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Domani ad Ancona 

Convegno su « Regioni 
e sviluppo industriale» 

Indetto dalle Regioni Lazio, Toscana, Umbria 
e Marche - Una dichiarazione del presidente 
della Giunta umbra compagno Pfetro Conti 

Perche bisogna rif iutare altro ossigeno al padronato 

Indetto dalle Regioni La-
rio, Toscana. Umbria e Mar
che si svolgera domani. do-
menica, ad Ancona un conve
gno interregionale sul tema 
cLa politica industriale nel
le Regioni e l'intervento del-
le partecipazioni statali ». I 
lavori si apriranno alle ore 
9.30 nel teatro Sperimentale 
(via Redipuglia 59) e proso-
guiranno per tutta la gior-
nata. Dopo un discorso m-
troduttivo del prof. Giusep
pe Serrini, presidente della 
giunta regionale marchigia-
na. svolgera la relazione il 
direttore dell'Istituto di studi 
per lo sviluppo economiro 
delle Marche (ISSEM). pro
fessor Bernardino Secchi. II 
ministro delle Partecipazioni 
statali. Piccoli, ha preannun-
ciato la sua presenza ai la
vori del convegno. 

II compagno PIETRO CON
TI. presidente della giunta 
regionale umbra, ci ha rila-
sciato la seguente dichiara
zione: «II convegno di An
cona sul tema offre 1'occa-
sione per compiere alcune 
veriflche politiche. I rappre-
sentanti del governo dovran-
no pronunciarsi sulla fun-
zione da assegnare alle Re
gioni. dopo il grave atto an-
tiregionalistico ed antiauto-
nomistico sulla casa, nella 
soluzione dei grandi proble-
mi nazionali. Le Regioni nan-
no affermato gia che esse 
non solo debbono essere i 
soggetti della programma-
zione regionale, ma debbono 
partecipare, non in forma 
consultiva, alia formazione 
del piano nazionale. alle 
scelte di fondo del piano 
stesso e alia deflnizione dei 
progetti. Per questo e ne-
cessaria la formazione di 
una precisa volonta politica. 
Non basta percio il discorso 
cntico sulle cause del falli-
mento della passata espe-
rienza programmatoria do-
vuta alia mancanza di vo
lonta politica. Va rilevato 
criticamente il fatto che 1 
programmi degli enti a par-
tecipazione statale, Iri ed 

Eni. per il 1971-75. per 11 
periodo cioe in cui dovra 
operare il piano, ancora da 
elaborare, sono gia stati for-
mulati, cosi come gli altri 
interventi pubblici nell'eco-
nomia, sono stati gia deli-
berati al di fuori del piano. 
Uno sviluppo industriale. fl-
nalizzato alio sviluppo del-
l'occupazione. deve essere 
flssato nel piano. In questa 
logica di piano devono es
sere afTrontati i problemi 
della politica monetaria. del
la manovra flnanziaria e cre-
djtizia. i piani ed i progetti 
di investimento dei grupp; 
a partecipazione statale. 

« L'intervento pubblico ncl-
l'economia non corrisponde 
alle esigenze di sviluppo pro-
duttivo, di sviluppo econo-
mico. di sviluppo dell'occu-
pazione e dell'equilibrio del-
1'assetto nazionale. Gli ln-
vestimenti preannunciati da-
gli enti a partecipazione sta
tale si muovono ancora pre-
valentemente nei settori del-
rindustria di base, come la 
siderurgia. e nelle infra-
strutture (autostrade e ser-
vizi). Nei programmi del 
gruppo l'elettronica non ar-
riva neppure al 2 % degli 
investimenti, la meccanica 
al 12 %, cosi come scars! 
sono gli investimenti nella 
ricerca. Non si pud, quindi, 
accettare la logica di divl-
dere la torta degli investi
menti soltanto in maniera 
diversa dal passato. dirot-
tando qualche cosa di piQ 
al sud. Per affrontare la 
realta economica di oggi, per 
aggredire il nodo storico de-
cisivo del Mezzogiorno, van-
no accresciute le risorse. E 
questo va realizzato attra-
verso una politica di effet-
tive riforme. 

c Di qui la necessitA del-
l'intervento pubblico in fun-
zione propulsiva dello svi
luppo. Chiediamo una serie 
di interventi in settori pro-
pulsivi: cantieristica, secon-
de lavorazioni meccaniche 
ed elettromeccaniche. elet-
tronica, chimioa secondaria, 
alimentari >. 

t ' industria tessile di f ronte 
air urgenza di nuovi indirizzi 

Un fallimento tecnico ed economico che si vuole 
soluzione alia crisi che si trascina da 20 anni - Carte 

accollare al contribuente senza aprire alcuna vera 
false per ottenere nuovi incentivi alle esportazioni 

