
PAG. 4 / e c o n o m l a e lavoro i 'Unitd / gloved) 4 marzo W71 

Conversazione con Rinaldo Scheda, segretario confederale della CGIL 

A che punto e .'unita sindacale? 
L'accordo raggiunto a Firenze dalla CGIL, CISL e UIL favorisce oggettivamente lo sviluppo delle iniziative unitarie anche nelle 
province e nelle categorie dove finora si sono registrate le maggiori difficolta — Diversita di interpretazioni su alcuni pro-
blemi — La questione delle incompatibility politiche — La spinta dei lavoratori — Impegno unitario nella lotta antifasdsta 

A che punto e l'unita sindacale ? La do-
manda pu6 sembrare retorica dopo le deci
sioni delle tre Segretcrie confederali di Fi
renze (elaborazione di un documento unitario 
da sottoporre ai Consigli generali e successi-
va convocazione dei congressi straordinari per 

decidere). Ma non si pud negare che. pro-
prio dopo quelle decision! operative, si e de-
lineata una diversa interpretazione, nei vari 
ambienti sindacali. delle decisioni stesse. Ne 
parlinmo col segretario della CGIL. Rinaldo 
Scheda, ponendogli alcune domande 

c Sulla via dell'unita organlca — osservlamo anzitutto — vl sono setlorl molto avan-
zatl, come quelll dei metallurgies degli edlll, degli allmentaristi e del ferravlerl; sellorl 
plii arretrafi, come quello degli statall e del pubbllco Implego in generate; setlorl che 
sembrano addirlttura reglstrare qualche battuta Involutiva (cerll dlrlgentl del slndacato 
bracclanti-CISL non perdono occaslone per dlchlarare che la situazione non e matura). 
Come sara possibile andare avanll, tenuto conlo della necessita dl far procedere, non 
In parallelo ma comunquo verso l'unita sindacale, I'lntero movlmento sindacale ?». 

c E' vero — risponde Sche
da — che ci sono sjuilibri ri-
levanti tra le categorie e su 
scala territoriale tra provin-
cia e provincia nello sviluppo 
del processo unitario. E' vero 
che vi sono anche comporta-
menti e posizioni diverse fra 
esponenti sindacali sul modo 
di portare avanti le esporien-
ze unitarie e sui tempi del 
processo, Le cause di questi 
squilibri sono molteplici e 
complesso e l'arco delle mo-
tivazioni reali che sono alia 
base dei diversi atteggiamen-
ti di organizzatori sindacali. i 
quali pero presentano le loro 
posizioni nel quadro di una 
comune, dichiarata disponibili
ta verso l'obiettivo finale della 

unita sindacale. Ritengo co-
munque che le intese concor-
date dalle tre Segreterie con
federali nell'incontro avvenuto 
a Firenze nei primi due gior-
ni di febbraio. rappresentino 
una scelta politica importante 
perchd obiettivamente liquida-
no il pericolo di un isolamen-
to delle esperienze unitarie piu 
avanzate e nello stesso temoo 
favoriscono. sollecitano pro-
gressi reali della unita nei 
settori e zone dove il proces
so unitario ha registrato fi
nora maggiori difficolta 

Dobbiamo tenere presente 
che prima delle recenti inte
se fiorentine aveva preso una 
certa consistenza il pericolo 
di vedere relegato su posizioni 

moderate il ruolo delle Con-
federazioni nella politica uni-
taria. Con quelle intese, in-
vece, tutte e tre le Confede-
razioni assumono una funzione 
propulsiva nello spingere 
avanti la iniziativa unitaria 
proprio perche esse segnano 
il passaggio dalla pratica del
l'unita d'azione a una con-
creta operante azione per 
creare le condizioni dell'uni
ta sindacale organica. 

Questa nuova fase aperta 
dalle Confederazioni rilancia 
e fornisce nuovo vigore alle 
spinte unitarie e mette obiet
tivamente in difficolta quelle 
forze che si ostinano a giudi-
care non matura la situazione 
per fare l'unita ». 

«Alcuni esponenti della CISL — chledlamo a questo punto — hanno dlehlarato in 
quesll glorni die " i tempi brevi" declsl dalle tre segreterie a Firenze nelle loro riunloni 
dell' 1 e 2 febbraio scorso, " sono soprattutto per II chlarlmento e non per la reallzzazione 
dell'untta sindacale, che si reallzzera solo quando II chlarlmento stesso dara la garanzia 
che I'autonomla sostanzlale e e sara il pllastro su cut sara costruito II slndacato unitario". 
Non slamo, ancora una volta, di fronte ad una specie dl riehlesta dl " garanzle agli altri", 
fase questa che sembrava deftnittvamente superata ? >. 

