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Dopo gli impegni non mantenuti per la casa 

Riforme: i sindacati 
polemici con Colombo 

Richieste di modifica del provvedimento gover-
nativo ancor prima del dibattito parlamentare 

Convocata la conferenza sul Mezzogiorno 

Martedi prossimo le tre Confederazioni de-
cideranno i tempi ed i modi della ripresa 
dell'azione generale per le riforme. Per la 
casa. il fisco. la sanita vengono nunvamente 
chiamati a forti azioni di lotta milioni di 
lavoratori. 

Cgil. Cisl e Uil nella riunione terminata 
nella tarda serata di mercoledl in cui e 
stata decisa la programmazione della lotta. 
hanno ribadito il giudizio negativo sul prov
vedimento per la casa presentato dal governo 
al Parlamento. riaffermando inohre la vali
dity delle richieste presentate ai gruppi par 
lamentan per la riforma tributaria e che la 
maggioranza di centro sinistra ha disatteso. 
chiamando infine 1 lavoratori alia < massima 
vigilanza » rispetto agli sbocchi che devono 
essere garantiti per la riforma sanitaria. 

Ieri le tre Confederazioni hanno inviato una 
lettera al presidente del Consiglio, on. Co
lombo. accompagnata da un documento rela-
tivo alia politica della casa in cui viene 
messa in evidenza la diversita fra gli impe
gni assunti dal governo negli incontn con i 
sindacati e il provvedimento presentato al 
Parlamento. In modo particolare si sottoli-
neano i problemi relativi al ruolo delle Re-
gioni. agli enti che presiedono all'edilizia 
economica e popolare, ai criteri adottati per 
l'esproprio. 

Nella lettera inviata a Colombo si afferma: 
« Onorevole Presidente, gli organismi diret-

tivi della CGIL. CISL e UIL hanno esaminato 
il testo del provvedimento per la politica della 
casa. che il Go\erno ha presentato al Parla
mento. E" emerso che. in van important 
punti. il provvedimento non corrisponde ne 
agli orientamenti ne alia lettera delle decisioni 
assunte al termine degli incontn tra Governo 
e Sindacati. svoltisi il 2 ottobre 1970 ed il 
6 febbraio 1971. Alcuni di questi punti si rife 
riscono ad aspetti decisivi per lavvio di una 
nuova politica della casa Le trasmettiamo 
allegato un documento sulle nostre piu impor 
tanti osservaziom comuni. in merito alia man 
cata corrispondenza tra il risultato di quegli 
incontri ed il testo del provvedimento 

II documento prescinde. ovviamente. dalla 
ripetizione di quegli altri punti sui quali 
— come e noto — non si ebbe convergenza di 
posizioni in occasione dei due incontn sopra 
ricordati L'attenzione e l'interesse delle tre 
Organizzazioni si sono soffermati in partico
lare. sul signiflcato negativo che i fatti esami 
nati hanno sullo sviluppo piu generale della 
politica di riforme. che i sindacati mettono 
al centro della loro iniziativa e della politica 
rivendicativa. Non si pud dimenticare che il 

Governo — ad onta di precedenti dichiara-
zioni — non ha piu proceduto al previsto 
incontro con i Sindacati sui temi della riforma 
tributaria, ne su quelli dello sviluppo econo-
mico. con specifico riferimento alia politica 
dell'occupazinne e per il Mezzogiorno In que-
sto modo. viene messo in crisi I'aspetto se-
condo noi piu rilevante della recente espe-
rienza in materia di riforme pep una nuova 
politica economica e sociale. Appunto percid. 
le nostre Organizzazioni Le chiedono di consi-
derare le osservazioni avanzate al provvedi
mento sulla casa. sicche possa essere oppor-
tunamente provveduto ancora prima del suo 
esame da parte del Parlamento. 

Le tre Organizzazioni considerano la piena 
corrispondenza tra provvedimenti di legge su 
casa e sanita e i risultati degli incontri tra 
Governo e Sindacati e l'accoglimonto delle 
istanze sindacali in tema di riforma fiscale. 
prove indispensabili per I'arfermazione di una 
coerente linea riformatrice. che voglia tener 
conto delle istanze della classe lavoratrice e 
per la quale i Sindacati intendono impegnare 
la propria intera capacita di azione >. 

La CGIL ha inoltre preso posizione in me
rito alle notizie diffuse sulla preannunciata 
volonta del governo di emanare un decreto 
legge che stralcerebbe la parte congiunturale 
del recente provvedimento sulla politica della 
casa. La CGIL conferma < la necessity di ga-
rantire alia discussion* del provvedimento 
sulla casa il massimo carattere d'urgenza 
Appunto perci6 non appare opportuna nessu-
na' misura stralcio che lungi dall'accelerare 
gli interventi congiunturali finirebbe solo con 
lannacquare tulta la discussione sul provve
dimento in materia di casa e a pregiudicarne 
ulteriormen'e le norme riformatrici. tanto piu 
che quelli che vengono definiti provvedimenti 
incentivanti non pntrebbero operare efficare 
menle in mancanza di aree espropnate con 
i nuovi criteri » 

Nblla serata di ieri le segreterie confede
ral) hanno preso un altra importante decisio 
ne: per il 17. 18. 19 maggio infatti Cgil. Cisl 
e Uil hanno convocato una conferenza che si 
svolgera a Roma, sui problemi di una nuova 
politica economica centrata sul Mezzogiorno 
e la piena occupazione. Il 20 maggio. sempre 

' su questi stessi' problemi. avra luogo una 
grande manifestazione nazionale. 

