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La terza giornata dei lavori della Conferenza unitaria dei metalmeccanici 

I problemi dell'organizzazione del lavoro 
e della salute al centra della discussione 

Sollecitata la ripresa delle lotte per le riforme e per una nuova politica economica — Gli interventi dei rappresentanti delle altre categorie 
L'autonomia non pud significare isolamento ma affermazione del nuovo ruolo del sindacato nella societa — Oggi le conclusioni di Carniti 

(Dalla prima pagina) 
rlo rlvedere le pause, i rit-
mi, 1 carichi di lavoro, I rim-
piazzi. 

Sul problemi della nocivlta 
e deH'ambiente, si pone l'ur-
genza dl una forte azlone per 
sensiblllzzare la base. Bisogna 
battersi per prevenlre le ma-
lattie gia dal momento In cul 
nuove fabbriche vengono sor-
gendo. Questa azlone non pub 
essere condotta solo dal sin
dacato, e si e parlato in pro-
spettiva del collegamento con 
l'unita sanitaria locale, con gli 
enti local! e con tutte le altre 
forze democratlche. Sul pro-
blema delle qualifiche si e af-
fermato che il punto centrale 
e quello di far capire la fun-
zione padronale delle qua
lifiche, la riduzione del nu-
mero dl categorie e la revlsio-
ne dei profill professional! so
lo dopo l'inquadramento unl-
co. E' questo obiettivo che 1 
lavori della commissione han-
no posto all'attenzione della 
assemblea generale e che va 
strettamente legato con la rl-
forma della scuola. 

Sui problemi relatlvi alle 
lotte sociali per le grand! ri
forme, la commissione ha rl-
tenuto che la strategia del sin
dacato debba corrispondere a 
quest! tre principi: collega
mento fra fabbrica e societa; 
Individuazlone delle contro-
partl real! a ognl llvello, con-
trollo della lotta da parte dl 
tutti i lavoratori interessati. 

Molo presente nel lavo
ri della commissione e stato 
11 problema del Mezzogiorno: 
non si tratta — e stato af-
fermato — solo di una rlfor-
ma ma di una lotta per l'orlen-
tamento di tutto !1 sistema 
economlco e produttivo. La 
Commissione ha affrontato 
anche ! problemi Internazio-

nall. Si o rl leva to che c'e an-
cora molto da fare per sensl-
bilizzare la base. II nferimen-
to piii lmmediato e stato per 
i paesi del Mediterraneo che 
lottano contro il fascismo nel-
lo scontro nel Medio Orlen-
te. Si e affermato anche la 
eslgenza di un collegamento 
aperto fra le rlvendicazioni 
delle lotte operaie e quelle dei 
lavoratori della terra. 

II dibattito della seconda 
commissione si e sviluppato 
sulla struttura unitaria di fab
brica, sulla fase costltuente 
del sindacato unico e sui suoi 
tempi di attuazione, sul tesse-
ramento, sulle Commission! 
interne, sulla autonomia e la 
attuazione delle incompatibili
ty. Degni ha cosl slntetizzato 
i termini generall della discus
sione: la stragrande maggto-
ranza degll intervenutl si e 
pronunciata per la elezione 
diretta e su scheda bianca dei 
delegati di gruppo omogeneo 
che rappresentano a tutti gli 
effetti il sindacato nella fab
brica. A! Consigli dl fabbrica 
devono essere demandatt tutti 
1 poteri di rappresentanza e 
dl contrattazlone; nessuna dl-
stinzlone dovra esistere fra 1 
delegati e 1 rappresentanti 
sindacali tutelati con I'impe-
gno di affrontare la battaglia 
per estendere la tutela anche 
al primi, mentre per gli esecu-
tivi dei Consign e necessarlo 
una rotazione dei component!. 

Tutti 1 delegati che hanno 
preso la parola hanno espres
so, 11 pleno consenso all'lnl-
zlo della fase costituente. sot-
tolineando la necessita dl su-
perare le sezloni sindacali; 
proiettare le strutture unita-
rie all'esterno della fabbrica; 
reallzzare sedl unltarie a ll
vello di zona; abolire il crlte-
rio di tripllce rappresentanza 
per 1 quadri del sindacato. 

Verso il congresso 
La stragrande maggioran-

za si e espressa per la con-
clusione della fase costituen
te entro l'anno e per la con-
vocazione entro la medesima 
scadenza del congresso della 
unita. Anche se, si e detto, 
le scadenze non devono pre-
scindere dal movimento reale 
e generate. Sono state accolte 
le proposte per il tesseramen-
to unitario nel prossimo an
no e per il superamento delle 
Commission! interne e il pas-
saggio delle loro prerogative 
al Consiglio di fabbrica. La 
autonomia, si e detto, rima-
ne uno dei pilastri del sin
dacato unitario; notevoli pas-
si avanti sono stati compiu-
ti, anche se rimangono delle 
Incertezze e delle valutazioni 
non omogenee sul rapport! 
con le forze polltiche e so
ciali. 

II dibattito sulla incompati
bility non si e sviluppato in 
termini drammatici e non si 
e cristalllzzato sulle tesi al
ternative: alcuni hanno soste-
nuto la necessita di adottare 
1'incompatibilita totale a livel-
lo dl fabbrica; altri di affi-
dare la discussione alia base. 
La maggioranza, comunque, si 
e espressa per 1'incompatibi
lita solo per gli organism! ese-
cutivi dei Consigli (e non dun-
que per i delegati), rlma-
nendo ancora non definitl i 
livelll di tale Incompatibility. 

