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Lavoro a domicilio 
Una vergogna 
che non si pud 
piu tollerare 

Si sono conclusl recentemen-
te i contratti del settori con-
fezionl e calze-maglle che han-
no interessato circa mezzo 
milione di operaie interne e 
centinaia di migliala di lavo-
ranti a domicilio. E' stata una 
vittoria importante, consegui-
ta con una '.otta tenace e ln-
telligente. 

L'aumento salariale pari a 
80 lire orarie; la nuova impo-
stazione delle quulifiche che 
saranno applicato non piu in 
base alia manstone ma sulla 
base delle capacita professio-
nall, del valori culturali, teo-
rlcl e pratici; la parita sala
riale per 1 superlorl ai 16 an-
ni e la riduzione del perlodo 
di apprendlsrato sono tutte 
conquiste che h&nnc rotto de-
finitivamente il meccanlsmo 
di svlluppo d! questl settori 
che aveva flla sua base i 
bassl salarl, la dequalificazlo-
ne, l'apprendistato, la discrl-
minazione nei confront! della 
mono d'opera giovanile. 

Accanto •x questi aspetti 
qualificanti, sancit^ nel nuovo 
contratto, \ i e quello piu ge-
nerale della conquista di stru-
menti di controllo e di pote-
re all'interno della fabbrica. 
II diritto di assemblea, i de-
legati di linea e di reparto. 
i delegati sindacali che gia 
altri lavoratori si sonc conqui-
stati, rappresentano per que-
ste categorle prevalentemente 
femminili una conquista che 
assume un significato profon-
damente politico. Essa, infat
ti, slgnlfica partecipazione di 
masse di donne alio scelte di 
politica generate del Paese. 

Con il contratto inoltre si e 
dato l'awlo ad un processo di 
unlficazione della categoria 
che non sara ne facile ne 
breve perche le lavoranti a 
domicilio, a differenza delle 
operaie di fnbbrica sono iso
late, disorganizzate e quindi 
piii facile preda del ricatto 
padronale. 

Ma, 1'unita della categoria' 
e, soprattutto oggi, un3 neces
sita impellente se pensiamo 
che il padronato cerchera in 
tutti 1 modi di recuperare i 
margin! di profitto che il con
tratto gli ha tolto; e se ab-
biamo consapevolezza che cer
chera di farlo soprattutto a 
danno delle lavoranti a domi
cilio poiche all'interno della 
fabbrica cib si presenta estre-
mamente difficile in quanto 
la classe operaia ha accre-
sciuto 11 suo potere, la sua 
capacita contrattuale, la sua 
coscienza sindacale e politica. 

Per questo la indicazione, 
venuta dalle tre confederazio-
ni, di creare le leghe delle 
lavoranti a domicilio, quail 
strumenti di organlzzazione e 
di difesa delle conquiste otte-
nute, ci pare sia la piii valida 
per impedire questo disegno 
del padronato e per favorire 
1'unita Interne-esterne. Compl-
to primo delle leghe e quello 
di assicurare il rispetto del 
contratto di lavoro; II che si-
gnifica portare a conoscenza 
delle lavoranti a domicilio le 
nuove tabelle salariali, elabo-
rare con esse i tempi di la-
vorazlone, i costi, la definizio-
ne delle qualifiche, le forme 
di lotta piii Idonee per far 
rispettare il contratto o per 
qualsiasi probiema di ordine 
sindacale che si presentj. 

Altro compito importante: 
mantenere e sviluppare il col-
legamento Ira operaie interne 
e lavoranti a domicilio (rea-
lizzatosi con le lotte contrat-
tuali) promuovendo assem-
blee, incontri comunl utili a 
favorire la crescita unitaria 
del processo di sindacalizza-
zione di queste categorie, la 

sperimentazione di nuove for
me di gestione e di controllo 
operaio, la ripresa unitaria 
della lotta qualora se ne rile-
vi la necessita. 

Infine si tratta di creare 
attorno al pronlema del lavo
ro a domicilio 1'impegno degli 
enti locali e delle forze poli
tiche; cib e possibile nella ml-
sura in cui ci sara la mobili-
tazione delle lavoranti a do
micilio per rivendicare nei 
confrenti degji enti locali la 
istituzione delle commissloni 
comunali per la compilazione 
del reglstro delle lavoranti a 
domicilio, (al fine di rendere 
possibile l'estensione del dirit-
ti mutualistici e previdenziali 
a queste lavoratrici); e, nel 
confronti delle forze politiche, 
un impegno affinchb il Parla-
mento approvi una nuova leg-
ge di tutela che, superando 
gli equivoci della attuale 264, 
consideri la lavorante a do
micilio una lavoratrice dipen-
dente cosl come riconosce il 
nuovo contratto di lavoro. 

Non basta, d'altronde appli
es re il contratto sotto il solo 
aspetto economlco (anche se 
e vero che, l'essere passati 
dalle 1.000-2.500 lire al giorno 
che attualmente le lavoratrici 
a domicilio perceplscono, al-
le 4.900-5.700 lire previste dal
le nuove tabelle salariali per 
otto ore di lavoro) a scorag-
giare questa forma di produ-
zione e a garantire alia don
na una occupazione stabile. 

Infatti la raglono per cut 
questo lavoro esiste e si dif-
fonde sta si nella mancanza 
di una occupazione diversa, 
ma anche nella mancanza di 
nidi, di scuole per l'infan-
zia, di scuole a tempo pieno, 
di servizi sociali in genere. 

