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SETTIMANA SINDACALE 

II partito dei padroni 
Gli agrari sono stati isola-

ti. La vertenza per il con-
tratto di lavoro, che interes-
sa oltrc un milione e mezzo 
di braccianti e che la Con-
fagricoltura si ostina a non 
voler rinnovare, ha registra-
to un fatto nuovo: un accor-
do fra sindacati bracciantili 
e organizzazioni contadine 
(Alleanza e Coldiretti). I 
• piccoli > sono disposti a 
dare, i «grandi » no. Questo 
e il segno che la resistenza 
degli agrari, che possono pa-
gare e dunque devono paga-
re, 6 una resistenza politica, 
che trascende i contenuti 
economici del contratto. A 
questo punto non esiste piii 
alcuna ragione perche non 
vengano soddisfatte le riven-
dicazioni da tempo presen-
tate unitariamente dai brac
cianti. Gli agrari avranno 
del resto la risposta che si 
meritano: a cominciare dal 
21 marzo, allorche le loro 
aziende saranno bloccate da 
un grande sciopero di 24 
ore e sulle piazze a manife-
stare con i braccianti ci sa
ranno anche gli operai delle 
fabbriche, i quali hanno ca-
pito come la Confagricoltura 
abbia assunto un atteggia-
mento di sfida all'intero mo-
vimento operaio. Inevitabile, 
quindi, che con esso debba 
fare i conti. 

Ma l'accordo raggiunto fra 
braccianti e organizzazioni 
contadine porta ad altre con-
siderazioni. II fatto e di 
grande portata, non solo sin-
dacale. Innanzitutto e un po-
sitivo risultato della politi
ca di alleanze che la classe 
operaia non si stanca di por-
tare avanti in Italia. Sia il 
bracciante sia il coltivatore 
diretto devono diventare i 
protagonisti di una agricol-
tura rinnovata e trasforma-
ta. Entrambi stanno pagan-
do le conseguenze dell'er-
rata linea agraria della DC. 
Giusto dunque che marcino 
assieme, che il contadino non 

sia confuso con l'agrario, e 
giusto anche che il coltiva
tore diretto non veda nel sa-
lario del bracciante che la-
vora nella sua azienda, la 
causa dei propri guai, i qua
li hanno , ben diverse ori-
gini. 

Poi e'e ratteggiamento 
della DC da considerare. Non 
una parola di condanna e 
venuta da Forlani e soci nei 
confronti della Confagricol
tura, che pure 6 stata ora 
abbandonata anche dalla 
Coldiretti. Preoccupati come 
sono di non dispiacere al 
marchese Diana, i dirigenti 
democristiani mantengono 
uno stretto silenzio. Non 
hanno avuto nemmeno il co-
raggio di difendere il loro 
ministro del Lavoro, tratta-
to in maniera addirittura in-
sultante dalla Confagricoltu
ra in sede di trattative. La 
realta e che la DC ancora 
una volta ha fatto la sua 
scelta: fra braccianti e agra
ri, ha scelto gli agrari, ha 
scelto la loro linea che mira 
a togliere valore e conte-
nuto alle conquiste piii si
gnificative del 1971: la ri-
forma del collocamento e la 
nuova legge sulle affittanze 
agrarie. 

Anche in questo caso e 
possibile quindi misurare 
per intero lo spostamento a 
destra operato dalla DC (al-
tro che partito dei contadi-
ni!) e confermato, sempre 
in questi giorni, dall'appog-
gio ricevuto dalla Confindu-
stria nella sua assemblea 
annuale. Una specie di pat-
to elettorale e stato sotto-
scritto, un patto che potra 
avere gravi ripercussioni an
che dopo il voto del 7 
maggio. 

Quasi a suggello, il mini
stro dell'Industria in cari-
ca, il dc Gava, ha tenuto un 
incredibile discorso al gran
de padronato industriale ita-
liano. Ha assicurato presen-
t i e assenti sulla reale volon

ta della DC di non far cam-
minare le riforme, ha affer-
mato che il diritto di scio
pero deve essere esercitato 
con moderazione, ha dato 
tutta una serie di avverti-
menti a senso unico che 
hanno, non a caso, strappa-
to l'applauso deU'assemblea 
confindustriale. Gava insom
nia 5 andato perfino piu in 
la dello stesso Renato Lom
bard!. 