Nel vivo del dibattito sono 
intervenuti i dirigenti delle 
tre confederazioni. «Si e det
to — ha iniziato Lama — che 
la vivacita del dibattito e mi-
nore di quella della preceden-
te conferenza. Ma ho la netta 
sensazione che dalla fase del
la passione si sia passati a 
quella della razionalita che 
punta a costruire nei fatti 
l'unita: ormai la vivacita che 
viene dai dissensi e sostitui-
ta dallo sforzo per costruire 

11 futuro. L'azione dei metal
meccanici in questo senso e 
stata declsiva e lo sara ancor 
piu nei prossimi mesi: e im-
portante percid che le vostre 
decision! siano ferme, Irrever
sible e realizzabili». 

Lama ha poi rlcordato le 
decision! prese nell'incontro 
delle tre segreterie confedera-
li svoltosi alcuni giorni fa & 
Tarquinla, annunciando che il 
primo maggio sara celebra-
to assieme. Entro 11 mese dl 
marzo si svolgera un'altra riu-
nione dedicata alia stesura di 
un primo documento per de-
cidere i llneamenti del nuo
vo sindacato, documento che 
dovra essere aperto alia di
scussione e al dibattito di tut
ti 1 lavoratori. Entro Testate 
gli organ! dirigenti delle tre 
confederazioni decideranno la 
convocazione dei congress! di 
scioglimento delle organizza-
zioni e la convocazione di quel
lo dell'unita- «Garanzie al 100 
per cento che cio avvenga — 
ha aggiunto Lama — non ne 
esistono: quello che e deter-
minante e che ci siano del 
fatti come le decision! unlta
rie dei metalmeccanici i quail 
non sono soli in questa im-
presa: basti ricordare gli edi-
li, i tessili, gli alimentaristi, 
i ferrovieri e altre categorie 
che hanno messo in moto un 
meccanismo che va ben al dl 
la dell'unita d'azione. 

Esiste invece un fatto preoc-
cupante: una certa incapaci
ty di muoversi da parte del
le strutture orizzontali del sin
dacato. Occorre rinnovarle e 
trasformarle se si vuole arri-
vare all'unita di classe dl tutti 
1 lavoratori. Le lnsufficienze 
che abbiamo rilevato nella lot
ta per le riforme dipendono 
in gran parte dal fatto che le 
strutture orizzontali non han
no goduto del rinnovamento 
che ha investito le federazioni 
d! categoria. 

Consolidare le conquiste 
Le organizzazioni orizzonta

li — ha continuato Lama — 
non possono essere staccate 
dalle fabbriche, ma devono in
tegrals! con le strutture nuo
ve del sindacato senza che si 
formino diaframml. E' venuto 
cioe il momento di saldare 
quel che si e costrulto den-
tro i luoghl di lavoro con 
quello che esiste fuori, di 
creare una fitta rete unitaria 
all'esterno della fabbrica*. 

Dopo aver ricordato come 
sia necessarlo costruire un 
sindacato capace di durare 
molto, di andare avanti e di 
essere in ogni situazione sto-
rica come I lavoratori lo vor-
ranno. Lama e passato ai te-
mi dell'autonomia e dell'ln-
compatibilita. 

« L'autonomia — ha detto — 
e necessaria per realizzare la 
unitdu L'unita stessa renden-
doci piu forti crea le condi-
zioni migliort per essere auto
nomy e ci6 che garantisce 
meglio l'autonomia e la demo-
crazla interna del sindacato. 
Certo con l'unita sindacale 
cambia un aspetto essenzia-
le della realta politica Italia-
na: sara un fatto nuovo per 
tutte le strutture della socie
ta. Quel che conta e dl salva-
re la capacita del sindacato 
di scegliere la sua politica e 
i suoi uominl sulla base del
la propria logica. delle pro-
prle esperienze. 

«L'incompatibilita, ha ag
giunto Lama, e un problema 
che va dimensionato al suo 
reale valore Le" regole hanno 
certo un slgnificato. ma non 
c'e regola che serva a cambia-
re le coscienze, mentre In que
sto senso hanno validlta le 
esperienze e le lotte in comu-
ne. Occorre perci6 guardarsi 
dal creare dei casi dl coscien 
za che potrebbero Indebollre II 
sindacato unitario. Nessu-
no ha Interesse a cl6: la tol-

leranza, la comprensione, de
vono invece vincere su una 
linea drastica. dura, che ri-
schierebbe dl porci in antago-
nismo con le forze polltiche. 
I problemi vanno quindi ri-
solti insieme ai lavoratori sen
za ingigantlrli oltre il loro pe
so reale*. 

Sulla politica rivendicatlva 
Lama ha sottollneato la neces
sity che 11 sindacato sia sem-
pre piu capace dl operare del
le scelte precise puntando so-
prattutto a schierare le sue 
forze sul terreno dell'organiz-
zazione del lavoro per non la-
sciare spazio al padronato. 
per impedire che siano i pa
droni a scegliere al posto dei 
lavoratori. A questa capacita 
di scelta e legata gran parte 
del futuro dei consigl! di fab
brica. «Le Confederazioni. ha 
concluso il segretano genera
te della CGIL. hanno portato 
avanti con difficolta la politi
ca delle riforme soprattutto 
per il Hmite che si e verifica-
to nel rapporto con le masse. 
VI sono state determinate in-
tese col governo ma poi passa 
il tempo e gli lmpegni non 
vengono mantenuti. Questa si
tuazione non e tollerabile: se 
nei prossimi giorni non ve-
dremo una traduzione con-
creta degli lmpegni sara ine
vitable una ripresa impetuo-
sa delle lotte per la casa, la 
sanita, la nforma fiscale*. 