«I1 modo di intendere e di 
realizzare l'autonomia del sln
dacato, e un punto scottante 
— precisa 11 segretario della 
CGIL —, uno dei cosj chiama-
ti "nodi da sciogliere" negii 
incontri tra le segreterie con
federal! gia indetti per il me-
se di marzo per elaborare il 
documento programmatico che 
dovra costituire la piattafor-
ma di un dibattito da aprire 
in tutto il movimento sulla 
prospettiva della unita organi
ca e sul tipo di sindacato 
unitario a cui si deve tendere. 

Ritenere che le riunioni uni
tarie e le scadenze indicate 
dalle intese di Firenze sono 
soltanto una occasione per un 
chiarimento sui problemi della 
autonomia e su altre questio

ns, e a mio giudizio un al-
lontanarsi sensibilmente dal 
significato e dal contenuto di 
quelle intese le quali solleci
tano, certo. anche dei chiari-
menti su una serie di proble
mi ma esprimono in primo 
luogo una comune disponibi
lita, accertata a Firenze. di 
andare alia realizzazione della 
unita organica. Sulla base di 
quella disponibilita unitaria di-
venta possibile giungere a so-
luzioni positive nei confronti di 
tutti i problemi aperti. Le ga-
ranzie fondamentali nella vita 
del nuovo sindacato unitario 
saranno costituite dalla volon-
ta politica di tutte le forze 
che vogliono e costruiscono la 
unita sindacale, da una elabo
razione unitaria dell'orienta-

mento e del piogramma della 
nuova organizzazione e dalla 
fissazione di un metodo di vi
ta democratica, a tutti i li-
velli, del nuovo sindacato. In 
sostanza e dai contenuti che 
unitariamente dovranno defi-
nire la natura. il ruolo e lo 
indirizzo del nuovo sindacato e 
la sua vita democratica che si 
esprimera la sostanziale auto
nomia del sindacato. La con-
cezione della autonomia del 
nuovo sindacato ricevera dun-
que una sistemazione non tan-
to costruita da regole di com-
portamento, ma soprattutto 
realizzata, conquistata e via 
via arricchita da una ope
rante comune esperienza uni
taria >. 

i A questo proposito — osservlamo — c'e ancora una questione da chiarire. Oggi si 
riparla, soprattutto negii ambienti della CISL, di incompatlbilita politiche a tutti i livelli. 
A cosa m Ira no, in sostanza, coloro che ripropongono con insistenza questo problema? ». La 
risposta del compagno Scheda al rlguardo e molto netta: 

«L'enfasi che viene messa 
soprattutto da amici esponen
ti della CISL nel richiedere 
di attuare misure di incompa-
tibilita tra attivismo sindaca
le e attivismo di partito — af-
ferma — costituisce una dif
ficolta che pu6 diventare un 
ostacolo alio sviluppo del pro
cesso unitario. 

Sono pero personalmente 
convinto che una volta defi-
nita unitariamente una Iinea e 
un metodo sui punti citati. i 
fautori di nuove incompatibi
lity, oltre quelle gia attuate, 
constateranno che le loro pro-

poste non arricchiscono in nul
la l'autonomia del sindacato 
mentre rischiano di indebolire 
l'attivita e la milizia politica 
della classe lavoratrice nei 
partiti democratici che e una 
delle condizioni essenziali per 
un consolidamento e uno svi
luppo della vita democratica 
del Paese. 

So bene — prosegue il se
gretario della CGIL — che al 
fondo di certe richieste di "ga-
ranzie" c'e la preoccupazione 
che la democrazia nel sinda
cato unitario, cioe il rapporto 
sindacato-lavoratori non e suf
ficients da solo per garanti-

re l'unitarieta del nuovo sin
dacato. Ma al fondo si tratta 
di una preoccupazione che non 
ha basi perche la coscienza 
della necessita di armonizza-
re il rapporto tra vita demo
cratica e concezione unitaria 
nella nuova organizzazione e 
un problema che e posto ai 
dirigenti delle diverse orga-
nizzazioni sindacali che si uni-
scono, ma del quale possono. 
debbono farsene portatori e 
garantt in prima persona i la
voratori, i militanti di tutto il 
movimento sindacale. Ed essi 
hanno la maturita per farlo ». 

«Ancora una domanda: il fatto che la UIL sta divisa (i soclaldemocratici continuano 
ad affermare che non e ancora il momento di fare l'unita perche mancherebbero le con
dizioni) non rappresenta una remora al procedere dell'lniilativa? >. 