Gli industrial! tessili stanno 
facendo i conti, in quest! gior. 
ni, di quante decme ai miiiurdi 
di lire possa rendere una crlsi 
cu settore. Gia due anni ia h 
fecero; ed a quanto sappiamo 
ci nan rimesso i soldi della 
campagna propagandists . 
Ora pero c'e uno dei loro, i'in-
gegner Renato Lombard!, a 
presiedere la Confindustria e 
persino un ministro spregiu-
dicato, Ton. Donat Cattin, 
sembra convertito alia causa 
fino al punto di dichiarare — 
sulla base di dati incontrolla-
bili — che a 7 mua dei 400 
mila lavoratori tessili perde-
rebbero il posto di lavoro se, 
naturalmente, grazie anche al 
suo patrocinio, gli industriali 
non avranno al piu presto una 
legge di finanziamento. Quest! 
97 mila lavoratori sarebbero 
gia ad orario ridotto (e cin-
quemila, quest! si, sono senza 
lavoro). Ci si domanda come 
hanno potuto, gli industriali 
tessili, realizzare il 4% di pro-
duzione in piu con un quarto 
della manodopera ad orario 
ridotto; e se non siamo di 
fronte, invece, alia deliberata 
creazione di un alibi politico 
sia per contrattaccare le rl-
vendicazloni degli operal che 
per ottenere 11 soldo dallo sta-
to. Quanto all'on. Donat Cat-
tin, cho appena una settimana 
prima aveva minacciato per 
maggio «100 mila o 200 mi
la » disoccupati nell'edilizia 
(sempreche, naturalmente, 
non si provveda a finanziare 
urgentemente il padronato edi-
le ecc...), aspettiamo che pub-
blichi — come ha fatto per 
un altro gruppo di aziende — 
la documentazione delle sue 
asserzioni. 

Nel comunicato ministeriale 
che ha concluso I'incontro 
triangolare Confindustria - sin-
dacati - ministro di mercole-
di scorso si attribuisce al sin-
dacati la volonta dl acontri-
buire alia elaborazione di una 
politica di commercio con l'e-
stero non chiusa ai paesi del 

Riunione del CC della Federbraccianti CGIL 

Braccianti: riprende la lotta 
per collocamento e contratto 
Nel *7\ dovranno essere rinnovati anche 40 patti provinciali 

Sciopero ieri in futfa la provincia di Palermo 

Si e riunito il Comitato Cen
tral© della Federbraccian
ti per discutere U disegno con-
trattuale e di riforma della 
categoria per il 1971 sulla ba
se di una relazione presenta-
ta dal compagno Giacmto Mi-
litello, segretario nazionale 
della Federbraccianti. Nel 
1971 i lavoratori agricoli di-
pendenti debbono rinnovare il 
Patto Nazionale e stipulare 
circa 40 contratti provinciali 
e dl settore in regioni deci
sive quali la Pugha, l'Emi-
lia, la Campania e la Tosca
na. Inoltre sempre nello stes
so anno dovranno stipularsi o 
rinnovarsi in tutto il Mezzo
giorno gli accordi provinciali 
di colonia in connessione con 
la lotta per il superamento 
dei rapporti agrari. Assieme 
•> clb i braccianti e salariati 
sono chiamati a respingere il 
violento attacco padronale al
ia conquistata gestione sinda-
cale del collocamento agricolo 
e a proseguire la lotta per 
conseguire nel 1971 la parita 
dei trattamenti previdenziali e 
la Cassa integrazione guada-
gni. 

II CC. si e trovato unanl-
me nel prendere queste deci
sion!. 

1) Di impostare uno scontro 
avanzato sul terreno contrat-
tuale nelle provmcie e con 
11 Patto nazionale sui grandi 
filoni di un forte balzo in 
avanti sui salari, le qualifiche 
e l'orario di lavoro e di una 
concreta e generalizzata con-
trattazione dei livelli di occu-
pazione e deH'organizzazione 
del lavoro nelle aziende. su 
cui far crescere gli strumen-
ti di potere conquistati nel 
1969. 

2) Di proporre alia Fisba e 
mlllTisba un rapido incontro 
con le Confederazioni per pre-
cisare contenuti e tempi della 
vertenza con il Governo sulla 
riforma delPagricoitura e lo 
sviluppo del Mezznciomo. ver
tenza che deve essere rapida 
e sostcnuta alia base da sc.o-
pert e vertenze intereatego-
riali di brnrc.anti. contadini, 
opera! dell'industria e coltiva-
tnri diretti nei confronti delle 
Regioni. e degli Enti di svi-
hippo in stretta connessione 
con 1 contenuti e lo sviluppo 
della lotta contrattuale per la 
estensione del potere azien-
dale. 

Per questi punti infine il 
Comitato Centrale ha impe-
gnato 1'insieme della organiz-
zazione a promuovere subito 
la generalizzazione delle lotte 
aziendali e la proclamazione 
di srtoperi zonah sui term del-
ftoccupazlone. del rispetto del 
salario e della rontrattazione 
di forme nggiuntive nelle 
aziende capitalistirhe. per la 
fuaJlficazione e l'immedlata 
apertura della vertenza con il 
dovemo, per la crescita del 

movimento dei delegati e dei 
Consigli dei delegati, per la 

formazione sotto la guida delle 
Confederazioni di Comitati 
unitari di operai, braccianti 
e contadini. 