Le segreterie confederab" hanno approvato 
• un documento. anche alia luce del provvedi 

menti governativi per il Sud, che costituira 
- la base di discussione per la preparazione 
•' della Conferenza. 

Un articolo su «Rinascita» di Luciano Lama, segretario generale della CGIL 

Autonomia e democrazia nodi 
del process o di unita sindacale 
I lavoratori devono poter decidere direttamente le piattaforme di lotta, scegliere i loro dirigenti, stabilire le 
regole della convivenza interna - Cosa significa riconoscere la funzione dei partiti - Nessuna incompatibilita 
nei luoghi di lavoro salvo quelle tra funzioni esecutive del sindacato e dei partiti dentro la fabbrica - Un 

editoriale di Pietro Ingrao sulla guerra in Indocina e un articolo di Nilde Jotti sul Concordato 

Gli sviluppi del processo 
unitario. i problemi su cui si 
va accentrando la discussione. 
dalle strutture del futuro sin
dacato unitario. all autonomia, 
alia democrazia. alle incom
patibilita. al rapporto con I 
partiti. vengono esammati dal 
compagno Luciano Lama, se
gretario generale della CGIL, 
in un articolo P« Unita sin
dacale e politica operaia > 
pubblicato da Rmascita. Si 
tratta di un importante con
tribute alia discussione di cui 
riteniamo utile riportare un 
ampio nassunto l,ama. ricor-
date le resistenze che si frap-
pongono al procedere avanti 
del processo unitario. affer
ma: t Cid che conta e che le 
masse dei lavoratori spingono 
in direzione dell'unita e lo 
fanno non per una raginne 
astratta ma perche hanno im-
parato la lezione di questi an-
ni: mai. dopo la liberazione 
almeno. il sindacato aveva 
realizzato tanti risultati sala-
riali. contrattuali e sociali 
quanti ne sono stati strappati 
in questi ultimi due anni >. 
Sottolineato il valore che. in 
direzione dell'unita. assumono 
le iniziative di categoria. ac-
cennando alia elaborazione 
delle Confederazioni. Lama 
scrive che: c Nel disegno con
federal sono ormai indicati 
anche i tempi del processo e 
— prosegue Lama — all'in-
terno di questi tempi senza 
contraddiziom si collocano le 
decisioni delle categoric per 
esempio dei metalmeccanici 
con la loro seconda conferen 
za > c Si passa — continua 
Lama — da se al come si fa-
ra I "unita ». 

Messo in rilievo che U sin
dacato dovra avere un obiet-
tivo di trasformazione socia
le. di mutamenti da realizza-
re attraverso riforme di strut-
tura secondo le indicazioni 
della Costituzione. sottolinea
to che t in qualunque trpo di 

A conclusione del congresso della Federmezzadri CGIL 

OGGI AD ANCONA UNA FORTE 
MANIFESTAZIONE CONTADINA 

Decisa una generale mobilitazione per la conquista di un moderno contratto di affitto 
I saluti delle altre organizzazioni - R^oinqere I'offensiva degli agrari - L'intervento 

degli operai dei cantieri navali - Incontro con gli assessori all'agricoltura 

Oal nostro inviato 
ANCONA. 18 

Con un'ampia replica aei 
segretario geiierale Alro R*JS 
SI. si e conciuso si<isera U di 
uatlito che per tre f.orni ha 
tenufco impegnaii l circa 41X3 
delegati e i nuinerusi invita 
U presenti ail'otuivo congres 
so della Federuiezzadn l.gil 
E" suita una d.scussione ap 
prulonuiia. cui nanno .juitato 
un conintiuto prezioso — sia 
pure in lernuni di mnfronto 
— non solo i rappres-*iit*nu 
del rnezzaUii ma ari*-».e i di 
rigenti delle ujg«ui./.zazi'>n: 
contadine e degli enu iocu'1 
che nanno seguito assise 
mezzaarne Nei corso del dl 
batliu, e stato detlo e rine 
tuto cne quello di winina 
sara 1'uitimo congresso de.'a 
orgamzzazKine e ciO n junn 
to agli attuali mezzadri do 
vramiu S'.ioenirare « uuovi il 
ben coitivauin » E joe non 
si e trattau. d; seinpu*" 1i 
chiaraziom di intenzioni lo 
nanno dimuslrato i punti dl 
appiodo cui la d.scussione e 
pervenuta. lissando mnanzi 
tutto I'obieiuvo di muoilita 
re immediaiamenie le 13H.UUU 
famiglie mezzadnli nmaste 
ancora sui tundi insieme con 
tutti gli altn tavoraton del 
la terra, pei cunquistare un 
moderno contratio di aJfitlo 
come premessa pet l'accessf> 
alia conduzume diretta 

