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La settimana sindacale 

Passi avanti per l'unita 
Ampie lotte in fabbrica 

Lo scontro nelle campagne 

Proposta alia II conferenza unitaria promossa da FIOM, FIM e UILM 

Metallurgies entro I'anno il congresso 

L'unita sindacale ha 
compiuto In questa setti
mana nuovi passi in avan
ti. Le tre segreterle con
federal!. rlunite a Tarqui-
nia, hanno approfondito la 
discussione «sui teml della 
natura del slndacato, del 
suo ruolo nella soeieta e 
della sua autonomia». de-
cldendo infine dl «proce-
dere ad una prima formu-
lazione di questi punti del 
documento programmatl-
co» sul quale dovranno 
pronunciarsi i lavoratori e 
le singole organizzazioni. 
Dal canto loro. alia vigilia 
della seconda grande as
sembled dei metalmeccani* 
ci in corso da ieri a Ro
ma, i tre sindacati dei tes-
sili e degli allmentaristi 
hanno ribadlto l'impegno 
unitario assumendo anche 
una serie di decisioni ope
rative. 

CGIL, CISL e UIL, inol-
tre, hanno riaffermato. in 
una conferenza stampa, il 
comune impegno dl prose-
guire l'azione per le rifor-
me e in primo luogo per 
quella tributaria (che de-
ve essere impernlata sul 
rovesciamento degli attua-
li rapporti fra imposizioni 
dirette e imposizioni indl-
rette e sull'alleggerimento 
del carico fiscale ai lavora
tori dipendenti). Sempre 
per la riforma fiscale a Li-
vorno si e svolto martedl 
un massiccio sciopero ge
nerate. La Confesercenti, 
per parte sua. ha rivendl-
cato con una pubblica pre-
sa di posizione che non sia-
no tassati i generi di largo 
consumo, anche per frena-
re il continuo aumento del 
costo della vita. 

La settimana che si e 
conclusa ieri e stata anche 
ricca di iniziative e di scio-
peri nelle aziende e nei 
luoghi di lavoro per l'occu-
pazione, per la riduzione 
degli orari, contro l'acce-
lerazione continua dei rib-
mi. per migliorare le retri-
bizioni. Si sono svolte fer-
mate articolate in tre II-

nee della Fiat Mlrafiori 
per resplngere la pretesa 
della direzlone di aumen-
tare la produttivita. Sono 
state bloccate dalla lotta 
le fabbriche Ignis. Zanus-
si, Castor,- Lanerossl, Mar-
zotto. Asgen. Barilla. Spag-
giarl. Uno sciopero gene-
rale ha paralizzato venerdl 
tutte le attlvitft della Bas-
sa Modenese per protesta-
re contro le sospensloni de-
clse dal padroni della 8a-
mis. A Lucca e prosegui-
ta la battaglia per impe-
dire la liquldazione del ma-
glificio Gentucca (con una 
forte manlfestazione dl la
voratori e studenti svolta-
si venerdl al centro della 
cltta). Per la ristruttura-
zione del settore hanno 
scioperato mercoledl i di
pendenti del complessl 
elettromeccanici. SI e scio
perato inoltre all'ANIC di 
Gela (sempre per 1'aumen
to degli organic! e il con-
seguente alleggerimento 
del carico di lavoro). A 
Napoll i lavoratori hanno 
protestato contro I'annun-
ciata smobilitazione delle 
Cotoniere Meridional! Ppr 
la prima volta. dopo dieci 
anni, si sono astenuti dal 
lavoro gli opera! della Ce
ment! r di Porto Torres, an
che qui per ottenere Tarn-
pliamento degli organlcl, 
una giusta assegnazio-
ne delle categorle. un In
crements delle restribuzio-
ni. Nel Maceratese sono 
in sciopero da sei glomi i 
calzaturieri di Monte San 
Giusto per il rispetto del 
contratto nazlonale dl la
voro (nei giorni scorsi ave-
vano scioperato per le stes-
se ragioni anche 1 calza
turieri di Montegranaro, 
Monturano e Corridonia). 
Alia Marzotto. infine. le la-
voratrici hanno strappato 
important! successi sempre 
per quanto riguarda orga-
nici e salari. 

Come si vede. il pano
rama delle lotte aziendali 
e stato piuttosto ricco e 
vasto. L'azlone riverriica-
tiva nelle fabbriche non si 

e fermata (anzl si e am-
pliata) neppure dinanzi ai 
ton! minacciosi assunti dal 
padronato e alle intollera-
bili provocazioni fasciste. 
E la constatazione vale an
che per i lavoratori della 
terra, braccianti. mezza-
dri e colon!. 