Non e un caso che le lavo
ranti a domicilio siano, nella 
stragrande maggioranza, don
ne comprese nell'eta tra i 25 
e i 45 annl; quando cioe ci 
si forma una famiglia e ven-
gono a mancare nella societa 
servizi indispensebili a garan
tire alia donna la continuity 
del lavoro. Se questa e la real-
ta oggettiva e pur vero che 
dobbiamo impedire che il la
voro a domicilio venga visto 
dalle donne, e piii in genera
le dal movimento operaio, co
me il « male minore », come 
un mezzo che, pur con i suoi 
limiti, impedisce 1'uscita tota-
le della donna dal processo 
produttivo e quindi da tolle
rare. 

Quando il lavoro trasforma 
1'ambiente familiare in labora-
torio, quando lascia pochissi-
mo spazio al rapporto con i 
figli e con il compagno della 
propria vita, quando costringe 
chi lo svolge a lavorare 10-
12 ore al giorno per esigenze 
economiche e produttive, 
quando provoca malattie a chi 
lo svolge e ai component del
la famiglia, non pub essere 
tollerato oltre. 

Le lavoranti a domicilio, del 
resto, sono le prime ad esse
re convinte che e necessa-
rio cambiare la propria con-
dizione. Questa loro volonta 
deve impegnare tutti: sindaca-
ti, forze politiche, forze so
ciali affinche le speranze di 
queste lavoratrici diventino al 
piii presto concreta realta. 

II terreno di impegno unita-
rio non manca: esso deve es
sere in primo luogo la richie-
sta di un lavoro stabile e qua-
lificato affinche si metta fine 
ad una condizione di lavoro 
disumana non solo per la la
vorante a domicilio ma per 
tutta la famiglia e per la 
stessa collettivita 

I gommai stringono i tempi di lotta per il contratto 

«Assediato» a Milano 
il grattacielo Pirelli 

Al grande picchetto di massa hanno partecipato per tutta la giornata di ieri delegazio-
ni delle fabbriche milanesi e delle aziende della gomma di tutta Italia — Assemblee 

e comizi sindacali davanti ai cancelli del « Pirellone ». — Oggi si tratta 

Isa Ferraguti 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. 

Un grande falo di gomme e 
di cassette di legno acce.se, e 
tutt'attorno centinaia. poi mi-
gliaia di lavoratori. Da questa 
mattina prima delle sette. gli 
operai della Bicocca e delle 
altre fabbriche milanesi della 
gomma, in sciopero per il rin-
novo del contratto, e flno a se
ra inoltrata hanno sostato 
ininterrottamente sotto le inac-
cessibili finestre del « Pirello
ne ». il grattacielo piu alto di 
Europa che l'imperatore della 
gomma ha voluto erigere. mo-
derna piramide, a perenne ri-
cordo dei suoi profltti. 

Al grande picchetto di mas
sa hanno partecipato delega-
zioni di numerose fabbriche 
milanesi e i rappresentanti 
delle aziende della gomma di 
tutta Italia, fermatisi a Mila
no in attesa di continuare le 
trattative, domani, all'Assolom-
barda. E' stata quindi un'im-
portante giornata di lotta, sia 
perche ha segnato la ripresa 
di un contatto dei <r Pirellini » 
con la citta, sia perche ha 
rappresentato un momento di 
polarizzazione della risposta 
di Milano operaia all'attacco 
padronale e delle forze di de-
stra, present! dentro e fuori 
del governo, alle rivendicazio-
ni della classe operaia, siano 
esse i rinnovi contrattuaii. le 
azioni integrative aziendali o 
le battaglie per le riforme. 

Per tutta la mattinata. sul 
palco improvvisato dalle orga-
nizzazioni sindacali, si alter-
nano, in rapidi interventi, ope
rai e dirigenti dei sindacati, 
rappresentanti di decine di 
fabbriche. Arrivano. con stri-
scioni e cartelli, dalla Manuli 
Gomma, dalla Pirelli Sapsa, 
dalla Magneti Marelli, dalla 
Borletti: « Non ci sono padro
ni diversi — dice un operaio di 
quest'ultima fabbrica che ha 
appena concluso una dura lot
ta — contro di loro dobbiamo 
essere tutti uniti ». c Bisogna 
allargare il fronte di lotta — 
aggiunge un lavoratore della 
Falck — contro ii massiccio 
attacco del padronato al fli-
ritto di sciopero, contro il ta-
glio dei salari». 

Alia Falck, come nell'altro 
gruppo siderurgico, la Redael-
li (che proprio questa matti
na ha dato vita ad un corteo 
dalla fabbrica di Rogoredo al
ia direzione aziendale e alia 
sede deU'Assolombarda). stan-
no Iottando per solide conqui
ste che difendano la salute e 
modifichino profondamente la 
struttura delle qualifiche. Co
me alia Pirelli, il vecchio c pa
drone delle ferriere » ha deci-
so di ridurre il salario sulla 
bae del rendimento, per far 
pagare molto di piu le lotte 
ai lavoratori. 