Un altro punto termo dei 
dibattito e stato I'tmpegno d l 

promuovere unestesa e aapii 
lare campagna per ra&HN <a 
ziomsmo e la conperazioue 
sirumemo inuispensabi.e per 
rendere remunerativo il lavo 
ro dei contadmi Un traguar 
do da conquistare a distan 
za mollo rawicinaia inline. 
e I "unita operativs di tutte le 
forze lavorairici 6>i campi 
contro le disoette. per lap 
phcaziooe integrate deila nuo 
va legge sui titti rustici e pei 
la sua estensior* a. com nit 
U di mez/aarm e co:un:a pei 
un nnnovamentu aei.'agru-oi 
tura e per lo sviluppo econo 
mioo e sociaie de..e regioni 
direttamente intercssaie. ci6 
in collegamento direitu con ia 
lotta piu generale per le n 
forme e per II Mezzogiorno 

A questo nguardo Sante Mu 
rettl dalla Pederbracclantl ha 
sottoUneato reilgema dl aprl-

re un Immediato e franco 
confronto ool governo, tanto 
piu necessario dopo i gravl 
passi ndietro compiuti pet 
quanto nguarda I'urbanistica 
sottolineando fra I'altro che 
la politica degli tncentivt e 
del finanziamenti ai grandi 
agrari (mora perseguita ha 
prodotto in agricoltura effet 
tl disastrusi fino al punto che 
ormai gli ettari di terra mcoi 
tl o malcoltivati sono quasi se) 
milioni. mentre il problema 
deU*occupazione diventa sem 
pre piu angoscioso. 

Non si tratta certamente di 
obiettivi facih e i congressi-
sti hanno d:mostrato di com 
prenderlo pienamenie Impe 
gnandosi attraverso vane 
esemplifioazioni in unattenta 
ricerca delle cause %nrtie og 
geftiw dei ritardi e delle re 
more zhe arcompagnano I'ml 
naiiva unitana nelle campa 
gne E del resto quancto C^e 
tano Uigh neiia Fed«»Iroltiva 
ton Cisl ha insistito su!!e in
compatibilita a tuttl i Uvelli. 
portando cost nella discussio
ne le posizioni piuttosto radi-
cali dl una parte della sua 
confederazlnne. non na tatto 
altro che mettere a conlron 
to concezionl diverse e sotto 
lineare quindi, le difrerenre 
anoira esistenti. pur nel nan 
memo in cui ha lichiar-ito 
che realizzare Tunita stn 
dacale e ind.spensaoile e ur 
gente soprattutto neil"agiooi 
tura e che si tratta di una 
conquista da reanzz^re non 
in conirappusizione ma insie 
me con tutto il movimenio 
cuntadmo 

Ancura un elememo 1i ton 
do. cne na marcato '''mijegno 
democratic^) del lavoratori del 
ie campagne. e stato il con-
tinuo insistenie ncniamo al 
l'es.genza di Intensiftcare ia 
battaglia unita na contro le 
lorze della destra economics 
e contro t) (ascismo. parten 
do ptopno dad azi«>ne pt*t im 
pedire le d.sdette e per re 
spmgere la vinnenta iltensi 
va degli agrari, scatenati pro 
pn« mpuire .ie* .̂IKSC S. pre 
parava It complutto reazxma 
no sniiischeratt a s^gui*. del 
1'imponente mnbilita/ione an 
'itHSrisia delle scorse setii 
mane 

Ma I'assise mezz.idrlle di 
Ancuna non si e umitata a 
precisare la strategla di at-
tacco del movlmento coatadl-

no Tutta una serie dl inter
venti hanno messo .n luce In 
tatti lo stato dl disgregazio^ 
ne dell'organizzazione econo
mica e sociaie nelle cam
pagne Si e parlato. tra I'al
tro, del lavoro a domlcilio 
al quaie le dunne contadine 
forniscono gross: contingenti 
(neU'lndustna calzatunera 
per quanto riguarda le Mar-
che in quelle della magliena 
per quanto nguarda il Mode 
nese. e cosi via). Si t denun-
ciata la piaga del sottosaia 
no cui I giovani ex mezzadri 
devono sottostare troppo spes • 
so essendo costretti a lavo-
rare presso Industrie margl 
nah. i cui propnetan tutta via 
sono nusciti a realiszare an
che note vol i fortune sulla ba
se di uno sfruttamento che 
na torse I'equivalente in quel
lo praticato dal padronato 
giapponese. E si e detto rn 
particolare che la saidatura 
tra contadmi e classe operaia 
— di cui hanno parlato alia 
tnbuna del congresso git ope
rai del cantiere navale di An-
oona e gli alimentansU — pas
sa anche attraverso la lot
ta contro queste forme di sog 
gezione di cui le famiglie con
tadine sono le prime vittime, 

Va nlevato. infine che la 
mtibiliUzume dei mezzadn 
per gli obiettivi indicati e ml 
z:ata praticamente nel corso 
dei lavon congressuali. quan 
do una folta delegazione di 
congressisti ha chiesto m un 
incontro ufficiale che le Re 
gioni assumano lmmediata 
mente i poterl in agncoltu 
ra ad esse conter;tt dalla Co 
stituzione. che si dla subito 
I'awio ai pianl di sviluppo e 
di trastorma7ione. cne venga 
no espropnate e assegna'e ai 
merTadn le terre degli enti 
morali fospedali opere pie. 
enti di a^slstenra) rhe gli am-
mimstratori regional! inter 
vengano con eneig.a presso 
il governo e presso H pans 
memo per bloccar' le dlsdet 
te e per applicare la legjre 
suiraffitto 

' II congresso della Peder 
mezzadn si ninoluderii doma 
nt mattina con una mamfe 
stazione puhbllca nei corso 
iella quale parleia il compa 
gno Arved( Form, segretario 
confederate della COIL. 

