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II12 aprile a Roma la manifestazione nazionale per la casa 

RIDURRE SUBITO GLI AFFITTI 
I seimila inquilini romani dell'INPS, INA, 

INAIL, Tesoro e di altri enti pubblici che 
si sono ridotH da se l'affitto del 30% hanno 
indicate a tutti i lavoratori Italian! un'altra 
via della lotta per fare della casa non un 
oggetto di mercato, ma un servizio sociale 
a cui tutti hanno diritto al piu alto livello 
possibile: quella dello scontro non piu col 
solo governo, per nuovi stanziamenti pub
blici e nuove forme d'intervento, ma con 
tutti gli operator! — pubblici e privati — 
che sfruttano 11 mercato delle abitazioni o 
vi hanno la corresponsabilita. Lo stesso pub 
dirsi del baraccati che, occupando i quartteri 
sfittl, insieme all'esigenza personale di ave-
re una casa a basso fitto hanno riproposto 
a tutte le forze politiche lo stesso identico 
problema: quello che dell'esigenza dl un 
mercato, dl un meccanlsmo di selezione in 
base alia ricchezza, che conduce ad avere 
30 mila appartamenti sfittl in una cltta co
me Roma dove gll abitanti di baracche e 
case malsane sono anche piu di 30 mila. II 
12 aprile, con l'offlusso a Roma da tutta 
Italia delle delegation! organizzate dallTJnio-
ne Inquilini si avra una testimonianza della 
estensione roggiunta dal movlmento. 

La readone del 128 rehgiosi dell'Ateneo 
Saleslano dl Roma, che hanno Invlato una 
lettera aperta di approvazione per le «ille
gal! » initiative delle famiglle lavoratrlci e 
lnvitato tutto il clero a sostenere 1 diritti 
dell'uomo contro quelli della speoulazione, 
e un episodio che ci dice come queste forme 
di lotta hanno colpito nel segno ed anche 
che la « vertenza per la casa» aperta dal 
sindacati, pur neJla sua importanza decisiva, 
non esaurisce affatto i teml che deve inve-
stlre una generate rlforma urbanlstica ed 
edillzia basata sul diritto dl abltare e sulla 

soddisfazione dei blsogni di tutti anziche' 
sulla proprieta privata dei suoli e delle co-
struzioni. 

Si prendano gli enti di previdenza (INPS, 
INAIL, INADEL per dire i piu gross!: ma 
sono decine) i quali, flnanziati con i con-
tributi dei lavoratori (e non con soldi sta-
tali o pubblici, come talvolta si dice, ma 
proprio con quote tratte da salari e stipend]) 
distolgono una parte delle loro disponibilita 
finanziarie dalla previdenza, circa 350 ml-
liardi di lire all "anno, per fare investtmenti. 
Fra questi, 1'acquisto di aree fabbricabill, 3a 
costruzione o 1'acquisto di immobili da affit-
tare. Si fa la speculazione con i soldi dei 
lavoratori e questo deve cessare, questo 
hanno detto gli inquilini di questi enti. La 
vecchia richiesta dei sindacati di abolire le 
gestioni patrlmoniali degli enti di previden
za, garantendo la contlnuita dei pagamenti 
ai pensionati o agli infortunati mediante 
l'adeguamento del contributi anno per anno, 
e diventata l'obiettivo di una lotta concreta. 
II passo successivo e quello di precisare le 
condizioni per 1) passare tutte le attuali 
proprieta immobiliari degli enti previden-
ziali all'Ente pubblico per la casa richlesto 
daj sindacatl; 2) stabilire gli affittl in base 
alia reale capacita dl reddito delle famiglie 
e l'autogestione per 11 mantenlmento cor-
rente da parte dei comitati dl quartiere. 

Oil enti prevldenziall non sono pero i soil 
ad usare i contributi dei lavoratori per spe-
culare successivamente a loro danno. Uno del 
piti grandi operators immobiliari e, ad esem-
pio, il settore delle assicurazionl che agisce 
ormai sla In base a obbligazionl imposte per 
legge ai cittadini (assicurazione auto) o co-
munque in un campo affine a quello previ-
denzlale (infortunl, assdcurazlonl vita, awer-
sita atmosferiche) che ha ragione di sussi* 

stere essenzialmente per 1'incompletezza del 
sistema previdenziale. 