Ravenna, segretano generale 
della UIL, ha sottollneato al-
linizio del suo intervento. la 
capacita mostrata dai metal
meccanici nell'affrontare i pro
blemi che stanno di fronte a 
tutto il movimento sindacale. 
«Lc esperienze di quest! anni 
— ha ricordato — stanno a di 
most rare che il processo di rin
novamento e di unitA e una esl
genza che nessuno pud piu di-
sattendere ». Ricordato che pro-
prio la natura dcllo scontro in 

atto esige una nuova capacita 
di direzione a tutti i livelli della 
classe dirigente sindacale, il se
gretano generale della UIL ha 
affermato che «non aiuteremo 
nessuno che voglia frenare le 
jniziative che state portando 
avanti per realizzare il sinda
cato nuovo. unitario di classe ». 

Ravenna ha poi centrato il 
suo discorso sul ruolo che ven
gono ad assumere nella realta 
delle fabbriche e piu in gene
rale di tutta la societa italiana. 
i consigli operai e i delegati 
«strumento sindacale che per 
la prima volta affonda le sue 
radici nella realta del luogo di 
produzione >. La stessa politica 
di riforma — ha continuato — 
acquista possibility di gmngere 
a concrete realizzazione nella 
misura in cui le strutture di 
base sapranno dare un contri
bute determinante. 

Affrontando il tema delle ri
forme, Ravenna ha messo in 
luce l'esigenza di dare una for
te risposta alle resistenze che 
stanno sempre piu venendo fuo
ri ricercando strette alleanze 
con tutte le forze disposte a 
lottare per profonde trasforma-
zioni della societa italiana. 
« Non molleremo — ha esclama-
to — e non concederemo tre-
gue. ma mentre il governo 
mette in forse gli impegni gia 
assunti, riteniamo necessaria 
una vasta mobilitazione >. 

Sul problema dell'autonomia, 
delle incompatibilita e dei rap-
porti con i partiti. il segretario 
generale della UIL ha ribadito 
che il ruolo del sindacato e 
stato definito da tutto il movi
mento durante le lotte, sottoli-
neando poi la importanza che 
hanno i partiti ricordando che 
proprio le lotte hanno dato an
che ai partiti che vogliono cam-
biare la societa. nuovi spazi e 
nuove possibilita di azione. Sul
le incompatibility ha dichiarato 
che non si deve esasperare quel
la che pud diventare una frat-
tura fra impegno sindacale e 
impegno politico dei lavoratori. 

Nel suo intervento. Storti ha 
rilevato irmanzi tutto che gli 
ultimi due anni sono stati. per 
il sindacato, esaltanti. La lotta 
contrattuale dell'autunno del 
'69. quelle per migliori condi-
zioni di lavoro in fabbrica at-
tra\%rso nuovi contenuti della 
contrattazione aziendale e per 
combattere l'alienazione e la 
spersonalizzazione dei lavorato
ri: sono quest! i moment! qua-
lificanti dell'azione del sindaca
to che. attraverso una acquisi-
zione di maggior potere nella 
societa, ha assunto ed assume 
ogn! giorno di piu un autonomo 
ruolo politico che lo rende prc-
tagonlsta insostituibile nella dia-
lettica sociale del nostra paese. 

Storti si e quindi soffermato 
sul ruolo che i metalmeccanici 
possono svolgere nel generale 
processo di unita sindacale. 
« La vostra categoria — ha det
to Storti — ha grosse respon-
sabilita sia nella lotta per le 
riforme che vede esaltato. con
tro ogni settorialismo. il carat-
tere generale dell'azione di tut
to il movimento. sia nella cc~ 
struzione di un sindacato forte, 
autonomo e unitario *. 

Sottolineata 1'importanza che 
in questa acquisizione di po
tere assume l'obiettivo dell'unita 
sindacale. Storti ha affermato 
che i lavoratori metalmeccani
ci hanno. In questa prospettiva. 
un compito preciso: quello di 
essere costantemente e organi-
camente collegati all'intero mo
vimento sindacale che ricerca 
con chiarezza la vera unita. cioe 
quella di tutti i lavoratori. 

«Ed lo sono convinto — ha 
detto Storti — che sara l'unita 
di tutti se esalteremo quello 
che ci unisoe e cioe l'azione per 
cambiare le condizioni operaie 
ed il volto della nostra socie
ta. e la faremo in difesa delta 
Iiberta e della democrazia. Ma 
sara l'unita di tutti se elimine-
remo anche le poche cose che 
ci dividono e che oggi possia-
mo sintetizzarle nel problema 
deU'autonomia ». Qui — ha ag
giunto — sorge la questione dei 
rapporti con t partiti. i quali 
— secondo Storti — dividono. 
mentre il sindacato unisce. 

Dicendosi convinto che « e piu 
importante la applicazione inte
grate delle incompatibility nelle 
strutture di base che al ver-
tice. Storti ha concluso ricolle-
gandosi all'intervenlo di Lama 
dicendo che non esistono « pro
blemi di coscienza > e che bi
sogna e vita re che U conflitto 
che sorge — secondo Iui — fra 
responsabilita e obblighi di par-
tito con quell! del sindacato. 
debba essere pagato da tutto il 
movimento. 