Sirio Sebastianelli 

Sicilia: 

assegni 

e medicine 

ai contodini 

Dalla redazione 
PALERMO. 18 

La Commissione Lavoro 
del parlamento siciliano ha 
varato questo pomenggio 
(e trasmesso immediatamen 
te alia commissione Finanze 
per affrettame I'esame in 
aula) un provvedimento che. 
umficandn propuste dei depu 
tati comunisti e di quelli 
dela Coldiretti. Integra la 
legge nazionale estendendti 
gli assegni familian — ogg» 
1im:tati ai figli - al coniuge 
e ai gen-ton a caneo dei 
coltivaton diretti. dei mezza 
dn e dei colom L'assegno f 
di lire quarantamila annue 
pro capite Viene istituito an 
che un a?«egno parto pan a 
60 mila lire. 

U DDL. inoltre. assicura ai 
coltivaton (compresi i pen 
sionati) e ai kiro Tamilian 
l'assistenza farmaceutica di 
retta e gestila dall'lNAM at 
tra verso una cor.venzione tra 
I'lstituto e rammimstraziont 
regional 

II provvedimento. che in 
teressa qualtrotentomila la 
voraton sinliani. fa pin* 
di un hlocco di misure d cu 
I'Allean/a ha chiesto I'appm 
vazione entro lo vorcio di 
questa sesta -egislitura re 
g<onale. e che comprenrte 
tra I'altro la trasformazione 
della mezzadru e della colo 
ma in ifTitto. 1'immediato 
pagamento delle quote d'm 
teflrazione dell olio (per I an 
nata 69 le pratiche evas^ 
jono 2.1 mila >u 174 milai e 
<ei grano dum (le 220 mila 
iiratirhe dell'annala 69 '70 
non -*ono Mate a mora nem 
meno protm-ollMe). lo <b!oo 
.>o del mercato ulivmu-olo ir 
ITISI. la rapida progettazio 
ne ed esecuzione delle operf 
decise dalle consulte zona.i 
dell'ESA 

societa. anche socialista. il 
sindacato deve garantirsi la 
propria autonomia come li
bera organizzazione di lavo
ratori *. Lama passa ad affron-
tare uno dei nodi fondamen-
tali: il modo di collegarsi dei 
lavoratori con il sindacato e 
la sua democrazia interna. 
« Non 6 un caso — scrive — 
per esempio che dove si sono 
genera I izzati i consigli come 
base del sindacato. la l'unita 
e atidata piu avanti. Per que
sto non si possono disgiungere. 
come taluno tenta di fare, i 
concetti di unita. di democra
zia. di autonomia. L'unita ci fa 
piii forti e quindi potenzial-
mente piu autonomi: la demo
crazia rende i lavoraton pro
tagonist! di ogm scelta e quin
di rafforza l'unita e garanti-
sce I'autonomia; I'autonomia 
rende possibile l'unita di tutti. 
II nuovo sindacato deve dun-
que essere democratico: i la
voratori devono poter decidere 
direttamente le piattaforme di 
lotta. scegliere i loro dirigen-
ti. stabilire le regole della 
convivenza interna. II voto se-
greto. il suffragio diretto. la 
rotazione e la revoca dei qua-
dri saranno gli strumentj di 
questa democrazia ». 

Venendo a delineare la nuo
va strutturazione che il sinda
cato intende darsi. il compagno 
Lama avendo affermato di ri 
tenere la Commissione interna 
superata in gran parte dei ca-
si sottolinea che «a questo 
punto nasce il problema di una 
rappresentanza unitaria non 
strettamente sindacale. che 
sia esressione di tutti i lavo
ratori come fino ad ora to e 
stata la commissione interna >. 

Nell'articolo si passa poi ai 
temi dell'autonomia e delle in
compatibilita. « Dobbiamo vie-
tare — scrive Lama — la na-
scita di correnti di derivazio-

, ne partitica ma non possiamo 
impedire il sorgere di gruppi 
che trovino neH'esperienza e 
nella vita democratica del sin
dacato la loro ragione di esse
re. Questi gruppi non potranno 
in alcun modo limitare le scel-
te democratiche dei lavoratori. 
non potranno sovrapporsi ad 
esse o anticipate sulla base di 
compromessi di vertice ai van 
Uvelli. La partecipazione de
mocratica dei lavoratori fara 
legge per tutti >. 

