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In un documento che rivendica un chiaro impegno riformatore 

I giovani della Coldiretti 
per una nuova linea d'azione 

II governo non pub continuare a ignorare esigenze avanzate da decenni • In discussione il collateralismo con la DC e la 
concezlone assistenziale della organizzazione di Bonomi - Chiesta la fine del collegamento con la Confragricoltura 

« Not giovani della Coldiret
ti non vogliamo delegare nien. 
te a nessuno. Cosl come i 
slndacati di/endono il posto 
di lavoro degli operai, nol 
dobbtamo difendere I'esisten-
za dclle nostre aziendeo. 

«Siamo stanchl di easere 
continuamente i salvatori del
la Patria e della democrazia. 
Basta con le cambiali in 
bianco ». 

«Non serve dire continua
mente Praga, Stettino, Unione 
Sovietica: il nostro antlcomu-
nismo deve svllupparsi in ma-
niera nuova, portando avanti 
la politica delle ri/orme e 
ifruttando i nostri successin. 

Sono parole dette alia trl-
buna dell'ultlmo congresso 
nazlonale della Coldiretti. Le 
abbiamo rlpescate per due re
gion!. La prima per sraentlre 
il Popolo il quale nello sfor-
*o di far passare 11 congresso 
come un monumento di tran-
quillita e di lealta. cl aveva 
accusato di avere turbato que-
6to suo gratulto giudlzio con 
tutta una serle dl « astuti sot-
tintesi». 
' La seconda raglone per di-

mostrare non solo che i fischi 
dl Piazza del Popolo di un 
anno fa non sono stati un 
malaugurato incidente ma che 
la contestazione in seno alia 
ColdiretU continua, seppur con 
accentl diversi e soprattutto 
da parte del giovani. 

Non che il processo sla u-

Nuove proposte 
del Consiglio 

per ristrutturare 

la Montedison 
E' stata anticipata ieri una 

parte della relazione che il con
siglio di amministrazione della 
Montedison presentera all'as-
semblea convocata per il 30 
giugno. Vi si rileva che il rap-
porto fra il fatturato e gli im* 
mobilizzi, che nelle societa chi-
micbe intemazionali e dell'80%, 
alia Montedison e sceso dal 44,1 
per cento del 1968, al 42,1% del 
1969 e nel 1970 — dopo l'impie-
go dell'utile per aumentare gli 
ammortamenti — e risalito ap-
pena al 45.7%. La crisi della 
Montedison, quindi. e crisi d'in-
vestimenti: tutta via la relazio
ne continua lamentando che il 
costo del lavoro e aumentato 
da 14.3 lire per 100 lire di im-
mobilizzi lordi del 1965 a 15.9 
lire per ogni 100 nel 1970. fat-
to questo che owiamente di-
pende. ancora una volta, dalla 
scarsita degli immobilizzi. La di-
namica dei salari. cioe, e fre-
nata daH'insufficiente investi-
mento di capitale e non vicever-
aa. La relazione annuncia lo 
smobilizzu di partecipazioni fi-
nanziarie del gruppo. eventual-
mente costituendo una nuova so
cieta cui conferire le azioni; lo 
sviluppo nella chimica secon-
daria; I'accorpamento di tutte 
le attivita chimiche collaterali 
nella societa. 

Rinviato 

al 24 giugno 

il direttivo 

della CGIL 
La segreteria confederate 

ha rinviato a giovedl 24 giu
gno la convocazione del co-
rnitato direttivo CGIL gia fis-
aata per giovedl 17. La riu-
nione, che avra inizio alle ore 
t, si svolgera nella sede della 
confederazione a Roma, per 
discutere sullo « stato del pro
cesso unitario*. 

neare e travolgente. Bonomi 
comanda ancora nella Coldi
retti. Tuttavia pure lul non 
riesce plu a mettere la sordi-
na a quel che ribolle alia ba
se della organizzaziorie. I rl-
chiami a certe regole de) g.'q-
co bonomlano non fanno piu 
effetto. Sempre piu si rispon-
de con lo slogan che sta fa-
cendo il giro delle nostre cam-
pagne «Educati si, ma non 
troppo ». 

C'e pol un documento redat 
to dai Gruppi Giovani Colt!-
vatori in vista della loro XV 
assemblea nazlonale che per 
moltl versi e esplosivo. 

« Con le eleztoni regionnli — 
si legge in esso — ancora una 
volta i coltivatori hanno com-
piuto il loro dovere civico. Ma 
i risultati delle elezioni letjio-
nali, decisamente positivi sul 
piano politico, sembrano avete 
fatto dimenticare Piazza del 
Popolo e le promesse che ne 
seguironon E sublto dopo 
si agglunge che 1 Gruppi Gio
vani Coltivatori adevuno ne-
cessariamente impegrarsi in 
un ampio movimento d\ rtcet 
ca delle cause di tale sitva-
zione, poiche non ci deve bn-
stare quanta abbiamo fciito 
come organizzazione xtndaca-
le, ne si pub continuare ad 
accettare che i programni dei 
governi possano impunemente 
ignorare le esigenze di rifor-
ma che i giovani chiedono da 
decenni». 

n dlscorso e chiaro e coin-
volge direttamente s'a la Col
diretti che la DC. 

a Non $i pud jccett'ire che 
alle riforme (albo projessio-
nale, premio di fedelta, afflt-
to. credito, c&sa) si risponda 
con una politica incompleta e 
cio&: Piano Verde, rifinanzia-
mento della nota legge 590. 
aumento parsimonioso degli 
assegni familiari. Occorre in; 
vece per ottenere una politi
ca agricola moderna un im
pegno e una strategia sinda-
cole diversa, piu dinamica e 
sempre pift rispondente al 
mutarsi delle esigenze del 
mondo agricolo che la Coiat-
xetti rappresenta... dobbiamo 
uscire dall'immobUismo ope
rative in cui ci troviamon. 

