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Contratti e riforme: giornate decisive di lotta 

Padroni e governo alle strette 
E' a.unto il momeoto de'la 

verity. Padroni e governo 
sorto dlic strette. Negli m-
eontr. the lniuano domain 
(per i chim.ci) la Conhndu-
stria dovri pronunciarsi ta 
modo churn e definittm nei 
mer:to d^Ue nvenchcaziom 
undacali: ptu aiti salari. me
no fatica. piu thrtu < piu 
poten nelle fabbnche. UI-
tenon teraiver&ixioai. nuove 
manovre. altri rinvn non so
no possib.h. So il padronato 
pnvato e pubblico tont'nue 
ra ad invstere nelle sue pre 
giudizialj (blocco della con 
trattaziooe az*endale) e nelle 
siy irnsorie offerte salaria! . 
la battaglia per i contratti 
QivcnterA piu serrata e lo 
scontro di rlasse si fara p'u 
aspro. 

Gli tcioperi di questi jtk>r 
ni asm coetati a milktni di 
lavoratori sacnftci not*vol.. 
ma la loro capacita di com-
battimento * la loro carica, 
nocwstante le intinouiazioni e 
le flepre*sioiu pacronali e 
poliziesche. sono tutt'altro 
che esaurite. 

La settimana che si apre 
domani infatti refistrera 
nuove forti azmnj. sia per 
i contratti che per le rifor 
m*. Alle manovre padrona'i 

e a! € s:Wu» > del ( O ^ I M 
SUI proUiena della casa. del 
oarmita. della salute e delle 
tas«*\ il mowmento s;nda 
cale unMo — ha scntto .1 
aegreUrio della 0C1L. Sche 
da — v prepara a mponde 
re i con una pressione ere 
.vent*, masnccia, program-
mata entro tempi brevi ». 

CHIMICI 
Com«ncer<inno i ch.mi._-i. 

che si incontrano nuovamen-
te domain con gli industrial:. 
attuando nei prossuni qum 
dKi giorm altre 96 ore di 
sciopero L'inasprimento del
la batta«l»a si i reso necev 
sario (i front* aJ fatto che 
Kli lndu^tnah harmo proposto 
un aumento safonaie di 30 
lire all'or a e la riduzione 
deH'orano di lavoro entro 
tre anni. 

METAllURGICI 
I padroni hanno offerto 

aumervti di 35 lire all'ora. 
I sindacati hanno cniento 75 
line Sompre i padroni, inol-
tre. pretendono di btoccare 
di fatto la contrattacione nol

le fabbnche per I'lntera du 
rata del contralto. PosiXioni. 
dunque. i.wlto distant). Da 
ti6 l'esigenza di rafTorzare 
I'lmuativa sindacale Da cio 
la decision* di attuare entro 
!* prossime due settimane 
altre 24 ore di sciopen art:-
oolati. II 7 novembre npren-
dono le trattatne sia con la 
Connndustna che con te 
az:«flde di Stato. Saranno 
:nr-oqtri decis'VT Sc il pa.iro 
n3(o rion mute'ra attegrf a-
mento ogxu ultenore discus 
sione sara inutil* Nei pros-
sjtni giorni a Roma i me 
ta-llurgjci daranno vita ad 
•ana manife^tazione nazio-
nale. 

il 1) altre 72 ore di a*t#n-
sione. 

Gb autoferrotranvieri. • 
loro volta. M fermerdnrw il 
5 novembre per 4 ore in 
tutu Italia e attueranno a I 
tre 26 ore di sciopen art. 
tolati €x>tro il me^'. I petro 
li*>ri delle aziende pnvai* 
scenderanno in l«tta il 10 e 
I'll novembre. I bansti ^cio 
perano og«i. il 9 e il 15. I 
bancan del!* ("ass* di r. 
sr»arm:o effott'JcranrKj unq 
nuova as'en-»:or>e i! 5 r*> 
%ennbre. Tutta la categona 
attuera 5 giornate di lotta 
articolata entro il mese 