A braccetto della Confin-
dustria e della Confagricol
tura, la DC si ripresenta al
ia vigilia elettorale come il 
partito dei padroni. E que
sto e bene che lo sappiano 
i lavoratori tutti, delle cit-
ta e delle campagne, che 
tuttora sono in lotta perche 
nel nostro paese si affermi 
una diversa politica econo-
mica, basata sulle riforme e 
sullo sviluppo dell'occupa-
zione. II paese reale, quello 
fatto di operai, di contadini, 
di pensionati, di donne la-
voratrici, di ceto medio ope-
roso, il paese che chiede di 
cambiare, deve sapere che 
la DC ha scelto a destra, ha 
scelto i padroni. E' a Lom-
bardi e a Diana che non vuol 
dispiacere. Ecco la sua pre-
tesa « centralita ». E una po
litica di riforme della strut-
tura economica e sociale non 
la si pud portare avanti mar-
ciando a braccetto con chi 
ha tutto l'interesse che 1'at-
tuale meccanismo di svilup
po non venga toccato, per
che garantisce loro profitti 
e posizioni di rendita como-
da e parassitaria. Di que
sto bisogna avere piena co-
scienza e nel portare avanti 
le lotte e nel momento di 
esprimere il voto il 7 mag
gio. L'interelassismo della 
DC, cosi sbilanciato, deve 
essere condannato, alia DC 
e ai padroni bisogna farglie-
la pagare. 

Romano Bonifacci 

Scade a maggio e interessa 220 mila lavoratori 

I chimici verso il contratto 
Cosa e successo nelle fabbriche dopo la vittoriosa battaglia del '69 
L'attacco all'organizzazione del lavoro e la strategia padronale 

11 31 maggio scade il con
tratto dei 220 mila lavoratori 
chimici. e farmaceutici. I sin
dacati daranno la disdetta en-
tro la (hie di marzo. Gli obiet-
tivi di attacco all'organizzazio
ne del lavoro saranno i temi 
centrali della piattaforma da 
sottoporre al dibattito dei lavo
ratori. II 18 e 19. al fine di de
finite gli orientamenti unitari 
della piattaforma contrattuale, 
si riuniscono le segreterie del
la Filcea Cgil. della Federchi-
mici Cisl e della Uicid-Uil. 

• • • 
II 12 dicemhrc 1969 i 220 mila 

lavoratori delle aziende chimi-
che e farniaceutiche conquista-
no il nuovo contratto. A due an-
ni di distanza. il 16 dicembre 
1971 tutti i lavoratori del set-
tore. circa 500 mila. effcttuauo 
una giornata di lotta nazionale 
contro il * piano della chimi-
ca». Lo scioi>ero rappresenta 
anche un momento della vasta 
battaglia articolata che si svol-
ge nelle singole fabbriche. 

Filo rosso 
C'e un filo rosso che Iega 

queste due date. Lc lotte del 
*69 colgono la < lezione stori-
ca > della necessita di impe-
riire al padronato il facile re-
cupero di cio che e stato co-
stretto a dare. II movimento si 
pone quindi obiettivi capaci di 
aprire ampi margini per il pro-
seguimenlo. la continuita e to 
sviluppo dell'azione sindacale. 
dentro e fuori la fabbrica. 

Questo salto di qualita e il 
perno della battaglia contrat
tuale dei chimici. La categoria 
riesce ad obbattere quella prc-
messa (stabilita nel precedente 
contratto. quello del *66). che 
poneva e sanciva limiti alia 
contrattazione denbro 1'azicnda. 
E' una gr«snde conquista. strap-
pata ai padroni, dopo mesi e 
mesi di lotta (186 ore di scio
pero pro capite). RicorJianv.' 
gli altri ob.ettivi ra^nu.ti. Lo 
aumento salariale coglieva le 
forti spintc delle categoric in-
feriori. e rappresen'ava un pri-
mo passo rontro quelle discri-
minazioni salariali che nel set-
tore colpiscono soprattutto le 
masse femminile. 

La rivendicazione-salario si 
Iega saldamente con quella sul-
ja modifica della struttura clas-
sificatoria e delle qualifiche. II 
contratto determina uno sposta-
rnento complessivo. con un pas-
taggio per circa il 70T> degli 
operai della IV. alia III catego
ria c un conseguente sventa-
gliamento in alto. 

Una grossa rottura politica si 
realizza anche sul tema «am-
biente ». Per la prima volta si 
afferma che questo e materia 
di, contrattazione e si ribalta 
di' faito tl criterio della mone-
tizzazione. I lavoratori chimi
ci sono poi i primi a fissare le 
40 ore. 