La critica si fa aperta. I 
giovani della Coldiretti riven-
dicano U diritto di lottare; le 
riforme si conqulataao con 11 
movimento. con una diversa 
strategia sindacale che ricor-
da quella dei slndacati operai. 
Occorre creaire una nuova 
ooscienza sindacale - politica 
(altro che arrticomunismol), 
capace di portare *al supe-
ramento del concetto assistcn-
zialen che sinora ha contrad-
disttnto la politica della Col
diretti. 

all sindacato — dicono te-
stualmente i giovani della Col
diretti nel loro documento — 
deve pater svolgere il suo 
ruolo di animazione. di tresei-
ta sociate ed economica, di 
presenza nelle lotte snciali e 
di categoria, di ricerca verso 
nuovi modi di essere del sin
dacato stesso ». Se questo e lo 
obiettivo. quattro sono i punti 
su cui occorre verificare — 
a parere dei Gruppi Giovani 
Coltivatori — concretamente 
la esistenza di un accordo: 1) 
incompatibilita tra le cariche 
sindacali e quelle politicne; 2) 
coltocazione delle richieste di 
riforma non in una viaione 
chiusa, ristrette, limitata al 
nostro settore, bensl nel oon-
testo delle grand! riforme che 
interessano le masse piu de-
boli del Paese; 3) metodoiOgia 
da adottare nel confront! del 
potere politico (governo, Ke-
gioni, Comunita Europea) per 
portare avanti le richieste con 
piu incisivita; 4) ruolo della 
base associate nelle decision! 
che vengono adottate e modi 
d! consultazione della stessa. 

E' la natura stessa della 
Coldiretti che viene messa in 
discussione e con essa il coi-
lateralismo con la DC e 11 
governo. I giovani non vogllo-
no assolutamente approdare 
ad una posizione di dlsimpe-
gno politico. II ruolo filo-

governativo viene sempre plu 
contestato dalla base. Non* a 
caso concetti esattamente op-
posti sono stati espressl da 
Bonomi al congresso. Egli si 
e vantato dl essere «troppo » 
democristlano e «troppo » go-
vernatlvo dal momento che 
quel «troppo » sarebbe stato a 
suo parere la dlga migliore 
alia avanzate del comuni-
smo nelle campagne. I giova
ni che al congresso le loro 
Idee coraggiose non hanno po-
tuto esprlmerle ancora, (la 
democrazla nella Coldiretti e 
tuttaltro che un sistema con-
solidato. checche ne dica Bo
nomi) sono di parere netta-
mente contrario. 

Autonomia quindi nel con
front! della DC e del gover
no, ma non baste. C'e il pro-

blema delle alleanze da af-
frontare, basta con la politi
ca antiunitarla. E tanto per 
essere chiari i giovani cltano 
un esemplo concreto legato al-
l'ultlmo sciopero sulla casa 
indetto dalle tre grandl con-
federazionl sindacali. a Not 
siamo stati forse gli untcl a 
non aderire — scrivono i gio
vani della Coldiretti — maU 
grado che il problema si pon-
ga nelle campagne spesse vol
te con le stesse drammaticne 
dimensioni dei baraccati e dt 
quelli che vivono in case mal-
sane, come documentano le 
nostre precise richieste». 

La stessa alleanza con gli 
agrarl viene denunciata con 
molte forza. «Occorre appro-
fondlre, anche ideologicamen-
te la validita di certe colla-

boraztoni (tipo ANQA o Con-
fagricottura) ai fini della stra
tegia sindacale, ricordando t 
legami che tali organlzzazlo-
ni hanno con gli interessl eco-
nomici di altri settori*. 

II documento e senza alcun 
dubblo esplosivo. Ed e tuttora 
attuale. II XXII congresso del
la Coldiretti non ha modiflca-
to niente in proposito. Cl sono 
state delle vocl nuove e vero. 
ma agli lnterrogativl posti. 
seppur tlmldamente (11 docu
mento e ben altra cosa) non si 
e data una risposta. O tneglio 
si e risposto alia sollta manle-
ra con ranticomunismo. E 
questo e 11 segno della crisi 
della Coldiretti. Poi magarl 
verranno le rlvolte di palazzo. 