Le proposte dl legge per 
trasformare 1 contratti di 
mezzadria e colonla in con
tratti di affitto (avanzate 
dal PCI. dal PSIUP. dal 
PSI e da una parte della 
DC) hanno splnto gli agra-
ri a scatenare una viru-
lenta offensiva. fino all'in-
citamento aperto all'azione 
armata e alia everslone 
contro 11 Parlamento e le 
istituzioni repubblicane. 
Migliaia dl disdette, fra 
1'altro. sono piovute sui 
mezzadri dell'Umbria (3 
mila) e delle Marche (9 
mila). Ma la categoria si 
accinge a rilanclare l'ini-
ziativa e la lotta in tutte 
le regioni interessate. I 
braccianti, intanto. hanno 
ripreso l'azione per il col-
locamento. Nel Melfese, 
gnizie ad una serie di ini
ziative e di lotte. sono sta
te conquistate le prime 
duemila giornate di lavo
ro. A Brindisi dlecimlla 
contadini produttori hanno 
manifestato contro la crlsl 
vinicola provocate da al-
cune disposizioni del MEC. 

Nel pubblico impiego, in-
fine, si sono verificati due 
avvenimenti di rillevo. Lo 
sciopero dei parastatali 
per ottenere dal governo 
il rispetto degli impegni 
assunti sul riassetto (un 
altro sciopero avra luogo 
nei giorni 10. 11 e 12 mar
zo); il passaggio al sin-
dacato scuola della CGIL 
di una parte notevole de
gli aderenti all'autonomo 
SNSM (Sindacato nazlona
le scuola media). Hanno 
anche scioperato per il 
contratto i trentamila di
pendenti delle soeieta di 
assicurazione. 

sir. se. 

per costituzione del sindacato 
Sono present! 900 delegati, i rappresentanti delle Co nfederazioni e degli altri sindacati di categoria, de-
legazioni estere - II discorso di apertura di Benvenuto e la relazione di Trentin - Le scadenze verso l'unita 
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Un aspetfo della sala dove si svolge la conferenza nazlonale unitaria dei metalmeccanici 

Un grande pannello con 
scritto « Dalle lotte, dalla de-
mocrazla di base l'unita dei 
metalmeccanici per l'unita del
la classe lavoratrice»; tante 
bandiere rosse con le slgle 
dei tre sindacati FIOM, FIM 
UILM; novecento delegatl 
eletti in piu di sessanta as-
semblee provincial!; osservato-
ri di numerosi sindacati di 
paesi esteri fra cui tedeschl e 
francesi; rappresentanti delle 
federazionl di categoria dagli 
edili al tessili. ai chimicl, agU 
alimentaristl ai braccianti e 
cosi via delle organizzazioni 
provincial! e del comltati re
gional! delle tre confedera-
zioni. del PCI (Glullano Pajet-
ta e Quercinl), del PSI, del 
PSDI, della DC e del PRI, del-
1'ARCI. delle ACLI del MPL, 
del movimento studentesco dl 
Roma e Milano: questo il qua-
dro di assieme quando ieri nel 
salone del palazzo del con
gress! dell'EUR a Roma si 
e aperta la seconda conferen
za unitaria dei metalmeccani
ci, un avvenimento che avra 
ripercussionl su tutto il mo
vimento sindacale e plu in ge
nerate sulla vita stessa della 
soeieta ltallana. 

Nessun cerimoniale, nessuna 
concesslone alia esterlorl-
ta, nessun discorso formale: 
la conferenza dopo la nomina 
della presidenza dove assieme 
ai dirigenti e operal dei tre 
sindacati sono Lama e Raven
na segretari generall rlspetti-
vamente della CGIL e della 
UIL, e entrata immediatamen-
te nel vivo. Si e voluto porre 
6ubito sul tappeto I problem! 
che I novecento delegati do
vranno affrontare perche — 
come pol dlra TrentJn nella 
relazione Introduttiva — a en
tro la fine di quesfanno si ar-
rivi al congresso dell'unita or-
ganlca ». 

Non tutto e chlarlto: ma 
gli aspetti fondamentall dl 
questo processo hanno tro-

Allarmante denuncia dei coltivatori e dei lavoratori della terra 

II governo si appresta a dare 
altri miliardi agli agrari ? 