Anche a questo riguardo 
Scheda & del tutto esplicito. 
« H travaglio della UIL — dice 
— rappresenta di per se una 
difficolta alio sviluppo del pro
cesso unitario. E* vero che i 
socialdemocratici hanno avan-
zato riserve nei confronti del-
It intese di Firenze. C'e pe-

rd il fatto che 1'idea dell'uni
ta ha compiuto molta strada 
tra i lavoratori. In questi ulti-
mi anni anche i lavoratori di 
orientamento moderato hanno 
conosciuto i vantaggi dell'azio-
ne unitaria attraverso i risul-
tati conseguiti. In una orga
nizzazione unitaria c'e biso-
gno dell'apporto di tutti, an

che di quelli che avanzano cri-
tiche, riserve nei confronti 
del processo unitario. 

L'importante e compiere 
tutti insieme le scelte di fon
do. Credo che si debba lavo-
rare perche a fare questc 
scelte partecipi il piu largo 
schieramento possibile di la
voratori e di forze sindacali >. 

< Bene, notfamo a questo punto, ma concretamente, come si procede ora — dopo 
Firenze — all'attuazione dell'unita nelle organizzazioni di base, nelle fabbriche, nei luoghi 
di lavoro, neile provincie e nelle categorie?». 

Scheda ricorda, anzitutto, 
che per quanto riguarda la 
creazione di nuove strutture 
di base c la CGIL con il Di-
rettivo del 21-22 dicembre 
scorso ha fatto la sua scelta. 
Quelle decisioni — prosegue 
— ci impegnano a consolida
te e generalizzare 1'esperienza 
dei delegati e dei comitati 
unitari nei luoghi di lavoro. 

c Con le altre organizzazioni, 
a livello confederate, abbia-
rao iniziato nei giorni scorsi 
un confronto e una ricerca 
comune per andare verso una 
soluzione unitaria suite strut
ture aziendali. E' importan
te il fatto che questo esame 
lo si e volutamente intreccia-
to con una messa a punto 
delle lotte rivendicative azien
dali in atto o previste per i 
prossimi mesi. tenendo conto 

della necessita di una loro 
qualificazione ed estensione. 

cPer le esperienze unitarie 
fuori dei luoghi di lavoro, ab-
biamo deciso di studiare in
sieme l'applicazione delle mi-
sure concordate nella riunione 
congiunta dei tre Consigli Ge
neral! dell'ottobre scorso, che 
pongono tra I'altro. l'esigenza 
di andare a un metodo di riu
nioni unitarie piu sistemati-
che delle istanze dirigenti del
le tre organizzazioni a tutti i 
livelli per assicurare all'azio-
ne rivendicativa, alia lotta 
per le riforme e ad altre ini
ziative una direzione tempe-
stiva ed unitaria. 

«La realizzazione di nuove 
misure unitarie nelle aziende. 
nelle categorie. nelle provin
cie e richiesta dalla crescente 

estensione in atto delle espe
rienze unitarie in migliaia di 
luoghi di lavoro fra grandi ca
tegorie e in un numero sem-
pre crescente di localita. Que-
ste misure moltre si realizza-
no nel quadro delle lotte in 
corso sul terreno rivendicati-
vo. per la occupazione e le 
riforme- E cio mi pare assai 
importante. Dobbiamo essere 
tutti consapevoli che i tempi 
per la costruzione dell'unita 
sindacale in Italia e il modo 
di essere del nuovo sindaca
to sara in buona misura de-
terminato dalla crescita che 
avranno le lotte e le espe
rienze unitarie dei lavoratori 
e dei sindacati nel Paese nel 
periodo sindacalmente e poh-
ticamente non facile che ci sta 
davanti *. 

c Questo tuo accenno — gli chiediamo infine — alia "non facile" situazione politico-sin-
dacale si riferisce evidentemente alle ribellioni fascistiche. Inlendevl forse dire che it 
movimento sindacale pud e deve dare alia lotta per la difesa della democrazia un contri 
bute decisivo? >. 

<La mobilitazione in atto 
dei lavoratori contro le pro 
vocazioni fasciste, la lotta per 
alcuni obiettivi di riforma e 
l'azione rivendicativa nei luo
ghi di lavoro — precisa Sche
da — e l'elemento determi-
nante per assicurare un corso 
positivo alle cose. Importan
te e rarricchirsi costante del
le intese unitarie fra i sinda
cati per assicurare una dire-
skme efficace alle lotte. 

<H tcntativo della dostra e-

conomica e politica di riporta-
re indietro tutta la situazio
ne trova il governo incerto sia 
nello stroncare le pmvocazio-
ni fasciste che nel dare cor
so agli impegni per a v via re 
alcune riforme. 

« E* necessario che tutto il 
movimento sindacale e milio-
m di lavoratori prendano co
scienza della natura reale del-
lattacco reazionario, non per 
chiudersi in un atteggiamento 
difensivo, ma per portare 
avanti una grande azione di 

massa contro il fascismo e per 
le riforme. Come sai — con
clude il segretario della CGIL 
— le tre Confederazioni hanno 
gia preso I'impegno di mobi-
litare tutti i lavoratori per 
"mettere al bando tutte le for
ze fasciste e le organizzazioni 
paramilitari che ad esse si 
collegano" e per difendere i 
valori della democrazia insie
me con i diritti operai con
tro 1'attacco padronale ». 