Romano Bonifacci 

UNITA SINDACALE 

La CGIL: si pud 
e si deve 

andare avanti 

L'on. Matfeotti non ha rispettato gli accordi 

Sciopero di 24 ore 
dei dipendenti CONI 

I lavoratorl dipendenti del 
CONI hanno declso lerl dl 
effettuare uno sciopero di 
24 ore, a causa del manca-
to rtspetto degli accordi, 
sottoscrittl a suo tempo dal 
mintstro al Turlsmo e alio 
Sppttacolo. an. Matteo Mat
feotti; accordi che doveva-
no portare a soluzlone 1 
varl probleml Inerentl la 
categoria: organic!, straor-
dlnari, ecc-

II sindacato CGIL-FIDEP 
ha, a tale rlguardo, dlrama-
to II seguente comunlcato: 

«I lavoratorl del CONI 
hanno rlpreso la lotta con 
uno sciopero di 24 ore e 
prosegulra nel prossiml 
tempi in varle forme con 
nessuna prestazlone lavora-
tlva nel glornl festlvi e do-
menlcall, la cessazlone dl 
qnalslasl attivita dopo le 20 
di ognl glorno, la abolizlo-
ne del turn I dl lavoro negll 

Implantl sportivl e nessunp. 
prestazlone dl lavoro stra-
ordinarlo. Questo tipo dl 
lotta e stato declso dall'as-
semblea dei lavoratorl e si 
presume che lo svolglmen-
to di molte manlfestazlonl 
sportive, che in questa sta-
glone si effettuano In «not-
turna >, o salteranno o In-
contreranno difflcolta ». 

La grave decislone del 
lavoratorl si splega con II 
perpetuarsl al CONI dl una 
situazione sindacale dlvenu-
ta assurda e Insostenibile. 
SI continua nella pratlca di 
non rlspettare gli accordi, 
cosa ancora plu odiosa se 
si pensa che gli accordi stes-
sl sono stati raggiunti con 
la medlazlone del mlnistro 
del Turlsmo ». 

«Le responsablllta di 
questa situazione sono quin
di tutte dl Matteottl e One-
stl in ngual mlsura, quanto 

meno perche si sono rlvelatl 
incapacl dl comprendere 11 
slgniflcato politico delle 
proposte avanzate dal sin
dacato CGIL nel senso dl 
chiudere una situazione 
contrattuale, fatta dl favorl, 
di paternallsml e dl dcma-
poRla — creata artatamente 
dairAmmlnislrazione del 
CONI con lo intento dl na-
scondere quanto c'e dl dl-
sammlnlstrazlone e corru-
zlone nella gestione di que
sto Ente — al One dl cor-
reggere le sperequazlonl di 
trattamenti eslstenti tra 1 
lavoratorl ed affrontare 
con quella responsablllta, 
flno ad oggl rlvelatasl ine-
sistente negli ammlnlstra-
torl del CONI e nel mlnl-
sterl vigilant!, 1 probleml 
futurl del personate nel 
quadro di una riforma de-
mocratlca dello sport». 

La segreteria della CGIL co-
munlca: 

«La violenta campagna di 
attacco al movimento sinda
cale e alia sua azione non 6 
rlusclta a frenare 11 proces
so unitario e 11 suo esten-
dersl. L'unlta del movimento 
sindacale assume oggl an
cora piu di lerl —• dl fronte 
al manifestarsl di aggressive 
tendenze reazionarle e fascl-
ste — 11 carattere dl risposta 
valida al probleml della con-
dizione del lavoratorl e della 
societa italiana. 

Una ancora plu ricca consa-
pevolezza della necessita di 
garantire sollde, stablli basi 
alia costruzione della unita 
sindacale hanno isplrato le re
cent! decisioni delle tre fede
razionl del lavoratorl chlml-
cl, delle federazionl edlll e 
afflni, dei slndacati ferrovle-
ri, dopo le iniziatlve tanto 
importantl gia sviluppate dal 
meccanlci, dai tesslll e dagli 
alimentaristl. Si sono rag-
giunte le nuove rilevantl in-
tese per l'azione sindacale 
concordate dalle federazionl 
dei salari at 1 e bracclanti a-
gricoli e dalle federazionl dei 
mezzadrl e colonl, oltre che 
in numerose organlzzazioni 
orizzontali. 

E' prosegulta intanto l'ela-
borazione del document! pro
grammatic! delle tre Confe-
derazlonl sulla unita sindaca
le, 1 quail dovranno essere 
sottoposti alia discussione 
delle diverse organlzzazioni e 
di tutti ! lavoratorl italiani. 
Tale lavoro ha consentito di 
rllevare che l'area dell'lnte-
sa e molto vasta per quanto 
attlene la natura e il ruolo 
del sindacato, aspetti impor
tant! dell'autonomia, le poli
ticne economiche e social!, 
l'azione per le riforme, l'ini-
ziativa e le politicne rivendl-
cative, certi temi della azio
ne internazionale del sinda
cato, ecc. D'altra parte, non 
e stato possibile trovare sino
ra una intesa unltaria su al
tri tempi esaminati nel cor-
so delle riunioni delle tre 
Confederazloni. 

Ci6 fa emergere difflcolta 
e incertezze che — se doves-
sero permanere — potrebbe-
ro avere conseguenze nega
tive assai serle sullo svilup
po ulteriore del processo u-
nitario e pregiudicare i piu 
coerenti e organic! sbocchi 
dell'unita di classe del movi
mento sindacale italiano. Cid 
sarebbe in evidente contra-
sto con la volonta unltaria 
dei lavoratorl dl ogni cate
goria e regione e con I gran
dl contributi al processo d! 
unite sindacale portatl anche 

dalla lotta per le riforme e 
dall'azlone per il Mezzogiorno, 
e in particolare dalla recen-
te conferenza e dalla manl-
festazione del centoclnquan-
tamlla lavoratorl tenuta il 30 
maggio a Roma. 