II gruppo statale INA, insieme alle dipen-
denti Fiumeter e Assicurazionl d'ltaha, ha 
proprieta immobiliari per 250 miliardi di 
lire: sedi privilegiate sono naturalmente Ro
ma (65 miliardi il solo INA1 e Milano. Un 
gruppo di altre otto societa assicuratrici, 
fra le magglori, porta a bilancio proprieta 
immobiliari per altri 315 miliardi dl lire: 
General! 90 miliardi, Alleanza 40, Adriatica 
60, Assicuratrice 30, Toro 30, SAI 25, Compa-
gnia 20. Fondiaria 20. La tendenza comune 
delle assicuratrici e di esasperare l'indirizzo 
speculativo dell'edilizia, con la concentra-
zione delle costruztoni nei centri di massfmo 
addensamento urbano. A questo scopo le 
assicuratrici hanno anche create numerosis-
sime societa immobiliari intervenendo come 
un fattore strutturale nell' intero mercato 
edilizio. 

Naturalmente le societa di assicurazione 
non investono soltanto in aree e immobili: 
si rivolgono a questo settore proprio perche\ 
con la continua ascesa del prezzo dei suoli 
urban! e degli affittl, assicura incrementi 
eccezionali dl capitale senza che sia neces-
sario assumere dei rischi; partendb dal rischi 
degli altri e da un prindpio assicurativo 
che ha la sua rilevanza sociale si giunge, 
cosl, all'accumulazione di ingenti capital! 
immobiliari che si valorizzano a spese della 
eollettivita. A sua volta, la difesa della ren-
dita dei suoli e immobiliare da forza alia 
opposizlone a qualsiasi progetto di riforma 
urbanistica e di abohzione del mercato delle 
abitazioni. 

Non e at singoli imprenditori edili. piu 
o meno occasionali speculator!, che bisogna 
guardare come ai piu pericolosi avversan 
della riforma ma proprio agli interessi delle 

societa assicuratrici, delle bancne e delle 
sccieta immobiliari ad esse collegate. Si 
tratta di togliere dal mercato queste forze 
1) passando gli immobili che non siano sedi 
strumentali in proprieta all' Ente pubblico 
per la casa in cambio del pagamento di un 
mteresse legale; 2) imponendo alle societa 
di assicurazione di versare ai Fondo sociale 
per la casa per gli anni awenire la stessa 
quota flnora investita in immobili, dietro 
pagamento dl un basso interesse legale inte
grate da un automatico adeguamento alia 
svalutazione monetaria, in modo da garan-
tire 1'integnta dei fondi assicurativi pur 
Impedendo la speculazione. 

L'esproprio generate delle aree fabbricabill 
e la geshone pubblica della maggior parte 
del patrimomo edilizio devono affrontare fin 
d'ora questi problemi. 

Si tratta di un aspetto estremamente con-
creto della lotta dei lavoiatori contro lo 
sfruttamento: proprio ieri 1'ISTAT comuni-
cava che, secondo una sua indagine, l'affitto 
si porta via in media il 33,l°/n di un reddito 
flno a 600 mila lire annue, 11 19°'o di un red
dito di un milione, solo il 9n/o per i redditi 
di oltre 5 milioni all'anno. E questo nono-
stante che 1'abitazione di chl ha solo 600 mi
la lire annue sia un tugurio mentre quella 
di chi ha piu di 5 milioni e un apparta-
mento confortevole {magan abbinato a una 
seconda casa al mare o in campagna). Nelle 
citta importanti l'affitto di casa si porta via 
il 34,ln'o dei reddjti da un milione all'anno. 
Si tratta di dati medi, che nascondono le 
situazioni peggiori, e gia ci danno 1' idea 
di un meccanlsmo di sfruttamento che ridu-
ce in maniera drastica il livello di vita della 
maggior parte della popolazione. 