Evidentemente, al di la dei 
risuttati della conrerenza dei 
metallurgici. questi problemi 
sono troppo important! per non 
diventare oggetto di un piu 
aoprofondito dibattito fra tutti i 
lavoratori. 

Con questi Interventi si so
no intrecciati il dibattito sui
te conclusioni delle due com
mission! ed t saluti portati 
da dirigenti di altre catego
rie tra cui quella dei ferro
vieri A nome delle tre or
ganizzazioni ha parlato Janno-
ne il quale ha iniziato espri-
mendo I'apprezzamento di 
tutti 1 ferrovieri per 11 con-
tnbuto di primarla importan-
za dato dal metalmeccanici al
io sviluppo delle lotte rlvendi-
cative per le riforme ed al 
processo unitario. Jannone ha 
sottollneato l'esigenza d! por-
tare avanti con piu forza lot
te rivendlcative e lotte socia
li da parte dl tutte le cate
gorie per rlspondere alia con-
troffensiva padronale. 

I lavoratori, ha continuato. 
saranno piu forti quanto piu 
speditamente procedera il pro
cesso unitario attraverso tem
pi dl attuazione e fast concre
te. Jannone ha pot sottollnea
to le initiative che in questa 
direzione stanno portando 
avanti 1 ferrovieri che si pon-
gono come una forza tralnaiv 
te per tutto 11 settore del pub-
bllco lmplego. 

II tema della controffensi-
va padronale e delle forze con-
servatrlcl e stato ripreso in 
molti interventi dei delegati 
che mentre scrlviamo si sus 
seguono alia tribuna. Gia nel
le commission! si era posto 
I'accento sulla necessita di ap 
profondire la discussione sul
la strategia offensiva del sin 
dacato: contributi ulterior! 
sono venuti da numerosi de
legati. Si e detto che questo 
contrattacco ha trovato mo 
menti di sviluppo nella non 
applicazione dei contratti", nel
la repressione dentro le fab
briche e nell'attlvazione dl 
gruppi neofascisti (Caraccio 
lo di Reggio Calabria) e che 
oggi soprattutto nel Mezzo 
giorno si sta tentando di svi-
luppare tale controffensiva 

A questo tema si e legato 
l'intervento di Liveranl il qua 
le ha sottollneato che la de
mocrazia e premessa irrinun-
ciabile del processo unitario 
Miata e Romanelll hanno mes
so In luce 11 ruolo che le nuo
ve strutture dl fabbrica devo
no svolgere nella lotta per le 
riforme se si vuole che l'uni
ta dl classe sia il vero conte-
nuto della strategia offensi
va del sindacato e la necessi
ta di avere obiettivi rivendi-
cativi sempre piu precis! co
me hanno rilevato anche Car-
nevali Cimino e Cecchin. 

Sul tema deU'incompatibill-
ta si sono avutl accenti di 
dissenso dalle conclusioni del
la commissione da parte di 
due delegati. Cini e Amadei 
hanno chlesto l'incompatibili
ta a tutti i livelll ponendo 
di fatto il problema dell'auto
nomia come isolamento del 
sindacato da tutto 11 conte-
sto delle forze politiche e so
cial! che operano nella socie
ta italiana. L'importanza del 
processo unitario nel nostro 
Paese anche per le organizza
zioni di altri paesi e stata sot
tolineata da Tridentl. Una cri-
tica pressoche globale alia 
strategia del sindacato e sta
ta avanzata da Inghilesl. Og
gi la conferenza chiudera i 
lavori con l'intervento conclu
sive di Pierre Carniti e con 
la discussione e approvazlo-
ne del document!. 

Cosa succede nelle campagne del Sud 

Gli agrari del Mezzogiorno 
speculano sulla miseria 
di migliaia di contadini 

Gravi responsabilita del governo che tollera « le proteste» degli assen-
teisti e lascia insoluti i problemi dei lavoratori della terra - Come si 
possono impunemente rubare i soldi dell'integrazione sul prezzo dell'olio 

Musei chiusi in tutta Italia 
I dlpendenti dei musei e gal-

lerle e blblioteche statall hanno 
lerl effettuato II primo giorno 
dl sclopero che proseguira a tem
po Indeterminate I motivi della 
agitazlone vanno ricercatl nel 
persistente rifiuto del minlstro 
della Pubblica Istruzlone e di 
quello del Tesoro di rlsolvere i 
gravi e urgent! problemi del 
personate. In partlcolare i dlpen

denti dei musei e delle blblio
teche statall chledono: I'adegua-
mento degli organic! per fron-
teggiare le piu Impellent! esi-
genze dei servizi e del personate; 
la flssazlone dl alcune indennita 
per 1 servizi rischlosl, nolturnl e 
festivi; lo stanzlamenfo dei fon-
dl per lo straordlnarlo. NELLA 
FOTO: un'assemblea dl lavorato
ri In sclopero a Firenze. 

Ma chi sono gli agrari del 
Sud? Su quali problemi fan-
no leva, quail forze muovono? 
E' importante poter dare una 
risposta a questi interrogativi 
giacche in essi e contenuta la 
cbiave dl volta per compren 
dere 1'attuale situazione di ten-
sione nelle campagne meri
dional!. 