Verso le 9 parla Quaglia, se-
gretario nazionale della Feder-
chimici CISL: « Vogliamo con-
quistare un contratto che ci 
faccia andare avanti. e non 
che sia al di sotto dei risultati 
dell'autunno scorso >. Poi, por-
tano i saluti dei loro compagni 
di lavoro un operaio del-
1*ENEL, un altro della Azien-
da elettrica milanese. rappre

sentanti della Loro e Parisi-
ni. della ROFL. delU'ASGEN. 
della Breda, della Durban's. 
- Applauditissimo. prende la 

parola un vigile urbano: lo 
seguono gommai • di Napoli. 
della Firestone, della Michelin 
di Cuneo. della Pirelli di Tor-
respaccata (Roma) e di Tivo-
li. della CEAT di Anagni (Fro-
sinone), della Clement di Mi
lano, della Pirelli di Livorno. 
Poi, ancora, Alemagna. CGE, 
Lepetitt, Unilever, Connecti
cut. Intanto gli operai si rag* 
gruppano in piccoli cortei che 
in continuazione girano attor
no al « Pirellone ». 
- Trespidi. segretario della 

FILCEA-CGIL. parla prima di 
mezzogiorno: « Se gli indutria-
li. per loro calcoli politici. in-
tendono dUazionare, inevitabil-
mente la lotta si estendera e 
si accentuera >. Analoghi con
cetti esprimera nel pomerig-
gio Bottazzi, anch'egli diri-
gente nazionale della FILCEA. 

Lo schieramento di polizia e 
di carabinieri e imponente. ma 
perfettamente inutile. Gli agen-
ti rimangono li, impalati, sot
to il freddo e la,pioggia: 

qualcuno cerca timidamente di 
avvicinarsi ai fuochi degli 
operai, ma gli ufficiali, con 
secchi ordini lo impediscono: 
« Non rompete le righe! ». 

Gli operai della gomma e. 
in primo luogo, per il peso po
litico del loro padrone, quelli 
della Pirelli, stanno dunque 
sopportando in questi mesi uno 
srontro di notevoli proporzio-
ni. L'atteggiamento a dir po-
co contraddittorio dei padroni 
alle trattative (timide aperture 
verbali e improvvisi irrigidi-
menti nel momento del passag-
gio alia stesura delle proposte 
di accordo) corrisponde. e con-
vinzione pressoche generale, 
ad una volonta politica di re-
sistenza ad oltranza, piu che 
ad una reale insostenibilita del 
« costi », per usare il loro lin-
guaggio. delle rivendicazioni. 
. Appunto perche di questo 
sono sicuri, la risposta e la 
linea d'azione dei lavoratori 
e dei sindacati tendono alia co-
struzione della piu vasta unita 
all'interno della fabbrica e 
con la cittadinanza. Pirelli puo 
essere piu rapidamente scon-

fitto solo se si riesce ad iso-
larlo-

Dopo la riunione straordina-
ria del consiglio comunale di 
Cinisello Balsamo. grosso cen-
tro operaio fra Milano e Se-
sto San Giovanni, dove abita-
no numerosi lavoratori della 
Pirelli, ieri una delegazione 
unitaria del consiglio di fab
brica e delle tre organizzazio-
ni sindacali si 6 recata pres-
so l'ufficio di presidenza del 
Consiglio regionale lombardo. 
impegnandolo a proporre a tut
ti i capigruppo la necessita 
di un dibattito consiliare sui 
temi che formano oggetto del
le vertehze sindacali. 

La lotta che nelle fabbri
che continua con le modalita 
consuete (riduzione dei punti 
di cottimo, scioperi articolati 
e blocco delle merci in usci-
ta) investe cosi le strutture 
della societa. I padroni, e Pi
relli prima degli altri. se do
mani alle trattative non si de-
cidono a sciogliere i ' nodi. 
avranno davanti a se momen-
ti molto difficili. 

Ino Iselli 

Lama a « Tribuna sindacale »> della TV 

«I SINDACATI FORZA 
DELLA DEMOCRAZIA 

Le riforme deve pagarle il padronato - L'autonomia non § in contrasto 
con la milizia politica dei lavoratori e dei dirigenti sindacali -1 problemi 
rJell'unita - La lotta di classe non si fa con i « duelli all'americana» 

II segretario generale della 
CGIL, Luciano Lama, ha rispo-
sto ieri sera alia TV alle do-
mande di cinque giornalisti sui 
maggiori problemi politico sinda
cali. Dopo aver affermato che i 
sindacati hanno inteso affronta-
re i problemi della programma-
zione economica erigendo prima 
i < muri maestri» e cioe attuan-
do le riforme sociali. il compa
gno Lama, rispondendo al rap-
presentante della Stampa, ha 
riaffermato che il movimento 
sindacale italiano respinge la 
c politica dei redditi > perchfe a-
vrebbe c solo l'obiettivo di un 
controllo. di un contenimento 
dei redditi da lavoro » ed ha af: 
frontato quindi la questione dei 
rapporti fra sindacato e partiti. 
c La nostra posizione — ha det-
to — e questa: i lavoratori. i 
dirigenti sindacali. devono poter 
militare in qualsiasi partito po-
Utico. Anzi, siamo convinti che 
la milizia politica e fattore di 
democrazia. se e una milizia a 
cui partecipano anche i lavora
tori. Tuttavia Tunita del movi
mento sindacale si fonda certa-
mente sulla sua autonomia. per
che l'ltalia e un paese nel quale 
i lavoratori sono politicamente 
divisi. Non e possibile pensare 
di avere Tunita senza avere la 
autonomia del movimento sinda
cale. L'autonomia. pero. non e 

Le cooperative: respingere il decreto 

Piii 15 per cento di dazio sugli alimenti 
Una misura «tecnica» del governo aggrava il prelievo fiscale su tutti i consumi popolari anticipan-
do I'impostazione antidemocratica contenuta nel progetto governativo di legge tributaria generale 