Conclusi i lavori della conferenza nazlonale del CENFAC - L'associazionismo e la coo-
perazione strumenti di lotta contro la rendita parassitaria e la reazione nelle campagne 

Diffuse critiche al convegno meridionalista di Roma 

Coiprogetti del governo 
il Sud non ha avvenire 
Presa di coscienza dell'insufficienza dei programmi e delle scelte poll-
tiche • Intervento di Peggio - Le forze sociali e gli interessi da battere 

La situazione ogg! esistente 
netle campagne non consen-
te indugi. Da una parte avan-
za e si consolida un vasto 
movimento unitario 11 cul 
obiettivo e di porre fine a 
una condizione di arretratez-
za e di subordinazione e, dal-
l'altra, si muovono, gli agrari, 
1 quali facendo leva spes-
so su un malcontento piu 
che giustificato, tentano di 
dare vita a un blocco rura-
le capace di creare un cli-
ma di violenza e di paura nel 
Paese. In gioco sono le re-
centi conquiste dei braccian
ti (legge sul collocamento), 
dei contadini (legge sull'af-
fitto) e, piii in generale, la rl-
chlesta di grandi masse di la
voratori della terra dl liberar-
si dal peso della rendita paras
sitaria e dl vedersi riconosciu-
to un ruolo diverso da quello 
attuale nell'assetto economico 
e sociale del Paese. In questo 
xnoiuento l'iniziativa e nelle 
mani del movimento contadi-
no, come dimostrano le gran
di manifestazioni unitarie del
le settimane passate. Affmche 
altri punti decisivi possano es
sere segnati a suo favore in 
questa partita, occorre, pert), 
portare avanti con sempre 
crescente vigore l'azlone uni
taria. Le occasion! rawlcinate, 
lmportantl, non mancano. 

Un esame dettagliato al ri-
guardo e stato fatto venerdl e 
ieri a Roma, nel corso del 
lavori della conferenza nazlo
nale del Centro per le forme 
associative e cooperative In 
agricoltura. Due giorni dl in-
tenso dibattito, nel corso del 
quale sono venute fuorl testi
monialize dirette della condi
zione nelle campagne. 

II primo appuntamento e 
l'applicazlone della legge sul-
l'affitto. II tenUtivo degli a-
grari, perche questo provvedi-
mento venga vanificato, va re-
spinto con la lotta. E la lotta 
e possibile condurla e vincer-
la soltanto se si e organiz-
zati e associati. Anche mezza
dri e coloni, se vogliono bene-
ficiare della legge suU'affitto, 
devono stringere i legami con 
le altre forze contadine e brac-
ciantlli. L'applicazione della 
legge sul collocamento richiede 
anch'essa. da parte dei brac
cianti e dell'intero movimen
to democratico, un momento 
di generallzzazlone della lotta 
per battere, non solo la resi-
stenza e la violenza degli agra
ri, ma anche quella della buro-
crazia govemativa ad ess! al-
leata. 

Un altro appuntamento lm-

rortante e costltuito da tutu 
problemi dell'intervento pub 

Dlico in agricoltura. In que
sto momento tutte le leggi 
sono scadute e 1 finanzlamen-
tl bloccati. Gli agrari premono 
p«reh6 il governo metta in 
cantiere leggi arretrate, siml-

11 a quelle operant! In pas-
sato e che hanno avuto la fun-
zlone di foraggiare la rendita 
parassitaria e lo sviluppo ca-
pitallstico, legato alia specula-
zione e che ha strozzato le 
forze autenticamente produtti-
ve. Dalle notizie cbe si han-
uo, il governo si apprestereb-
be a cedere a queste richie-
ste, varando una serie di prov-
vedimenti per nulla divers! da 
quell! scaduti. Questo tentativo 
va battuto. I soldi dello Stato 
devono andare allt forze pro-
duttive associate. Devono esse
re modificati i regolamenti vi-
genti nell'erogazione delle in-
tegrazioni comunitarie sui 
prezzi dell'olio, del grano e 
di tutti gli altri prod.itti per 
i quali e ancora in atto la po-
litica di sostegno dei prezzi. I 
soldi non devono essere dati 
agli agrari, ma soltanto ai col
tivatori diretti, singoli o asso 
ciati. Devono essere. inoitre, 
approvate subito leggi che fa-
voriscano la creazione di as-

soclazloni dl produttori, cost 
come deve essere radicalmen-
te modificata 1'AIMA, 1'azien-
da di Stato che ha la fun-
zione di intervenire sul merca-
to: essa deve divenire uno 
strumento capace dl difende 
re, al contempo, produttn*i e 
consumaton (non pub. ad e-
sempio, limitarsi a finanziare 
la distruzione dei prodotti 
ma deve essere anche attrez 
zata a immetterli sul nie-ca 
to a prezzi popolari). In que
sto contesto non bisogna di-
menticarsi che il bubbone del
la Federconsorzi non £ stato 
ancora fatto scoppiare anrhe 
se la sua democratizzazione e 
da tempo negli impegni del 
governo di centro-sinistra. 

Tutti questi problemi nan 
no. poi, un legame precise 
con le Regioni: occorre lmpe 
gnarsi subito perche" queste 
ultime non siano ridotte, co
me si vuole da piii parti, a 
semplici organ! esecutivl delle 
direttive di un ministero del-

1'Agricoltura che ha sempre 
meno ragione di esistere 

In sostanza, un vasto e lm-
pegnativo campo di azione. 

