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Si costruisce nelle aziende la nuova organizzazione sindacale dei lavoratori italiani 

II complesso 
cammino 

unita verso 
organica 

A SINISTRA 
— La prima 
tegreteria del-
la Confedera-
,tlone Genera
te Itatlana del 
Lavoro cottl-
tulla nel 1944 
da Giuseppe 
Dl V l t tor lo 
(nella foto tul
la de t t ra ) 
Achilla Gran-
dl (al centro) 
e Oreste Liz-
tadrl (a sini
stra). 

A DESTRA -
Dl Vl t tor lo 
/nentre parla 
In Piazza San 
Giovanni a 
Roma II prl-
mo maggio 
del 1955. 

DaH'iniziativa unitaria della Cgil del 1966 alia riunione dei Consigli generaii delle tre Confederazioni - L'unita cre-
sce con le lotte - Le difficolta da super are - II problema delle incompatibilita fra mandati politici ed elettivi e ca-
riche sindacali - La spinta delle categorie - Le decisioni delle segreterie confederali 
D 29 ottobre dello scorso 

anno, al Palazzo dei Congres-
si di Firenze, quattrocento 
consiglieri della CGIL, CISL 
e UIL. accoglievano con un 
grande applauso un appello 
unitario della presidenza dei 
tre Consigli generaii. Non ap-
plaudivano i socialdemocratici 
della UIL con alia testa Ra-
vecca. Berteletti e Sommi che 
avevano presentato un loro 
documento. 

Per quattro giorni le espe-
rienze. i problemi dello svi-
luppo unitario. la prospettiva 
delTunita organica. erano sta-
ti posti ad attenta ed appro-
fond ita verified. Dopo venti 
anni di divisione i Consigli 
generaii delle tre Confedera-
zioni si erano trovati per la 
prima volta insieme. II dibat-
tito aveva presentato anche 
momenti difTicili. ma alia fine 
si erano c consolidati — co
me detto nelTappello — Tim-
pegno e la volonta delle Con
federazioni di realizzare Tuni
ta sindacale e di interpretare 
in tal modo le genuine aspi-
razioni dei lavoratori >. Si in-
dicavano anche numerose spe-
rimentazioni unitarie: dalle 
riunioni comuni degli organi-
smi dirigenti a servizi comu
ni nel settore della stampa 
per arnvare ad una nuova as-
semblea unitaria da convoca-
re nel 1971, per esaminare 
gli sviluppi del processo uni
tario ed adottare decisioni atte 
a realizzare il sindacato uni
tario dei lavoratori italiani. 

II discorso 
era avviato 

Con la riunione di Firenze 
di fatto si chiudeva un «ci-
d o > del dialogo fra i sin
dacali. Era stata la CGIL, 
nel gennaio del I9G6. a pro-
porre la ripresa di un discorso 
fra le tre Confederazioni. Ta
le proposta veniva accolta an
che se con molta c riserva-
tezza ». La CISL voleva apri-
re un confronto sulle cosid-
dette < premesse di valore > 
in cui si chiedevano garanzie 
pregiudiziali sui principi e la 
condotta del sindacato. Di fat
to si pretendevano «garan
zie democratiche > da parte 
della CGIL. II discorso era 
comunque awiato e le « pre
messe di valore > venivano 
superate nella realta delle lot
te. Si apriva cos) la seconda 
fase, quella delle «politiche 
concrete > che doveva arnva 
re praticamente fino ai con
gress! delle Ire Confederazio-
ni che si tenevano nel 1969 
t che vedeva un forte svi-
kippo delTunita di azione. 

Un elemento caratterizza 
qccsto periodo: Tunita si raf-

forza in stretto collegamento 
con l'estendersi delle lotte. La 
lotta — e cosi sara poi nei 
periodi seguenti — e il filo 
rosso lungo il quale si snoda 
il processo unitario. NelTotto-
bre del 1968 l'unita d'azione 
vede un momenta esaltante 
di iniziativa dei lavoratori e 
dei sindacati: le c gabbie sa-
lariali >, un'assurda discri-
minazione fra lavoratori del 
Nord. del Centro e del Sud. 
che fa tanto comodo ai padro
ni. Intere categorie, dai me-
talmeccanici. agli edili. ai 
braccianti. agli alimentaristi, 
grandi e piccole fabbriche, 
campagne. vengono bloccate 
dagli scioperi. I lavoratori, 
dopo una lunga battaglia con-
clusa positivamente con un 
accordo realizzato nella notte 
fra martedi 18 e mercoledl 19 
marzo del 1969. strappano con-
quiste che. divisi. non erano 
mai riusciti a realizzare. 