Per i temi dell'unita sinda-
cale il Comitato Centrale ha 
riconosciuto che le recenti de
cision! delle Segreterie Con
federal! prese a Firenze per 
la programmazione delle tap-
pe dell'unita organica costi-
tuiscono un fatto politico di 
grandissimo valore su cu! an
che nel settore bracciantile e 
colonico si possono superare 
limit! e ritardi e su cui pud 
crescere subito e alia base lo 
sviluppo del Sindacato nuovo 
e unitan'o strutturato sui de
legati e i Consigli dei dele
gati. 

PALERMO.19 
Un fortissimo scicpero brac

ciantile per il rispetto della 
legge sul collocamento. per la 
occupazione e lo sviluppo eco
nomico ha investito oggi la 
provincia di Palermo. 

Gh operai acnroli delle bor-
gate palermitane si sono ra-
dunati in citta dando vita ad 

un imponente concentramen-
to e ad un corteo. fino alia 
Prefet.-ura dove si e svolta 
una riunione con i sindacati. 
Decine di altre manifestazlo-
ni, precedute ieri sera da as-
semblee popolari, si sono svol. 
te nei comuni, soprattutto nel
la fascia costiera agrumetata 
e nella zona montana delle 
Madonie, dove diciotto paesi 
sono impegnati da molti mesi 
in una vivacissima battaglia 
per la ripresa economica del 
tenitorio che verra articolata 
con nuove forme di lotta a 
partire dalla prossima setti
mana cosi come deciso, per 
esempio, dall'assemblea popo-
lare di Petralia Sottana. 

L'elemento piu interessante 
dell'odierna giomata di lotta 
bracciantile e costituito dal-
l'ampia mobilitazione dei con-
sigli comunali, di larghi schie-
ramenti politici e dei giovani 
a sostegno della battaglia 
bracciantile. contro gli agrari 
che si rifiutano di presenta-
re <o gia violano) i oiani col-
turali e gl! impegnativi di oc
cupazione. per grandi ODere 
civili e per gli espropri degli 
agrari inadempienti. 

Vofata ieri al Senato una direttiva CEE 

Controllo per legge 

sui gas di scarico 
Le macchine e gli autocarn 

che entreranno in circolazic-
ne quest'anno dovranno esse
re costruiti in modo da non 
emettere dai tubi di scanco 
concentrazioni di ossido di 
carbonio superiori al 4^ per 
cento. La legge che il Sena
to ha approvato ieri in que
sto senso in attuazione di una 
direttiva del consiglio dei mi-
nistn della CEE, prevede ap-
punto che tutte le macchine 
immatncolate dal I gennaio 
1971 in poi, siano sottoposte 
ad una prova per accertare 
la concentrazlone di ossido d: 
carbon:o con il motore a ml-
nimo regime; dal I ottobre d: 
quest'anno pol gli autoveicoli 
saranno sottoposti ad una pro
va piii complessa, per stab!-
lire la quantita di ossido di 
carbonio emessa su un per-
corso fissato che rappresen. 
ta il comportamento medio 
del motore in citta. 

Nonostante la definlzlone 
pretenziosa dl legge «contro 
l'lnqulnamento atmosierlco 

ccasato da gas di scarico pro-
ven:enti dagli autoveicoli n. si 
tratta in sostanza di una leg-
gma assai limitata tntattt. e 
accertato che, fra i gas dl 
scarico provocati dai motori 
a scoppio, il piu tossico — 
piii ancora dellossido di car
bonio — e 1'ossido di azoto; 
rilevante e pure la tossicita 
degli additiv! detonanti a base 
di piombo La legge pero non 
se ne occupa, suscitando il 
fondato sospptta che la preoc-
cupazione che ha mosso la 
CEE ad imporla a tutu gli 
stati membri sia stata di ca-
rattere economico piii che sa-
nltario: si e voluto cioe ade-
guare la produzione dei mo
tor! a scoppio ed unificarne 
le caratteristiche in tutta la 
Europa. 

La modestia e lo scarso 
stgniflcato del prowedlmcnto, 
d! fronte alia gravita dei pe-
jlcoll dell'inqulnamento atmo-
sferico ha detto il comoagno 
Argiroffi, motivano 1'astenslo-
ne del gruppo comunista. 

Terzo mondo ma ordinata ec-
cetera...» il che stravolge la 
realta. Le esportazioni italla-
ne di prodotti tessili hanno 
progredito, nel loro insieme, 
del 3,1% nel prim! 11 mesi 
del 1970. Dove l'industria tes
sile italiana ha subito una 
batosta e sul mercato inter-
no, con l'aumento del 29% 
delle importazioni nello stesso 
periodo che 6 stato, per di 
piii, un periodo di limitato in-
cremento dei consumi. Per
che, dunque, proporsi di ria-
nimare prioritariamente le 
esportazioni e non 1 consumi 
intern!? Non e questlone teo-
rica poichfe, se vogllamo af
frontare il problema del mer
cato interno, non bastera cer. 
to addossare alia collettivita 
alcuni costl (una parte del 
contributi previdenziali, ad 
esempio), ma bisognera stu-
diare una ben piu ampia ma
novra che includa la riduzio-
ne dei prezzi al consumo agen
do su tutta la scala dei cost! 
— ampiezza delle serle di pro
duzione, forme di finanzia
mento, tecnologia, cost! dl di-
stribuzione — ed esclusa, a 
partire dall'industria tessile, 
qualsiasi mlsura che vada a 
diminuire il potere d'acquisto 
dei consumatori, dai licenzia-
menti al blocco del salari, 
fino alia riduzione dl quel con
tributi previdenziali che deb
bono pur trasformarsl, prima 
o poi, In adeguamento delle 
pension!. 