I fatti dl Trapani (la co-
stituzione di un « comltato di 
difesa della plccola proprieta » 
e le conseguenti agitazioni), 
le manifestazlonl dl Foggla e 
dl altri centrl pugllesl (In ve-
rita prontamente rlntuzzate 
dal movimento democratico), 
promosse dagli agrari, ma al-

| le quail hanno preso parte 
I anche piccoll proprletari e col-

tlvatorl, 1 proclaml che In tut-
, te le province vanno renden-

do notl le organizzazioni de 
gli agrari. ci dicono, In primo 
luogo, che quello che si sta 
tentando di mettere In pledi 
nel Mezzogiorno e un movi
mento vasto, articolato, che 
pub affondare radlcl in un 
terreno ad esso assai favo-
revole. 

Un'altra considerazlone e 
importante fare subito. A ti-
rare le fila, certo, restano 
sempre i gross! agrari, quell! 

i assentelsti che non sono cer-
, to scomparsl dalle campagne 

meridional! e che anzi, in que
sti anni, hanno stretto saldi 

j rapporti col potere pubblico. 
I Ma, in questo frangente, un 

ruolo dl primo piano sembra 
toccare a quelll che possia-
mo chiamare i «nuovi agra
ri », commerciantl, professio 
nlstl, burocrati che hanno 
ereditato o comprato della 
terra, dalla quale, al pari de
gli agrari tradlzionall. traggo 
no «la rendita » che. poi. in-
vestono in speculazioni urba 
ne. Si tratta di figure socia
li cresciute in questi anni al-
l'ombra delle clientele demo 
cristlane e di destra. impin 
guate dal sottogoverno. dal-
l'intervento pubblico, promos
se spesso al rango di classe 
dirigente In virtu della loro 
alleanza con 11 resto del ceto 
medio e impiegatlzio urbano. 

Sempre piu massacranti ritmi di lavoro 

INDESIT: LO SFRUTTAMENTO 
AL CENTESIMO Dl MINUTO 

230 volte in un'ora I'operaio compie la stessa mossa — La produzione di frigoriferi 
cresce — Tutti hanno bruciori agli occhi, disturbi alio stomaco e nausee — Come 

i sindacati preparano con i lavoratori la vertenza del gruppo 

Ferma I'operazione FIAT-ltalsider? 

Gianni Agnelli 
si indispettisce 

L'attivumo del presiden
ts della FIAT e stato nei 
giorni scorsi parttcolar-
mente frenettco. Gianni 
Agnelli si e fatto rtcevere 
dal Prestdente della Re-
pubblica. Ha partectpato 
ad una riunione col presi 
dente del Consiglio, Colom 
bo, e con t dirigenti del 
11 Rl. Avrebbe lasciato 
quest'ultima riunione qua 
si sbattendo la porta per 
tornarsene « in sede » ama 
regpiato e iracondo. 

Perchi un uomo soltta 
mente sereno come il pre 
sidente del colosso del 
I'auto — sereno anche 
quando decide di punire 
gli operai che chiedono 
mlgltoramenti e riduztom 
degli sfibranti orari di la 
voro — avrebbe. volgar-
mente. perduto le staffe? 
Perchi si e scomposlo. Iui, 
solitamente cosl pieno di 
« signorillta »? 

/ giornali w indipenden 
ti* e anche quelll confin 
dustriall, legatt a *casa 
Agnelli * con un doppio fi-
lo. sono statt molto atari 
a propostto di questa cir-
costanza. Sono stall, ami. 
del tutto reticenti. quan 
do non addirittura silen 
ziost Tutto quello che ci 
hanno fatto sapere e che 
Gianni Agnelli si e incon 
trato con Emilio Colombo 
e alcuni dirigenti delllRI 
Si i perb saputo ugual-
mente che oggetto del 
Vagape — a quanto pare 
non proprio fraterna — * 
stato il problema della co-
stituzione di una societa a 
capitate misto fstatale e 
privato) per a trasferi 
mento di fatto degli im-
piantl sldcrurgici dl Piom-
btno alia FIAT. E si e an
che saputo che nell'incon
tro col presidente del Con
siglio e con t managers del-
I'IRl qualcuno ha osato 
contestare la proposta, fa-
cendo osservare che non 
se ne conosceva I'esatta 
natura e mancavano infor-
•nuuioni sui dettagll. 

L'opposizione di questo 
«qualcuno* — che sareb-
bero poi i rappresentanti 
dell'ISPE flstituto per la 
programmazione economi 
ca) — e stata indubbia 
mente opportuna. Tanto 
piii se potra servire a ri-
mettere in discussione I'in 
tero problema. come chie
dono i lavoratori, t sinda
cati, la ciltd di Piombino 
e la Regione Toscana. Ap 
pare strano, tuttavia, che 
si sta giuntl all'ultima ora 
per dichiarare un pur cau-
to dissenso sulle decisioni 
che governo e Agnelli con-
sidevavano gid scontate. E 
cid soprattutto perchi, in 
definlttva, la toperazione 
FIAT-ltalsider » relattva al
io stabilimento piombine-
se, se poteva non essere 
nota in tutti t particolart. 
era perb conoscluta nella 
sua sostanza. tino al pun-
to che gli operai e le po-
polazioni dtrettamente in-
teressate si erano battuli 
con forza e convinzione at 
tmcht il monopolio del 
laulomobile non si impa 
dronisse di un complesso 
attivo ed efficiente per tl 
cui rinnovamento I'indu-
stria di Stato aveva speso 
lanti miliardi. 