EMU 
RIFORME 

Sempre per il 7 novembre 
« prevista per gh edib la 
ripresa delle trattative. An-
che questa ^ara la «volta 
buona ». Qualora l'AN'CE in-
sistera nelle sue offerte <& 
per cento di aumento su sa-
lari g.a irmori) i 800 mila 
edili inaspriranno l'azione 
con nuovi scioperi. Prosegue 
intanto l'azione articolata. I 
oementieri attueranno entro 

Anche la lotta per le r:for 
me sociali ^ca«. prezzi. w 
lute e ta^se) \erra intenvn 
cata. CGIL. CISL e VU. <sono 
unite Si va rapidamente \er 
so uno sciopero general* per 
una nuova politic a della casa 
e r>er un'azione contro i! ca 
rovita. Si tratta di «sta 
itar* » il aoverno dal *uo 
comodo agio<ttcivno lie lot 
te per i contratti e per le 
nforme sono strettamente 
unit*. 

In pochi anni da 3 a 5 lire a chilometro in piu 

Rincara Fauto 
Gli aumenti di listino delle case tedesche - Alia FIAT cottano il 15% meno 
ma i prezzi restano inalterati - In 5 anni gli esborsi per asticurazioni au-
mentati di quattro volte - Lancia: come pagare 100 miliardi di debiti 

II costo d'uso dell'auto e 
una delle cause orgonlchs 
che diminuisconu il potere dl 
acquisto del salari. L'aumen-
to del prezzo di listino del-
1'auto e raro, ormai, sia per
ch^ i nuoW sistemi di costru-
zJone e montaggio riducono 
fortemente i costi, sia per
ch^ le case automobilistiche 
preferiscono mascherare i rin-
cari proponendo nuovi model-
U. Cosl ha fatto la FIAT, nel-
]'ultimo anno, con II lancio 
delle serie 134-125-138. Dal 
1967 ad oggi, anunette un rap-
porto ufliclale della FIAT, d o e 
in poco pib dl 18 masi. ta 
produttivlU del lavoro e au-
memtata del 15 per cento; 1 

MtOd nejb nam kanna 
ito aloiA rftgewb. J i la vftj-
del SWOJM deMltornool-

le il president^ dAln FIAT, 
Gianni AgnelM, ha fatto sape-
re che non dimbwira i prez
zi; in camblo ha fatto pub-
blicare sul suo giomale un 
articolo in cui si dlmostra 
cba, tenendo di canto ddla 
ivaluttuione della lira, il pres
to delle auto e diminuito del 
45% dal 1951 ad oggi. Ha so
lo dimenticflto di far aggiun-
gere che la produzione k au-
inentata di centinaia di volte. 

CI sono anche 1 rincarl di-
retti, perb. Le case automobi-
listiche tedesche hanno vara-
to aumenti variabili fra il 1 
• n 9%; il prete*to e stato 
fomito dalla rivalutazione del 
marco tedesco. Avevano det-
to che la moneta tedssca ri-
TalUtava perch^ « aveva trop-
pa salutes ma poi, benche' la 
lncidenza sull'lndustria sia sta
te del 4,5 per cento, vi e sta
to un rincaro del doppin. II 
fatto e che i grand! gruppl 
industrtali aell'auto hanno 
dawero « troppa salute » nei 
senso che hanno una forza 
tale da imporre al consuma-
tori l'acquisto al prezzi da lo
ro lndicatl. Solo le francesl 
Henault e Citroen, bisognnse 
di farsl largo nelle vendite, 
hanno ridotto \ prezzi in Ita-
Ha dell'rt-10 per cento. Ln FIAT 
ha creduto di poter fare a 
meno di ridurll. 