Tematica indlgesta, questa, 
per il padronato, ma Inevita
b l e perche e l"unica che por
ta ad affrontare la crisi del
l'industria tessile (che dura, 
ininterrotta, da venti anni) 
sotto 1'aspetto di una trasfor-
mazione capace di assicurare 
durevole occupazione e dl evl-
tare ulterior! sprechi di ri
sorse. E' falso, infatti, che 1 
prodotti tessili Italian! siano 
scacciati dal mercato da con-
correnti del Terzo Mondo per 
i loro bassl salari. Intanto l*u-
nlco paese di cui sappiamo 
avere quintuplicato le espor
tazioni di prodotti tessili e 11 
Giappone, che non e un pae
se sottosviluppato. Ma anche 
In India o Pakistan, Hong 
Hong o Taiwan, 11 vero van-
taggio lo hanno trovato nel-
l'aver costrulto complessi tes
sili nuovi, con macchlnario 
modemo e dl dimensionl suf
ficient! per permettersl una 
politica di mercato a livello 
mondiale. In questa situazione 
dare quattrinl agli industriali 
perche facciano qualche fusio-
ne, qualche ammodernamento, 
tanto quanto basta per scari-
care dai costi di produzione 
(licenzlare) mlgllala dl ope
rai. significa buttar danaro al 
vento alimentando per altri 
dieci anni la crisi tessile per 
ritrovarsi, alia fine, sempre 
di fronte alio stesso problema 
che nasce da due precise con-
dizioni: 1) l'arretratezza di 
molte delle aziende tessili lta-
liane; 2) 1'incapacity di supe
rare questa arretratezza me-
diante un'accumulazione dl 
capital! propria, sia pure nor-
malmente agevolata come lo 
e l'accumulazione dl tutte le 
imprese. 

Perdiamo tempo se indugla-
mo nel ricercare se la man
canza dl integrazione vertica-
le (dalle materie prime, alia 
tessitura, alia confezione ecc.) 
od orizzontale (integrazione 
delle varie specializzazionl, e 
di attivita industriali collate
ral!. entro determinate a zone 
tessili », dove cioe sono con
centrate numerose aziende 
tessili e similari), dipende dal-
l'arretratezza o dalla mancan
za di capitali. Cos! pure ml-
sure parziali, di tsalvatag-
gio n o di agevolazione del 
credito, possono servire sol
tanto a dare una boccata dl 
ossigeno, In genere costosa 
per il contribuente. Lo sappia
mo per espenenza: da venti 
anni le unichs ristrutturazlonl 
significative sono state fatte 
licenziando grossi quantltativi 
di manodopera. La magglore 
ristrutturazione, quella del 
gruppo Lanerossl. e awenuta 
inoltre sulla base dell'immis-
sione di forti capitali pubblici. 
C'e una diffusa convinzione su 
questo punto ma gli industria
li, per owi mteressi, pumano 
soltanto ad ottenere capital! 
a spese del contribuente e del 
lavoratori, cioe a quelle boc-
cate d'ossigeno che consento-
no loro di mantenere integro 
il potere imprenditoriale e di 
accrescerlo; 11 resto appartie-
ne alia storia. 

Ma gl! Industriali dovrebbe-
ro sapere anche che chl for-
nisce il capitale ha dintto al 
comando. Nessuno di loro ver-
serebbe una lira ad una im
press se non gli venisse g.i-
rantito un proporzlonaje pote
re di comando. Perche do-
vrebbe essere diverso per il 
contribuente? I finanzlamenti 
s! devono dare, quindi. ma 
purche rimangano di propneta 
pubbllea ponendo le basi per
che poi — nel progTammare 
le ristrutturazlonl — si apra 
la strada alle scelte che sole 
convengono al lavoratori: l) 
puntare sul mercato interno; 
2) sul superamento della cao-
tica dispersione dei centri im-
prenditoriali per giungere a 
forme di gestione integrate; 3) 
sull'inquadramento assoclativo 
delle attivita che sono meglio 
eseguite a livello artiglanale o 
piccolo Industriale; 4) sulla 
programmazione pubbllea dl 
tutte le fasi. Come e possiblle 
garantire 1 livelli d! occupa
zione al di fuoii dl un simile 
quadra di scelte? E* perci6 
necessario che accanto al sin
dacati, nella difesa dell'occu
pazione, scendano in campo le 
forze politiche capacl di co-
gliere l'lmportanza di questi 
nuovi indlrlzzl. 