Ed assieme alia lotta con-
tro le « gabbie > c'd Timpetuo-
so crescere del movimento 
per le pensioni. 

E' in questo periodo che 
maturano nuovi orientamenti 
unitari. Nel gennaio del 1969 
le centrali sindacali appro-
fondivano la discussione sul-
l'unita. « La crescita del pro
cesso unitario — dichiarava 
il segretario confederate del
ta CGIL. compagno Rinaldo 
Scheda. in una intervista ri-
Iasciata al nostro giornale — 
scaturisce indubbiamente dal 
le spinte positive delle masse 
ma e nello stesso tempo il ri-
sultato della politica uniiaria 
portata avanti. pur tra qua!-
che diflicolta e incertezza. dal-
la CGIL e da un insieme di 
forze sinceramente unitarie 
che agiscono nella CISL. nella 
UIL. nelle ACU >. 

Risultati important! si otte-
nevano sul modo di mantene-
re i rapporti fra le organizza-
zioni aderenti alle diverse 
Conf ederazioni. un modo che 
si traduceva in un impegno a 
carattere continuativo e siste-
malico. Dibattiti e consulta 
zioni di massa venivano por-
tati avanti unitariamente. Do 
po I'accordo per la elimina 
zione delle gabbie il movi 
mento si va sempre piu qua-
lificando per i contenuti. Tarn 
piezza. la combattivita, I'uni 
ta. Intanto nelle fabbriche si 
comincia a porre il problema 
del diritto di assemblea. si 
parla di delegati. Intere ca
tegorie si muovono in tale di 
rezione. Si stabilisce un rap-
porto nuovo fra sindacato e 
lavoratori mentre si vanno 
elaborando le piattaforme che 
saranno alia base della gran
de lotta dei contratti nell'au-
tunno del 1S69. Per la prima 
volta centinaia di migliaia di 
lavoratori, tutti assieme, sen-
za distinzione di sindacato, 

discutono i problemi della or
ganizzazione del lavoro. della 
crescita del loro potere nella 
fabbrica e nella societa. Nel 
luglio del 1969. tanto per fare 
un esempio, FIOM. FIM e 
UILM si riuniscono in assem
blea unitaria per decidere 
la piattaforma contrattuale: 
«L'autunno — si afTerma — 
sara la nostra primavera sin
dacale >. E' il dato nuovo del
l'unita. Nella battaglia con
trattuale. si dice, si getteran-
no le basi di un potere nuovo 
e di un sindacato nuovo. 

Corne riflettono tutto questo 
movimento le Confederazioni? 

Sono i tre Congressi a dare 
una risposta. A Livnrno dal 
16 al 21 giugno si svolge il 
Congresso della CGIL. Dice il 
compagno Agostino Novella: 
« Le lotte hanno fatto saltare 
gabbie di ogni tipo. quelle sa-
lariali. quelle contrattuali. 
quelle procedural!. Man ma-
no che sono aumentati la sciol-
tezza dell'articolazione del mo
vimento ed il carattere di 
massa del processo unitario e 
aumentata anche la capacita 
di lotta del movimento sin
dacale nel suo insieme ». 

Obiettivo 
attuale 

AI Congresso. prendono la 
parnla per la prima volta 
Storti (CISL) e Ravenna 
(UIL). affrontando i nodi del 
processo unitario: il ruolo del 
sindacato. la sua autonomia. 
le incompatibilita ma non la 
spoliticizzazione delle classi 
lavoratrici. la democrazia. la 
partecipazione dei lavoratori 
vengono sottoposti a severo 
dibattito. L'obiettivo dell'unita 
organica si pone come obiet
tivo politicamente attuale. Alia 
CISL e alia UIL si formula 
la proposta concreta in que-
sta direzione: una conferenza 
comune da tenersi dopo i con 
gressi. 