II costo dell'Riito. per6. non 
deriva dal sun prezzo di 11-
atlno, ma della potenza 1rn-
plegata, dalle spese generall 
di mantonimento. dai chllo-
mctri e anche dalle condizio-
nl in ctri viaggi (la benzina 
che bmci in citth). Gia le 
statistiche ci dicono che il 
prezzo del vlagglo in auto 
per chilometro o aumentato 
negli ultimi quattro anni da 
8 a 5 lire. E poiche" <sl vlag-
gia di piu. I'incidenra p anche 
maggiore, dovendo moltipHca-
re quelle Hrette d'anmento 
per un maggior numero dl 
chllomstrl. Colpa anchp del 
governo. certo. perchi* .ia «u-
mentato 11 prezzo della b*n?i-
na: ma se Gianni Agnelli ta-
ee del prezzo delta benzina. 
quando si parla di cost I, ha 
le sue buone ragionl. Le t«is-
•e aulla benzina s?rvono fin-
ehe per pagare a lul, Agnel
li. 1 miliardi dl contrihuti con-
1 quail finanzla gli stabillmen-
ti di montaggio in rostrtifo-
l»e e prevlsti a Palermo. Ba-
rl, Campobasso, nonch^ le 
commesse di aerei milltnrl. 
Di piu: M non si aumenta-
v* 11 prezzo della benzina era-
no le g-randi imorese, e in r»r-
tlcolare la FIAT, one dovava-
i»o rtnunciare alle esenrfonl 
•ui oontributl INFS dl cui go-
dono fmaasimale dl 2500 lire 

— matt aalario — per il con-
tributo aaaegni) per flnanzia-
re n miflioramento della pre-
vldenza. Ed erano le esen^o-
ni fiscal! sul proflttl — auei 
profltti che la FIAT dletrlbui-
aoe puntuale come la morte 
— che venlvano in discussio-
ne Ed oggi non ci aarebbe lo 
ipasio per proporre la esen-
•lone flaoale del fondi di In-
vMtunento oul la FIAT e to-
texwMta, 

Ouartfate, i l dlra, dove va 
• parare un diaoorao sui 
pnasll II* * proprio coal; t 
patted fono un fatto politico. 
9ul pl«no economico la FIAT rn M inter—ie a tenere al-

1 wnmk di Mitmo. oht aco-

racgerebbero gli aequisti; piu 
il lavoratore compra magi to 
si sfrutta. L'assicurazione ante 
costO ai lavorutori italiani 138 
miliardi nei 1963; e costata 
414 miliardi nei 1968 e ne co-
stera 500 quest'anno; con .'a*-
alcurazione obbligatoria si an-
dra a 6-700. Certo, aumenta. 

La Pirelli 

risponde 

alle proposte 
di Donat Cottin 

MILANO. 1. 
La Pirelli ha inviato oggi al 

mimstro del Lavoro. on. Carlo 
Donat Cattin. il seguente tele-
gramma: < Riferimento sua pro-
nosta per risoluzione vertenza 
lavoratori nostri stabilimenti Bi-
cocca et sua dichiarazione su 
globalita e immodifloabitita della 
stessa, pur consapevoli e preoc-
cupati per gravi conseguenze 
che la accettazione comporta 
per la societa e accantonando 
nostre forti e comprensibili ri-
serve. diamo responsabile ade-
<iione a proposta medesima nello 
intento di contribuire concrcta-
mente da parte nostra deflni-
zione controversia, ripristino 
normalita e distensione degli 
animi da lei stesso auspicati. 
Con osservanza. Societa Pirelli », 

Come 6 noto in merito alle 
proposte del ministro del La
voro i sindacati -~ come affer-
mava un loro comunicato — 
c pur prendendo atto di qualche 
punto riipondente alle richieste 
del lavoratori» le ritenevano 
« insufficient per la parte eco-
nomica riguardante il prcmio 
sia per la misura che per il 
criteno della graduahta ». I sin
dacati il giorno seguente attra-
verso assemblee svolte in tut-
te le aziende del gruppo ebbero 
modo di avere una vasta con-
<iultazione con I lavoratori al 
termine della quale fu confer-
mato il giudizio dato e fu chie-
sto un incontro diretto con Pi
relli. 

no 1 danni per infortuni ma 
anohe il • rlachio • e una com
ponent* del mercato dell'auto. 
Non per nulla il gruppo che 
controlla la FIAT ha ancne 
una societa di assfcurazinne, 
la SAI, della quale Gianni 
Agnelli ha detto ieri con or-
goglio: «Per quanto riguir-
da la SAI 1'lncremento del 
premi e stato modesto, 1,7% 
(e'e concorrenza: ai sta after-
mando anohe una societa coo-
coperativa come 1TJNIPOI-
ndr): l*utile, al contrario, ha 
avuto un andamento molto 
eostenuto con un'incremento 
del 18/4% ». 