Renzo Stefanelli 

Anche la Breda taglia i salari 
(i.p.) Sciopero di un'ora, ieri/ nelle fabbriche metalmeccanlche 
del gruppo Breda della zona Industriale di Bari e alia Ter-
mosud di Gioia del Code. Nel complesso duemila operai hanno 
risposto fermamente alia provocatorla decisione padronale di 
pagare i salari con le trattenute non in base alle ore di scio
pero effettuate, ma in base al rendimento e alia produzione. 
Gli operai delle fabbriche del gruppo Breda si battono con 
una lotta articolata che dura, come dicevamo, da oltre un 
mese. I punti qualiflcanti della plattaforma comune sono la 
14.ma mensilila, la contrattazione degli organic!, I'abbattimento 
della quart a e quinta categoria operai e della terza B Impie-
gati, la mensa a complefo carico delle aziende ed il ricono-
scimenfo dei delegati e del consigli di fabbrica. E' una lotta 
che per II modo come e portata avanti, si pud considerare 
di tipo nuovo. Di qui la reazione padronale e il tentativo che 
non mira solo a rompere I'unifa operaia, ma ha tutli gli aspetti 
di un vero e proprio attacco al diritto di sciopero. La portata 
di questa lotta — che i anche per I'occupazione e lo sviluppo 
economico — spiega la resistenza dei padroni a trattare; cosa 
che invece non e awenuta alle Offlcine Pistoiesi, ove un 
accordo e stato raggiunto su una gran parte delle richleste 
dei lavoratori. 

Davanti alia Camera 

Piano CNEN: 
il governo 

esporra 
la sua 

posiziosie 

Grave atteggiamento 

Sospensioni 
alia FIAT: 
il ministro 
del Lavoro 

ion interview 

n ministro deU'industria, 
Gava, si e impegnato a espor-
re alia Camera la posizione 
del governo sul piano del 
CNEN prima della presen-
tazione dello stesso da parte 
del CIPE. nel quadro del di 
battito sulle mozioni ctra cui 
una del PCI) presentate a 
Montecitorio sulle qualj la vo-
tazione si avrebbe sucressi-
vamente. 

L'impegno e stato assunto 
ieri mattina dai ministro alia 
commissione Industria della 
Camera, dinanzi alia quale 
sono due disegni di (egze. j 
gia approvati al Senato col 
voto contrario dei comuni sti e 
che prevedono il primo un 
sussidio straordinario di 4 mi-
iiardi e mezzo, il secondo un 
contributo di 40 miliardi per 
l'anno 1971 al CNEN. 

I comuni sti nella commis
sione, dopo aver cnticato la 
politica, degli interventi par
ziali nei confronti del CNEN, 
avevano bloccato Viter dei due 
prowedimenti fino a quando 
— lo ha ribaditn ieri mattina j 
il compagno MaschtcUa — non ( 
fosse venuta meno * una po
litica che vive alia giorha- j 
ta in un settore cost dehra 
to* qual e quello della ricer
ca nucleare. 

MASCHIELLA, ieri ha an
che presentato una serie di 
organiche proposte del PCI: 
1) discussione in aula sul pro
blem] della ricerca nucleare 
(sulla base delle mozioni che 
da tempo attendono di essere 
dibattute); 2) Incontro cono-
scitivo sui problemi della ri
cerca nucleare con l dirigenti 
del CNEN, con i ricercatori, 
con 11 personale, nonche con 
! dirigenti dell'IsUtuto di fisl-
ca nucleare; 3) dibattito in 
commissione sui principl ge-
nerali del piano quinquenna-
le del CNEN in esame al 
CIPE. 

Per il PSIUP LD3ERTINI, 
si e detto d'accordo con le 
proposte dl Maschlella. 

La commissione Lavoro del 
Senato si e occupata delle 
sosponsioni alia FIAT II sot-
tosegretano De Marzi, rispon-
dpndo al comna^no Vi£nolo. 
che aveva critlcatc severa-
mente la ''pri.sione rt»i mono 
polio dell'auto, ha detto che 
I'lspettorato del lavoro di To
rino su Incarlco del ministe-
ro dei I^v*»ro. aveva nrowe-
duto a recarsi nei reparti del
la FIAT mr renrter^i ronto RP 
erano fondate o meno le mo-
»ivri7inni addotte per le so
spensioni. 

II sottosegretarlo hn inoltre 
informato la commissione sul-
randamento delle tT»»tntivp 
per il settore materie pla-
stiche 

II senatore Vignolo, a no-
mp del crunT>o comuni<ta. ha 
replicato seecamente facendo 
rilfvarp che r'ntn-v°nto ri"l 
ministero e dello stesso gover
no n̂v«»va es«pre di rarattore 
politico e non soltanto a livel
lo d; i<np»tni~»m d°l lavoro, 
oerche la FIAT attua una po-
utira rtt "?»rp»fer*» riratt^torio 
nei confronti dei lavoratori 
f dei «'nd?>»̂ »ti JVT 'ntTrarp 
il potere contrattuale conqui-
<;tato con le lotte di questi 
anni. 

Sulla stessa linea si colloca 
la irresponsabile resistenza al 
rinnovo crmtrnttmlp oer i la
voratori delle materie plasti-
che ove la FIAT rnn la s-ia 
presenza rel settore. ne sta-
bilisce eli or'ent-'mpn*! e a 
sua volta finge di subire le 
consepripn'P I T la ridotta at
tivita produttlva. 