Sirio Sebastianelli 

Per laumento degli organic! 

Pieno successo 
delle confezioniste 

alia Marzotto 
Aumenti salariali - Aperto il problema degli orari - II 
processo verso l'unita sindacale incontra difficolta 

Parastatali: 
si conclude 

domani 
lo sciopero 

Nuove astensioni il 10, 
I ' l l e il 12 marzo 

E' in corso da ieri lo scio
pero nazionale di tre giorni 
dei dipendenti degli enti pa
rastatali aderenti alia CGIL. 
alia CISL ed alia UIL. 

La manifestazione, che 
proseguira oggi e domani, 6 
stata indetta per sollecitare 
il riassetto economico e giu-
ridico della categoria. 

Un secondo sciopero 6 sta-
to gia preannunciato dai sin
dacati di categoria per i gior
ni 10. 11 e 12 marzo. 

Gli scioperi dei parastata
li interessano. tra I'altro. i 
servizi dell'INAM. INPS. 
INAIL. ENPAS e quelli del
la Croce Rossa. 

I dipendenti degli enti pa
rastatali chiedono « un rias
setto autonomo e funzionale 
da attuarsi attraverso una 
apposita legge quadro che. 
superando gli attuali vincoli, 
consenta la libera contratta-
zione sindacale ». 

I sindacati chiedono inoltre 
« il rispetto integrale degli ac-
cordi raggiunti con il gover
no il 21 giugno 1969 ed il 26 
maggio 1970. 

Importante iniziativa a Milano 

Incontro sindacati - medici 
sulla riforma sanitaria 

Una diversa funzione del professionisla — Occorre isolare le posizioni della FN00M 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 3 

I sindacati milanesi sono di-
sponibili per un incontro con 
i medici mutualisti sui pro
blemi della riforma sanitaria; 
questa responsabile, costrut-
tiva posizione e stata ribadi-
ta ieri mattina, nel corso di 
un incontro con i giornalisti. 
da Cavazzan della CGIL, Can-
diolo della CISL e Raimoldi 
della UIL, present! rappre-
sentanti dei medici del gruppo 
di c Iniziativa >. L'occasione 
per questa messa a punto e 
stata fornita dall'annuncio del
la FNOOM. Federazione de
gli ordini dei medici. di una 
serie di gravi agitazioni di-
rette. in sostanza, contro la 
riforma sanitaria. 

I sindacati, sono ovviamente 
d'accordo che i medici siano 
chiamati a partecipare alle 
decisioni che riguardano la sa-
nita e sono altresi d'accordo 
che essi abbiano una rappre
senta nza. proporzionale al lo
ro numero. nelle unita sani-
tarie locali. Quello su cui le 
organizzazioni sindacali non 
concordano e sulle proteste 
della FNOOM per «la esclu-
sione della assistenza indiret-
ta » (dato che quello sanita-
rio deve essere un servizio 
pubbheo) e di « qualsiasi for
ma di compartecipazione del-
l'assistito> (e cioe la vecchia 
logora tesi di far pagare agli 
assistiti un contribute sul 
prezzo dei medicinali). A que
sto proposito. i sindacati ri-
levano che la federazione de
gli ordini dei medici si e ben 
guardata dal denunciare due 
piaghe dell'attuale sistema sa-
nitario. e cioe gli sperperi che 
si venficano in misura im-
pressionante e I'eccessivo con-

Incontri 
ACll-CGIl, 
CISL e UIL 

II 12 marzo avra luogo un 
nuovo Incontro tra le segre
terie confederali della COIL. 
CISL e UIL e la prestdenza 
nazionale del e ACLI. 

Ne da notizia un comunicato 
sindacale emesso a seguito 
della riunione svoltasl ieri tra 
le tre Confederazioni e gli e-
sponenti aclisti precisando che 
«si e convenuto dl rendere 
piu stabile e continuo il rap
porto tra le Confederazioni e 
le ACLI attraverso un piu 
frequente contatto che per-
metta un esame del problemi 
di comune interesse anche nel
la prospettiva dell'unita sinda
cale ». 

sumo di medicinali, imposto 
dalle aziende produttrici. 