Renzo Stefanelli Le case dell 'INADEL occupate da baraccatl 1'alfro glorno 
ceder* alle rlchleste degli occupant) 

a Roma, L'lsfHuro ha dovuto 

Intervista con Bruno Trentin, segretario della FIOM 

Rilanciare l'unita 
Le decision! della conferenza di Genova e la battaglia per le riforme 
Saldare l'esperienza dei metalmeccanici a quella degli altri lavoratori 

Sui risultati, i temi, le pro-
spettive che da essa sono na-
te, della prima conferenza 
nazionale unitaria dei metal
meccanici, tenutasi a Genova 
11 15, 16 e 17 marzo, abbiamo 
rlvolto alcune domande al 
compagno Bruno Trentin, se
gretario della FIOM. 

Da ricordare, inoltre, che 
la stessa conferenza di Ge
nova ha declso di riconvo-
carsl per il prossimo mese 
di luglio. 

Stcondo t«, I risultati 
dalla Conferenza dl Geno
va hanno colto I'attaia dal 
lavoratori metalmaccanl-
cl, cht era motto grand* 
nal confront) dl questa pri
ma astlw unitaria? 

Se doves3i rlferirmi alle 
forze di avanguardia che an
che in questi mesi hanno por-
tato avanti nuove esperienze 
unitarie e che incalzano oggi 
per accelerare i tempi di una 
ripresa dell'azione sindacale 
e del processo di unita, ti ri-
sponderel che le decisioni as-
sunte a Genova sono ancora 
inferior! alle loro attese. For-
se per qualcuno esse possono 
essere apparse addirittura 
deludenti. Ed e un dato di cui 
dobbiamo farci carico: esso 
costituisce, Infatti, il segno di 
un distacco che persiste, mal-
grado tutto, fra la direzione 
dei sindacati e i settori pid 
maturi e piu avanzati del no
stra movimento. 

Ma se ci riferiamo alia con-
troffenslva moderata che si 
sviluppa nel paese e ai ri-
flessi che essa era rluscita a 
determinare anche all'interno 
dello schieramento del sinda
cati e nella stessa categoria 
dei metalmeccanici; se guar-
diamo soprattutto al vuoto di 
inizlativa rivendicativa di que
st! ultimi mesi, che favori og-
gettivamente anche il risor-
gere di una vecchia togica 
competitive fra le organizza-
zioni, allora mi sembra di po-
tere affermare con sicurezza, 
che la Conferenza unitaria di 
Genova non solo ha deluso 
coloro i quali si auguravano 
che la crisi della politics uni
taria si accentaiasse e investis-
se apertamente anche i tre 
sindacati dei metallurgicl e 
che essa ha consentito invece 
di compiere un grande passo 
in avanti verso un rilancio 
generale della lotta sindacale 
e del processo unitario. 

Sotto questo profllo le deci
sioni di Genova si saldano con 
le importanti decisioni prese 
successivamente dalle Confe-
derazioni. per una ripresa su 
scala generale della lotta per 
le riforme e per una ripresa, 
a partire da questa scelta es-
senzlale, del processo unita
rio nell'intiero movimento sin
dacale. 

In che conslsiono, se
condo te, questi pass! In 
avanti, complutl con la 
Conferenza unitaria del 
metallurgicl? 

Prima di tutto la Conferen
za ha respinto la tentazione 
di addentrarsi (e di impanta-
narsi) in una discussione fu-
mosa suite cosiddette «pre-
mease di valore» la quale 
avrebbe rappresentato soltan
to Tlndice di una volonta di 
rinvio o di affossamento del 
processo unitario. 