Lunedi 21 luglio 1969 si con 
elude il congresso della CISL 
La proposta della CGIL viene 
accettata. II congresso regi-
stra un grosso scontro fra le 
« due anime » della organiz 
zazione. quella degli innova-
tori e quella dei moderati. 
Sia pure altraverso tensioni 
molto acute, con residui di mo-
deratismo. vengono fuori in 
dicazioni per lo sviluppo delle 
lotte. per l'unita e Tautonomia 
sindacale. 

II Congresso della UIL * alia 
fine del mese di ottobre. E 
il congresso piu c difficile > 
La corrente socialdemocrati 
ca. di fatto, non vuole lo svi 
luppo dell'unita. Si sentono di 
scorsi vecchi sul sindacato 
suU'anticomunismo. I repub 
blicani fanno da mediatori fra 

questi e la corrente socialista 
che intende sviluppare il pro
cesso unitario, le lotte riven-
dicative e la battaglia per le 
riforme. Le posizioni moderate 
alia fine sono battute anche 
se restano molte ombre. L'ac-
cordo fra le correnti porta ad 
una direzione a tre (sociali-
sti, repubblicani. socialdemo
cratici): 1'equilibrio e instabi-
le. Lo si chiama un congres
so di transizione. La defini-
zione e esatta visto 1'attuale 
travaglio della UIL. 

Con questi congressi si con
clude positivamente la fase co-
sidetta delle c politiche con
crete ». Prendono il via le lot
te per i contratti. la battaglia 
per le riforme. C'e il grande 
sciopero per la casa. la mani-
festazione dei 100.000 metal-
Iurgici a Roma: sono i due 
segni piu evidenti del cam
mino compiuto dal processo 
unitario. L'esperienza vissuta 
dalle categorie. il movimento 
che cresce attorno ai delegati. 
alle nuove strutture di fab
brica del sindacato. le speri-
mentazioni confederali trova-
no il loro momento di verifica 
e di approfondimento nei Con
sigli generaii di Firenze. 

TJ significato unificante del-
l'iniziativa delle Confederazio
ni si fa piu evidente. II 21 di-
cembre del 1970 il direttivo 
della CGIL fa il punto della 
situazione. La relazione del 
compagno Luciano Lama con-
tiene precise indicazioni: si af-
ferma che le nuove strutture 
unitarie di fabbrica (i dele
gati) devono trovare compe-
netrazioni con le strutture sin
dacali orizzontali e verticali. 
si c congelano ^ le Commis
sion! interne, si ribadisce la 
validita del superamento delle 
correnti. La relazione di La
ma viene approvata. II diret
tivo formula una importante 
risoluzione. Pochi giorni dopo. 
a Firenze. il 2 febbraio. si riu 
niscono le segreterie della 
CGIL. CISL e UIL. Le decisio 
ni prese sono un nuovo passo 
avanti. Si assicura l'attuazione 
degli orientamenti e delle ini 
ziative comuni contenuie nel 
I'appello dei Consigli genera
ii. si parla della elaborazione 
di un documento programma 
tico che sara sottoposto. do
po un'ampia consultazione, al-
Tesame ed alle decisioni degli 
organi deliberanti della CGIL. 
CISL e UIL. Le segreterie con 
federali in tale occasione pro-
porranno agli organismi diri
genti « per il periodo succes
sive alia seconda riunione d-: 

Consigli generaii prevista per 
Testate di quest'anno. la con 
vocazione dei Congressi 
straordinari delle tre Confede 
razioni cui spetta ogni defi-
nitiva decisione sull'unita sin
dacale organica. sui conse-
guenti adempimenti anche sta-
tutaria. 

Queste decisioni. non tanto 
per la def inizione di tempi bre-
vi per l'unita, quanto per le 
scelte politiche. suscitano rea-
zioni aspre nelle forze mode
rate e conservatrici, interne 
ed esterne al sindacato. che si 
concretizzeranno nei mesi se
guenti con iniziative precise 
all'interno della UIL e della 
CISL. 