Vogliamo dire, in altri 
termini, che altorno a que
st ioni di fondo come que
sta — le quali investono 
I'mtera politica economica 
del governo e sottolineano 
I'cvidente subordinaztone 
dell'azienda pubblica al 
capitate privato — occorre 
muoversi con piu coraggio 
e alio scoperto; special-
mente se si crede davvero 
alia programmaztone. In-
tervenlre aU'ullimo mo
mento, infattt. pub susci 
tare Vlra dl Agnelli, ma 
pub significare soprattutto 
che si cercano coperture 
ad un'operazione chiara-
mente sporca soltanto per 
mettersl la coscienza in 
pace. 

sir. se. 

Dalla nostra redazione 
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«La barca dell'azienda ha 
il vento in poppa» ci asslcu-
ra un gruppo dl delegati che 
abbiamo awlclnato sabato 
scorso nella lega FTM di Pl-
nerolo durante una assemblea 
di lavoratori. Naturalmente la 
ditta plange miseria ognl qual-
volta le vengono presentate ri-
chieste che intaccano i suoi 
profitti, ma i programmi pro-
duttlvi dicono che a breve 
scadenza la costruzione dei 
frigoriferi passera dagli attua-
11 3000 a 4000 al giorno. che 
le Iavatrici sallranno da 1700 
a 2000 che e in aumento la 
produzione delle cucine — og
gi sfornate al ritmo di 1000 al 
giorno — e che buone pro
spective vj sono per i televi-
sori. Se la Indesit, malgrado 
1 piagnlstei interessati del suoi 
padroni presenta al suo attivo 
una situazione di sicuro svi
luppo economlco non altret-
tanto si pud dire del suoi 4200 
dlpendenti — gran parte don-
ne — occupati negli stabili-
menti di None e dl Orbassano 

La cadenza delle llnee e fre-
netica. Alia catena dei frigo 
da ISO litn si viaggia alia ve
locity di 26 centesimi di ml 
nuto. Questo significa che in 
ogn! «stazione» i'operaio de
ve compiere la stessa opera-
zione per 230 volte in un'ora. 
1715 volte nella giornata di 
7 ore e mezza: — «c'e da 
farsi venire le convulsionl » — 
commenta un operaio dello 
stabilimento di Orbassano. 
Succhiando al centesimo la di-
sponibilita lavorativa dell'ope 
raio. la ditta e nuscita nel 
giro di quattro anni. a porta 
re la produzione dei frigo da 
duemua a tremila al giorno. 
Con lo stesso sistema alia 
sezlone 5 (dove si producono 
i termostati, i «Timer* e i 
compresson) in un anno i 
pezzi fabbricati hanno fatto 
un balzo da 500 a 1500 al 
giomo. Dice un'operaia: 
— «Io applico il contra ppeso 

, posteriore delle Iavatrici che 
pesa cinque chilogrammi: me 
ne passano sulle braccia 850 
al giorno e a fine turno mi 
sono sgobbato oltre 45 quinta-
li di produzione» — Chi e 
addetto a piazzare i motor! 
della lavatrice che pesano 12 
chilogrammi. si trova ad aver 
sollevato ben 102 quintal!: 
peggio dei facchini. — « E non 
b che c* ingrassino. con i sala 
ri in vigore» - soggiungono 
git operai. Una lavoratrice dl 
terza categoria (ma ce ne so
no anche di quarta) a fine me
se a malapena raggiunge le 
100 mila lire. Ai ritmi este-

nuantl, che sono alia base di 
un assenteismo che in certe 
sezioni tocca il 14%, si ag-
giungono condizioni di am-
blente pericolose per la sa
lute. I bruciori agli occhi. 1 
disturbi alio stomaco, le nau
see sono all'ordine del giorno 
per chi lavora in avemicia-
tura»; il pericolo della sili-
cos) grava sugli addettl alia 
«smalteria». le turbe all'ap-
parato auditivo sono di casa 
alia lavorazione degll evapo-
ratori. Cosi come sono espo-
sti al rischio gli operai adibitt 
alia formazione delle carcasse 
di plastica (poliuretano). i cui 
component! portano il segnale 
di pericolo senza che la ditta 
proweda a neutralizzarlo. Poi 
c'e la scandaloea sperequa-
zione retributiva esistente al-
Pinteroo delle stesse catego
rie con differenze che vanno 
dalle 150 lire orarie per gli 
operai. alle 100 mila tire men-
sill per le piu elevate qua
lifiche impiegatizie. 

In una situazione del gene re 
non sono mancate negli ultimi 
mesi azioni di protests e fer-
mate al llvello di reparto. 

Le scelte dei punti della 
piattaforma rivendicativa del 
complesso sono awenute nel 
corso di numerose assemblee 
svoltesi in tutte le sezioni 
Indesit che hanno espres
so cinque ordlni di problemi 
sui quali indirizzare l'azione 
sindacale. I ritmi (portare le 
cadenze a un limite non infe-
riore al minuto. rotazione sui
te varie stazioni. aumentare 
il numero dei sostituti): lo 
ambiente (diritto di indagine 
nel reparti e istituzione del 
libretto sanitario); la qualifi-
cazlone (abolizione della IV e 
della V Categoria. ncomposi-
zione delle mansiom. corsi di 
qualificazione e di aggiorna-
mento tecnico); i diritti sin
dacali (riconoscimento del 
consiglio di fabbrica, procedu
re per 1 licenziamenti); il sa 
lario (aumento a 140 mila li
re del premio annuo, trasfor-
mazione del premio orano. 
armonizzazione delle quote ag 
giunte). Su questi tern! - da 
vanti ad una posizione nega 
Uva della ditu - 1 4000 della 
Indesit sono gia in movimen
to. La scorsa settimana si so
no avuti scioperi riusciti sia 
nelle offtclne che negli uffici 

Domam l'azione nprendera 
ron altre quattro ore di fer-
mata da attuarsi con scioperi 
di un'ora al giorno fino a glo
ved) ncllo stabilimento 1 e 
con due ore mercoledl e ve-
nerdl in tutti gli altri. 