Definite le incompatibilita 
< un aspetto. ma un a H>etto 
solianto. dell autunotma del sin-
dacato >. Lama entra nei vivo 
della polemica che si 6 svUup 
pata sulle incompatibilita a li-
vello di fabbrica. arfermando 
cne « non ci si puo prestare ad 
un processo di suoliticizzazione 
deila classe operaia e quindi 
di spruJeianzzazione dei par
titi e delle islituzioni democra-
uche. E' interesse del sinda
cato che i lavoraton. ed i la
voratori sinddcaimente attivi e 
coacienti. partecipino alia vita 
dei paruti possibAmente da 
protagonisti. Perche anche le 
istanze dei sindacato potranno 
far piu sirada se truveranno 
non I'ostilua o I'lndifferenza. 
ma la cocnpreusione. d con
sensu. I'appuggio dei partiti 
nell esercizw delle loro spe 
cifiche lunziom « Kicono^cere 
la funzione dei partiti — pro-
segue — e ncouuscersi nel 
quduro istituzioiiale che ci reg-
ge signified non fare dei par
titi un corpo esangue. stac
cato dalla realla del paese del 
quale i problemi del sindacato 
sono e diventeranno una par
te sempre piu grande ». 

Per queste ragnxn < io non 
credo — continua — che sul 
luogo di lavoro si possano sta
bilire incompatibilita di sorta. 
salvo quehe nguardanti le 
funzioni esecutive del sinda
cato e quelle dei partiU dentro 
la fabbnea. Ogm altra inler-
pretdz^me sarebbe. ingiustifi-
cata e collocherebbe U sinda
cato in una posizione falsa. 
di lsolazHxiismo immouvaio ri
spetto aile altre forme di ag-
gregazione e di rappresentan
za pohbca esistenti nella so
cieta. Da dutonomo rispetto ai 
pa.tiU. il sindacato divente-
reobe antagouisia dei partiti >. 

Kicordato che i delegati e I 
dirigeiiu sindacali in fabbrica 
sono iletu direitamente dai la 
voraton. Lama senve: < Sa 
ranno i lavoraton stessi i qua 
h. se ntengono che un loro 
compagno — non perche as 
sessore in un cotnunello sper-
duto o segretario di una se 
z<one di partito. ma perche 
male onentato — sia setiario 
o poco autonomo rispetto al pa 
drone non lo eleggeranno o lo 
cambieranno dopo le prime 
espenenze Î ama siKtolinea 
che m ogm caso una materia 
cosi ddicata deve « ejsere af 
fidata per le decisioni ai lavo 
raton E ci0 che essi decide 
ranno varra senza um:liazioni 
per nessuno e senza scatenare 
guerre di religione ». 

L'ultima parte deirarticolo 6 
dedicata al superamento dei 

rischi di corporativismo ed 
alia politica di massa. Lama 
sottolinea la necessita che gli 
organismi di base si colleghi-
no direttamente e senza inter-
mediari con le strutture oriz-
zontali di tutta la classe. cite 
ogni gruppo omogeneo con
fronts le proprie rivendicazio-
ni con quelle di tutta la fab 
brica. Nello stesso tempo il 

sindacato unitario dovra impe-
gnarsi in una politica di ri
ce rca. di intese anche parzia-
li o temporanee con strati di 
lavoratori. di professionisti. di 
ceti medi. dall'orientamento 
dei quali pu6 dipendere il 
successo delle lotte operaie 
non solo nella societa. ma an
che nella fabbrica >. 

Nell'ultimo numero di Rina-

scita sono inoltre contenuti. 
fra gli altri. 1'editoriale del 
compagno Pietro Ingrao dal ti-
tolo « Un dilemma per Nixon > 
sulla situazione indocinese e 
un articolo della compagna 
Nilde Jotti. « Per una revisio-
ne ma in profondita». che 
esamina le questioni relative 
al Concordato fra lo Stato ita-
ljano e la Santa Sede. 

Gravi misure antisciopero 
alia S. Giorgio di Genova 

GENOVA. 18. 
All'azione rivendicativa degli operai la di

rezione della «Fonderia San Giorgio > di 
Pra ha risposto dapprima negando l'esisten-
za dei problemi cui si nferiseono le ri
chieste. poi rifiutando l'incontro con i rap-
presentanti dei lavoratori e poi ancora ri-
correndo ad una azione antisciopero che pud 
configurarsi come una vera e propria « ser-
rata ». All'intensificarsi della repressione pa-
dronale. tanto piu grave in quanto si tratta 
di un'azienda a partecipazione stata le. gli 
operai hanno risposto con il rafforzamento 
della lotta rivendicativa. con I'accentuazio-
ne della battaglia per il pieno rispetto dei 
diritti sindacali e della liberta di sctopero. 

Quando gli operai hanno chiesto una trat-
tativa integrative basata sulla revisione dei 
ritmi. sulla eliminazione delle nocivita am-
bientali. sugli organic! e sul superamento 
del sistema di appalto. la direzione. spal-
leggiata dall'Intersind. ha negato I'esisten-
za di quei problemi ed ha rifiutato I'inizio 
di trattative. 

Gli operai hanno risposto con la lotta, pro-
clamando per ogni turno di lavoro un'ora 
di sciopero. articolato in due mezz'ore. Ed 
e a questo punto che I'azienda ha imboc-
cato la strada della vera e propna provoca-
zione. della virtuale serrata. Al momento in 

cui gli operai si astengono dal lavoro la di
rezione ordina che < si dia giu » ai forni e 
intima agli operai di andarsene a casa: que
sto sottrarrebbe — se gli o|>orai fossero ac-
quiescenti — dalle buste paga quella parte 
di salario cornspondente alle ore che mm-
cano per giungere alia fine del turno: per 
i turnisti del secondo la decurtazione corri-
sponderebbe all'intera giornata. Ma gli ope 
rai non sono affatto disposti a subire. 