H tentativo del governo di 
aumentare ancora le imposte 
sui consumi, compiuto in sor-
dina con remanazione di un 
prowedimento «tecnico» co
me il decreto del 21 dicem-
bre scorso sui «valori medi 
nazionali agli effetti delle im
poste di consumov, sta susci-

Lo scala mobile 

scatterebbe 

di altri 2 punti 
Le rilcvazkmi sull'aumento 

del costo della vita nel pe-
rkvdo novembre-dicembre 1970 
e gennaio 1971 darebbero per 
scontato che si avra un altro 
scat to di due punti della scala 
mobile, il meccanismo che adc-
gua parzialmcntc. ed in \na po-
sticipata. i salari diretti (ma 
non le pensiom, gh assegni fa-
miliari ccc.) ai rincan medi 
accertati. Le conclusioni sa
ranno tratte in una nuiuone che 
ci terra aU'Istituto di statistica 
la prossima settimana. Che 1'au-
mento del costo della vita con-
tinui a faladiare il potere d'ac-
quisto dei attadini. tuttavia. e 
certo lndipendentemente dai n-
levamenti statistic!. II governo. 
infatti. non e voluto andare al 
di la del blocco di alcune ta-
nffe pubbhche mentre ha pre-
M 1'iniziativa, specialmcnte col 
« decretone >. di aftgravarc ul-
teriormcMe una scrie di costi e 

d'unportanza dcciaiva. 

tando un vasto movimento dl 
protesta. La presidenza del-
l'Associazione cooperative di 
consumo aderente alia Lega 
denuncia gli aggravi apporta-
ti dal decreto che comporta 
«un aumento notevole delle 
imposte percid dei prezzi al 
consumo». Per il settore ali-
mentare, ad esempio, si e cal-
colato un aggravio generate 
che oscilla dal 10 al 15V* se-
condo le province e cio in un 
periodo in cui altri fattori — 
dipendenza dalle importazinni, 
speculazioni — fanno del caro-
alimenti uno dei fattori princi-
pali del previsto. ulter:ore 
scatto di due punti dell'indi-
ce del carovita. 

Perche il governo ha preso 
una decisione che alimenta 
ancora una volta. deliberata-
mente. l'aumento dei prezz;? 
Si ha netta 1'impressione cue 
venga scelta un'ulteriore sp»n-
ta aH'inflazione per riguadi-
gnare i margin! strappati con 
la pressione dei lavoratori. Ma 
ci sono anche motivi di =cu-
perta manovra politica. R!le
va 1'Associazione cooperative 
di consumo che l'aumento del
le imposte dl consumo viene 
chiesto dal governo proprio 
mentre dal 1 gennaio 1972 do-
vrebbe en tra re in vigore una 
riforma tributaria che preve-
de I'abolizione dei dazl comu
nali sul consumi per sostituir-
li con l'lmposta sul valore 
aggiunto. Cid non slgnlfica, co
me invece si legge in jn ordi
ne del giorno di protesta ap-
provato dal Consiglio genera
le della Confcommercio, che 
la legge tributaria «prevede 

I'abolizione delle imposte di 
consumo », poiche si tratta d; 
un mutamento nel tipo d'im-
posta non negli scopi dell''m-
posizione: il progetto di l?gge 
finora sostenuto dal governo 
infatti. non solo rifiuta di 
esentare i beni di consumo e 
i servizi essenziali dall'Impo-
sta sul valore aggiunto (che 
unificherebbe IGE e dazi co
munali), ma propone anche 
un'aliquota - base assai eleva-
ta, del 12*o. destinata a far 
aumentare tutti i prezzi. 

L'iniziativa del governo di 
emanare il decreto del 21 di-
cembre e quindi un'azione of-
fensiva per creare le condizio-
ni piii propizie al manteni-
mento del carattere antidemo-
cratico. spoliatore dei lavora
tori. del sistema di tassazio-
ne italiano che sulle imposte 
di consumo e imperniato per 
la quasi totalita. Respingere 
questo decreto. d'altra parte. 
significa al tempo stesso raf-
forzare la battaglia democra-
tica per un'effettiva riforma 
del sistema tributario. 

L'enormita degli aumenti 
proposti — fino a) 400°.% in 
qualche provincia — ed il suo 
carattere indiscriminate nel 
senso che non si distingue fra 
prodotti di prima necessita e 
prodotti di lusso, d& la misura 
del carattere provocatorio del
la iniziativa. L'Associazione 
delle cooperative di consumo 
invita tutte le proprie orga-
nizzazioni, tutti i soci, a pro-
muovere (insieme a tutte le 
categorie di lavoratori) una 
vasta azlone di protesta per 
imporre l'annullamento del 
decreto del 21 dicembre. 

Nel mondo 
del lavoro 

BUITONI — Ieri si sono fer-
mati per 24 ore i lavoratori 
della Buitoni di S. Sepolcro. in 
provincia di Arezzo. Chiedono 
g3ranzie per il po>to di lavoro. 
Altre astenskmi sono prostram-
mate per i prossimi giorni. 

CONCIA — Prosegue la lotta 
dei lavorator. della concia per 
il rinrvivo del cor.tratto d: la
voro. Fino al 30 gennaio sono 
previste 72 ore di sciopero ar-
ticolato. 