E' convlnzlone della segre
teria della CGIL che si possa 
assicurare alle diverse que
stion! una soluzione corri-
spondente alle attese dei la
voratorl italiani. iscritti o non 
iscrittl alle organlzzazioni sin
dacali. In particolare, appa-
re necessario ed e possibile 
che le tre Confederazloni si 
impegnino ulteriormente nel
la ricerca dl una Intesa su 
tutti 1 temi ancora in sospe-
so, quail l'incompatibillta e le 
regole dl vita Interna demo-
cratlca, aspetti importantl 
della politica e della colloca-
zione internazionale della fu
ture organizzazione unitaria, 
lo scloglimento dl alcuni no
di slgnificativl riguardanti le 
strutture aziendali e 1 rappor-
t! del movimento sindacale 
con 11 mondo contadlno. 

La segreteria della CGIL 
rltlene che tale ricerca pos
sa essere fruttuosa e dichia-
ra di volere operare con 
spirito positivo verso quella 
dlrezlone, tale che l'unlta or-
ganica possa segulre nei tem
pi gia previstl dalle Intese 
Interconfederall realizzate a 
Firenze l'l e 11 2 febbralo 
scorsl. • impegnando gia in 
questa ricerca il comitato di
rettivo convocato per giovedl 
24 giugno. 

FIAT-Spagna 
sospende 

2200 operai 
BARCELLONA. 15 

Scarne notizie di fonte pa-
dronale informano che le fab-
briche della SEAT, la societa 
che costruisce in Spagna I mo 
delli FIAT ed e in parte 
proprieta della FIAT, sono 
bloccate da otto giorni per 
uno sciopero che avrebbe in-
teressato 12 mila dei 20 mi'.a 
lavoratori. Le fonti padronal! 
chiamano lo sciopero « ielvag-
gio» come se non fosse fin 
troppo noto che in Spagna 
nessuno sciopero e legalmente 
ammesso per cui Tastensione 
dal lavoro e sempre una sfida 
alia repressione. Oggl la dire-
zione dell'azienda, continuan-
do a rifiutare di prendere in 
considerazione le richieste dei 
lavoratori, ha declso dl ricor-
rere addirittura alia rappre-
saglia togliendo la paga a 
2200 operai. 

Con una relazione di Storti 

Si e aperto a Roma 
il Consiglio 

generale della Cisl 
Una relazione del segretario generale Storti sugli incontri 

interconfederall sull'unita sindacale svoltisi a Tarquinia ha 
aperto ieri i lavori del consiglio generale della CISL. Storti 
ha fatto un'ampia disamina del comportamento di ciascuna 
confederazione durante gli incontri interconfederall. Secon-
do Storti «la CISL ha avuto in tutta la durata delle riunio
ni un atteggiamento unitario sui tempi, sulla natura, sul 
ruolo. sulla autonomia e sulla democrazia». 

«I1 comportamento della UIL — ha anche detto il se
gretario generale della CISL — e stato debole e contraddit-
torio nella sostanza e non nella forma per quanto riguarda 
i temi dell'autonomia. dimostrando percid che le correnti 
della confederazione sono vincolate alle posizioni dei partiti 
cui esse fanno riferimento. La situazione in cui si trova 
la UIL d'altronde si palesa anche — ha aggiunto — dalla 
dialettica interna di tipo personale per cui la confederazione 
non riesce a esprimere un unico responsabile >. Quanto al 
comportamento della CGIL. Storti lo ha definite «aperto» 
sui problemi del ruolo e dell'autonomia del sindacato e « for-
malmente ineccepibile» sul problema della democrazia spe
cie per quanto riguarda le correnti. Anche nella CGIL — se-
condo Storti — si sarebbe c registrata • una certa differen-
ziazione sul problema dell'autonomia tra le correnti >. 

Firmato un nuovo accordo al Ministero dei trasporti 

Ferrovieri: piu poteri sindacali 
Sul significato del protocollo una dichiarazione de l compagno Degl i Esposti 

I lavoratori delle Ferrovie 
hanno conquistato maggiori po
teri sindacali. piu ampia demo
crazia di base, anticamera per 
una piu larga part eci pa zione. 
Infatti ieri il ministro dei Tra
sporti Viglianest e le orgaruzza-
xioni sindacali unitarie dei fer
rovieri SFI-CGIL. SAUn-CISL e 
SIUF-UIL hanno firmato il te
ste del nuovo protocollo dei rap-
porti tra azienda FF^S. e sin-
dacati. 

L'accordo conclude una lunga 
vertenza sulla quale da tempo 
i ferrovieri erano impegnati per 
introdurre neU'ambito azienda-
le istituti e principi dello Statu
te dei dtritti dei lavoratori (leg
ge 300/1970). 

Particolare rilievo rispetto al 
vecchio t°«tn assumono: la nuo
va normativa per lo svolgi men
to delle assemblee durante lo 
orario di lavoro per 12 ore an-
nue; la eliminazione di ogni for
ma di controllo preventivo sul 
materiale di propaganda diffu-
so dalle organizzazioni sindacali 
•ui posti di lavoro; il riconosd-
nento delle istanze sindacali uni-

ai livelli di impianto come 

organismi contrattuali. II che 
pud e deve creare le premesse 
per rendere ancora piu ampia e 
continuativa la partecipazione 
democratica e unitaria dei fer
rovieri e delle istanze periferi-
che e di base dello SFI-CGIL. 
SAUFl^ISL e SIUF-UIL a tutte 
le scelte sindacali. 