Rest a no in fabbrica — o entrano quando 
comincia il loro turno —, denunciano la 
provocazione padronale. e affermano che 
«con la drammatizzazione di una vertenza 
che investe problemi applicativi del con
tratto » la direzione si prefigge di «favo 
rire obiettivi politici tesi a perseguire una 
involuzinne chiaramente outoritaria >. 

A questo tentativo di involuzione e di ina-
spnmento della tensione. corrisponde un ir-
robustimento della lotta: lo sciopero viene 
c portato all'esterno >. i lavoratori dimostra-
no la loro collera nelle manifestazioni di 
strada. 

L'Intersind ha convocato per lunedl. alle 
15. i rappresentanti dei lavoratori. Sempre 
luned), alle 17, il consiglio di fabbrica si in-
contrera con i consigli di tutte le fabbriche 
IRI. All'ordine del giorno e la difesa del 
diritto e della liberta di sciopero. 

Ieri a Napoli Vassemblea del padronato 

Confindustria e Sud 
Molte richieste di privilegi 
nessun impegno di sviluppo 

Relazione di Lombardi - La « questione meridionale » pretesto 
per tentare di risolvere le vecchie tare del cap'tale privato in 

Italia? - II ministro Gava piu a destra degli industriali 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 18 

La Confindustria ha lancla 
to oggl, con una breve riu
nione alia Mostra d'Oltrema 
re. la sua verslone della poli
tica meridlonalistlca. La rela
zione e stata tenuta dal pre
sidente. Renato Lombardi, 
prima dl lui hanno parlato 11 
ministro dell'Industria. Gava. 
e (brevemente) II responsabl-
le del Comitate meridionale 
delle associazloni padronall. 
Giustlno. L'annunclata rappre
sentanza quallflcata del pa
dronato Italiano era ridotta 
a pochl nomi. in particolare 
Umberto Agnelli e Nino Ro-
velli, noto quest'ultlmo come 
lndustriale chimico • per pro
cure » di istituti finanziarl. 

La relazione di Lombardi e 
stata notevole per la cura con 
cui ha evitato ogni motivo dl 
aperta e sostanziale polemica 
col governo Quanto al tema 
specifico del Mezzogiorno. gli 
industriali non hanno niente 
da offrire ma moltisstmo da 
chiedere. ' La Confindustria 
parte dall'idea che csu una 
valutazione di investimentl de-
liberati nel Mezzogiorno per 
11 quinquennio "71 "75 dl 10 
mila mtliardi di lire, I mez-
zi rinvenibtli. pur con le piu 
ottimistiche valutaziom. sa
ranno nettamente inferion ». 
Gli industrial! rifiutano quel 
lo che definiscono «un gene-
rico confronto tra ob:ettivl 
da raggiungere e risorse dl-
sponiblli» e riconducono 11 
discorso. quindi. a quegli In
vestimentl che essi ritengono 
«possibili. in base a smgoll 
programml azlendall, ed agli 
obiettivi altemativl cne tall 
Investimentl possono consen
ts re nel quadro della dinamt-
ca sociaie del luogo di inve-
stimento*. Quanto alle rifor
me. la Confindustria sbatte 
la porta in faccia rimprove-
rando addirittura 1 meridio-
nalistl di avere «troppo in-
dugiato in una speranza redl-
stributiva della ricchezza pro-
dotta.. Di fatto si e avu»o. 
viceversa, un rilevante trasfe-
rimento di nrchezza o me 
gllo di risorse. dal Sud al 
Nord Ma non si r:solve que 
sto problema e quello plii am 
pio e complesso dello svilnp 
po meridionale con una sem-
plice inversione di flussos I 
d'.sincentlvi alia localizlone ln
dustriale al Nord sono vistl 
come uno nnimento punitl-
vo che non risolvera niente: 
in questo gli industrial) han
no avuto la soltdaneta del mi
nistro Gava il quale ha tttac-
cato 1'operato del govemo a 
cui appartiene. dlrendo che 1 
dislncentivi al mass-mo pos
sono Interpreters! come una 
tassazione compensative dei 
cost! dl insediamento 

Non avendo niente . da of
frire al Mezzogiorno, gh in
dustrial! tuttavla chiedono 
molto In primo luogo, ha det
to Lombardi, le disponlbllita 

finanziarie del paese dovreb-
berb andare direttamente e 
senza vmcoll nelle mani de
gli industriali perche attual 
mente — attraverso 11 credito 
bancario (oltre 11 50% e age-
volato) — e in corso «una 
silenziosa rivoluziune buro-
cratlca col passaggio di al-
cune fondamentali responsa-
bilita imprenditoriall ali'ente 
finanziatore ». Gli industriali. 
cloe, non sono ancora soddl-
sfattl dell*uso privato che si 
sta facendo dl un sistema ban-
carlo che gluridicamente e 
pubblico e dovrebbe risponde-
re direttamente in sede poli
tica del suo operato. 