ELETTRONICA - Domani si 
tiene a Roma il convegno na-
zionale unitario dei lavoratori 
dell'industna elettronica a par
tecipazione statale per iniziativa 
della FIOM. FIM e Un,M. 

MONOPOLI - Nei g:orni 27. 
28 e 29 gennaio si terra ad Anc-
cia l'ottavo congresso del sin
dacato CGIL dipendenti dei Mo-
nopolj di Stato. 

METALMECCAN1CI - La se 
conda conferenza unitaria dei 
metalmeecanici si terra a Ro
ma dal 13 al 16 febbraio. Lo 
hanno deciso gli organismi din-
genti deila nOM. FIM e UIL.M. 
Si discuteranno i prpoblemi del
le lotte di fabbrica e gli svi-
luppi dell'unita sindacale. 

CAMPANIA - II 29 e 30 gen
naio si terra a Salerno una con
ferenza regionale sull'agriooltu 
ra. L'iniziativa e stata assunta 
dalle Confcdcrazioru. 

cosa che si ottiene come un cer
tificate che il sindacato da a 
se stesso o che altri danno al 
sindacato. L'autonomia non pud 

' che essere il fisultato di una ri-
cerca, che il sindacato compie 

. insieme con i lavoratori e fra i 
lavoratori. dei propri obiettivi. 
delle proprie rivendicazioni e le 
porta avanti in quanto rivendica
zioni dei lavoratori nel loro in
sieme e non rivendicazioni che 
risentono di questo o dl quel pro-
gramma politico. Per quanto ri-
guarda il probiema del rapporto 
sindacato-istituzioni: i sindacati, 
in Italia, sono e vogliono essere 
una forza della democrazia e 
della liberta politica nel paese, 
in armonia con le istituzioni, e si 
comportano quindi. secondo le 
leggi e secondo la Costituzione. 
Noi non pensiamo che si debba 
stabilire una specie di antino-
mia o di concorrenza tra sinda
cati e partiti. tra sindacati e 
Parlamento. giacche ciascuno ha 
i suoi compiti da assolvere. La 
aspirazione che si pud avere. 
la speranza che si puo nutrire e 
che ciascuno assolva nel miglior 
modo possibile i compiti che 
gli sono propri. Noi come sin
dacati ci sforziamo. certamente 
con molte lacune e insufficienze. 
di assolvere ai nostri compiti di 
difesa di quella parte della po-
polazione rappresentata dai la
voratori ». 

A questo punto Lama ha pre-
cisato che se esistono problemi 
relativi al modo di condurre gli 
scioperi. questi problemi devono 
risolverli i sindacati ed ha ri-
badito. subito dopo. il concetto 
secondo cui le riforme non pos-
sono e non devono pagarle i la
voratori. ma il padronato. « Le 
riforme — ha sottolineato — sono 
un fatto che deve incidere in 
profondita nella societa italiana. 
Vogliamo realizzare giustizia 
dove giustizia non c'e. perche 
e'e chi ha dei privilegi e chi 
invece subisce le conseguenze 
negative dello stato di cose in 
cui viviamo. di questo ordine 
sociale ingiusto*. 

II segretano generale della 
CGIL ha poi nsposto ad una do-
ma nda che voleva essere insi-
diosa relativa alia distinzione fra 
padroni grossi (magnati) e pic
coli e medi. Lama ha precisato 
che gli imprenditori minori si 
trovano nei confronti dei lavora
tori. nella condizione di tutti gli 
altri e quindi il sindacato non 
puo ammettere nei loro riguardi 
una condizione di diversita. 
< Esiste. invece. per la loro col-
locazione sociale nspetto agli 
strati piu alti del capitahsmo 
italiano — ha nlcvato — anche 
un loro interesse oggettivo a de
terminate trasformazioni >. 

Dopo aver detto che le diffi-
colta nscontrate nel processo u-
nitario non sono sintomi di un 
arretramento in questa direzione 
ma segnano al contrario un cer
to proeresso. ljma ha sottoli
neato la esigenza che il movi 
mento in questa direzione parta 
dalle fabbriche. dai delegati e 
dai consigli dei delegati cquah 
fonda men ti del sindacato unita
rio » e che nessuno proceda in 
svanti verso 1'unita dimenucan-
do o ignorando l'insieme del mo 
vimento. 

Awiandosi alia conclusione 
Lama ha ripetuto che i sinda
cati non sono favorevoli ad a 
zioni singole e si sforzano di 
correggere oerti metodi con la 
pratica di ogm giorno. c Noi — 
ha detto — consideriamo lo scio
pero come una azione di massa 
anche se si attua per difendere 
un solo lavoratore... Non conce-
piamo la lotta di classe come 
una specie di guerra individualc 
in cui ciascuno si fa la sua leg
ge e ne ottiene i risultati per 

proprio conto. Questa non e lot
ta di classe, ma il contrario. E' 
una - specie di duello all'ame
ricana » che non abbiamo mai 
considerato come forma di lot
ta accettabile da un movimento 
sindacale*. '-" . 

Concludendo il segretario ge
nerate della CGIL ha detto che il 
clima di tensione esistente nel
le fabbriche e dovuto essenzial-
mente al fatto che gli industrial 
non hanno saputo adeguarsi al
le nuove condizioni. ritenendo 
di poter risolvere i problemi di 
oggi con i metodi del passato 
che <i lavoratori non accettano 
piu ». 