Fondamentale rimane, come 
e stato ribadi'o nel corso del 
dibattito, il ruolo dell'associa-
zionismo. E" impossibile vin-
cere queste lotte se non si 
hanno adeguati strumenti coo. 
perativi e associativa Ed e 
questo l'impegno che tutti 
hanno assunto. 

Numerosi sono stati gli in-
terventi. Ricordiamo. fra gli 
altri. quelli di Di Marino. Ros 
si, Marroni, Triva, Palmleri, 
Guarascio, De Angelis, Cicer-
chia, Veggetti, Lugli. Marcoc-
ci. Sanna. Foscarini. Rocco, Vi-
tale, Magnani, Barberino. E ' 
intervenuto anche il senatore 
Rossi Doiia, presidente della 
commissione Agricoltura del 
Senato. I lavori sono stati con 
clusi dal presidente del CEN 
FAC. Bernardini. 

Franco Martelli 

Un solo punto d'accordo e 
emerso. al convegno Fondazlo-
ne Olivetti - Club Turati sul 
Mezzogiorno, concluso ieri al-
l'Hilton di Roma: con le at-
tuali scelte e programmi pro-
posti dal governo il Sud di 
Italia non superera il suo ri-
tardo col resto del paese. ne 
fra cinque ne fra dieci anni. 
In una analisi rimasta pnva 
di confutazione Nicola Caca-
ce, dell'Istituto di ricerche 
industrial! tISRIL) ha fatto 
l'ipotesi che mettendo assie 
me i programmi delle Parte-
cipazioni stataii. delle Indu
strie private e della nuova leg
ge speciale per il Mezzogior
no si avrebbe. nei prossimi 
cinque anni. un aumento dl 
150 mila post! di lavoro. 

Nonostante questa mancan-
za di illusion! bruciate nei 
piu dali'esperienza e dal ri-
fiuto di impostazioni propa 
gandlstiche, la maggior par
te degli intervenuti ha con 
tinuato a rifugiarsi in analisi 

Martedi in tutta la provincia 

SCIOPERO GENERALE A LATINA 
Ottomila operai a orario ridotto — Tremilacinquecento edili disoccupati — Nel corso della 
giomata di lotta si svolgera una grande manifestazione unitaria*. parleti il compagno Scheda 

L'intera provincia dl Lati-
na scende martedi prossimo 
in sciopero generale contro 
i'attacco padronale ai Iivelli di 
occupazione. per riaffermare 
II diritto dei lavoratori alia 
contrattazione integrativa a-
ziendale e imporre un diver
so sviluppo economico che as-
sicuri la plena occupazione e 
un effettivo benessere socia
le. Lo sciopero investe tutte 
le categorle ed e stato pro-
clamato unitariamente dalle 
organizzazioni sindacali pro
vincial! della COIL, CISL e 
UIL. La giomata dl lotta si 
Incentrera in una manifesta
zione con un corteo che per-
correra le strode del centro 
(il concentramento e a piaz-
zale dello Stadlo) e un com! 
zio che sara tenuto dal com 
pagno Rinaldc Scheda. segre 
tario confederate della COIL 

Lo sciopero e stAto dec! 
so in risposta ad una diffi
cile situazione economics e 
sociale che investe tutta la 
zona industrial Roma • La-
Una, provocata da una violen-
tlsslma controffensiva padro
nale. Otto mila operal sono 
stati sospesi o lavorano al di 
sotto degli orari contrattuali, 

con conseguente decurtazione 
del saJario; circa 3500 edili 
sono rimastl senza un'occupa-
zione: il salario non percepi-
to da questi 11.500 lavoratori 
si aggira cosi attomo ai 500 
milioni al mese; un danno 
enorme che ricade su tutta 
la collettivita, Le oavanguar-
die» di questa reazione pa
dronale sono proprio alcune 
grosse aziende a capitate stra-
niero: la Yale, fabbrica di 
chiavi. iucchettl e serrature 
ha licenziato 60 operai e ne 
ha messi 340 a 32 ore sett!-
manali; la Massey Fergusson. 
fabbnea di tratton e macchi-
ne agricole ha messo sotto 
cassa integrazione tutti I 1500 
dipendenti; eppoi a niota ven-
gono una serie di plccole e 
medie aziende. la Kurly Kat. 
ta Fimap. la OMP; tutto ci6 
mentre I'occupazione globale 
nella zona e diminuita ri
spetto al '63 del 10%. 