I dissensi e le diversity di 
valutazione esistono natural
mente, anche fra i sindacati 
dei metalmeccanici e anche 
su problemi di orientamento 
generale. Molti di essi peral-
tro passano, ormai, all'inter
no di ogni organizzazione. Ma 
nessuno dei partecipanti alia 
Conferenza ha evocato questi 
dissensi in termini di c condi
zioni pregiudiziali». Tutti han
no convenuto invece sulla ne-
cessita di affldare al dibattito 
di base, senza per questo rin-
viare le scadenze dell'unita 
sindacale, il superamenta del
le divergence che rimangono, 

In secondo luogo la Confe
renza ha fornito a mlo avvi-
so una prima Indicazione. per 
superare rapidamente il vuo
to di movimento o di (nlzia-
tiva dei sindacatl, che ri-
schiava di favorire. oltreche 
un rapido recupero delle po-
sizioni di potere che il padro-
nato aveva perduto nell'au-
tunno, anche il diffondersi di 
uno stato d'animo di demora-
lizzazione e di sRducia fra 
larghi strati di lavoratori. I 
militant! sindacali riuniti a 
Genova hanno opposto a que
st! pericoli non tanto una ge
nerics volonta di riprendere 
1'azione quanto obbiettivi di 
lotta precisi e vincolanti. E 
non solo sulla pur ricca te-
matica di fabbrica. E non 
solo sulla grossa questione 
della riduzione effettiva del-
1'orario di lavoro, che costi-
tuira anche nei prossimi mesi 
un duro terreno di scontro fra 
i lavoratori e un padronato 
che non intende digerire il 
nuovo contratto di lavoro. Ma 
anche sui temi generali di ri
forma. La prima proposta 
delle 12 ore dl sciopero per 
elevare sostanzialmente il mi-
nimo salarlale che dovra es
sere esente dall'imposta di 
ricchezza mobile (iniziativa 
che si colloca oggi nel piu 

vasto quadro di iniziative pro-
spettato dalle tre Confedera-
zioni dei lavoratori), aveva 
proprio il signiflcato di riflu-
tare ogni tipo di rinvio ed 
esprimere una linea di con-
dotta nuova: quella di ricer-
care subito, con i lavoratori 
in lotta e non attraverso ul-
teriori logoranti discussion! di 
vertice, la via piu sicura per 
approfondire e precisare ul-
teriormente gli obiettivi di ri
forma e le forme di lotta da 
adottare. 

Ai fenomeni involutivi che 
contrassegnarono in questi ul
timi tempi i rapporti unitarl 
— e che giustamente Lama 
ricordava nella sua relazione 
al Consiglio Generale della 
CGIL — la Conferenza ha ri-
sposto non solo enunciando 
una volonta t positiva» ma 
fissando delle prime tappe 
concrete in direzione di un ri
lancio generale della politica 
di unita; compiendo cioe del
le scelte che hanno, almeno 
in parte, un loro carattere di 
irreversibilita: come la for-
mazione sindacale unitaria 
dei delegati di reparto, come 
la istituzione di un unico gior-
nale dei metalmeccanici a li
vello nazionale e a livello di 
fabbrica, come la untficazio-
ne delle sedi e dei servizi, 
come la direttiva generale di 
proseguire nella prassi delle 
riunioni comuni degli organi
sm! dirigenti dei tre sindacati, 
tanto nella fabbrica che sul 
piano provinciale e nazionale. 

Ma la decisione forse piu 
difficile e piu impegnativa e 
stata quella che la Conferen
za ha assunto in ordine al 
nuovi organism! di fabbrica. 
Non sono mancaie. su questa 
questione, le mediazioni e i 
compromessi. e vero. Ma una 
strada e stata, in ogni caso. 
imboccata con chiarezza dai 
tre sindacati: quella della 
creazione di nuove strutture 
unitarie di fabbrica le quali 

Sardegna 

FERME IERI 
LE AUTOLINEE 

Si chiede la gestione pubblica 
Altre provocazioni alia SAT AS 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 28. 

Lfl direzione della SATAS — 
sconfltta l'altro giorno, quando 
i sindacati hanno respinto 1'or-
dlne dl serrata facendo partire 
regolarmente le corriere per 
1'intemo. al termhie di uno 
sciopero di 5 ore — e tornata 
alia carica con un intollerabile 
atto di rappresaglia: due mem-
brl della Commissione interna, 
Antonio Loi e Armando Ennas, 
sono stati arbitranam-ente so-
spesi dal servizio a seguito di 
un'ultcrifire sospensione del la
voro di rfuc ore L'atlo di intl-
midaziontr i- nentrato allorche 
i dipendenti (compresi gli un-
piegab) hanno fermato ieri tutti 
1 mezzi in partenza Lo sciopero 
e durato fino al momento in 
cui la direzione non ha deciso 
di riassumere in servizio i due 
dirigenti sindacali. 