Alia base dl tutto resta, na-
turahnente, lo afruttamento 
diretto del lavoratdre. Coal la 
FIAT rileva la Lancia, eon IOC 
miliardi dl debiti, ma Agnelli 
dichiara: «Non ho comprato 
un'impresa, ma la sua mae-
atranza di 2500 operai quail-
ficatl, e sono oerto che la 
produzione salira da 40 a 100 
mila unita... n e quindi <?he i 
100 miliardi 11 pagneranno pi'. 
stessi lavoratori. Come sem
pre: prima attraverso 1 bas3i 
salari. poi attraverso gli al-
tl prezzi imposti su un merca
to controllato 4n forma mono-
poll st lea. 

La scelta del mezzo di tra-
sporto da parte dell*uteiite e 
una chimera. Mille ragloni, 
create da una ben calcolata 

fiolitica, obbligano ad usare 
'auto, a sublrne 1 prezzi. Co

sl pub awenlre paradossal-
mente che e'e in Italia un'au-
to ogni 7 abltanti ma che 
buona parte del possessor! di 
auto non possono permettersi 
nemmeno le ferle. L'auto, che 
doveva dare loro maggiore 11 
berta, 11 lnchioda — inslem* 
ad altrl capitoli di spesa. co
me 1'affitto o la rata della 
casa e il caro-alimentari — con 
1 suo) alti costi e In tenden-
za al rincaro. Combattere i 
rincarl dell'auto e difficile In 
quanto occorre restituire la H-
berta di scelta fra dlversl tl-
pi di trasporto non solo po-
tenzlando le ferrovie (fhe sa-
rebbe ancora poca cosal, ma 
creando praMeamente dal nuo-
vo un slsterna dl trasportl 
urban! e regionali rapldi. fre-
quentl. meno costosl. E* ro-
blettlvo del sindacati nell'aprl-
re la vertenza del caro-tra-
sporti. 

r. s. 

Taranto 

AirArsenale 
militare 

affermazione 
della CGIL 

TARANTO, 1. 
Nelle eleztoni della C.I. 

la CGIL guadagnando in voti 
e in pcrcentuale consolida 
ulteriormente la propria for
za aU'interno dell'arsenale 
militare. stabilimento con 
circa 5.000 dipendenti. Tra 
gli operai ha ottenuto 2.666 
voti rispetto ai 2.542 del 
1967, in percentuale la sua 
forza si espritne nei 66.5% 
nsoetto al 61.9"*. del 1967. 
La CISL subisce un notevo-
le calo in quanto perde ol-
tre 300 voti passando da 
1.166 a 843 voti; in percan-
tuale scende dal 28,4 al 21%. 
La UIL passa da 113 a 255 
voti con una percentuale 
pari al 6,3%. Perde ancora 
la CISNAL: dei 260 voti del 
'67 ne ottiene 241, passando 
dal 6,8 al 6%. 

I seggi sono cosl attribui-
ti: 7 alia CGIL (6 nei '67), 
2 alia CISL (4 nei *67), 1 
alia UIL e 1 alia CISNAL 
entrambi assegnati con i re-
sti. 

Anche negli altri stabili
menti militari Comer. Mari-
muni, Mancommi la CGIL 
registra considerevoli aumen
ti in voti e in percentuale. 

Complessivamente da 516 
voti del '67 la CGIL passa ai 
62ft balzando dal 30.5 al 
17.2^. La CISL cala da 934 
a 799 voti passando dal 55.4 
al 47,4'o. La UIL passa da 
7fi a 81 voti e nmndi da 4,5 
a 4.8%. U CISNAL registra 
infine 17fi voti rispetto ai 
158 del '67. 

Tra gli impiegati la CGIL 
complessivamente passa dal 
>4% ad oltre il 2R%. la CISL 
cala dal 49 al 46%, la UIL. 
che non era present* nei '67 
in tutti gli stabilimenti. ot
tiene 1*11*%; la CISNAL il 
22.8%. 

. 