Continua la lotta 

in Lucania 

Primi 
successi dei 
disoccupati 
del Melffese 

POTENZA, 21 
(I.e.) Cinquantenario di lo^ 

ta nei comuni del Melfese. 
Ieri sera in una grande as
semblea al comune di Melfi, 
il comitato unitario di lotta, 
composto dai dirigenti sinda
cali e dai partiti di sinistra. 
ed aperto alia partecpazione 
di altre forze democratiche, 
ha annunciato ai lavoratori 
in lotta la conquista della oc
cupazione per 150 disoccupati 
presso la Forestale, nei lavori 
di rimboschimento, e presso 
il Comune in lavori vari. 

Stamattina una delegazione 
di lavoratori di Palazzo San 
Gervasio. guidata dai dirigenti 
sindacali e da] sindaco. si e 
recata in Prefettura, ottenen-
do un intervento per l\)ccu-
pazione immediata di cento 
braccianti presso il Comune 
in lavori vari. L'attuale inter 
vento delle autorita provincia-
li ha ancora il carattere del-
nmmediatezza e della preca-
rieta. Da un lato esso rivela 
che la lotta in corso sta scuo-
tendo molti torpori. dall'altro 
mette in luce il pauroso vuo-
to di interventi governativi 

Per domani e convocata 
una nunione di sindaci del 
Melfese in Prefettura sui 
problemi dell'occupazione. 

I viticoltori di Rionero in 
Vulture, da ieri, sono riuniti 
in assemblea permanente nel-
I'Enopolio deii'ente di svilup-
po. approvando odg rivendi-
cativi ed inviando telegrammi 
ad autorita provinciali. regio
nal! • govemative 

Nella stessa direzione scen-
dono in lotta tutti gli altri 
viticoltori della zona: da Ve-
nosa a Maschito. a Ripacan-
dida, ad Acerenza per ottene-
re: Tinimediato pagamento del 
contributo di 700 lire a quin-
tale d'uva in conto integra-
zione. 1'immediata erogazlone 
delle anticipazioni ai conta-
dini per i conferimenti delle 
uve neirultima annata alle 
cantine sociali e agli enopoli, 
I'istituzione di un fondo re
gionale di rotazione per can-
tine sociali e cooperative dl 
produttori 

Sviluppo del Mezzogiorno, unita sindacale e crescita 

democratica della societa al centro del dibattito 
— — _ y 

t 

Oggi il 5* congresso 
della CGIL siciliana 

Presenti Lama e Dido — Illustrate in una conferenza stampa le test 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21. 

Su quattro grandi temi di fon
do, quah lo sviluppo del Mez
zogiorno, l'occupazione. la ere-
scita democratica della societa 
siciliana e 1'unita sindacale. si 
aprirnnno domani pomenggio (a 
Villa Igea) i lavori del 5. con
gresso regionale della CGIL. Ai 
lavori, che si concluderanno nel
la serata di domenica, parteci-
peranno 500 delegati provenien-
ti da tutta la Sicilia; rappre
sentanti delle segreterie regio-
nali di tutto il Paese: federa-
zioni nazionali di categoria. Ai 
lavori parteciperanno i compa
gni Lama e Dido. Ieri, nel 
corso di una conferenza stam
pa. i dirigenti regional] della 
CGIL, La Porta. Ancona. Mic-
ciche hanno illustrato le tesi 
del congresso che si articolano 
su tre punti. 

II momento politico attuale. 
Premesso che il V congresso 
dovra definire coerentemente, 
in base alia linea fin qui se-
guita dalla CGIL in Sicilia. scel
te e obiettivi capaci di impe
gnare i lavoratori siciliani e di 
rendere sempre piii efficace la 
azione del movimento sindaca
le in Sicilia, viene affrontato il 
probiema della cnsi che sta 
scuotendo l'autonomia siciliana. 
«II decadimento del prestigio 
e del potere contrattuale della 
Regione. la mancata predispo-
sizione di strumenti operativi 
(piano regionale di sviluppo) 
sono alcuni tra i segni evidenti 
— e detto nelle tesi — della 
profonda crisi che attanagua 
l'autonomia siciliana >. A tale 
proposito vengoho attaccati i 
governi che si sono succeduti 
alia Regione che < hanno sem
pre assecondato le linee di svi
luppo capitalistico del Paese» 
per assumere ruolo di subal-
terni e restringendo in tal mo
do il potere di contrattazione 
col governo nazionale. impe-
dendo cosi un'inversione di ten-
denza che assicurerebbe al-
l'isola condizioni di sviluppo so-
cio-economico piu elevate. 

Le responsabilita del gover
no nazionale. per il continuo 
deterioramento delle condizioni 
della Sicilia, non sono minori 
(ccon i suoi atteggiamenti e 
con i rapporti clientelari che 
ha instaurato con le istituzioni 
regionali non ha risposto asso-
lutamente alle istanze dei la
voratori >). Partendo poi dalla 
matrice di Reggio Cglabria, vie
ne sottolineato come sia in atto 
un tentativo di ricomposizione 
e rafforzamento Si alcune for
ze reazionarie che mirano con 
ogni mezzo a sbarrare il passo 
aH'avanzata delle forze popola
ri e a bloccare le conquiste 
sindacali. «Si tenta di mettere 
il Mezzogiorno contro il Nord, 
di suscitare campanilismi tra 
regione e regione aH"interno del
lo stesso Mezzogiorno >. il tut-
to nell'intento di conquistare la 
opinione pubblica moderata nel 
tentativo di fare avanzare la 
ipotesi di un governo forte, e 
per questo «la lotta e la vigi-
lanza del movimento sindacale 
e della classe operaia deve es
sere particolarmente attenta >. 