Per quanto riguarda, invece, 
un'altra delle questioni solle-
vate dalla FNOOM e cioe che 
sarebbe previsto un rapporto 
esclusivamente di impiego per 
il personate medico nelle unita 
sanitarie locali, e stato preci-
sato che i tipi di rapporto pre-
visti sono due: uno di impiego. 
per certi tipi di prestazione 
(ad esempio: dovra cessare 
lo scandalo dei medici di fab-
brica pagati dal padrone: essi 
saranno pagati dallo stato; lo 
stesso vale per i medici sco-
lastici); uno basato sulla con-
venzione tra i medici generic! 
e le unita sanitarie locali. 

La riforma sanitaria, que
sta in sintesi. la posizione dei 
sindacati. non deve essere fat-
ta ne per i medici. n£ contro 
i medici. ma con i medici. 

Questa impostazione ha gia 
trovato riscontro a Milano con 
una positiva esperienza: gli in
contri tra i sindacati. i me
dici del gruppo di < Iniziati
va » e quelli della associazin-
ne mutualisti milanesi (prima 
della crisi al vertice di questa 
associazione) in vista del con-
tratto integrativo provinciale. 
Dagli incontri e uscita una 
serie di proposte per miglio-
rare I'assistenza sanitana e 
qualificare maggiormente i 
medici. proposte che sono: la 
realizzazione del servizio di 
guardia medica festiva. un 
problema molto sentito. basti 
pensare che. secondo i risul 
tati di una inchiesta condotta 
dai sindacati due anni fa (e 
nel frattempo la situazione. 
non e affatto migliorata) cir
ca il 40 per cento dei mutua-
ti dell'INAM non irovava il 
medico il sabato pomenggio e 
nei giorni festivi. una piu ra 
zionale dislocazione temtoria 
le del medico; orari ambula-
toriali in rapporto al numero 
degli assistiti: applicazione n-
gorosa dei massimali e della 
incompatibilita degli incarichi. 

Gli interventi dei medici del 
gruppo di < Iniziativa » hanno 
permesso di riltvare un so
stanziale accordo sulle hnee 
generali e sulle soluzioni pro 
spettale. D'altra parte si sa 
che molli medici mutualistici 
non condividono le posizioni 
della FNOOM e di certi ol-
tranzisti locali. 

Vista la disponibilita dei 
sindacati al colloquio sareb 
be incomprensibile che la 
FNOOM desse inizio alle agi 
tazioni programmate. Ci sono 
le premesse per un'azione co
mune: la parola, ora e ai di
rigenti dei mutualisti per evi-

1 tare fratture 

Nascono 
i consorzi 
olivicoltori 
calabresi 

Due Convegni di zona In
detti dal Consorzlo Nazionale 
Olivicoltori si sono svoltl In 
Calabria, uno nel crotonese. a 
Petilia Pohcastro e I'altro a 
Girifalco, con Ia partecipazio 
ne di centinaia di contadini. 
e delegazionl dei vari Comu-
ni interessati, guidate dal 
sindaci. Sono stall dibattuti 
i problem! deU'ovicoltura, in 
primo luogo quelli della tra 
sformazione deU'oliveto, delta 
difesa antiparassitana. delta 
integrazione. Nella sua rela-
zione nel due Convegni sui 
problemi del settore, it Prest-
dente del Consorzio naziona 
le. Vitale ha osservato che la 
ampiezza e l'unita che si ma-
nifestano oggi intorao ai te-
mi concreti dello sviluppo 
agricolo calabrese, e Ia spin
ta associativa costltuiscono la 
rispos*q contadina, democrati
ca e progressiva, ai moti ever-
sivi con i quali gli agrari e 
gli speculator! hanno ten-
tato di bloccare il funzlona-
mento della Regione. Vitale 
ha annunciato anche che sa
ra richiesta alia Regione la 
convocazione di una conferen 
za sui problem: di questo set-
tore che oggi costituisce la 
pnncipale fonte di lavoro e dl 
reddito in Calabria. 

Ai prlmi di marzo. come ha 
annunciato il consigliere re-
gionale Guarasc:o. sara costi-
tutto il Consorzio Volontario 
degli Olivicoltori della pro
vincia di Catanzaro che ver-
ra ad aiftancarsi a quello re-
centemente costituito con tar-
ghe adesiom nella Plana di Ro-
sarno, e che e gia all'opera 
con la raccolta delle doman
de per la difesa antiparassita
na e la lormulazione di un 
piano zonale sul quale chiede-
re 1 finanziamenti del FEOGA. 

Questo nlancio deU'inizlatt 
va contadina, oltre a raccog.ie 
re fra 1 produttori una larga 
adesione, trova il consenso e 
I'aiuto nelle organizzazioni di 
massa — Alleanza Contadini, 
ACLI ed UCI — che ranno 
parte del comitato promotore 
del Consorzio Olivicoltori dl 
Catanzaro, e degli stessi par
titi politic!. Oltre al PCI, al 
PSI e al PSIUP, anche la Se-
gretcria della Federazione Re
gional del PRI ha fatto per-
venire la sua adesione e Ia sua 
volonta di Impegno. 