La proposta susseguente e 
quella di creare nuove socie
ta finanziarie dnon neoessa-
riamente legate alia dimen 
slone reglonale* ha precisato 
Lombardi) che, raccogliendo 
11 risparmlo sotto garanzia 
puhbllca, lo trasferirebbero a 
«imprenditori disposti a ri-
schiare» (col danaro pub
blico). E' noto che la creazio-
ne di societa finanziarie e pre 
vista negli statuti regionall 
fra gli ftrumenti dell'azione 
pubbllca: la Confindustria 
mette le mani avanti nel ten
tativo di acquisime 11 con
trol lo. agevolata in questo dal
la convergenza d»U'attuaIe mi
nistro delle Partecipazioni 
statall. 

Gil Industriali lnsistono. 
Inoltre, nel chiedere alio Sta
to nuovi, massicci impegni 
nella creazione di Inlrastrut-
ture a servizio delle imprese 
cne eventuaimente si colloche-
ranno nel Mezzogiorno. Essi 
lentano, su questo terreno. 
dl coinvolgere i sindacati pro-
ponendo ia formulazione co-
mune a livello regionaie di 
« programmi concertali dl in
vestimentl » da pruporre alle 
autorita di governo, program-
mi non vincoianti per gil in
dustriali in quanto non do-
vreobero nemmeno compren-
dere ie prospettive vere e pro 
pne dell'industna. bensi esse
re centrati sulla «creazione 
nel Mezzogiorno deU'amoien 
te piu tdoneo ad acuogliere 
un mtenso processo di svi
luppo a Ii che equivaie a im
pegnare lo stato ad inve^lire 
ancora in inlrastrutture sen 
za cne vi sia alcuna pruspet-
tiva di una loro piena utiliz-
zazione. 

Che 11 padrone non abbia 
niente da oitnre per ia solu 
zione del probiema meridio
nale pud sembrare persinu co
sa owia poiche accumuiazio 
ne. investimentl e rilorme non 
possono camminare cne con 
le gambe e ie oraccia dei la 
voraton Meno owio e, inve-
ce, cne il padronato cerchl 
di nsolvere, all'omora e co. 
pretesto della questione me
ridionale. ! suoi problemi dl 
crescita capitalislica tenlando 
di rafforzare attraverso ere 
scent! contributi statall la 
propria compaglne^ e II pro-
prio potere polltico-economl-

co. oltre a spuntare una nuo
va concorrenzialita uiternazio-
nale mediante gli «scontl» 
sul costo della manodupera. 
Alia Confindustria sta bene 
la Cassa per il Mezzogiorno 
e, manco a dirlo. il trasferi-
mento alia Comunita europea 
del compito dl attuare quel
la politica di rlequilibrio re
gionaie che in sede naziona
le ha cosi clamorosamente 
falllto In queste operazionl 
essa vede 1 vantaggi — che 
cerca di allargare — e nessun 
impegno. 

II ministro Gava si e col-
locato piii a destra dl Lom
bardi, assicurando gli indu
striali che • le regioni non 
hanno competenza per l'indu-
stria » (il che non e vero) e, 
persmo. che ad essi non spet-
ta piii assumere 11 « rischio » 
degli investimentl, in quanto 
hanno diritto ad una tutela 
statale. Gava. inline, ha attac-
cato il governo di cui fa par
te perche « alcune componen-
tl della maggioranza lo con-
cepiscono come un* terreno 
dl scontroa (come del resto 
fa lui). La sortita non e sta
ta gradita da tutti; alcuni in
dustriali trovano poco serio 
che un frate dica male del pro-
prio convento e prefertrebbe-
ro piii realismo nella stessa 
agltaz'one dl destra. 

Renzo Stefanelli 

Per la sicu'ezz? 

del lavoro 

Manifest a no 

a Pordenoi.3 
i lavoratori 

della Zanussi 

Dal nostro corrispondente 
PORDENONE. 18. 

Piazza XX Settembre di Por-
denone. oggi. ha assunto I'aspet
to delle grandi occasioni. erano 
piu di 5 mila i lavoratori del 
complesso Zamissi-Kex che gre-
mivano la piazza pavesata a 
festa da grandi striscioni rossl 
su cui erano incise a grandi let-
tere le numerose sedi del grup
po. IAJ sventolio delle bandiere 
rosse delle tre orgamzazioni sin
dacali e la selva di cartelll, 
che puntualizzavano le condi-
zioni economiche. sanitane e 
normative dei lavoratori delle 
varie aziende. completavano il 
quadro della vasta piazza. 1 due 
hmghi e massicci cortei sono 
partiti nspettivamente da Porcia 
e da Vallenoncello. dove e'e 
stato l'incontro con le varie de-
legaziom giunte da ogni parte 
d'ltalia in cui ha sede uno sta-
bilimento Rex. Foltissima quella 
della Zoppas di Conegliano e 
della Sole di Oderzo. e com-
movente l'incontro con i lavo
raton della Rex di Pordenone. 
C'erano anche quelli della Stice 
di Firenze. della Becchi di Forll. 
della Mel di Belluno. della Ca
stor di Torino, della Triplex 
di Milano. della Rex di Ma-
niaco e della Telefox di Udine. 