Gli oporai parlano della loro 

condizione fuori della fabbrica 

La came e un lusso 
la casa un desiderio 

A colloquio con un gruppo di lavoratori in una zona del 
contune di Sesfo S. Giovanni - Ogni giorno aumenta il costo 
della vita - II legame fra la battaglia per i contratti e quella 

per le riforme - Lotta operaia e lotta contadina 

DslU sottra redazione 
MILANO. 1. 

• La came per noi e anco
ra un huso. La manguuno 
una volta la semmana. Costa 
troppo. La frutta e quasi co
me U came ». 

« Non rieeco a spendere me
no dl 35 mila lire la setti-
mana per H vitto. Ai bam-
btnl cerchiamo di non far 
mancare nlente. Ma io e mia 
moglie facciamo parecchi sa-
crifici: ci siamo comperati un 
solo vestito da quando ci sia
mo sposatt. E da allora so
no pasaati nove anni» 

c Anche staaera ho litigato 
con mia moglie. non ci sono 
mai soldi. Prendo la busta al 
27 e il 26 li ho gift finiti. 
Non e una battuta Purtrop-
po speaso e la realta • 

«Non sono ancora riuscito 
a soddiafare quella che e la 
mia, pid grande aapirazione: 
una casa civile, un apparta-
mento degno d'essere abita-
to. La vita costa troppo e 
mangiare bisogna mangiare ». 

Sono alcune battute di una 
conversazione che abbiamo 
avuto con un gruppo di ope
rai in una sala del circolo 
Pro Pace di Cascina de" 
Gatti. Siamo nei comune di 
Sesto San Giovanni 

Attorno al tavolo siamo in 
nove. Con noi sono Elio Tre-
visani, Luigi Priore, Dona to 
Dota, Giovanni Trumfio Bru
no Tinelli, Giancarlo Baretta, 
Franco BettmelU, Orlando Hi-
guoci. Un edile, tre dipenden
ti comunall, due operai della 
Falck, un autotrasportatore. 
Partiamo dei loro problem! 
fuori della fabbrica, lontano 
dal posto di lavoro. L'attac-
co al salario * masslcclo e 
quotidiano. Vlvere costa l'oc-
chto della teeta. I aacrtfiot 
sono tantl. 

Per mangiare al mangia. 
Ma come? Montagne di pane, 
chill di pasta asciutta, Non 
si tratta di educazione ali-
mentare sbagliata ma di im
possibility di acquisto. 

Un esempio. fagiolini 570 
al chWo, costata di manzo 
2200 UreLa raginne e tutta 
qui, nei prezzi elevati e che 
tendono sempre all'aumento. 

«Ieri mattina siamo andati 
a prendere un bottiglione di 
vino in un negozio victno ai 
cantieie. Seicento lire. Poco 
prima avevamo fatto la sco-
perta che U cappuccino da 80 
era saitto a 90 lire; ma e 

rsibile? a. E' l'edile che par-
Non e un meridionale, ma 

pure lul e un lmmigrato Vie-
ne da Ostellato in provincia 
di Ferrara. 32 anni spoaato 
ed ha due figli. « In un me
te metto aaaieme 110- mila li
re. Ma non sono sufficient!. 
Ho la fortune, di abitare nei-
la casa della cooperativa e 
spendo soltanto 270 mila lire 
all'anno di affitto. B' 11 vit
to che costa troppo. L'ldea 
della macchtna oe l'avrei. 
Adesso, ad esempio, lavoro a 
Bollate. Tutte le mattine mi 
devo mettere in viaggio alle 
5 e mezza e rientro a casa 
attomo alle 20. Metro fino 
in piazzale Lotto e pot in 
pullmino. Potessl muovermi 
da solo sarebbe tutto tempo 
guadagnato. Cosl invece devo 
stare in balio quasi 15 ore 
al giorno. Ma la macchina 
continue a reatare nella mia 
teeta>». 