Ma il governo — ha con
cluso Vignolo — e disposto ad 
intervenire soltanto quando si 
tratta di concedere agevola-
zionl di ogni genere alia FIAT 
e agli altri monopoli e, In ta
li cast, non si ta scnipoli, co
me si ra venire, invece, quan
do in ballo sono gli interessi 
dei lavoratori. 

Approfondito dibattito al Direttivo della CGIL 

DECISIVO PER L'UNITA 
I'apporto dei lavoratori 
Sottolineata I'esigenza di un confronto franco e aperto - Le decision! di 
Firenze richiedono un impegno piu serrato da parte di tutto il movimento 

Per tutta la giomata di ieri 
e proseguito al Comitato diret
tivo della CGIL il dibattito sul
la relazione di Scheda relativa 
alle decisioni operative adotta-
te a Firenze dalle tre Confe
derazioni per portare avanti il 
processo unitario. Al centro 
della discussione — sono inter-
>enuti Ettore iMasucci (Pie-
monte). Puccini (F1LCEA). 
Seppia (Toscana), Trespuli 
(FILCEA), Guerra (segretario 
confederale). Dido (segretario 
confederale), Calerfi (Emilia). 
Giovanoini (segretario confede
rale). Degli Esposti (ferrovie-
ri). Garavini (FILTEA), Zac-
cagnini (edili) e Lama — sono 
state le question! dell'unita. so
prattutto in rapporto ai modi 
e ai tempi della sua realizza-
zione e alia partecipazione dei 
lavoratori. 

II segretario generale Lama 
ha detto in particolare che «la 
scelta fatta a Firenze dalle se
greterie CGIL. CISL e UIL di 
flssare delle scadenze alle fasi 
risolutive del processo unitario 
del movimento sindacale italii* 
no. comporta necessanamente 
un impegno maggiore per cia-
scuna delle sue componenti. Si 
apre infatti un periodo nel qua
le. piu concretaniente che nel 
passato, ognuno e tutti vogliono 
influire su tale processo, per 
plasmarne gli sbocclu sulla base 
degli intendimenti, degli ideali 
e delle tradizioni di ciascuna 
organizzazione. Ed io ritengo 
che questo nuovo impegno. piu 
serrato. sia l'effetto piu posi-
tivo di una scelta importante 
qual'e stata quella di stabilire 
dei traguardi precisi e anche 
prossimi. Quindi, di quell'incon-
tro avvenuto due settimane fa 
a Firenze, credo che vada dato 
un giudizio nettamente posi-
tivo. Esso rappresenta un passo 
avanti proprio nel senso che, 
dando un ancoraggio agli svilup-
pi unitari tra le tre organizza-
zioni in ogni loro istanza, con-
sente a tutti di misurarsi fino 
in fondo. di dare in sostanza il 
meglio di se. Questo in ogni 
caso e quello che fara la CGIL. 
Dunque dalle decisioni piu re
centi assunte a Firenze deve 
scaturire non un senso di aspet-
tativa verso il documento pro-
grammatico che si e concorde-
mente deciso di stendere. In
tanto noi vogliamo associare a 
questa elaborazione le nostre 
forze migliori. Ma soprattutto 
vogliamo che tutta l'organizza-
zione utilizzi le « chances » che 
le decisioni di Firenze. per quan
to repentine possano essere 
sembrate rispetto alia situazio
ne precedente, hanno dato in 
mano a chiunque fosse e sia 
impegnato sinceramente, fino in 
fondo. come noi, nella costru-
zione di una nuova unita orga
nica del movimento sindacale 
italiano. 

c Le decisioni di Firenze non 
sono un mero auspicio: sono 
una grande scommessa. Per-
tanto e indispensabile muover-
si piu rapidamente fin da oggi. 
per esempio sui terreno delle 
nuove strutture unitarie di ba
se. che sono l'espressione piu 
sostanziosa di un modo demo-
cratico e rinnovatore d'inten-
dere il futuro sindacato. Se 
vi sono degli atteggiamenti di 
titubanza a questo proposito. 
essi denotano la presenza di in-
ccrtezze oggetthe, piu che og-
gettive. La strada dei delegati 
e dei consigli, della partecipa
zione concretata in strumenti 
nuovi dei lavoratori e del sin
dacato. e Tunica a poter scon-
giurare un pericolo di centra-
lizzazione del processo unitario, 
quale potrebbe per esempio ve
nire individuato nella decisione 
di stilare un documento pro-
grammatico. Debbo dire in pro
posito, francamente. che la de-
finizione di alcuni lineamenti 
del ruolo e dei metodi del nuo
vo sindacato, non interessa sol
tanto le altre forze: interessa 
anche Ia CGIL. Non vogliamo 
andare ad una unita qualsiasi. 
Xe. peraltro, ci iliudiamo che 
un siffatto documento program-
matico o determinati meccani-
smi statutari. ci risolvano oggi 
i problemi di domani. Anche 
rorganizzazione unitaria avrii i 
suoi problemi. se non altro per
che non pud fondarsi su una 
omogeneita preventiva e su re-
gole eterne. Ncn c'e una re-
gola. una formula, che possa 
garantirci 1'unita per il do
mani. Essa. molto piu che da 
regole di democrazia pur in-
d:'spensabili. dipende dal modo 
come adesso. in questi mesi. i 
lavoratori iscritti e non iscritti 
partecjperanno al dibattito co-
stituente. nel vivo delle lotte 
rhendicative e di riforma. 