Un dato comunque accomu 
na tuite queste aziende. al di 
la delle loro dimension!: si 
tratta di imprese installatesl 
a Latlna per usufrulre delle 
sovvenzioni della Cassa del 
Mezzogiorno e che hanno sem
pre avuto una grande aliber-

ta di sfruttamento ». Ma negli 
ultimi anni la classe operaia 
della zona ha preso coscien 
za e ha svolto importanti lot
te volte a contrastare propno 
questa liberta del padrone, a 
conquistare maggiore potere 
contrattuale nell'azienda. Di 
fronte ali'avanzata operaia. il 
padronato (che aveva tentato 
negli anni scorsi con la co
stituzione della Assopontlna 
una mistificante politica «ll-
luminata » col proposito d! su-
bordinare sempre piu gli ope
rai alle esigenze del profit-
to) ha reagito ora con tutti 
1 mezzi a sua disposizione. 
Ha fatto ricorso alle squa-
dracce fasciste (si ricoraera 
certamente le provocazioni al
ia Good Year) alle serrate. 
ma mutilmente. Ora I'arma 
piii efficace a disposizione dei 
padroni per vanificare le con
quiste dei lavoratori e il ri-
catto della «crisi» (in real-
ta si tratta di una ristruttu-
razione di impianti. di mano-
vre finanziarie per ottenere 
altro denaro dal governo, dl 
un mutamento nella quallta 
e nel tipo della produzlone). 

La situazione della zona In-
dustriale Roma - Latina mo-

stra chiaramente il falllmento 
della politica dei « poll di svi
luppo* e pone in modo un-
prescindibile l'esigenza di un 
profondo mutamento qualua 
tivo nello sviluppo economi
co. E qui entra in gioco il 
ruolo fondamentale della Re-
gione, dei poteri che deve 
eserciUre, della politica che 
deve svolgere. 

s. ci. 

Sciopero della 
fame di 

1500 studenti 
spagnoli 

MADRID, 6 
Circa 1500 studenti dell'um-

versita rfutonoma di Samo-
saguaza, nei press! di Madrid, 
hanno proclamato uno sciope
ro della fame in segno dl pro-
testa contro le limitazioni al 
loro dirittl. Gil studenti si 
battono contro la censura sui 
llbrl e sul manual! scolastici. 

e proposte subordinate, facen
do piu questione dl strumen
ti particolari che di sostan
za. La convergenza con le lot
te dei lavoratori, che propon-
gono la hquidazione di inte
ressi dei ceti redditleri ma an
che un controllo complessivo 
sulle risorse finanziarie dei 
paese, un loro uso diverso 
net loro insieme — qumdi uno 
schieramento politico nuovo, 
capace di iar saltare le cer-
niere che legano ; ceti paras-
sitan del Sud ai gruppi fi-
nanziari europei — continua 
ad essere rtfiutata proprio per 
la sua conseguenza essenzia-
le per il Mezzogiorno: il mu
tamento della direzione poli
tica del paese. 

II dibattito. pur ristretto 
entro queste variantl subor
dinate. presenta molt! punti 
d'tnteresse. Eccone alcuni. 

REGIONI: la posizione dei 
repubblicani Gunnelia e Com-
pagna. per la riduzione delle 
regioni a strumenti di am-
ministrazione senza pienezza 
di rappresentanza politica dei 
cittadinl, e stata respinta in 
modo pressoche unanime. ed 
in modo particolare dal pre
sidente della Calabria. Gua-
rasci. Alcuni meridionalisti, 
tuttavia, condizionano il loro 
regionalismo a manifestazioni 
di efficienza anziche alia crea
zione di un rapporto nuovo, 
democratico. con i cittadini 
quale pud rioultare proprio 
dall' incondizionato Impegno 
per risolverne i problemi. 

CASSA: tutti hanno critiche 
per il progetto governativo. 
Federico Coen. della Commis
sione economica del PSI. ha 
ri leva to che l'assunzione nella 
Cassa non dei soli progettl 
a ubicazione Inter re gionale. 
ma anche di quelli che ab-
biano un interesse al dl la 
della regione singola, si pre-
sta egreg:amente a svuotare 
di compiti la regione L'accetr 
tazlone deH'intervento straor-
dinario. nella maggior parte 
degli intervenuti. e la conse 
guenza del ri fiuto della scel-
ta politica altemativa. cioe 
delle riforme nazionali. 

INCENTIVI- su questo pun-
to si e manifestato un ac-
cordo, compreso il loro con-
traltare. 1 disincentivi da ap-
plicare al Nord. Ma gla il sin-
daco di Milano. Aniasi. ha det-
to di renders! conto che po-
tranno valere ben poco «se 
non cambia tutta la politica 
economica ». 

UNITA* EUROPEA: alle CO-
statazioni d'impotenza a mo
difies re I process! di concen-
trazione europea (Scalfari). 
hanno fatto riscontro propo
ste di ottenere a Bruxelles 
le stesse cose che si fanno 
(male) a Roma, e cioe incen
tive finanziamenti agevolati. 
a direttive i> e cosi via (Caca-
ce, Speranza ed altri). 