Va sottolineato altresl I'impe-
gno che 1'azicnda assume in or-
dine alia estensione delle nor-
me per la tutela della salute sui 
posti di lavoro. per le agevola-
zioni ai lavoratori studenti. per 
la formazione professionale 
comprcnsiva anche di matene 
concerncnti I'attivita sindacale 
e per lo sviluppo delle attivita 
dei patronati confederali anche 
nelle FF.SS. 

L'esito positivo della verten
za condotta unitariamente e. 
senza dubbio, un ulleriore passo 
avanti sulla via del processo 
unitario. 

Sul nuovo accordo e sui suo 
significato il compagno Degli 
Esposti. segretario nazlonale 
dello SFI-CGIL, ci ha rilascia-
to la seguente dichiarazione: 

c II "nuovo" previsto dallo 
Statute e entrato finalmente an
che nelle ferrovie. Non poche so
no le novita del nuovo proto
collo. Tra questc la piu qualifi-
cante e quella relativa alle li-
berta interne e in particolare la 
abolizione della prerogativa 
azjendale di censurare la pro
paganda sindacale scritta e ver-
bale; il non diritto di limitare i 
problemi da porre all'ordine del 
giorno e da sottoporre al dibatti-
to nelle assemblee all'interno 
delle FF5S.: i! riconoscirnento 
del diritto di organizzare as
semblee anche durante Corario 
di lavoro per un totale di 12 ore 
all'anno e di tenerle nel posto 
di lavoro anche alia vigilia e 
nello stesso Ciorno dello scio
pero. 

«II secondo ordine di "novi
ta" riguarda il potere sinda
cale, cioe a dire il riccnosci-
mento a tutti gli effetti. compre-
so quello contrattuale, alle stes
se istanze sindacali di base e 
I'obbhgo dell'anenda di sotto
porre loro preventivamente tut
ti I problemi interessanti Tim-

pianto. II che. se messo in con-
fronto con quanto deciso la set-
timana scorsa dal consiglio di 
amministrazione delle FF.SS. 
(cioe a dire il decentramente ai 
dirigenti aziendali periferici di 
una consistente parte del pote
re decisorio operativo sinora 
detenuto dalla direzione gene
rale e dai servizi centrali del
le FS). rende evidente il va-
lore del pieno riconoscirnento 
contenuto nel nuovo protocollo 
delle istanze periferiche e di 
base del Sfi. Saufi e Siuf. 

«Si tratta ora di applicare 
sollecitamente e nei fatti que-
sti nuovi diritti e poteri otte-
nuti per i lavoratori e per i 
loro sindacati. per contribuire 
a generalizzare I'attuale ina-
deguata ramificazione delle 
strutture di base dei sindaca
ti unitari in tutti i posti di la
voro. essere cosl in grado di 
utilizzare ovunque questi mag
giori diritti che possono e deb-
bono consentire un'ancora piu 
ampia, continuata e unitaria 
partecipazione democratica del
ta categoria a tutte le scelte 
sindacali >. 

Per un contralto che rinnovi tutta I'azienda 

APERTA DAI SINDACATI 
LA LOTTA ALLA RAI-TV 

Disdetfo l'accordo che scade a fine anno - L'obietfivo e quello di modificare i'at
tuale politica aziendale basafa sulla parcellizzazione del lavoro e la divisione dei 
lavoratori - Gli indirizzi produttivi e la baffaglia per la riforma democratica 

I lavoratori della RAI-TV si 
apprestano ad affrontare una 
vasta battaglia sindacale, in 
coincidenza con la scadenza 
a fine anno del contratto di 
lavoro. capace di investire i 
nodi stessi della vita azienda
le che gravano in maniera or-
mai insopportabile sulle stesse 
condizioni di lavoro all'interno 
della Rai e sulle stesse fun-
zioni nazionali del massimo 
strumento pubblico di infor-
mazione. 

Proprio in questi giorni. in
fatti. i direttivi dei tre sinda
cati Rai (Fils Cgil. Fuls-Cisl 
e UH Spettacolo) hanno deciso 
di procedere alia disdetta del 
contratto su una piattaforma 
rivendicativa che testimonia 
chiaramente del notevole ap-
profondimento e sviluppo 
che ha assunto. negli ultimi 
mesi. la lotta opera ia nella 
azienda. 

D lungo documento dei sin
dacati, infatti. afferma che c il 
nuovo contratto deve rappre-
sentare un momento qualifi-
cante di contestazione della li
nea politico aziendale basata 
sulla partecellizzazione e sulla 
divisione dei lavoratori. rispon
dente ad una organizzazione 
capitalistica del lavoro. e rap-
presentare una svolta di qua
nta ». Piu avanti si afferma 
che il nuovo contratto « deve 
rappresentare un momento de-
terminante nel processo di de-
mocratizzazione dell'Ente. nel-
1'ambito della lotta per la ri
forma >. 