Anche oggi — per 24 ore — 1 
servizi della SATAS sono bloc-

cati a Cagliari. Onstano. Igle-
sias, Nuoro e in tuttf gli altri 
centri dell'isola. L'agitazione e 
estesa anche alle altre aziende, 
piccole e grosse. 

CGIL, C1SL e UIL antiunciano 
infine una serje di azioni arti-
colate per la prossuna setti-
mana. In Sardegna obiettivo 
della lotta, oltre al rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro, £ 
soprattutto la sollecita approva
zione di una legge per la ge
stione pubblica dei trasporti in 
concessions 

Apprciidtamo che la Commis
sione industna del Consiglio re 
gionale — nonostante la nlut-
tanza dei commissari democn-
stianl, e in panicolare del capo 
gruppo. il doroteo Spano — ha 
deciso dj porrc al pnmo punto 
dei lavon le proposte di legge 
relative a'l lsUtuzione dell'azlen-
da regionale dei trasporti La 
Commissione esaminera i pro-
getti nelle sedute del 2 e S 
aprile. 

porteranno, presto o tardi, al 
superamento deile vecchie 
strutture preesistenti solieci-
tando nel contempo un pro
cesso di trasformazione e di 
unita anche agli altri iivelli 
dell'organizzazione sindacale. 

L'esperienza della democra-
zia di base, quella dei dele
gati di reparto, delle assem-
blee con poteri decisional!, 
della costituzione di Consigti 
unitari di fabbrica sono di-
ventate cosi la * linea gene
rale » delle tre organizzazioni 
sindacali le quali hanno as
sunto deflnitivamente queste 
nuove strutture come quelle 
del sindacato unitario di do-
mani e come concreti stru-
menti di potere, oggi, nella 
fabbrica e nel paese. 

Qui sta secondo me la con-
valida piu importante che la 
Conferenza di Genova ha con
sentito di operare: passata la 
ventata della lotta contrattua-
le le cose non tornano come 
prima. L'autunno continua. 

Che cosa vi rlpromett*-
te, qulndl, dalla seconda 
Conferenza dl luglio? 

Tutto dipende da quello che, 
tutti insieme, nusciremo a 
costruire nei prossimi mesi; a 
partire dalle prime assemblee 
che si tengono in questi gior-
ni, con lo sciopero di due ore, 
per rilanciare la lotta per le 
riforme e 1'azione rivendica
tiva di fabbrica. 

Io resto dell'opinione che i 
mesi che stanno di fronte a 
noi sono quelli decisivi; non 
solo ai fin! del consolidamen-
to delle conquiste dell'anno 
trascorso e della risposta che 
dobbiamo dare alia controf-
fensiva conservatrice che si 
sviluppa anche sui piano poli
tico, ma anche e soprattutto 
ai flni del processo unitario. 
Rimettere in moto, con le lot-
te generali e di fabbrica, il 
processo di democrazia di ba
se e di sperimentazione di 
nuove forme di unita, questo 
e il problema con il quale, 
dopo Genova saremo chiama-
ti a confrontarci. 

E in questo sforzo non dob
biamo e non vogtiamo essere 
soli. L'impegno assunto a Ge
nova si ridurrebbe a poca co
sa se non si trasformasse in 
una sempre piu ricca saldatu-
ra fra l'esperienza dei metal
meccanici e quelle di altre 
categorie deH'industria. dei 
servizi e deil'agricoltura; se 
non contribuisse cioe ad im-
primere un nuovo corso ai 
rapporti unitari in tutto l'arco 
del movimento sindacale ita-
liano. 