Bruno Tinelli vieoe da Cre

mona, ha 51 anni. la mo
glie, una figlia ormai gran
de e un'asma che lo tormen-
ta. M E' un regalo della Falck. 
Ci sono entrato nei 1933. Or
mai a Cascina de' Gatti sono 
di casa. Ci sono venuto con 
mio padre nei 1928. Dopo 35 
anni la mia situazione e que
sta 100.000 lire al mese. l'as-
segno di mia moglie. Taenia 
e la pension* di guerra di 
7950 lire al mese. Abito nel
le case vecchie, quelle della 
vecchia cascina agricola. sen-

Nalla valle del Tirto 

Manifestazioni 
popolari per 
lo sviluppo 

della Sardegnc 
Costituiti numerosi co-
mitati di agitazione 

CAGLIARI. 1 
Seguendo l'esperienza di 

Orotelli (dove per dieci gior-
m consecutivi gli operai, i 
contadini, I giovani, le donne 
hanno manifestato per le 
strade e attuato scioperi ge
neral!). la CGIL ha indetto 
una serie di manifestazioni 
in tutti i comuni della media 
valle del Tirso nella provin
cia djNuoro, con lo scopo di 
sensibllizzare le popolazioni 
sui problemi dell'insedia-
mento industrial* annunciate 
dall'ENI. 

Una prima assembles po-
polare si e svolta oggi a Bo-
lotana. con la partecipazione 
dei tre sindacati, della am-
ministrazione comunale, del 
circolo culturale. dei partiti 
democratici e dei movimenti 
giovanih. II difoattito ha avu
to come tema centrale la 
creaziane di corsi di qualifi-
cazione professionale. <I gio
vani — e stato detto — de-
vono ricevere una adegua-
ta preparazione specifka e 
psicologica per essere pron-
ti, domani, ad occupare con-
venientemente il posto in 
fabbrica >. I progetti relati-
vi alia nuova industria nella 
Sardtgna centrale devono es
sere orientati alle esigenze 
sociali e civili delle popo
lazioni e non — come si ri-
cava dal discorso pronuncia-
to nei giorni scorsi aid Oro
telli dal presidente della Re 
gione on. Del Rio — alia 
creazione di un ristretto po
lo di sviluppo. Percid biso
gna imporre. con la lotta, 
una svolta negli indirizzi del 
governo e della giunta regio 
nale. indirizzi ancora una 
volta favorevoli ai grandi 
gruppi pnvati. 

In ogni comune si vanno 
costituendo intanto comitatt 
di agitazione permanente. 
composti dalle amministra 
zioni comunali. dai sindaca
ti. dai partiti. dalle associa
tion! di categoria, dai rap-
presentanti della scuola e 
delle consult* giovanili. 

g. p. 

Battute al Congresso di Chianciano le posizioni moderate 

UIL: NON CI SONO ALTERNATIVE 
ALL A STR AD A DEL RINNO VAMENTO 

11 « Corriere della sera » commenta tristemente: «I socialdemocratici sono stati iconfitti » 
Le ombre rimatte — La ripartizione dei teggi al Comitato centrale 

Dal noitro inviato 
CHIANCIANO. 1. 

A congresso finlto, una co-
sa si pub oertamente dire: 
one la UIL sulla strada del 
rinnovaniento ci ai e meaaa. 
A dlspetto delle «corr«nti 
f renanti» e di quantt hanno 
voluto giocare la carta della 
meccanica trasposizione, a li-
vello auidaoale, della logica 
fraziorustica portata a termi
ne con 1' « operazione PSU ». 
Non solo perch* al conteggio 
finale la minoranaa del mo-
derati si e trovata sola con 
ae atesaa (18 seggi su 7o mem-
bri del Oomitato centrale, pa
ri al 24%, contro 1 37 post! 
• il 49% della mafqrioranaa e 
1 20 aegfl col 277< cMl* ter-
ta Hate dl eatraaione repub-
blicana), ma soprattutto, e cl 
aembra relemento piu Impor-
tanta, pemne alia llnea dl un-

pegno nella politics rivendica-
tiva 3 nella costruzione del-
l'unita sindacale non ha sapu-
to contrapporre una altetna-
Uva di qualohe consisteiua. 

