenire la veriflca delle for 
ze politiche e promuovere, con 
quelle che hanno realmente a 
cuore le sorti dello stato e 
della collettivua, una lotta 
decisiva 

arch. Maurizio Marrellonl 
drl Comitatn L'nttarto di 
Agita2i(,ne ciel Pcrsoitale 

del mmi.ifero LLPP. 
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