Riunione 
dei consigli 

generali degli 
alimentaristi 

Si sono conclusi ieri i la-
vori del Consigli nazionali uni
tari della Filziat-CGIL, Ful-
pia CISL e Uilia UIL per di-
scutere: lo sviluppo dell'azio-
ne dei sindacati alimentari
sti per le riforme e la cun-
trattazione al vari livelli; le 
nuove strutture sindacali e le 
nuove forme di rappresentan-
za dei lavoratori; le iniziativa 
per lo sviluppo del processo 
unitario e per il rafforzamen-
to organizzativo del sindaca
to. Andrea Glanfagna, segre
tario generate della Filziat -
CGIL. nella sua relazione Ln-
troduttiva, tenuta a nome dei 
tre sindacati si e soffermato 
in particolare su: le lotte dei 
lavoratori allmentaristi per I 
contratti. la contrattazione in-
tegrativa e le riforme sotto-
lineando la necessita di una 
maggiore qualificazione delle 
rivendicazioni affrontando i 
problemi connessi all'organiz-
zazlone del lavoro (ambiente, 
ritmi. orari. classificazioni) e 
un diverso sviluppo dell'in-
dustna ailmentare in stretto 
collegamento con gti obietti
vi di riforma delle campa-
gne, le rivendicazioni conta-
dine e per una nuova poll 
tica di sviluppo del mezzo 
gtomo; sulla unita delle tre 

I organizzazioni sindacali rifen-
j ta anche alia esigenza della 

eiezione dei delegati di repar-
to e della costituzione dei 
consigli di fabbnea nei quali 
dovranno cuniluire le attuan 
strutture di base (sezioni sin
dacali, commission! interne) 
Iinalizzati agli obiettivi nven-
aicauvi e ui ruorma, di svi
luppo del processo unitario. 
Glanfagna ha altresi indt 

calo una serie di iniziative 
unitarie che si niensconu al 
convegno unitario sull'ambien 
te dl iavoro, alle consuitazio-
ni unitarie per le piattaior 
me nvendicative dei prossi
mi contrattl. alia stampa di 
un giornale unitario, oltre ad 
alcune iniziative a livello eu-
ropeo come t convegni dei 
dolciart e del pastai e mu^n.u 
con la parted pazione di la 
voratort e attivisti delta diver 
se fabbriche europee, e i con 
vegni a livello dei gruppl che 
operano nel diversi paesi e 
settori dell'industria aiimen-
tare. 

Nostro servizio 
VICENZA, :i 

Valdagno vuol dire Marzot
to. Se ne accorsero tutti, nel 
'68, anche gli invlatl delta 
grande stampa padronale. Ca-
plrono che, per lo meno, esi-
steva un problema operalo in 
un centro in cui e raggruppa-
to il lavoro di circa settemila 
persone, in cui tutti gli aspet-
ti della vita civile, non solo 
nella fabbrica, sono a condu-
zione famillare, della famiglia 
Marzotto. I negozl, le case, 
persino la scuola, con l'abitu-
dine fino a pochi anni fa del
le prebende natalizie per gli 
insegnanti, portano 11 marchlo 
della Marzotto. 

In fabbrica il salarlo e fuo
ri il prelievo, ad opera del 
padrone, in maniera diretta, 
sull'affitto, sulla spesa, sui di-
vertimenti. Uno scrollone. e 
vero. fu dato a tutto questo 
con le lotte del '68. molte 
cose furono messe in discus-
sione. Da allora, per esempio, 
il Comune non e piu esclusi
vamente proprieta privata di 
alcune persone, la stessa DC 
ha cercato di trovare una col-
locazione autonoma, si e aper
ta una dlalettica politica. Tut
to ci6 e avvenuto, con e dopo 
la mobilitazione operaia del 
'68, ma non si pub certo dire 
che sia bastato. 

Oggi la oondizione operaia 
ed umana — di questo la 
stampa borghese sembia non 
essersi piu accorta — rima-
ne drammatica. Ricordiamo 
subito un esempio: solo in 
questi giorni, con un accordo 
strappato alia Marzotto dai 
lavoratori delle confezioni, e 
stato possibile eliminare la 
cosiddetta paga di pezzo. Gli 
operai di questo settore erano 
costretti cioe, dal momento in 
cui, la mattina, entravano in 
fabbrica a costruirsi il sala-
rio letteralmente pezzo su pez
zo. Non una parte della re-
tribuzione era gar ant I ta al la-
voratore. Con queste conse-
guenze: 1) che chi riusciva 
ammazzandosi per la fatica a 
fare piu pezzi se la cavava 
con una paga relativamente 
soddisfaoente, chi lavorava di 
meno, chi non riusciva a man-
tenere il ritmo tenuto dai piii 
veloci, doveva contentarsi; 2) 
che la tensione del lavoro era 
insostenibile; 3) che ogni ope-
raio a fine mese riceveva una 
somma diversa da quella de
gli altri; 4) che i lavoratori 
erano oggettivamente istigatl 
gli uni contro gli altri. 