Questa esatta individuazione 
del rapporto intercorrente fra 
organizzazione del lavoro e 
funzioni nazionali dell'azienda 
risulta da altri punti del do
cumento. specie la dove si di
ce che occorre € conquistare 
ai sindacati il potere di con-
trastare e contrattare gli indi
rizzi produttivi dell'Azienda. 
che hanno come conseguenze 
fra 1'altro: i contratti a ter-
mine, l'uso del metodo di con
tratti di collaborazione a ca
chet che nascondono un vero 
e proprio rapporto di lavoro 
subordinate, l'uso dell'appalto 
indiscriminate, impoverendo i 
Centri di produzione e dequa-
Hficando i dipendenti Ral». 
Per svolgere questa azione — 

che comprende anche la ridu-
zione dell'orario di lavoro. un 
aumento in cifra eguale per 
tutti i lavoratori. la.riduzione 
delle categorie su una unica 
scala retributiva — i sindacati 
affennano di voler impegnare 
in prima fila nella lotta i 
c nuovi strumenti. di parteci
pazione e rappresentanza. co-
stituiti dalle Assemblee gene
ral! dei lavoratori e dei Con
sign di Azienda >. Sara anzi 
attraverso una consultazione 
globale che muova proprio da 
questi organismi (di recente 
costituzione alia Rai) che si 
vuole giungere ad una propo
ste organica da sottoporre alia 
direzione aziendale. 

Questo complesso fondamen-
tale di rivendicazioni nonche 
la strategia di lotta che viene 
delineata nel documento dei 
sindacati, trovano particolare 
significato — ed acquistano 
importanza che va al di la dei 
confini aziendali — quando si 
chiede che sia contemporanea-
mente sollecitato < il piu am
pio dibattito possibile sulle li-

nee della riforma democrati
ca della Rai-Tv. sulla scorta 
delle conclusion!' unitarie cui 
e giunta la Commissione ap-
positamente nominate, data 
anche la tendenza a risolvere 
autoritariamente — il 21 giu 
gno prossimo — la crisi diri-
genziale dell'Azienda sulla li
nea di una stretta dipenden 
za dall'Esecutivo *. 

E' evidente, infatti. che la 
< controriforma > che I'attuale 
gruppo dirigente della Rai (e 
del centra sinistra) stanno ten 
tando di imporre all'azienda 
risulterebbe certamente il piO 
forte ostacolo ad una reale 
democratizzazione della vita 
interna della Rai e ad una 
concrete qualificazione dei 
suoi dipendenti. E' soltanto 
in un diverso rapporto organi 
co con le forze democratiche 
del paese. e dunque in una 
Rai-Tv profondamente rinno-
vata. che le istanze di rinno-
vamento reale piu volte 
espresse recentemente dai la
voratori della Rai possono tro
vare uno sbocco. 

Camera 

Riprende oggi I'esame 
della legge sulla mezzadria 

Riprendera oggi alia Camera da parte delle commls-
sioni Agricoltura e Giustizia, in seduta congiunta, I'esame 
delle proposte dl legge per Ia trasformazione della mez
zadria e colonia in affltto. Ieri sera, intanto, si e riunita 
Ia commissione Agricoltura. 

Sul problema della riforma della mezzadria e della co-
Ionia si e registrata ieri una ferma presa di posizione da 
parte del PSI. II responsabile della sezione agraria di 
questo partite, il sen. Ercole Bonacina, ha Infatti dichla-
rato che «specie aU'indomani del chiarissimo slgniflcato 
delle consultazlonl elettorali, e bene confermare che il 
PSI non mutera di una virgola la sua posizione, intesa ad 
ottenere la soppressione effettiva di patti agrar! diversi 
dalla affittanza, salve le contropartite da prcdisporre 
per la piccola propriety, delle quail 1 socialist! si sono 
gia fatti proponent!». 

Dopo essersi augurato che «il rappresentante del go
verno assuma sublto dinanzi alia Camera un atteggia
mento dl aperta approvazione della riforma*, Bonacina 
ha affermato che il consenso del sociallstl a «forme 
d! riflnanziamento deH'agricoltura per ess! non soddi-
sfacenti, resta plu che mal subordinate all'approvazione 
della legge sulla mezzadria e colonia*. 

Let tere— 
alV Unita 

La vinlenza 
« silenziosa » 
Caro direttore, 

l'aw. Cutttca. portavoce di 
Agnelli, piange sovente dalle 
cotonne compiacenti della pa 
dronale Stamps lai-rime di 
coccadrillo tier le presunte 
violeme dei lavoratori FIAT 
nella lotta in corso. lo sono 
un operaio della FIAT di Ca-
meti. Voglio raccontarti un e-
pisodlo che dtmostra come la 
vtolenza, anche nella lorma 
plu odiosa perche tanto ctnl-
ca quanto a silenztosa ». viene 
invece quotidianamente perpe-
trata dal vadrone e da) suoi 
servt. 

Giorni fa, nella mia labbrt-
ca, un operaio, padre di 5 
flgli, recentemente trasferito 
dalla Spa di Torino alia FIAT 
di Camen ha avuto bisogno, 
per inderogabili esigenze fa
miliari, di un prestito dt 10 
mila lire. Lo ha chtesto alia 
direzione, naturalmenle con la 
graranzia della a trattenuta » 
alia fine del mese dalla busta 
paga, ma si e sentito dare 
questa inetlabile risposta-
«Non abbiamo liquidi non 
posslamo ». 

Una tpocrista che sottinten 
de, e chiaro, il classtco ricat-
tuccio: siete in lotta, non fao 
ciamo lavori a chl lotta Eb 
bene, i compagni dell'operaio, 
appena venuti a conoscenza 
dell'episodio hanno subito ri
sposto alia FIAT, organizzan 
do una piccola sottoscrizione 
che ha permesso al nostro 
compagno di avere la somma 
dl cut aveva bisogno. Non 
credo occorrano altri com 
menti, li lascio ai lavoratori 

Per ovvi motivi. non pub 
blicare il mio nome. 