«Ma certo occorrono regole 
precise, la cui importanza sta 
aorhe nel modo in cui verranno 
usate ai fini del mantenimento 
deU'unita. Xon si possono pero 
mistificare con delle parvenze 
di regoJamentazkxie. cose che 
non si vogliono e forse non si 
possono dire: parlo di certe 
tendenze ad esasperare il pro-
bk>ma delle incompatibility che 
gia ha avuto una serie di sboc-
chi concreti. Vorrei che ci si 
ricordasse di una cosa: il pro
posito di allontanare i militanti 
operai da una politica di classe. 
e una di quelle cose che. sepoltc 
sotto un dito di terra, tornano 
alia luce assai presto. Percio 
e opportuno che. anche su que
sto terreno. il discorso sh 
schielto e non camuffato. N'oi 
vogliamo un confronto aperto. 
fatto insieme ai lavoratori. Pen-
siamo ai luoghi di lavoro, pen-
siamo alle categoric pensiamo 
in particolare alle strutture 
orizzontali, dove il contributo 
della CGIL 6 piu doveroso. se 
non altro perehd nelle altre 
organizzazioni questo livello e 
meno forte, anche per ragioni 
increnti alia loro storia. 1^ de
cisioni prese ultimamente a Fi 
renze conscntono a tutte le for
ze sinceramente unitarie di pro 
durre il massimo d'impegno e 
anche di nsultati. Da parte 
della CGIL. l'impegno sara 
senz'nltro di questa portata. 
unanimc e unitario >. 

Replica a una proposta del SNSM 

Le Confederazioni 

per una vera unita 

nel settore scuola 
Esclusa la possibility di collegamenti or-

ganici con le organizzazioni autonome 

«Le tre segreterie confede
ral! della CGIL, CISL. UIL 
hanno deliberato di escludere 
i sindacati autonoml dal pro-
cesso unitario sindacale. 

Sulla base di tale posizione, 
la CGIL esprime parere con-
trario alia proposta di un col-
legamento organico con 11 
campo confederale avanzata 
S.N.S.M. (Sindacato nazionale 
scuola media). 

E* infatti indubbio che un 
Intervento delle Confederazio
ni In questo settore, trava-
gliato da complessi e dellcatl 
fermenti di rinnovamento, de
ve presentarsi come una ple
na assunzione di responsabi-
lita, senza equivoci, come un 
atto che organicamente si in-
serisca nelle linee fondamen-
tali del grande processo uni
tario in atto in tutto il mondo 
del lavoro. 

Anche se si da atto che la 
proposta del SNSM nasce dalla 
volonta di costruire una base 
d! partenza per una successi-
va collocazione confederale del 
lavoratori della scuola, essa 
purtroppo, nel suoi aspetti og-
gettlvi, prefigura un momen-
to ed un rapporto unitario so-
prattuto nelle apparenze, ca
rico dl equivoci e dl pericoll. 

La crisi del sindacalismo 
scolastico tradizionale si pre
sents come un processo Irre-
versibile, caratterlzzato da 
una parte dalla riduzione pro
gressiva di un reale spazlo 
sindacale e di un effettivo pe
so contrattuale delle forze del 
sindacalismo autonomistico, 
dall'altra parte da una pre
senza sempre piu decisiva deL 
le confederazioni e del sinda
cati scuola confederall. 

I problemi della scuola so
no ormai cosi strettamente le. 
gati a quell! della societa, a 
quell! della formazione della 
forza lavoro, a quell! dello 
sviluppo economico e sociale 
del paese, da investire diret-
tamente gli interessi e le re-

sponsabilita del lavoratori e 
delle loro storiche organizza
zioni. I problemi di categoria 
avanno strettamente saldati, 
anche attraverso un organico 
rapporto organizzativo dei la
voratori del settore, con quel-
11 di tutto il mondo del la
voro. 

In questo quadro, la propo
sta del SNSM, sempre nel suoi 
aspetti oggettivi, tende in de-
finitiva a presentare alia ca
tegoria l'equlvoco della possi
bility di una propria colloca
zione che conservi amplo spa
zlo all'autonomismo e contem-
poraneamente assicuri la co-
pertura del rapporto con le 
confederazioni e le masse la-
voratrici. 

E cib mentre il generale 
processo unitario in atto nel 
mondo de! lavoro pub riceve-
re un essenziale contributo da 
forze che dislocandosi all'in
terno del sindacalismo confe
derale, potrebbero portare un 
prezioso bagaglio di esperien-
ze unitarie maturate nella lo
ro precedente collocazione nel
le organizzazioni autonome e* 
rappresentare un arricchimen-
to di energie e di forze che, 
nella saldatura tra mondo del-' 
la scuola e nel mondo del la
voro, liqulderebbe rapidamen
te nella categoria ogni resi-
duo eorporativo e settorlale, 
e porterebbe un contributo es
senziale tra le masse Iavo-
ratrlcl, per una loro assun
zione generale ed articolata 
del problema della scuola, 
della urgente necessita di un 
suo profondo rinnovamento. 