Dopo gli interventi del segre
tario della FIM-C1SL, Marchet-
ti, dell'operaia della Fnulgom-
ma. Catala. che ha recato il 
saluto dei 106 lavoratori che da 
circa 40 gtorni occupano la 
azienda, del presidente del-

I'ANPI provinciate. Favot. che 
ha letto un comumcato di soh-
daneta del comitato antifascista 
di Pordenone. ha preso la pa-
rola il segretario nazionale dei 
metalmeccanici Bruno Fernex. 
Egh ha esordito dicendo che la 
manifestazione dei lavoratori 
del gruppo Zanussi rappresen-
ta un momento importante di 
una lotta aperta ormai da due 
mesi per far sapere all'opinio-
ne pubblica di Pordenone e al 
Paese quali siano i contenuti 
reali dello scontro che e in atto 
in tutti gli stabilimenti del 
gruppo. 

11 nostri obiettivi — ha af
fermato Fernex — sono precis! 
e individuati. come la garan
zia deU'occupazione. quello del
lo sviluppo degli orgamci in 
rapporto alia riduzione dell'ora-
no di lavoro. il riconoscimento 
di una realta aziendale, la ri
duzione dei ritmi e la difesa 
della salute del lavoratore. Noi 
ci battiamo perche la condi-
zione di lavoro non sia distrut-
tiva dell'uomo ma perche egli 
abbia garantita la sua integrita. 
Sono rivendicazioni ben defini
te, se si aggiunge il riconosci
mento di miglioramenti sala-
riali necessari all'economia na
zionale e 1'estensione di quei 
diritti sindacali nella fabbrica 
da contrapporsi al padrone nel
le decisioni che kiteressano la 
vita dell'azienda. E' una par
tita grossa — ha conciuso Fer
nex — e ci rendiamo conto 
deH'importanza dello scontro con 
il padrone. Noi combattiamo con 
fermezza se sappiamo che la 
battaglia e difficile. Avvertia-
mo Zanussi e gli altri padroni 
che non ci piegheranno su que
sto piano >. 

Giuseppe Toffaluti 

Per il riassetto 

Postelegrafonici 
verso lo sciopero 

La direzione nazionale della 
Federazione postelegrafonici-
CGIL ha esaminato lo stato di 
alcune important] nvendtcazioni 
da tempo unitariamente avan
zate da tutti i sindacati PIT al 
ministro Bosco, volte a riequi-
librare situazioni gravi alterate 
da misure non concordate con 
le confederazioni che il gover
no ha umlateralmente insento 
nella legge del riassetto. Di 
fronte allatteggiamento elusi-
vo. dilatorio. sostanzialmente ne
gativo nel mento sin qui man-
tenuto dal governo. la direzio
ne della FIP CGIL anche sulla 
base della volontd di lotta emer-
sa dai sedici convegni regio-
nab unitari che si sono re> 
centemente svolti su convocazio-
ne di sindacati PTT della 
CGIL. CISL e UIL. giudica che 
non rimanga altra alternativa 
che quella del ricorso all'im-
mediata azione sindacale. 

La concentrazione delle testate 

Iniziative dei giornalisti 
per la liberta di stampa 

U Giunta esecutiva della Federazione nazionale ddtastampa 
italiana. neJla sua riunione di ieri. ha preso in esame il r*w>Jeroa, 
divenuto panicoarmente urgente in questi giorni della concentxa: 
zione delle testate e della prospettira di assorbimento m antichi 
e K.oriosi quotid^m all'interno di aziende piu vaste. con un chiaro 
oencoto d: mooopolio almeno regionaie - » . ^ _ 

U (innta anche in conformita al preciso mandato ncevuto a 
Salerno da! Congresso dei giornalustj italiam. sottohnea la preoc-
cunazione della categoria. perch* Ie concentrazioni minacciano 
- quah che siano le motivazioni poliuche. economiche e finan
ziarie che le producooo - i Uvelli di occupazione e soprattutto la 
plurahta e la liberty d'informazione. 

La Giunta. perumo. ha deciso una serie di iniziative: 1) con-
tatti con il Parlamento. il governo ed i partiU politici per veri-
ficare le dimensioni reali del fenomeno di concentrazione; 2) ini
ziative comuni con le Confederazioni sindacali e con le Federa-
ziom nazionah dei poligrafici e studiare le soluziom immediate nel 
quadro piu generale della riforma dell'informazione; 3) proposito 
di studiare. con le Regioni. la possibilita della nascita di giomau 
locali preferibilmente in forma cooperativa che garantiscano la 
esigenza di una rete di informazione equilibratrice da potenziali 
monopoli economici: 4) proposta di studiare la possibilita concreta 
di una catena di aziende stampatria che agevwmo la nascita di 
nuove miziative editonali: 5) in^erimento attivo nella discussione 
che e in corso sulle oroposte di legge per I'editoria. legge che 
va armoniz/ata con le esigenze espr^se sopra: 6) convocaztone 
a scadenza ravvicmata di due convegni da tenersi a Milano a 
livello nazion!e e a Tonno a livHIo regionaie per raccoghere tutte 
le opinion] piO qualificate sul grave problema delle concentrazioni 
e deua nrorma dell'informazione e per sensibilizzare I'opinione 
pubblica sulla gravita dell'argomento: 7) proposta di un dibattito 
tetevusivo sul problema delle concentrazioni • del riassetto dtl 
seUore editonak. 