Certo. Se arriveremo all'ap-
puntamento di lu-glio. come 
io credo, sulla scorta di nuovi 
e concreti risultati. tanto sul 
piano del movimento che su 
quello della costruzione di 
nuove esperienze unitarie a 
tutti i Iivelli, se potremo di-
scutere. cioe. sulle cose fat-
te — ad esempio sull'attivfta 
delle centinaia di Consign uni
tari di fabbrica che vogliamo 
costituire — la seconda Con 
ferenza dei metallurgici nnn 
potra essere soltanto una a<* 
semblea di veriflca Essa do 
vra necessariamente essere 
una nuova, decisiva tappa 
verso l'unita sindacale orga-
nica, assumendo decision! as-
sai piu impegnative di quelle 
di Genova. 

AH'Apice di Massarosa 

Pasqua in fabbrica per 1500 lavoratori 
Diario di una lotta, contro il sottosalario e lo sfruttamento, che dura ormai da due mesi - Oggi, nella fabbrica occul ta, 
ci saranno anche i familiari -« Cristo chinava sempre la testa, m a e morto ier i»- Attorno a loro nasce un nuovo cllma politico 

Alia Ford di Colonia 

Lottano uniti operai 
italiani e tedeschi 

L'agitazione spontanea durata cinque giorni - La 
direzione della fabbrica costretta a trattare dl-
rettamenfe con le rappresentanze dei lavoratori 

Noitro tervizio 
COLONIA, marzo 

Per cinque giorni. lavoratori emigrati italiani, tede
schi e di altre nazioni hanno scioperato, a turno, alia 
Ford di Colonia, riuscendo a costringere la direzione della 
fabbrica a trattare direttamente con le rappresentanze 
operaie e ad accettare parzialmente le loro richie3te. 

L'agitazione spontanea e iniziata neH'offlcina Z (pres-
se e torni) in seguito al netto rifiuto della direzione 
aziendale di accogliere la richiesta di un aumento di 
50 centesimi d! marco all'ora avanzata dalla commissione 
interna. Subito dopo hanno incrociato le braccia i lavo
ratori degli altri reparti. Nelle riunioni che si sono suc-
cedute sul posto di lavoro hanno preso la parola anche 
numerosi emigrati italiani ed e stata elaborata una piat-
taforma comune di rivendicazioni: aumento della tariffa 
oraria, pagamento della vigilia di capodanno e del lunedi 
di carnevale (giorno festivo in Germania), eliminazione 
della disparita del pagamento dei premi di produzione. 

II malcontento fra gli operai dell'importante fabbrica 
tedesca covava da tempo. 11 loro livello tariffario, infatti, 
e al sesto posto rispetto alle altre industrie automobih-
stiche della Germania. Di contro il costo della vita e in 
continue aumento. 

Altro. non meno importante, motivo di malcontento e 
il ritmo di lavoro: basta pensare che, mentre nel mag-
gio scorso la fabbrica produceva 180 auto al giorno del 
tipo < Capri s, oggi ne produce 350, col numero degli 
operai che e rimasto invariato. A nulla e valso il tenta-
tivo della direzione della fabbrica di dividere gli operai 
tedeschi dagli stranieri mediante il ricatto e la minaccia 
di rappresaglie. 

Cos!, alia fine, si e raggiunto un accordo che prevede: 
un aumento salariale di 15 centesimi di marco ogni ora, 
il tiveilo unico dei premi di produzione e la retnbuzione 
del lunedi di carnevale e del giorno di capodanno. 

i Sul problema detl'aumento della paga oraria — ci ha 
detto un operaio italiano — il discorso rimane aperto e 
lo riprenderemo nel prossimo settembre quando scadra il 
contratto di lavoro». 

Da questo sciopero emergono due considerazioni. La 
prima e che gli emigrati non attendono piu passivamente 
che siano i sindacati tedeschi ad avanzare le loro riven
dicazioni. L'altra riguarda l'unita tra operai tedeschi ed 
lmmigrati, impensabile fino a qualche tempo fa. 

Angelo Sarto 

Dil nostro inviato 
MASSAROSA, 28. 