Bene, questo sistema schia-
vistico, coloniale dl retribu-
zione e stato in vigore fino 
a meno di una settimana fa. 
E solo in questi giorni e sta
to eliminato, affermando il 
principio che non si puO ar-
retrare rispetto a ci6 che d 
garantito dal contratto nazio
nale di lavoro, ma solo an-
dar oltre. Un importante ri-
sultato e stato quindi ottenuto; 
e sono bastate solo tre ore di 
scioperi, perche era chiaro a 
tutti che gli operai e le ope
rate — che sono II 90% del 
2000 confezionisti — non ce la 
facevano piii, che erano dispo-
sti anche a lotte lunghe per 
affermare questi principi, co
sa questa, che fa paura alia 
Marzotto piu dei costi dell'ac
cordo raggiunto. 

o Per esempio nel reparto 
"punti a mano" — ci dice 
una operaia, nel corso dl un 
colloquio che abbiamo avuto 
con un gruppo di lavoratori 
— meta delle donne, su 90, 
andavano oltre la normallta, 
oltre quella che sara adesso 
la quantita-base di lavoro. 
Adesso lavoreranno relativa
mente piii adagio. Prima i ca-
pi si lamentavano delle assen-
ze. Ma la gente sta a casa 
perche si fatica troppo, i tem
pi sono troppo stretti. Non so
lo ci si ammala per la stan-
chezza, ma e anche piii faci
le infortunarsi con quei ritmi 
di lavoro ». 

Ma il colloquio con questi 
operai ci conferma anche 
un'altra realta, che va oltre 
i problemi delle confezioni. 
Ad un confronto fra i carichi 
di lavoro, i tempi di una de-
cina di anni fa, risulta im-
pressionante l'aumento delta 
produttivita. senza che nel 
frattempo ci siano stati so-
stanziali cambiamenti tecno-
logici. Un operaio ci dice che 
nel '62 gli toccavano 90 pezzi 
per lo stesso lavoro per il 
quale fino a pochi giorni fa 
doveva fame 150 per guada-
gnare un saJano equivalente. 
Un altro, che e entrato alia 
Marzotto nel "64 e passato da 
800 a 1200. «Intanto — dice 
un'altra — gli organic! sono 
aumentati di un po\ ma mol
to di piii sono aumentate le 
assenze. a causa dei ritmi». 

Da queste testimonianze e 
da altre notizie vengono fa-
cendosi sempre piii nitidi i 

i caratteri della ristrutturazio-
ne in atto nel complesso in-
dustriale. Non si tratta di una 
manovra scoperta, come av-
venne nel '68, appunto. ma di 
un disegno a scadenza piii 
lunga, ma non per questo me
no grave. Sembra insomma 
che. da parte dei proprieta n. 
si tenda. con cautela. alio 
smantellamento del settore 
tessile mantenendone solo 

i quella parte che basti a co-
pr re U faohisogno delle sue 

I confezioni ed a garantire la 
> completezza del ncln produi 
• tivo. A questo proposito si e 

p.irlato tempo fa di conlatti 
con I'ENI. anche se sono sta 
ti poi smentiti I^ntanicnie. 
comunque i propositi di ri 
stnitturazione. ci<^ di in tens I 
ficaZione dello slruttatnento, 
si vengono concrpiando E cift 
e permesso dalla elevata eta 
media dei 7.000 dipendenti. 

A questa situazione i lavo

ratori hanno risposto, predi-
sponendo, anche qui, come 
per la Lanerossi, una piatta-
forma rivendicativa adeguata, 
che oonesse al centro degli 
obiettivi la garanzia dei livelli 
global! dl occupazione, il man-
tenimento ed il potenziamento 
delle strutture produttive la-
niere, oltre a miglioramenti 
nelle qualifiche, l'istituzione di 
una fascia fissa di cottimo, 
l'intervento dl medici nella 
fabbrica e libretti statisticl 
sull'ambiente. Le proposte so
no state presentate tre mesi 
fa. dopo che l'elaborazione 
delle richieste era avvenuta In 
un convegno dei quadri sinda
cali di tutto il gruppo, che 
comorende anche gli stabili-
menti di Mortara e Manerblo 
(Brescia), ed era stata discus-
sa tra i comitati dl reparto 
ed 1 membrl di Commissione 
interna, sempre sotto la spin
ta unitaria dei lavoratori. 
Marzotto ha risposto negativa-
mente su tutta la linea ed in 
questi giorni si va preparando 
la risposta unitaria dei lavo
ratori. 