Stati d'animo, espreMloni 
dl umori, qualche manciata 
di antlcomuniamo malamente 
maacherato, linguaggio logoro: 
quetto si; ma nesauna propo
sta crediblle per chl conosce 
com'* fatto oggi 11 mondo del 
lavoro e arrlvata dal gruppet-

to « nostalgico » della « vecchia 
OIL ». Una delusion* per i pa
droni, tanto che oggi il Cor-
t-ierc della Sera commenta-
#a tristemente: «1 aocialde-
«nocratlcl sono stati scon-
ftttln. Forte si aspetUvano 
^uello one non e uecito clo* 
on pesante oondiiionamento 
•onaervatort al dialOfo fra 1 
•tndaoatl. 

Invece, ohl volesa* tacava-
n)» un po1 Ml oontresao e 
aon fenmarsi aQa rappreaenta-

alone dl un puro e semplice 
aquallido « gioco di potere », 
ai accorgerebbe che le vere 
«iputeche» al futuro della 
UIL nasoono adesso dal ven-
to nuovo soffiato da decme 
di interventi di operai e dl 
quadri smdacali intermedi, 
aai discorai « claseisti » di di-
rlgenti come Ben venuto (me-
talmeccanici), Rufino (edili), 
Simoncini e Ravenna (segre-
tari confederal!). E su quetto 
ultimo * doveroso soffermar-
si un momento. 

Ravenna e partito da una 
brutta eaperienza per la UIL 
(ma non solo per lei), quel
la deU'eppogfio al nrkno ac-
oordo tulle pension!, per co-
strulre 11 modello piu realisti-
co di «rinnovamento nella 
continuita» proponlblle per 
la sua ortaaliaaiione: neteua 
aatio, naaiuna rottura, neaeu-
na dlieta aorltlea del paaaa-
to. Froprto perehe ha avuto 

11 sufficient* ooraggio politico 
di guardare piu ai hdi oul 
approdera la UIL one a qual-
li da cui • partita, 11 suo in-
tervento e entrato nei oervel-
lo e nei cuore della stragran-
de maggioranza del delegati, 

Non vorremmo tuttavia fa
re del trionfaJiamo e nasoon-
dere le ombre, che, anche a 
questo congresso, ci sono sta
te; una carta genericlta del
la mozion* finale, un'ecceasiva 
imprecision* nei giudicare le 
line* e le proposte della CGIL 
e una non ohlara risposta a 
queate proposte. 

Ma da quetto, che molti 
oontiderano 11 «coPfreato di 
transiaione », la UIL deg 11 an
ni 'fiO e uacita aconfitu dalla 
UTL degH anni 70; e con i 
tlmori della vigilia, non cl 
aembra lmpreaa dl poco 
oonto. 

Ino Isefli 

Giovadl a Firanza 
I • • > • ! • • I l l 

Manifeitazione 

di edili, chimici 
e metallurgici 

Mlgliaia dl lavoratori metal
lurgici, edili e ohimico farma-
ceutici della provincia di Ft-
renae, daranno il via giovodl 
prottimo ad una manifettaslo-
ne unitarla con un corteo one 

ai avolgera nei corso dello tcio-

Kro congiunto che tara effet-
ito dalle ore 9 al termine 

dell'orarlo del mattlno. 
La dedtione e ttata preaa 

dalla tegreterie provincial* 
dalla COIL, CJ&h a UIL 

za comodita alcuna e spen
do 9 mila lire al mese. Ma 
non so ancora se sia una for-
tuna o una disgrazia. Tutti 
gh anni devo andare a Ta-
biano per fare la cura. E 
1'INAM mi da solo 15 mila 
lire. Per fortuna non ho fi
gli piccoli. Io e mia moglie 
ci arrangiamo. 

«Quando si portano a ca
sa i soldi, scoppia la guer
ra in famiglia». dice Luigi 
Priore, dipendente comunale, 
42 anni da San Severo (Pog-
gia) ed ex bracciante agricok). 

t Eppure io non mi larnen-
t». I figli sono grandi, uno 
aft lavora in fabbrica e por
ta in casa uno stipendio. Lo 
affitto anche per me e mode-
sto: IB mila lire al mese Ma 
pure io ho fatto 1 miei sal-
ti mortali». E comincia a 
raocontare la sua storia, di 
quando venne a Milano per 
la prima volta. 28 agosto 1964, 
a Sesto S. Giovanni, allofglo 
in una cantina di via Buozzi 
a cinque mila lire al meee 
assieme ad altri sette compae-
sani. Prima occupazione in 
una fabbrica di ascensori di 
Lambrate a 140 lire l'ora. 
Poi edile («ho costruito un 
cinema a Milano*). sino al 
14 marzo 1958 allorche come 
operaio entrb in una fabbri
ca di Sesto. II 6 maggio i960 
il licenziamento per rappre-
sagiia. 