Da Viareggio a Massarosa: si 
amva in un batter d'occhio. 
Si lascia il mare costeggiando 
dei grandi piloni in cemento: 
e una nuova autostrada che na
sce, un nuovo simbolo del « be-
nessere». Ma, a pochi chilo-
metri il * benessere» italiano 
si riyela subito. Manifesti, stn-
scioni, cartelli ctuamano alio 
sciopero generale in tutta la 
Lucchesia in solidaneta con i 
1200 lavoratori che occupano 
l'Apice, uno dei piu grandi cal-
zaturiflci italiani. Eccole le ci-
fre del « benessere » cosi come 
ce le danno nel corso di una 
lunga chiacchierata, un gruppo 
di lavoratori. Un operaio di pri
ma categoria ha un salario di 
75 mila lire al mese (occorre 
considerare che a un mese com-
pleto, cioe a duecento ore, non 
ci arriva quasi nessuno. Per 
cui anche questa cifra e abba-
stanza « gonflata »); una ope-
raia di quinta categoria gua-
dagna 52 mila lire mensili. Di
ce una giovane donna: « in fab
brica lavoriamo io e mio ma-
rito. Spendiamo trentamila lire 
solo per venire qui, per il tra-
sporto poi e'e l'affitto. il gas, 
l'acqua e la luce. Si fa presto 
a fare i conti. Abbiamo due 
bambini. Mi dica un po' come 
h possiamo mantenere ». 

Massarosa e una zona bian-
ca, un « feudo » di questo Ron-
tani, padrone dell'Apice, vice 
presidente dell'Associa?.ione m-
dustnali di Lucca, un cm pa-
rente, anch'egli interessato al
ia proprieta della fabbrica, e 
arnvato persino a minacciare 
con il fucile i lavoratori che 
manifestavano in modo respon-
sabile davanti alia sua villa. 

Rontam non crede ancora ai 
propn occhi. Non vuole ren-
dersi conto che operai e ope
raie si sono stancati di china-
re la testa. «Gesu Cnsto, ha 
detto una ragazzina. la china
va sempre. Ma e morto ieri ». 

La lotta cosi e partita, e an-
data avanti, non si e fermata 
al solo obiettivo salariale che 
pure e vitale. ha messo a fuo-
co obiettivi di potere quale ia 
nssemblea m fabbrica e i dele
gati di reparto. Un lavoratore 
ha segnato su una agenda tut
te le tappe di questa battaglia. 
Sfogiiamo insieme il « diario ». 
II 28 gennaio iniziano gli scio-
peri. II 29 e'e il primo sciope
ro di ventiquattro ore. Poi dal 
3 febbraio ogni giorno un'ora, 
mezz'ora di astensione dal la
voro. le macchine, il « taboga > 

(una catena dal passo inferna-
le) rimangono bloccate. Poi la 
prima serrata, il 17 febbraio, 
dura due giorni. II padrone de
ve alia fine riaprire la fab
brica. 

Riprendono gli scioperi. Nel 
mese di marzo una nuova ser
rata. In mezzo a questo «dia
rio » una paginetta di agenda 
dove si racconta le minacce 
col fucile puntato, lo svetumen-
to di alcune donne, persino una 
in attesa di un bambino. Le 
parti vengono convocate al Mi-
nistero del Lavoro il 12 marzo 
a Roma: ma Rontani non vuo
le sentir ragioni. E forse non 
e solo questo padrone. Si pensi 
infatti che la lotta per il rin
novo del contratto del calzatu-
rieri e vicina e che cosi co
me era avvenuto per la Can-
toni a Lucca, qui nella provin-
cia le fabbnche vivono e pro-
sperano sul sottosalario e lo 
sfruttamento padronale. per ca-
pire fino in fondo il senso del 
nfluto padronale. Rontani non 
intende riaprire la fabbrica, 
neppure di fronte al tavolo del
la trattativa al ministcro del 
Lavoro. E' in atto ormai da mol
ti giorni una serrata ma non 
e'e un pobziotto, un «tutore 
della legge » a prendere in esa-
me la situazione II 13 marzo 
alle ore 8, mentre e in atto an
cora la serrata, i lavoratori oc
cupano la fabbrica. 