La scelta unitaria. anche se 
importanti problemi. quali 1'au-
tonomia. la struttura del sin
dacato sono ancora aperti e 
patrimonio vivo di numerose 
categorie. Le tre organizza-
zioni dei ferrovieri approvano 
un documento in cui si defini-
scono c sperimentazioni arti-
colate ^ a tutti i livelli i cui 
risultati dovranno essere va-
lutati prima dagli organi sta-
tutari nazionali poi in una con
ferenza nazionale unitaria del-
1'attivismo di base che e pre
vista per Testate. I tre diret-
tivi dei sindacati poligrafici 
discutono sulle strutture azien 
dali del sindacato. concordano 
di allargare il processo unita
rio. decidono di promuovere la 
creazione delle strutture di 
base con la elezione dei dele
gati alia cui nomina parteci-
peranno lavoratori iscritti e 
non iscritti al sindacato. II 23 
febbraio i direttivi nazionali 
dei gasisti affermano il c co
mune intendimento approvan-
do le scelte delle Confedera
zioni, di pervenire rapidamen-
te alia realizzazione del sin 
dacato unitario ». 

Centinaia 
di delegati 

Un documento unitario dei 
chimici viene approvato il 24 
febbraio (in seguito la orga
nizzazione della UIL mettera 
a punto un proprio documento 
differenziandosi per cid che 
riguarda le strutture di base 
del sindacato). con cui si ap
provano le scelte delle Confe
derazioni e si decidono inizia
tive sulle lotte aziendali. la po 
Iitica della categoria. Tappro-
fondimento. con i lavoratori, 
del discorso sull'unita. II 27 e 
28 febbraio si riuniscono le tre 
organizzazioni dei petroUeri e 
definiscono alcune tappe del 
processo unitario. II 1° marzo 
sono i consigli generaii dei tes 
sili (FilteaCGIL. Filta CISL, 
Uilciv UIL) ad assumere orien 
tamenti importanti sulle spe
rimentazioni. sulla costituzio 
ne dei consigli di fabbrica. la 
non rielezione delle C.I.. le riu 
mom penodiche dei consigli di 
fabbrica, le assemblee nazio 
nali di settore. I) 2 e 3 marzo 
si riuniscono i consigli gene
ral! dei sindacati degli alimen
taristi. Confermano la scelta 
dell'unita organica c espres-
slone necessaria della nuova 

democrazia operaia », da co-
struire rapidamente su obiet-
tivi < di lotta che investano la 
organizzazione del potere pa-
dronale sui posti di lavoro e 
nella societa >. 
Sempre a marzo si riunisce 

la conferenza nazionale unita
ria dei metalmeccanici Fiom. 
Fim. Uilm. Le lotte e il pro
cesso unitario sono discussi 
da centinaia di delegati. I la
voratori concludono al grido 
di < unita. unita ». Si decide 
Tapertura della fase costituen-
te dell'unita organica che do-
vra portare alia convocazio-
ne. entro il 1971. del congress^ 
costituente del sindacato uni
tario dei metalmeccanici. In 
aprile si riuniscono i consigli 
generaii dei sindacati dei la
voratori delle costruzioni. De
cidono che i problemi ancora 
aperti. soprattutto quello delle 
incompatibilita. siano sottopo
sti al dibattito di un milione 
e mezzo di lavoratori; aDpro-
vano la convocazione della 
Conferenza nazionale dei de
legati che dovra decidere la 
piattaforma dell'unita orga
nica. 

In questo periodo le segre
terie delle tre Confederazioni 
continuano le riunioni per la 
definizione del documento co
me deciso a Firenze. Ci si riu
nisce a Tarquinia. Ostia. in 
una localita sulTAurelia. a po
chi chilometri da Roma. H 
processo unitario entra nella 
fase decisiva. Le resistenze 
percid si fanno piu acute Men 
tre nella UIL i socialdemocra
tici trovano come alleati di 
strada i repubblicani ed ap
provano un documento che 
tenta di rimettere tutto in di
scussione. tornando perfino 
alle « premesse di valore » per 
bloccare il processo unitario. 
nella CISL d sono 45 membri 
del Consiglio. i cosidetti c giu-
seppini » che danno alle stam-
pe un documento. Dicono che 
i tempi non sono < maturi >. 
Punto di notevole contrasto e 
quello delle incompatibilita. 