In questo senso, per que
ste ragioni la CGIL rinnova 
11 suo appello non solo al 
SNSM ma a tutto il personale 
della scuola per una assunzio
ne plena di un impegno sin
dacale estremamente respon-
sabile, che si collochi all'in-
terno delle strutture confede
ral! ed alPintemo del gran-
dioso processo unitario di tut
ti i lavoratori. 

Nel mondo 
del lavoro-

CASA — Notizie di ampio ri-
lievo pubblico hanno annuncia-
to negli scorsi giorni l'approva-
zione da parte del Consiglio dei 
Mmislri del prowedimento sul
la politica della casa. D'altra 
parte, tali informazioni fanno 
riferimento a testi sensibilmen-
te diversi e discordanti con le 
conclusioni degli incontri tra 
governo e sindacati. Le segre
terie della CGIL. CISL e UIL 
hanno inviato al Ministro dei La
vori Pubblici un telegramma. 
con il quale sollecitano 1'invio 
del testo del provved.mento e 
la fissazione di un urgente in
contro per gli opportuni chiari-
menti. 

UILM — A conclusione dei Ia-
n del comitato centrale della 
UILM e stato approvato un docu
mento nel quale, fra I'altro, si 
«individua nello sviluppo unita
rio l'elemento indispensabile per 
dare concretezza alia domanda di 
rinnovamento e di rnodifica dei 
rapporti dj potere nella fabbri
ca e nella societa ». N'el docu
mento si sostiene. inoltre che 
«la seconda conferenza unitana 
dei metalmeccania debba rap
presentare un importante mo
ment per nsolvere i problemi di 
strategia unitana in un disegno 
generale che deve coinvolgere 
anche le altre categone e le 
Confederazioni >. 

Nel documento la UILM si im-
pegna, poi. ad un confronto con 
la Lll. c che consents di trovare 
una linea che. superando i con
tra su di un recente passato. im-
pegm la Confederazione stessa a 
realizzare una strategia unifl-
cantc del processo unitario >. 

PARASTATALI - E' prossimo 
uno sciopero dei parastatah. Le 
segreterie delle tre Federazioni 
si sono numte ieri >.-on îuntatnen 
te per esaminare lo stato della 
\crten7a per il riasM.'tto ed han
no. infatti. deciso di nspondere 
con I'azione sindacale alle ina-
dempienze de! governo. L'astcn 
sione dal lavoro dovrebbe aver 
luogo prima del 2 marzo. 

MATERIE PLASTICHE - Le 
segreterie ndZionali della Filcca 
Cgil. della FederchimiCi Cisl. 
della Uilcicl Uil hanno in esame 
lo stato della vertenza per il 
rinnovo del contratto di lavoro 
per gli addetti alle Industrie di 
materie plastiche. 

Le segreterie — e detto in un 
comunicato — non possono fare 
a meno di precisare che dichia-
razioni di disponibiiita da parte 
padronale sono state piu volte 
prospettate nel corso dell'ultima 
sessione di trattative e che la 
rottura e awenuta anche per 
la mancata traduzione in termini 
concreti di queste ripetute di-
chiarazioni che sono rimaste si-
no ad oggi al semplice stato di 
buona volonta. cLe segreterie. 
comunque. dichiarano la loro 
disponibiiita a trattare purche 
"venga" assicurato un indirizzo 
di massima franchezza >. 

AMMINISTRATIVI P.I. — Lo 
sciopero del personale arnmini-
strativo del ministero della Pub-
bbca Istruzione e dei Provvedi-
torati agli studi. comindato mar-
tedi scorso e che doveva conchi-
dersi ieri. proseguira ininterrot-
tamente fino al 27 febbraio com-
preso. Alio sciopero partecipaao 
anche i maestri elementari di-
staccati presso i proweditorati 
agli studi. L'astensione dal lavo
ro e stata proclamata per chie-
dere 1'adeguamento degli orga-
nici e il riordinamento degli uf-
flci. 

Lo sciopero renderebbe impos-
sibile il pa ga men to degli stipen-
di ai maestn. 

CONGRESSO FILZIAT - E' in 
preparazione in tuUa Italia 
1'VIII congresso nazionale della 
Filziat CgU (alimentansti). che 
si svolgera ad Ariccia il 31 mar
zo. I. 2 e 3 aprile. 

MINISTERO INTERNI - Uno 
sciopero di 48 ore de! personale 
civile del ministero degli Inter-
ni e stato proclamato per i] 5 e 
6 marzo dai sindacati di catego
ria aderenti alia CGL. CISL e 
UIL. Î a decisione e stata presa 
al termme di un̂ « rmnionc con-
giunta nel corso de!h quale soio 
stati esaminati I prob'emi della 
perequaz'ono economva n:o;na. 
deirindennita di lncentivazione e 
dei rapporti tra amministrazio-
ne e sindacab. 

DALMINE - I 12 mila lavora
tori della Dalmine si asterranno 
dal lavoro per 12 ore. in modo 
drticolato. entro la fine della 
prossima settimana. 

La piattaforma nvendicativa 
comprende i problemi dell'inqua-
dramento unico operai impiegati 
c dell'ambiente di lavoro. 
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