Piero Mollo 

E' gente che da 11 terre
no In affitto, o lo aftida a 
colon! o mezzadrl (In provln-
cla dl Trapani ci sono 31 mi
la ettarl di terra che plccoli 
e medi proprietari danno in 
colonla al coltlvatorl, analoga 
situazione esiste in provincia 
dl Lecce e in numerose al
tre zone della Puglia e della 
Calabria). La nuova legge sul-
l'affltto (che riduce notevol-
mente 1 canoni e da nl coltl-
vatore la possibilita dl conta-
re sul fondo), 11 progettato 
passaggio dl mezzadria e co
lonla In affitto (esistono, ol
tre alia proposta di legge PCI-
PSIUP, Inizlatlve in questo 
senso del PSI e dl una par
te della stessa DC) rappre
sentano certamente un duro 
colpo non soltanto per 1 gros-
si agrari, ma anche per i plc
coli e medi concedenti: sara 
piii limitata la loro fetta dl 
inglustl profitti, ottenutl, non 
dlmentichlamocl, spesso sen
za Impegnare. non diciamo 11 
lavoro, ma neanche una lira. 
Anche la nuova legge sul col-
locamento, naturalmente. non 
e stata mal bene accolta da
gli agrari, 1 quail, alia ge-
stione democratica dl questo 
servizio, hanno sempre pre-
ferlto 11 K mercato dl piazza », 
il ricatto, la corruzlone. 

Battute dalla lotta unitaria 
del contadini, isolate in Par-
lamemo, queste forze non si 
sono certo date per vlnte. 
Hanno stretto 1 loro legami, 
hanno cercato 1 loro alleatl, 
lnserendo nelle rlvendicazio
ni problemi piu generall e, 
camuffando abilmente 1 varl 
intenti, cominciano a scende-
re in piazza, a mlnacciare di 
prendere le arml e di « mar-
ciare su Roma ». La loro azio
ne si inserisce nel quadro ge
nerale della situazione del Pae
se, nel tentativo delle forze 
conservatrici di bloccare la 
via delle riforme, dl creare 
un clima di violenza e d! 
paura, ma si inserisce anche 
nella drammatica condlzione 
del Mezzogiorno, dove i gua-
sti della politica govemativa 
si fanno per ogni giorno che 
passa sempre piu evldenti 
(siamo tornatl alle manifesta
zlonl dei disoccupati selvag-
glamente caricati dalla poll-
zia a Foggia). 

Ma cosa chiedono nelle lo
ro manifestazlonl gli agrari, 
oltre alia « difesa » della pro
prieta? 

C'e una richiesta che cam-
peggia su tutte ed e quella 
riguardante 11 pagamento del
l'integrazione sul prezzo del
l'olio e del grano. E' questa 
una vicenda per certl vers! 
assurda. 

Tocca ai produttorl di olio 
e di grano una integrazione 
sul prezzo, stabilita dai rego-
lament! comunitari. Si parte, 
infattl, dal presupposto che 
la politica comunltaria, con 
la apertura delle frontlere, 
abbla danneggiato questi due 
prodotti agricoli italiani, tipi-
camente meridionali, e si e 
deciso quindi di corrisponde
re. per ognl quintale che si 
dimostra di aver prodotto, sia 
di olio che di grano, una 
certa somma Ebbene, 1 pro
duttorl questi soldi riescono 
ad averli soltanto a distan-
za di anni (tutte o quasi tut
te. le richieste riguardanti la 
produzione dell'annata '69, In
fattl, sono ancora da pagare) 
con i conseguenti. gravi di-
sagi che ad essi derivano. 

Ferche awiene cib? L'AIMA. 
I'azienda di Stato che cura 
questo servizio na 11 compito 
di ricevere le richieste dei 
produttori, di accertarne la 
validlta e di pagare, con fon-
di che devono essere anticl-
pati dallo Stato ltallano, il 
quale, a fine annata agrarla, 
presenta i conti alia CEE e 
si fa rimborsare. Apparente-
mente nulla di eccezionale. In 
realty si crea un groviglio 
spaventoso: all'AIMA arrlvano 
richieste di denaro superio-
ri, in proporzione. alia produ
zione realmente accertata. lo 
Stato non anticipa 1 fondi ne-
oessari, per Istruire le prati-
che, l'AIMA non ha il perso
nate (120 impiegati a Roma 
e nessuna organizzazione de
cent rata) e deve servirsl di 
funzlonari che, di volta in 
volta, gli mette a dlsposizio-
ne il mlnistero dell'Agrlcol-
tura. In questo marasma pud 
accadere, come accade, di tut
to: grossi agran che si vedo-
no corrisposta l'integrazione 
In pochi giorni, altri che 
raddoppiano o tripllcano artl-
ficlosamente la produzione (in 
provincia dl Agrigento si e 
avuta l'« ability s dl far pro-
durre a un quintale di olive 
36 chili d'olio, al posto di 
quel massimo dl 18 che e 
possibile produrre, dando luo
go ad una colossale truffa 
Impunita). Chi ne fa le spese 
e la gran parte del piccoli 
produttori, i quali, non solo 
non possono obbiettivamente 
imbrogllare, essendo la loro 
produzione limitata, ma ven
gono pagati sempre per ulti
mi Una parola d'ordlne. come 
quella adottata dagli agrari, 
e cioe il pagamento dell'inte
grazione, subito, finisce col tro
va re d'accordo piccoli e grandi 