LETTERA KIRMATA 
(Novara) 

I] parallelo forzato 
ed artificioso 
tra i due film 
Caro direttore, 

ho letto la lettera di Bruno 
Tom a proposito delle brevt 
nghe del Controcanale dedtca-
to a un servlzio suo e di Aldo 
Bruno comparso nella ruhri 
ca televisiva Cinema "70 (a 
proposito: to avevo scrttto 
Bruno e Torri: purtroppo, 
come avviene a volte, la « e » 
e saltata in tipografla e co-
si, anche per il singolare a-
malgama dei nomi, il servizio 
ha finlto per essere attribuito 
a un solo autore). 

Mi sembra che questa let
tera conferml. nella sostanza, 
le cose dette. sia pure con 
inevitablle sommarieta, in 
quelle righe. Io avevo avuto 
Vimpressione che il tentattvo 
di instaurare un parallelo tra 
il film di Dalton Trumbo (che 
narra la atroce rivolta di un 
reduce orrendamente mutUa-
to) e quello di Dery e Makk 
(che traccia il ritratto di due 
donne in attesa di un con-
giunto inviato in campo di 
concentramento nell'Ungheria 
degn anni SO) fosse forzato e 
artificioso e. in buona mi-
sura. strumentale. 

Non dico affatto che non 
potesse essere legittimo ten-
tare di rintracciare analogie 
formali o generalmente cut-
turali tra i due film (e i cri-
tlct chiamati a pronunciarsi, 
infatti le hanno rilevate): ma 
sta di fatto che, nel servizio. 
il parallelo si riferiva soprat
tutto al t recupero di determi-
nati valori umanistici» e alia 
pretesa * afflnita nelle vicende 
personali di Trumbo e Dery » 
(per dirla con la lettera di 
Torn). Ora, io ho contestato 
proprio questa chiave: perche 
non mt pare legittimo che si 
accosti la denuncia della guer-
ra imperialista e del meccani-
smo che la origina all'amara 
analisi del clima « stalinista » 
degli annl SO in Vngheria, e 
perche non mi pare corretto 
che si accosti la sorte di 
Trumbo, perseguitato dai 
maccarthysti negli Stati Uniti. 
a quella di Dery. esule dalla 
Ungheria dopo i motl insur-
rezionali del 1956 (e non ser
ve che poi, nel corso di que
sto accostamento, si suggeri-
sca di sfuggita. con tardiva 
restptscenza, che * stalinismo » 
e maccarthysmo hanno matri-
ci storiche e sociali profonda 
mente diverse: e vorrei an
che vedere). Paralleli di 
questo genere, mi sembra, 
possono essere fatti soltanto 
m nome di quel generico « «• 
manesimoB. appunto, che e 
tanto spesso Valibi delle peg-
giori mistiflcazionL Ed e un 
alibi c qualunquistico», pro
prio perche mistifica quella 
realta di classe che contrad-
dice I'esistenza di un * Uomo » 
con I'iniziale maiuscola. 

In questo tdiscorso* di Ci
nema 70, mancava quel punto 
di vista * strettamente di clas 
se e rivoluzvmario » (ma che 
signlflca queU'awerbio?) che 
una simile tematica esigeva e 
che, in un accenno del servi
zio, si rilevava essere caren-
te anche nei due film. Owia
mente, Bruno Torri avrebbe 
tutto il diritto di dire che 
quel punto di vista gli e e-
straneo, oppure di ricordare 
che ia TV opera entro certt 
confini di classe: ma perche 
si lamenta che altri rilevino 
questo e lo critichino? 

GIOVANNI CESAREO 

«Esentati» dalla 
messa ma 
costrelti a marciare 
Carissimo direttore, 

sono un aviere allievo VAM 
(vigilanza aeronautica milita-
re) presso la scuola centrale 
di Vtterbo. So che nel suo 
giornale e gia stata pubbli 
cata una lettera di un mio 
compagno che rtguardava la 
obbligatorieta della messa do 
menicale. Ml sento spinto da 
un senso di tobiettivtta de 
mocrattca* a comunicarle un 
fatto che spero sard preso in 
considerazione. II 30 maggio 
U colonneUo comandante ha 
annunciato, durante il con 
rueto dlscorso domenicale, 
che la messa sarebbe stata 
facoltativa. Ha aggiunto poi 
che coloro l quali non desl 

deravano parteciparvi, avreb 
bero potuto ritirarst nelle ca 
merate. Plu dei due tern dei 
presenti st allontanavano. ri-
nunciando appunto alia messa 
Ma a questo punto ci hanno 
costretto. sotlo mmacce <H 
vario tipo, a marctare tnqua 
dratt per tutta la durata della 
fumione religiosa Mi e %em-
brata una cosa molto dtso-
nesta e altrettanto sconcer-
tante Questa e la democra
zia attuale I 

Cordlali saintt. 
ON AVIERB 

(Viterbo) 

1 parlamentari 
comunisti per gli 
invalidi civili 
Caro direttore. 

mi rifensco alia lettera del 
compagno Mariano Passenni 
(pubblicata il "0-4) nella qua
le cgli st chtedeva il per
che della dispartta nell'tmpor-
to dell'assegno mensile con-
cesso ai sordomuti (12 000 li
re) ed agli invalidi civili as-
iolutl (18 000 lire). 