RIFORME: 11 convegno non 
e usclto dall'equlvoco circa 11 

valore delle rivendicazioni sin
dacali rispetto al Mezzogiorno. 
Per Fiorelli. dell'Istituto dl 
programmazione economica 
(ISPE) addlrittura le riforme 
sono da identificare con l*ac-
crescimento di consumi. Per 
Vittorio Fiore il bisogno di 
case ed ospedaii del Mezzo
giorno sarebbe meno impor-
tante della « priorita degli in
vest inienti produttivin. Ma gia 
il sindaco di Milano. Aniasi, 
liconosce che la mancanza di 
case, ospedaii e scuole e uno 
dei motivl piu profondi e per
manent! dell'emigrazione dal 
Sud. E anche della disoccu-
pazione nelle regioni meridio
nal!. 

Moltl altri aspetti, e proble
mi. sono emersi dalla discus
sione. in particolare quello del
la guida unitaria e nazionale 
deH'intervento riequilibratore. 
A questo proposito Eugenlo 
Peggio. del Centro di politica 
economla del PCI, ha fatto 
rllevare che l'abbandono del 
vecchio sistema degli inter-
venti straordinarl, incapacl di 
migliorare la situazione del 
Mezzogiorno, e stato proposto 
a favore dl un programma 
nazionale incentrato nella so-
luzione del problema meridio-
na!e. Ma la programmazione 
dov'e? Ed a cosa serve affi-
nare 11 sistema degli incenti-
vi se non si definisce Innan-
zitutto una vera programma
zione dello sviluppo induitria-
le nel suo Insieme? La stessa 
introduzione di disincentivi — 
ha detto ancora Peggio — ri-
marra priva dl risuitati al di 
fuorl di una effettiva pro
grammazione nazionale; e per 
questo occorrono le riforme 

' — e non soltanto della casa 
e della sanita. E" stupefacen-
te che in un convegno come 
questo non siano state pro-
nunciate le parole •agricol
tura » e «riforma agrarla». 

Ancora oggl il 30% dei la
voratori meridionali vlve nel-
ragricoltura. trovandosi a fa
re i conti con un processo 
d'integrazione europea dagli 
effetti negativi. con gravi con-
dizionamenti deirindustria e 
del mercato che ne riducono. 
con i redditi e I'occupazione. 
il potenziale apporto alio svi
luppo del Mezzogiorno. La de-
cadenza forzata deli'agricoltu-
ra e parte dell'accsntuato 
squilibrio. 

Ma allearsi con 1 contadi
ni. gli edili. gli operai. i di
soccupati del Mezzogiorno por 
ta come conseguenza dl indi
v i d u a l I'ostacolo alio sviiup 
po negli interessi parassitan 
del Mezzogiorno gli interessi 
antlmeridionalistl del grandi 
gruppi finanziari. E quindi 
proporre come obblettivo di 
un nuovo schieramento uni
tario quello di batterli. 

r. s. 

vato dei ounti fermi ben pre
cis!. La conferenza dovra de-
finire i tempi, approfondire gli 
argomenti ancora in discus
sione, trarre da tutte le vane 
fsperienze portate avanti nel-
I'anno passato la necessana 
slntesi politica per deflnlre la 
strategta del sindacato nuo
vo, unitario, di classe. A que
sto si e richiamato Giorgio 
Benvenuto, segretario generale 
della UILM aprendo ufflcial-
mente i lavori. Ha ricordato 
la natura dello scontro in at
to nel paese, la controffensi
va padronale, 11 « ricorso spre-
giudicato alia violenza della 
teppaglia fasclsta, le ipocrite 
teorie degli opposti estreml-
sml, la connlvenza tra 11 pa
dronato pubblico e private ». 
Tutto cl6 nel tentativo dl lso-
lare e divldere la classe ope
raia. « I lavoratori — ha pro-
seguito — devono perclb op-
porre alia strategia del padro
nato e delle forze conservatrl-
ci non gia una azione dl sem-
pllce dlfesa ma una strategia 
alternative che consenta di 
cambiare 1 rapporti di potere 
nella fabbrica e nella soeie
ta ». 

Insufficienze 
e limiti 

E' in questo quadro che la 
conferenza e chiamata a com-
piere le sue scelte, a scloglie-
re 1 nodi per il collegamen-
to delle nuove strutture uni
tarie di base con le struttu
re tradizionall del sindaca
ti per il problema delle incom-
patibilita. « L'unita, ha conclu
so Benvenuto, e ormai a por-
tata di mano; spetta a noi 
conquistarla in una strategia 
che colnvolga tutto il movi
mento operaio per realizzare 
quell'attacco alle strutture au-
toritarle che ancora esistono 
e resistono nel nostro paesen. 

Subito dopo Bruno Tren
tin, segretario generale della 
FIOM, con la relazione intro
duttiva ha aperto la discus
sione sulla fase costituente del 
sindacato unitario. 