Questa la cronistoria che non 
ha bisogno di alcun commento. 
Si arriva a questa Pasqua di 
fine marzo. La combattivita 
non e diminuita, si vuole vin-
cere questa battaglia. « Ronta
ni dice di avere fatto case, asi-
lo, eccettera, afiYrma un'ope-
raia, invece abbiamo fatto tutto 
noi». « E' roba nostra, nbatte 
una ragazzina che ha gia una 
dura esperienza di lavoro di 
fabbrica, e continua: scnvetelo 
voi, lo senva il suo giornale; 
qua sono venuti quelli della Na-
zione, se tornano gliene dicia-
mo quattro, ma a lei chiedia-
mo di far conoscere a tutti la 
nostra vicenda la nostra lotta. 
per aiutarci a vmcere». 

Una carica. una combattivi
ta senza pari, un entusiasmo 
che lascia anche noi meravigha-
ti: ogni lavoratore ha perso 
gia un mese e mezzo di sa
lario. Ma non si molla. Anche 
domam sara una grande gior-
nata di lotta, la Pasqua la fa-
ranno tutti in fabbrica con le 
faoiighe: verranno qui le mo-
gli, i flgli, i manti. Pranze-
ranno tutti assieme dentro la 
faborica del Rontani nella sa-
la mensa, che e diventata il 

centro della battaglia operaia, 
Ma anche in questi giorni di 
festa e dt lotta la * macchitia 
organizzativa » che dingc 1'oc-
cupazione, che coordina '1 la
voro, non si fermera. Mi dice 
un operaio della commissione 
interna che si teme sempre 
qualche provocazione del pa
drone, che la vigilanza percio 
deve essere continua. 

Guardiamo come sono orga-
nizzati. Ogni notte i lavoratori 
a turno presfdiano l'occupazio-
ne: girano a coppie per tutta 
la fabbrica, fanno una «guar-
dia mihtare». Esistono delle 
parole d'ordine ben precise, dei 
segnali. Guai a chi si avvicina 
senza pronunciarle. Alle 7 del 
mattino arrivano le donne. cen
to, duecento alia volta, secon
do i turni che sono stati stabi 
hti. Poi e'e la « cambusa *: qui 
siamo in Versilia, dice il Cam-
busiere, e si usuno termini ma-
nnareschi; continua a parlare 
il cambusiere. mi fa vedere due 
registri; e'e la solidarieta di 
tutta la provmcia. OfTerte in 
danaro (ieri sono state distri
bute quindicimila lire per ogni 
capofamiglia e diecimila ai la
voratori in condizioni piu disa-
giate: vengono da ogni parte: 
PCI, PSI. PSIUP. DC, studenti, 
operai, CdL, ACLI, FGCI, par-
roci, tutti hanno dato contributi. 
Scrivete, continua il cambusie
re, che due industriali tessili 
ci hanno consegnato centomila 
bre 1'uno. E' importante per 
noi. Poi i viveri- quattro ma-
cellene, cooperative come la 
Val di Nievole. danno tutto quel 
possono. Per domani nella 
* cambusa » sono ammucchiate 
perfino decine di colombe pa-
squali. E insieme a tutto que
sto nasce un nuovo clima poli
tico: partiti, organizzazioni di 
massa, organizzazioni sindaca
li, sono lmpegnati iinitariamen-
te, si sviluppano comitati uni
tari in tutti i paesi. 

I nostn compagni delle se-
zioni sono all'avanguardia in 
questo movimento. Rontani e 
solo. isoSato assieme ai suoi 
amici padroni, si e visto an
che nei giorni scorsi quando 
tutta la Lucchesia e scesa in 
sciopero generale. 

Nel momento in cui ci salu-
tiamo. a nome del giornale, 
consegno loro un piccolo con
tribute, mi battono le mani, 
nngraziano I'Unitd. Ma siamo 
noi che u ringraziamo invece 
per Oa splendida prova di co-
raggio che stanno dando. 

Alessandro Cardulli 
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