Da questo punto di vista 
la storia di Donato Dota, pu
re lul dipendente comunale, 
pure lui da San Severo di 
Foggia («Facevo il braccian
te a 500-600 lire il giorno) e 
esemplare. Ha sei figM, cin
que vanno a scuola. H piu 
grande ha 14 anni. «Con 5 
mila lire sono partito da San 
Severo e 11 13 gennaio 1958 
sono arrivato alia stazione 
centrale. In tasca mi erano 
rimaste solo 200 lire ft resto 
1'avevo speso per l'acquisto 
del biglietto. Ho lavorato in 
diversi posti. Per l'alloggio mi 
sono arrangiato: a Cinisello 
ln una cantma a 15 mila lire 
al mese. a Sesto in un so-
laio a 7 mila. In cantina e 
nato il mio terzo figlio, nei 
solaio invece il quarto E pur-
troppo i miei gual non sono 
finiti. II lavoro adesso e si-
curo e anche la casa Ho un 
appartamento della Gescal a 
16 mila lire al mese. II mio 
stipendio e di 92 mila lire 
piii 44 mila lire di assegni 
familiar!. Carne una volta la 
settimana, un paio di scarpe 
nuove a tumo, io e mia mo
glie ci vestiamo con la roba 
che qualche amico o parente 
gentilmente cl passa. Adeeso 
che sono cominciate le scuo-
le abbiamo dovuto mettere a 
nuovo i bambini: 150 mila li
re in tutto e in camblali Glu-
sto batters! per avere maggio-
ri salari ma batters! bisogna 
anche perehe la roba costi 
meno ». 

« Giustissimo. Sono d'accor-
do. I soldi che prendiamo so
no pochi ». E' Orlando Risur-
ci, operaio a Carugate. anni 
38. sposato e padre dl due 
fisll. «Anche stasera ho li
tigato con mia moglie- non 
ci sono mai soldi. E poi quan
do ci sono cento lire biso
gna comperare le foderme per 
i qu&derni della bambtna An
che la scuola costa. Non so 
come uscirne. Ho la stanza da 
letto, ad esempio, one sta in 
piedi con un chilo dl chio-
di. Con la gratiftca dell'an-
no scorso ho comperato le re-
ti, con quella dl quest'anno 
ho tappato altri buchi. Di 
ferie nemmeno parlarne. E' 
dal 1958 che non riesco ad 
andare a trovare 1 miei pa-
renti a San Severo» 

Parlano anche gli altri. Gio
vanni Trumfio. necroforo da 
Reggk) Calabria, Franco Bet-
tlnelli operaio autotraaportato-
re da Cretna e il giovane 
Giancarlo Baretta, 27 anni, da 
Latina operaio pure lul della 
Falck dal 14 ottobre del 1963. 
«A sentire certuni noi do-
vremmo essere del privilegia-
ti. I padroni spesso ci chie-
dono di che cosa cl lamen-
tiamo. Roba da schiaffl. Co
me se si chiedesse di anda
re a paasare le ferie ad Ho
nolulu». C'e una condizione 
operaia nella fabbrica c'e una 
condiaion* operaia fuori del
la fabbrica. Non aono dieei-
miHi. E l'< autunno caldo > ha 
avuto il grande pregio dl aajl-
darle lnsleme per la prima 
volta. Era una eaigema sem-
tita. II colloquio di Caacina 
de' Gatti lo dimostra Ma bi
sogna fare ancora di piu. La 
battaglia degli operai, mai co
me in questo momento. pub 
easere collegata-con quella dei 
contadini. Net process© al ca-
rovlta hanno pure loro da 
spendere una parola lmpor-
tante. Il aittema non ha ri-
aparmlato nemmeno la loro 
atiende. II front* comuna e 
poaadbile, tta neile ooa*. 

Romano Bonifacci 
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