Un freno alia mobilitazione 
e costituito, per6. dalla diffi
colta che incontra il processo 
sindacale verso l'unita. La si
tuazione e difficile, anche se 
la strada dell'incontro e sem
pre aperta e possibile. La 
FILTEACGIL conta circa 
rnille iscrittl, tremila la 
FILTA-CISL e un mlgliaio la 
UILTA-UIL. Le difficolta sono 
di natura diversa. Molti sono 
gli uomini. tra i quadri sin
dacali dl fabbrica, ancora le-
gatl in qualche modo, anche 
se sempre dl meno, ad un 
passato dl divisioni In bianrhi 
e rossi. che contlnua a pesare 
B a rallentare lo sviluppo del
le esperienze di democrazia 
operaia e di unita. Le lotte 
dell'autunno del '69 non hanno, 
qui a differenza dl altrove, 
portato a quella trasformazlo-
ne dei rapporti tra le organiz
zazioni sindacali che e stata 
caratteristica, invece di quel 
periodo. 

Pesa. poi, su questa gia 
difficile situazione, la mlnac-
cla. sia pure velata. della 
smobilitazione da parte di 
Marzotto. D'altra parte, se b 
vero, come e vero, che gli 
investment! di tre miliardi. 
programmati da Marzotto per 
i prossimi 5 anni, sono appe
nd sufficient! a dare una luci-
data alle macchine e non cer
to a tener dietro adeguata-
mente ai process! di rinnova-
mento tecnologico, va detto 
che le prospettive di questo 
complesso e quindi della val-
lata non sono felici. Rimane, 
tuttavla, 11 fatto che l'incapa-
cita industriale dei Marzotto 
deve vedere una pronta ri
sposta operaia, perche solo 
qui pub venire un sicuro im
pegno per il futuro della fab
brica. 

Da qui lo sforzo in atto 
per ritrovare rapidamente lo 
orientamento unitario, per una 
ripresa del movimento, per 
portare i lavoratori alia lotta, 
per ricreare l'unita tra i sin
dacati, tra i lavoratori e tra 
gli uni e gli altri. La via piu 
adatta sembra quella degli or
ganism] eletti nella fabbrica 
ed e in questa direzione che, 
infatti, si sta lavorando. 

Giancarlo Bosetti 

Nel mondo 
del lavoro 
CERAMICA. Da domani. fino 

a domenica. si svolge a Mo-
dena il terzo congresso nazio
nale del sindacato ceramisti 
(SILCA-FILCEA) aderente alia 
CGIL. AI centro del dibattito 
saranno i temi della «ripresa 
del movimento su obiettivi di 
attacco all'organizzazione capi-
talistica del lavoro. dopo i ri-
sultati positivi acquisiti con il 
recentc nnnovo contrattuale. as-
sieme alia costruzione. con i 
delegati e i consigli di fabbri
ca. del nuovo sindacato uni
tario ». 

Retatore al congresso sara 
Corrado Perna. Per la segrete-
ria confederaJe e presente Elio 
Giovannini. 

STAZIONI. I lavoratori dei 
buffets delle stazioni effettue-
ranno uno sciopero nazionale 
di 24 ore il 13 marzo per una 
serie di rivendicazioni econo-
miche e normative. 

METALMECCANICI. Si e 
svolto nei giorni scorsi a Roma 
un incontro tra i sindacati dei 
metalmeccanici francesi e quel
li italiani. E' stata rawisata 
la necessita di elaborare un do
cumento comune con precise 
piattaforme unitarie di lotta. 

TREVIGLIO. Uno sciopero ge
nerate di 2 ore si e svolto ieri 
a Treviglio in segno di solida-
rieta con i lavoratori dello sta-
bihmento «Bianchi velo > oc-
cupato dai lavoratori per scon-
giurarne la chiusura. Alio scio
pero ha aderito tutta la popola-
zione. 

SANITA'. Si e conctuso ieri 
lo sciopero dei dipendenti cen
tral! e perifcrici del ministero 
della Sanita L'astensione dal 
lavoro era stata attuata per 
chiedere il pagamento di una 
speciale indennila, giii concessa 
a dipendenti di altri mini«ten. 

SCUOLA. Domani il mmistro 
del!a Pubblica Istruzionc. Mi 
sasi, ricevera i s'nlicati del!a 
scwila - SNSM. S\IX e sin 
dacali -̂uola dcllp tre Confe
derazioni - che hanno recen-
temente defimto un documento 
inlersinda^-ale di lavoro in vista 
dell'attuazione di una piattafor-
ma comune rivendicativa sulla 
quale basarc le loro axoni per 
la nforma della scuola. 