Trentin ha quindi iniziato 
la sua relazione rlcordando 
anzitutto che le decisioni pre-
se alia prima conferenza svol-
tasi lo scorso anno a Genova 
tennero conto dei fort! squi-
libri che caratterizzavano la 
realta. Oggi vediamo, ha det
to, che quelle decisioni non 
hanno mortificato le forze piu 
avanzate dello schieramento 
sindacale, ma al contrarlo, 
hanno creato le premesse per 
una generalizzazlone dal bas
so del processo unitario. Per-
mangono tuttora limiti e in
sufficienze che non hanno pe-
ro nulla a che vedere con quel
la di un anno fa. Nei difficili 
scontri del 1970 sono stati fir-
mati 1.300 accord! aziendali. 

II movimento rivendicativo, 
ha ricordato Trentin, e anda-
to all'attacco valorizzando 11 
ruolo del nuovi organism! 
sorti nelle fabbriche (delegati 
e consign dl fabbrica). Nel 
1970 sono stati costituit! 1.400 
consign di fabbrica con 22.600 
delegati rappresentanti oltre 
800 mila lavoratori, 1'82% del 
quali ha partecipato alle ele-
zionl. Nello stesso periodo si 
e proceduto all'unificazione 
dei principal! serviz! dei sin
dacati (stampa, corsi di for-
mazione, studi economic!, as-
sistenza legale, ecc.) a livello 
provinciale e nazionale. Nes
sun fatto rilevante di concor-
renza nel tesseramento si e 
verificato: e facile prevedere 
che entro Testate del "71 otto-
centosessantamila lavoratori 
saranno Iscritti al tre sinda
cati con una percentuale vici-
no al 70% degli organlzzatl. 

Come attuare ora la fase co
stituente dell'unita, ha conti-
nuato Trentin? Si propone di 
flssare l'obbligo per 1 tre or
ganism! dirigenti di decldere 
In comune la rinuncla alia so-
vranita propria di ciascuna or-
ganizzazione. Gli organisml 
dirigenti devono essere inte-
grati dalla rappresentanza dei 
nuovi organisml di fabbrica. 
SI propone poi la costruzione 
di consign di zona e dl pro
vincia eletti dai consign di 
fabbrica i quali dovranno de
cldere insieme al direttivi dei 
sindacati sulla politica riven-
dicativa. Dovranno diventare 
Insomma il nuovo organismo 
dirigente nella fase translto-
ria. Dovra essere creato an
che un conslglio nazlonale 
delle grandi fabbriche da con-
vocare unitariamente con po
teri decisionali. Infine Trentin 
ha proposto rutilizzazione in 
modo nuovo del quadri sin
dacali. 

La fase 
costituente 

II segretario generale della 
FIOM ha poi delineato 1 tem
pi della fase costituente: en
tro 1'estate costituzione delle 
nuove strutture di zona pro
vincial! e nazionali, affldamen-
to agli organi dirigenti delle 
tre federazionl del tessera
mento unitario da realizzare 
nel "72; congresso della co
struzione del sindacato unita
rio entro I'anno. 

Le scelte dei metalmeccani
ci. ha prosegulto. sono II se
gno, proprio mentre le con 
federazionl assumono decisio 
nl sempre plu impegnative e 
numerose categoric si muo 
vono nella stessa direzione. 
che I'unltA oreanlca e un 
obiettivo maturo 

II segretario generate della 
FIOM si e pof ampiamente 
riferito aU'eslgenw che anche 
le strutture ortzzontall del 
sindacato assumano in pleno 
il loro ruolo che c quello dl 
rappresentare I'unltA di clas
se, di unificare la lotta per le 
riforme. Ie battaglle rlvendl-
catlve, dl essere momento dl 

sintesi e dl coordinamento da 
realizzare tra tutti i lavora
tori. 

La stragrande maggioranza 
dei partecipanti al dibattito 
preparatorio della conferenza 
ha confermato la necessita 
che il sindacato abbia come 
struttura di base i delegati 
ed il consiglio di fabbrica 
con i delegati eletti da parte 
di tutti i lavoratori. Da cio 
Trentin ha fatto derivare al
cune proposte: superamento 
delle sezionl sindacali dove 
gia e'e il consiglio di fab
brica; superamento di ogni 
distinzione fra delegati e rap
presentanti sindacali legalmen-
te riconosciuti; superamento 
delle C.I. con 11 passaggio del
le loro prerogative ai consi
gn di fabbrica. 

A proposito dell'incompati-
bllita, nella relazione si e ri
cordato che il dibattito, a 
stragrande maggioranza, ha 
escluso l'incompatibilita con 
gli lncarichi politic! per i 
delegati, mentre resta aper
ta la discussione sulle incom-
patibilita a livello di orga-
nismi esecutivi del consiglio 
di fabbrica. 