Si prende questo pretesto 
per ostacolare Tavanzata del
l'unita. Nella UIL e nella CISL 
vengono fuori posizioni che ten 
dono. di fatto. alia spoliticiz
zazione della classe operaia: 
si vuole Tincompatibilita a tut
ti i livelli. anche per i dele
gati di fabbrica. Non voglia-
mo meltere in dubbio la buo-
na fede di chi sostiene questa 
tesi che la grande maggio-
ranza dei lavoratori. la CGIL 
non accettano come punto di 
fondo del processo unitario. 
E' da dire perd che per molti 
essa e un pretesto. come la 
presunta c immaturity », per 
dire no all'unita. Si tratta in 
vece di un problema su cui 
confrontarci. come dicono i 
metallurgici. gli edili. come af-
ferma la CGIL, senza blocca
re 11 processo unitario. 

Che sia un pretesto appa-

re chiaro nel momento in cui 
si sviluppa Tattacco antiuni 
tario da parte della DC. del 
PSDI. del PRI con pesanti 
interventi nella vita interna 
del sindacato. Si prende di 
mira la CGIL. per dire chia-
ramente no all'unita organi 
ca. Ma il processo non si 
blocca perche troppo forte e 
la volonta dei lavoratori. 

La strada dell'unita si e 
fatta certo piu difficile pro 
prio perche tanto cammino e 
gia sta to percorso. Spetta ai 
lavoratori. in stretto rappor-
to con i sindacati. superare 
gli ultimi e piu difficili osta-
coli. per diventare piu forti 
con Tunita. 

Alessandro Cardulli 

Forlani, Colombo e «ll Popolo» conlro Tunita 

Pesante attacco 
della DC 

air autonomia 
sindacale 

L'attacco della DC uli'au-
tonomia del movimento sin
dacale si e fatto piu zioltn-
to proprio in coinciaenza 
con le grandi lotte di questi 
giorni (PIAT, Montedisnn) 
e con la campignn dalla 
stampa di des*ra, t-Umentata 
anche dalle gravi d'.chlara 
zioni antisindacali dell'on. 
Colombo e dalla presa d' pf» 
sizione apertamen'e entiuni-
taria del segretarin, Arnal-
do Forlanl. 

L'offensiva democristlana, 
che tende chiaramente ad 
impedire al lavoratori e al
le loro organizzazioni di see-
gliere in modo libero e auto-
nomo la strada da percorre-
re per costruire Tunita sin
dacale organica, viene ma-
lamente mascherata da un 
lnsistente battage antico-
munista, cui 11 Popolo ha 
dedicato. nei giorni scorsi, 
altre due fittissime colonne 
di piombo. Ma e proprio que
sta strumentalizzazione del-
Tanticomunismo, sempre co-
moda quando si vogliono 
colpire i lavoratori. che met-
te a nudo i motivi veri del 
rinnovato attacco 

E' assolutamente facile. 
del resto, confutare la pe-
regrina tesi del giornale dc, 
per cui Tunita sindacale 
creata subito dopo la guer-
ra di liberazione, secondo 
forme e modi che allora nes-
suno poteva contestare, sa-
rebbe stata spezzata dal 
PCI. Se i fatti hanno un si
gnificato la scissione e sta
ta voluta da altri e per mo
tivi che lo stesso Popolo ha 
finito col confessare quando 
ha scritto maldestramente 
che il a collateralismo con la 
DC» della vecchia CISL 
«non implicava nessun sa-
crincio In fatto di autono
mia ». 

Noi non vogliamo qui aprl-
re una polemica su questo 
punto, convinti come siamo 
che si tratta ora di andare 
avanti verso Tunita, secondo 
le condiziom oggettive di og-
gi e sulla base delle libere 
scelte dei sindacati e dei la
voratori. Ma non possiamo 
avallare, a questo riguardo, 
nessuna grossolanita e nes-
suna sciocchezza. Cosl dob-
biamo dire, ad esempio, che 
fa sorridere Torgano demo-
cristiano quando scrive che 
se la CGIL ha accettato le 
incompatibilita fra manda
ti politici ed elettivi e carl-
che sindacali, lo ha fatto 
perche i comunisti sono sta-
ti « costretti * a muoversi :n 
quella direzione. Tanto piu 
che lo stesso quotidiano de-
mocristiano fa seguire a 
questa singolare affermazio-
ne, un'altra secondo cui le 
« incompatibilita » scelte dal
la CGIL e quindi, in primo 
luogo dai comunisti che vi 
militano. sarebbero «state 
autorizzate (dal PCI, natural-
mente - n.d.r.) per indurre 
le altre organizzazioni a 
stringere 1 tempi delTunita 
sindacale sulla quale da par
te comunlsta si fa affidamen-
to per grossi profitti poli
tici ». 