Quanto da lut asserito e ve
ro e sono giuste le sue pa
role di condanna verso questa 
soctetd e questo governo non 
solo per le mtserevoli cifre 
concesse, ma anche per I'as-
surda disparita negli tmpor-
ti degli assegni stessi Per ele-
vare questi assegm ad un uni
co importo pari a quello con-
cesso per i ciechi civili (32 
mila lire mensili piu 10 mila 
di mdennita dt accompapna-
mento in certt casi) nol par
lamentari comunisti sli/imo 
conducendo da tempo • una 
battaglia, ma non sempre la 
lotta degli interessatt e la no
stra azione riescono a farci 
avanzare su questa strada, 
stante la cattiva volonta del 
governo e della maggioranza, 
e la posizione paternalistica 
di molti dirigenti di enti. as-
sociaziont. unionl che dovreb-
bero curare oil interessi dei 
loro asslstltl. 

lo consiglio, nel caso pra-
ttco citato dnl compagno Pas-
serinl, che egli presenti do-
manda alia Commissione sa
nitaria presso il medico pro-
vincinle per ottenere il rico
noscirnento della qunliftca di 
invattrto citrtte. *n*fpvemio che 
la invaltditft vrincivale $ la 
paraltsi comvleta dealt nrti 
infenort. che e anche quel 
la che determina I'inabilita 
permanente In tal modo po-
tra ottenere il riconoscirnen
to di una mtnorazione vari 
al 100 per cento (della quale 
il sordomutismo e componen
ts secbndaria) e quindi. dal 
Comitato provinciate presso 
la Prefettura. la concessione 
dell'assegno mensile di lire 
18 000 

ANGELO JACAZZI 
fdeputato del P.C.I.) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Cl e impossible ospltare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che cl 
scrivono. e 1 cui scritti non 
vengono pubblicat) per ragio-
ni di spazio. che la loro col
laborazione e di grande utl-
lita per il nostro giornale. 
11 quale terra conto sia dei 
loro suggerimenti sla deile 
osservazioni critiche. Oggi 
ringraziamo: 

Claudio MELON1. Cagllan; 
Turi GHERDU. Milano; Giu-
lio GHIDONI. Castel d'A-
rio; Sebastiano NAPOLITA-
NO, San Salvo; S. A.. Prato 
{aPropongo che il nostro 
giornale, possibilmente in un 
giorno di diffusione straordt-
naria, pubblichi in una inle-
ra pagtna Vintero globo poli
tico, indicando tutte le bast 
USA e della NATO, le na-
zioni succubi di essi con i 
loro fantocci, ed i Paest com-
volti dalla guerra negli ulti
mi annit>); Nicolino MAN-
CA, Sanremo (il quale, dopo 
aver rilevato 1' ingiustlzia 
commessa nei confront! de
gli ex combattenti dipenden
ti da aziende private, denun
cia con forza il fatto che Q-
nora a nemmeno negli enti 
previdenziali quali INPS. I-
NAM, IN AIL e altri si appli-
ca la legge 336, in barba alle 
decisioni prese dal Porta
mento »); 

Antonio TEDESCO tche in-
via lire 1.000 per VUnita); 
Bruno e Giorgio DE MARIA. 
Varazze; Mario Z.. Torino; 
Rlnaldo ALBERANI, Bolo
gna; Tosca MARTINI, Ge-
nova (che invia lire 6.000 par 
VUnita); Umberto TREZZL 
Lido di Camaiore (che sol-
lecita il Parlamento ad ap-
provare la proposte dl leg
ge per il miglioramento dal 
• vergognosamente miseri as
segni detti eufemisticamente 
di benemerenza nazionale per 
i perseguitati politici antifa-
scisti*. Allega lire 10.000 par 
VUnita); Antonio DAMIANL 
Roma ImFra i tanti enti da 
eliminare che pullulano nel 
nostro Paese, vi sono certe 
societa che praticano presti-
ti ad alto tasso di interest* 
fra lavoratori a reddito fls-
soit); 

Ernesto LAND1. Salerno; 
Maria BICCI, Prato; Fran
cesco CAIANL, Firenze (che 
sollecita i parlamentari ad 
intervenlre al piu prestc per 
ottenere c una rivalutaztont 
delle esigue pensioni delle 
migliaia di vecchi lavoratori 
autoferrotranvieri»); Dome-
nico MAURO. Campana; As-
sociazione NaturaUsUca La-
riana, Como I* Entro a f 
luglio i Comitati provinaaU 
della caccia devono presen-
tare uffldalmente il calenda-
rio venatorio per la stagione 
11-72. Urge percid Vimme-
diata abrogazione deU'uccel-
lagione e delle cacce prima-
verili in tutta Italia. Chie-
diamo Vimmediato interven-
to del Parlamento per la 
conversione in legge in tem
po utile del decreto mtniste-
'iale relative*) 

Scrivctc letter* orevi indM 
do con cM*re*sa nome. eopiomc 
e tndirltm Oil araidera chr to 
calee M« campala U proprio no
me. «e lo orecM. Vt lettere non 
Annate, o alfUte, o con Brnu H-
lenfbtle. o ene recsno la tola In* 
caslonc • Un IT**M «1~- > nap 
vengono onMHcate. 