La stessa situazione si ve 
rifica per gli inveslimenti pub 
blici. Oggi, in agricoltura, non 
c'e una legge che non sia 
scaduta Quando si chiedono 
finanziamenti. come fanno gli 
agrari. il piccolo coltivatore 
che potrebbe usufruire sia 
pure degli spiccioli. non pu6 
che essere d'accordo E, poi. 
c'e la crisi del vino: nelle 
cantlne pugliesi e sicihane 
soltanto, ci sono 14 mllloni 
di ettolitri invenduti e la en 
si colplsce duramente I pic
coli produttori soprattutto. 

Su questo terreno favore-

vole dunque si muovono gli 
agrari. 

SI tratta, ovvlamente, dl fa
re — come si e sempre fatto 
e si sta facendo con forza 
in questi giorni da parte del 
movimento contadino e delle 
forze democratlche — chiarez
za fra gli interessl dl chi vi-
ve del proprio lavoro e ohi 
specula e vlve dl rendita. Cer
to l'integrazione va pagata, i 
finanziamenti In agricoltura 
vanno rlprlstinati, la crisi del 
vino va superata. Ma su una 
cosa non ci pub essere alcun 
dubbio: gli interessl del conta
dini e dei lavoratori della ter
ra sono antiteticl a quelll de
gli ngrari. Gravlssima e la 
responsabilitli del governo che 
questa confuslone rende pos
sibile E non si pub fare a 
meno di oensare che la sua 
inerzia (i finanziamenti In 
agricoltura sono scadutl di
vers! mesi fa) non abbia al 
fondo una buona dose di TO 
lonta: si vuole creare scon 
tento perche aumentl 11 caos. 
la rabbia, la paura e, quindi. 
si arresti il cammino delle 
riforme e « lo sclvolamento ». 
come dice 11 capo degll agra 
rl, Diana, verso la sinistra e 
le sue leggi «eversive». Ov-
vero le leggl che fanno gli 
Interessl del piu contro quel
ll del parassiti e degll sfrut-
tatorl. 

Franco Martelli 

Sulla formazione 

professionale 

Convegno di 
emigrati in 
Germania 

occidentale 
Promosso daU'ECAP-CGIL, 
che, con gli enti di forma

zione professionale della CISL 
e della UIL, sta prendendo ini-
ziative analoghe in Svizzera e 
in altri paesi, si e tenuto nei 
giorni scorsi in Germania, ad 
Heidelberg, un Convegno di 
lavoratori italiani, tra cul atti-
vlsti sindacali, corrispondenti 
di patronati, Istruttori, inse-
gnanti, rappresentanti dl Co
mltato local! di formazione gia 
funzionantl e di associazioni 
di immlgrati, per dlscutere 1 
problemi e sviluppare inlziati-
ve unltarie nel campo della 
formazione professionale e del-
I'informazione degli amigrati. 
Era presente II responaabi-
le dell'Ufficio emigrazlone del
la CGIL, Enrico VerceUino, 
che ha illustrate le posizloni 
ed inizlatlve unltarie di CGIL, 
CISL UIL su questi problemi 
e su quelll deU'emigrazione. 
Nelle redazloni e nei numero
si ed impegnati Interventi dei 
participant] sono state rileva-
te rinsufficienza e carenza dei 
corsi di informazione e dl for
mazione per gli emigrati e la 
necessita di incrementare sen-
sibilmente quelll in lingua ita
liana, per porre fine alle di-
scrimlnazioni e garantire la 
retribuzlone secondo la qualifi-
ca di fatto. Sono state sotto-
lineate le gravi inadempienze 
in questo campo a llvello eo-
munitario e bi late rale, la ne
cessita di prendere impegni 
precis! nel quadro del rlnnovo 
dell'accord o di emigrazlone 
Italo-tedesco per fame uno 
strumento concreto di attua
zione dei principi, norme m di
ritti proclamatl dalla CEE nel 
campo della formazione, della 
emigrazione e della occupa-
zlone. 

Per una legge 

di riforma 

Scioperono 
i dipendenti 
delle case 

di cura private 
Scendono nuovamente in 

sciopero, oggi e domam, gli 
80 mila lavoratori delle case 
dl cura private (gestlte da lal-
ci e religlosi) che hanno gia 
effettuato venerdl 5 marzo 
scorso una prima astensio-
ne dal lavoro di 24 ore. 

Lo afferma un comunicato 
sindacale precisando che la 
azione di lotta — indetta unl-
tarlamente dalle associazioni 
ospedalieri aderenti a CGIL, 
CISL e UIL — proseguira a 
parttre dal giorno 11 con ul-
teriori inizlatlve articolate •fi
no a quando non si addiver-
ra ad una giusta contratta
zlone •. 

A motivare ragltaztone — 
secondo i sindacati — e 11 
tentativo da parte delle ca
se dl cura private, • di sot-
trarsl anche alle piii elemen-
tan responswhilitft che deri
vano dai gravi impegni che 
esse si sono assunte inseren-
dosi nello spazio lasciato. pur-
troppo, llbero dalle carenze 
delta rete ospedalltra nazto-
nale *. 