Temi attuali del dibattito sin
dacale. Si sottolineano i pro
blemi dell'unita sindacale che 
acquistano un peso sempre piu 
determinante e preciso. Dalle 
lotte contrattuaii che hanno vi
sto impegnate categorie e azien
de in un vasto fronte insieme 
a tutti gli altri lavoratori del 
paese. < la CGIL in Sicilia ne 
e uscita con piu forza organiz-
zata. con piu prestigio tra i 
lavoratori. con un dato di espe-
rienze. di lotte e di direzione 
complessivamente piii alto e 
qualificato ». 

Insieme alle lotte contro il 
sottosalario. la CGIL in Sicilia 
si e posto il probiema della 
gestione del collocamento. < la 
conquista della legge regionale 
sul collocamento mette a dispo-
sizione dei lavoratori siciliani 
un decisivo strumento di pote
re per intervenire e control-
lare il mercato di lavoro». 

Per quel che riguarda I'unfta 
sindacale. la CGIL fa rilcvare 
come essa sia gia matura nelle 
coscienze dei lavoratori e come 
le esperienze fatte in questi ul-
timi anni lhanno consolidata in 
tutti i livelli del sindacato. c Gli 
obiettivi sempre piu avanzati di 
contrattazione sindacale e di 
riforme si legano strettamente 
al processo di unita sindacale e 
al suo avanzame.ito. E* chiaro 
che un npiegamento di esso con-
dizionera tutta I'aUuale strate-
gia del movimento sindacale nel 
paese ». 

« Forme e istituti nuovi nelle 
fabbriche e nei posti di la\x>ro 
— e detto nelle tesi — si af-
fermano come strumenti unita-
ri e strutture d: base di un 
sindacato unico nuovo e di ver
so, piu forte nell'anone combat-
tiva e p:u capace di espnmere 
un potere ». 

Politica meridionale e sinda
cale. II movimento sindacale 
siciliano si batte per una nuo
va politica economica nazionale 
che sia capace di promuovere 
una rapida crescita del proces
so di sviluppo di tutto il Mez
zogiorno d'ltalia e a tale pro
posito particolare importanza 
assume Tesigenza di un nuovo 
rapporto tra governo parlamen 
to sindacato-enti a partecipazio 
ne statale. Si sotto]inea nelle 
tesi che «oggi la politica delle 
partecipazioni statali srugge a 
un serio controllo democratico. 
Le soelte degli investimenti e 
1'ubicazione vengono decise da 
un meccanismo direzionale tec 
nocralico. non influenza to dagh 
mteressi locali della comuni-
ta >. Gli enti a partecipazione 
statale sono diventati potenti 
centri di potere capaci di in
fluenzae le scelte politiche del 
paese Pertanto 6 neccssana 
una modifica del rapporto tra 
enti a partecipazione statale go-
verno-parlamento sindacati che 

deve invTostire anche le strut
ture direzionali di essi. e i pro-
cessi formativi delle loro seel-
te aziendali ». 

Nelle tesi e affermata la ne
cessita di una nuova politica 
di investimenti in agricoltura 
e una diversa regolamentazione 
del comportamento degli organi 
governativi italiani alle diretti-
ve del piano Mansholt. e deve 
essere fondata sulla valorizza-
zione del lavoro bracciantlle e 
contadino, sulla liberazione del-
l'agricoltura dalla subordinazio-
ne al capitale finanziario. su un 
intervento statale regionale ar-
ticolato attraverso l'ESA come 
canahzzatore unico degli inve
stimenti pubblici sottratti al pa-

ralizzante dualismo ESA-asses-
sorato regionale agricoltura. ca
pace di effettiva autonomia de-
cisionale. 

E" necessario inoltre « un iu-
peramento clell'insurficiente pro-
gramma governativo nazionale 
riguardante la Sicilia che. an
cora ispirato airinaccettabile 
criterio dei « pacchetti di inve
stimenti » resta inadeguato e 
indeterminato rispetto alle ri
vendicazioni avanzate con ripe-
tute e prolungate lotte dai la
voratori e dalle popolazioni di 
ogni zona della Sicilia. indefi
nite in rapporto ai modi e ai 
tempi di attuazione ». 

Giovanni Ingoglia 

Svizzera: una decisione che 

colpisce gli emigrati italiani 

Aumentano i fitti 
delle baracche 

Nostro servizio 
ZURIGO, 21 

Una gravissima notizia ri
guardante. gli stagionali e sta
ta diffusa nei giorni scorsl a 
Ginevra. Il governo di quel 
cantone ha infatti deciso un 
aumento per l'affitto delle ba
racche di sua proprieta gesti-
te da organizzazioni assisten-
ziali ove alloggiano essenzial-
mente stagionali. Si tratta dl 
baracche situate nei comuni 
di Meyrin e Cointrln alia pe-
riferia di Ginevra che accol-
gono quasi mille stagionali. 
II governo ha deciso che, con 
effetto retroattivo, dal I gen
naio l'affitto dovra essere di 
80 franchi a testa, e non piii 
di 60 come finora. Si tratte-
ra certamente di una spiace-
vole sorpresa per quegli sta
gionali che stanno per torna-
re in Svizzera, dopo la pause 
invernale e che ancora prima 
di riprendere il lavoro si ve-
dranno notificato un aumento 
della pigione di oltre il 30 
per cento rispetto all'anno 
scorso. E per di piii per po
ter abitare in baracche che 
stamane, dandone notizia, Ra
dio Lugano ha definite « inde-
gne » di essere adibite ad al-
loggi per lavoratori. 