Trentin a questo proposito 
ha ribadito che l'autonomia 
non deve significare splendido 
isolamento del sindacato, met
tendo inoltre in luce il ruo
lo insostituibile dei partiti 
nella soeieta italiana. La scel-
ta dell'unita — ha proseguito 
— e la risposta piii avanza-
ta all'attacco padronale con 
cui si tenta di recuperare 11 
terreno perduto nell'autunno 
e di spostare a destra l'asse 
politico. Si vuole colpire oggi 
non un movimento qualsiasi 
ma questo movimento di clas
se che rappresenta un perlco-
lo per I padroni, che mette 
in discussione l'organizzazione 
capitalistica del lavoro. per 
una reale modiflca del potere 
fra le classi. II padronato pri-
vato e l'industria di Stato 
sperano di stroncare la lot
ta nelle fabbriche per rilan-
ciare l'ipotesi di una centra-
lizzazione della contrattazione. 

Certe forze di governo cer-
cano di offrirci un assurdo 
baratto tra le riforme e la 
pace sociale. Ma, ha affer-
mato Trentin, se lo accettas-
simo cio significherebbe la 
fine di ogni rapporto con le 
masse nella lotta per le ri
forme. Qui, ha continuato, en
tra in gioco l'utilizzazione dei 
rigurgiti fascist! che sono co-
minciati davanti alle fabbri
che e che, sconfitti, cercano 
di guadagnare terreno dove e 
piii debole la classe operaia, 
ma dove manca anche la no
stra iniziativa. La nostra ri
sposta deve essere ferma: ogni 
attacco alle nostre sedi va 
respinto con forza, con du-
rezza. L'abiettivo immediato e 
la scioghmento dei gruppi fa
scist!; ma non sono piu suf
ficient! le manifestazioni di 
protesta, occorrono invece ma
nifestazioni di lotta guidate 
dalle tre confedeiazionl. 

La politica 
d'alleanze 

Anche se, come e awenuto 
nel "70, ha proseguito, non 
abbiamo mai conosciuto un 
movimento post-contrattuale 
di quella portata e necessa-
ria una riflesstone cntica. 

Esistono alcuni limiti foi*-
damentali: una scarsa capaci
ty di selezioni rivendicative, 
insufficiente units rivendicati-
va del movimento operaio sui 
contenuti che devono caratte-
rizzare il nostro impegno (ora
rio, salari, organizzazione del 
lavoro). La disarticolazione fra 
fabbrica e fabbrica. tra cate
goria e categoria fa correre il 
rischio ad alcune aziende di 
avanguardia di rimanere iso
late. mentre le provocazioni 
padronaU cercano di fare le
va su una nostra debolezza 
nel difendere l'unita tra ope
rai, Impiegati e tecnicl che 
e stata un grosso successo 
dell'autunno e che ora rischia 
di logorarsi. Infine esiste una 
debolezza nel costruire intor-
no alle lotte una solida poli
tica di alleanze fondata sul
la chiarezza nelle convergen-
ze. Non basta, ha detto, di
re: riforma agraria. Bisogna 
costruire un blocco nuovo col 
mondo contadino. Lo stesso 
vale per il rapporto col mo
vimento studentesco. 

Affrontando piii da viclno 11 
tema delle lotta di riforma, 
ricordati i tentativi del go
verno di tornare indietro ri
spetto agli impegni assunti 
per la casa e la sanita • il 
rifiuto, sempre da parte del 
governo, di aprire II confron-
to sul problema della rifor
ma sanitaria, Trentin ha rile-
vato 1'esigenza. di superare 
al piii presto ritardi e Umiti 
nello sviluppo delle iniziative, 
soprattutto per quel che ri
guarda la riforma tributaria. 

La lotta contro l'attuale or
ganizzazione capitalistica del 
lavoro da svifuppare nella 
fabbrica e nel territorio, de
ve collegarsi strettamente a 
quella per nuovi investimenti 
soprattutto nel Sud. realizzan-
do una saldatura fra azione 
rivendicativa, azione dl ri
forme, nuovo tipo dl svllup-
K economico. In tal modo, 

concluso Trentin, si da 
anche un contribute rilevante 
dei lavoratori metalmeccanici 
Italian! sul piano lnternazio-
nale. tenendo ben saldo il 
pnnciplo che slamo parte in-
tegrante di un grande movi
mento che lotta contro il fa-
scismo. contro il cnionmllsmo, 
le dittature. l'imperialismo, 
che vede i popoli di Indoci-
na impegnati in una dura 
battaglia 

II dibattito e ripreso pol 
nel pomeriggio articolato in 
due commission! di lavoro. 

Alessandro Cardulli 
Ino bell i 