Qui. siamo di fronte ad una 
evidente contraddizione. O i 
comunisti sono stati «co
stretti n o hanno c scelto ». 
A questo dilemma non si 
sfugge, cosl come non si 
sfugge al discorso sulle vere 
posizioni politiche dei par-
titi nei confront! delle ri-
vendicazioni del movimento 
sindacale. II foglio dc scri

ve che il PCI lavora per 
Tunita sindacale alio scopo 
di conseguire «gross! pro
fitti politici » e aggiunge che 
dai prossimi confront! « tra 
la compagine sindacale e il 
PCI » non potra « scaturlre 
nulla di creativo » perche V. 
nostro partito «tendera ad 
Impossessarsi delle posizio
ni dei sindacati». 

Questa e una c accusa» 
veramente singolare. Se dal 
dialogo con le Confederazio 
ni risultera — com'e proba-
bile — che le posizioni co 
muniste sulle riforme e sulle 
nvendicazioni dei 'avoraton 
e dei sindacati (contro lo 
sfruttamento, ppr Toccupa-
zione, per I diritti e le li-
berta nei luoghi di lavoro) 
sono vicine a quelle dei sin
dacati; se risultera — com'e 
risultato finora — che 1 co 
munisti sostengono Tazione 
dei sindacati, non si vede per 
che questo dovrebbe essere 
un torto dei comunisti. Se 
tutti i partiti si «imposses-
sassero» delle posizioni dei 
sindacati i sindacati non do 
vrebbero fare tanta fatica 
per ottenere le responsabili 
rivendicazioni che avanzano 
Se vi e concordanza e simi-
glianza tra le posizioni dei 
comunisti e quelle dei sin 
dacati su determinate mate 
ne, questa e una conferma 
che i comunisti sono, come 
vogliono essere, partito del
le masse lavoratrici. 

Certo, la DC come tale non 
pu6 vantare questa peculia-
rita. La DC e sempre stata 
piu sensibile alle richieste 
del grande padronato che a 
quelle dei lavoratori. II mo
do stesso con cui sta frenan 
do e snaturando il corso del 
le pur timide riforme sulla 
casa, sulla sanita e sul fisco 
lo diroostra ancora um volts* 
in maniera chiarissima. 

Del resto. quando Forlan 
dice di temere che Tunita 
sindacale possa essere stni 
mentallzzata dal PCI. preten 
de anzitutto che i lavoratori, 
nella scelta dei propri diri
genti, compiano discrimina-
zioni inammissibili e comun
que non esprimano libera-
mente i propri convincimen 
ti. Questo significa, in pra-
tica, che non si vuole un 
sindacato democratico. E si
gnifica altresi ritenere che !a . 
nuova organizzazione dei la 
voratori possa essere stru-
mentalizzata da qualcuno, 
non abbia cioe la forza, la 
capacita e la volonta di ope-
rare autonomamente e de 
mocraticamente le proprie 
decision! e le proprie scel
te. II che costituisce, oltre 
tutto, una aperta offesa al-
Tintero movimento sindacale 

La verita e che Forlaru e 
la DC sono contrari di fatto 
all'unita e alTautonomia sin 
dacale. Essi non credono dav-
vero che la nuova organizza 
zione dei lavoratori accette 
ra di essere soggetta a chic 
chessia. ma si oppongono al
ia realizzazione delTunita 
perche sanno benissimo che 
un movimento sindacale au 
tonomo, democratico e U 
bero delle sue scelte — co
me noi vogliamo che sia -
rendera sempre piii diffici 
le la politica sostanzialmen 
te .immobilistica e modera 
ta che i gruppi padronah 
sono finora riusciti ad im 
porre alia DC e ai suoi fro 
verni. 

Sirio Sebastianelli 
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C Desidero ricevere I'optra contrassegno 
G Desidero ricevere la vfsita di un vostro produttore 

Inviare in busta chiusa o incollata au cartolina postale a: 
Edltori Riuniti, Viale Regina Marghartta, 290 - 00198 Roma J 