Si apprende intanto che uno 
dei piu potentl gruppi di pres
sione, presenti neU'economia e 
nella politica svizzera, l'Unio-
ne Svizzera delle Arti e dei 
Mestieri (U.S.AAI.) ha preso 
posizione contro I'abolizione 
dello statuto dei lavoratori 
stagionali. La conferma e ve
nuta nel corso di una con
ferenza stampa • tenuta nei 
giorni scorsi a Berna dal pre-
sidente dell'USAM il deputato 
dl Zurigo, Hackhofer. 

L'USAM opera soprattutto 
nel campo del piccoli impren
ditori e degli artigiani, conta 
oltre 400 mila aderenti ed e 
nota nel mondo politico sviz-
zero per le sue posizioni tra-
dizlonalmente conservatrici. 
L'assoclazione in parola teme 
soprattutto II fatto che nel ca
so di una completa liberaliz-
zazione nelle possibilita di spo-
stamento della manodopera 
straniera molte piccole azien
de vedrebbero i loro dipenden
ti passare ad attivita meglio 
remunerate o nelle grandi In
dustrie, e cib metterebbe in 
pericolo 1'esistenza di nume
rose piccole imprese che con-
ducono gia una esistenza pre-
caria. 

Ettore Spina 

Una legge di iniziativa po-

polare promossa dalla CNA 

Pensioni: aumentare 
i minimi 

agli artigiani 
II 28 e 29 scioperano gli autocisternistl 

Proposta di legge a inizia
tiva popolare per le pensioni 
degli artigiani. Questa e l'ini
ziativa promossa dalla Confe-
derazione nazionale dello 
artigianato, che richiede un 
trattamento pensionistico per 
la categoria uguale a quello 
degli altri lavoratori, ponendo 
cosl fine a una sperequazione 
e a una discriminazione che 
colpisce tutta la categoria, cir
ca tre milioni di addetti e un 
milione e 300 mila titolari di 
aziende. 

Attualmente — e stato sot
tolineato nel corso di una con
ferenza stampa della CNA — 
gli artigiani prendono una 
pensione di 18 mila lire: e 
non e solo questa 1'unJca di
scriminazione. Infatti il limite 
dell'eta pensionistica, per gli 
artigiani, e di 65 annl (per 
le altre categorie 60); le don
ne possono andare in pen
sione a 60 anni (negli altri 
settori a 55 anni). La propo
sta di legge. per cui la CNA 
conta di raccogliere 150 mila 
firme (sarebbero sufficienti 
50 mila), vuole appunto por-
re fine a questa situazione. 
portando i minimi di pensio
ne degli artigiani al livello 
degli altri lavoratori; i limiti 
di pensione a 60 anni per gli 
uomini e a 55 per le donne. 

II 27 p.v. si svolgera una ma-
nifestazione nazionale all*Eli-
seo di Roma. 

Nel corso della conferenza 
stampa — in cui sono inter-
venuti il segretario della Con-
federazione, Renato Bastianel-
li. parlamentare del PCI, Cop-
pa, Attardi, Feliziani, Prover-
si, Rendina e Gambi, per i va
ri settori della categoria — so
no stati affrontati anche i pro
blemi degli autotrasportatori e 
quelli, urgenti, di una rifor
ma generale dei trasporti. I 
m clsternisti » che trasportano 
il greggio delle societa petro-
lifeie. circa 7t»i0. si fermeran 
no 11 28 e H 29 gennaio pros
simi, non ritirando il greggio, 
per protestare contro le attua
li tariffe salariali, rimaste fer
ine a 5 o 6 anni fa, assoluta-
mente irrisorie. 

Incontri della FNSI 

con CGIL, CISL e UIL 
La Federazione nazionale 

della stampa italiana comunl-
ca: « La giunta esecutiva del
la Federazione nazionale del
la stampa italiana si e riuni-
ta stamane per esaminare l'an-
damento dei lavori per la ste
sura del nuovo contratto gior-
nalistico sulla base del proto-
collo sottoscritto dalle parti 
nel dicembre a Palazzo Chigi, 
presenti il presidente del Con
siglio, Colombo, e il ministro 
del Lavoro, Donat Cattin. La 
stesura verra, quasi certamen
te completata entro la aetti-
mana. 

« II segretario nazionale del
la Federazione nazionale del
la stampa italiana, Luciano 
Ceschia, ha riferito sugli in-
contr iavuti con i Segretari 
confederali della CGIL, Lama, 
e della UIL, Ravenna, e con 
il vice segretario confedera-
le della CISL, Scalia, sulla esi-
genza — nbadita anche dal 
Congresso di Salemo — di un 
inserimento piii attivo del sin
dacato dei giornalisti nella vi
ta sociale e politica del Pae
se, anche attraverso un auto-
nomo collegamento con le 
grandi organizzazioni sindaca
li. La Giunta esecutiva ha 
convenuto sulla necessita di 
proseguire tali contatti appro-
fondendo l'esame collegiate 
dei problemi dell'editoria e, 
in generale, dell'informazione 
in Italia, anche in vista delle 
prossime scadenze dell'azion* 
sindacale, nonche di accen-
tuare contemporaneamente le 
iniziative di collaborazione 
ccn le Federazioni <M poll-
grafici a. 
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