Se non si registra un vero 
e proprio salto di qualita sui 
problemi normativi (per le ferie 
perd vienc fissato un minimo di 
tre scttimane e si realizza un 
awicinamento fra gli scatti 
operai e impiegati) e nella con-
duzione c nello svolgersi della 
lotta che i lavoratori chimici 
scoprono in prima persona nuo-
vi strumenti. Non era facile 
superare la vecchia concezio-
ne che la fabbrica chimica 
«non si pud fermare >. non 
era facile cice smuovere la pe-
sante condizione di subordina-
tione op?raia all'azienda. C'e 
on episodio che invece da la 

' nrfsura della nuova capacita 

operaia di appropriarsi della 
lotta. Porto Marghera, novem-
bre '69: il consiglio di fabbrica 
del Petrolchimico divide i re-
parti con cartellini di colore di-
verso e solo davanti ai cancelli, 
prima di entrare in fabbrica i 
lavoratori conoscono i modi di 
effettuazione dello sciopero. Si 
c inventano ^ cosi le « ore im-
produttive»: al solo Petrolchi
mico se ne effettuano 2.900. 
complessivamente circa 7.000. 

Dalla lotta articolata nasco-
no i delegati: la crisi del rap-
porto fra direzione sindacale 
e base viene supcrata da que
sto nuovo strumento di organiz-
zazione. Solo in alcune fab
briche del Sud. che esprimono 
ugualmente una grande volonta 
di lotta, si registrano serie dif-
ficolta nella costruzione di que
sto nuovo rapporto: difficolta 
che pesano tuttora e che ser-
vono da esca a spinte antiuni-
tarie. II giomo in cui il nuovo 
contratto viene firmato (la piat
taforma era stata elaborata at-
traverso una consultazione di 
base) attorno al tavolo delle 
trattative sono ' raccolti circa 
500 lavoratori. 

Ma cosa e successo. concluso 
il contratto. dentro le fabbri
che? Ne parliamo con i com-
pagni Cipriani e Perna segreta-
ri della FilceaCgil. «Dopo una 
naturale fase di riflusso — 
spiega Perna — che ha colpito 
in particolare gli impiegati e i 
tecnici. egemonizzati invece nel 
'69 dal movimento, il dopo 
contratto ha mantenuto la pro-
messa. E' risaltata, con forza. 
la grande conquista politica 
del diritto e delta necessita del
la contrattazione*. La valuta-
zione dei risultati e delle linee 
di s\i!uppo di questa non pud 
prescindere dalla strategia 
espressa dal padronato. 

Nell'industria chimica in Ii-

Intenso 
programme 

di lotta 
dei petrolieri 

Le segreterie nazionali del
le Federazioni dei petro
lieri esaminato l'andamento 
delle azioni di sciopero nel 
settore del petrolio privato, 
hanno deciso rintensificazio-
ne della lotta, vista la chiu-
sura del deposito di Livomo 
e le minacciate riduzioni di 
personale addetto al traspor-
to e alia distribuzione dei pro-
dotti negli altri depositi Gulf. 

I lavoratori della Gulf han
no risposto alia provocazlo-
ne proclamando una giornata 
di lotta in tutte le unlta ope
rative dell'azienda per il gior-
no 14 marzo prossimo, con il 
pieno appoggio delle organiz
zazioni sindacali. 

Le segreterie hanno deciso 
di proclamare un ulteriore 
sciopero nazionale di tutti i 
lavoratori del settore nei gior
ni 21 e 23 marzo. 

Al termine di questa mani-
festazione di lotta prosegui-
ranno gli scioperi con le mo-
daliU fissate in precedenza 
e cioe uno sciopero di otto 
ore effettive ogni 5 giorni. per 
i lavoratori turnlstl. a partlre 
da lunedl 27 marzo e una 
giornata di sciopero per tutti 
gli altri lavoratori del setto
re nei giorni 27 e 31 marzo, 7 
aprlle 1972. 

nea generate cssa si e andata 
e si va esprimendo attraverso 
la concentrazione di socteta, la 
costituzione di impianti di gran
di dimensioni ad utilizzazione 
continua, il largo uso di investi-
menti pubbb'ci nell'area dei ser-
vizi e della produzione di ma-
terie prime, con destinazione al 
capitale privato delle produzio-
ni piu ricche. II disegno padro
nale dentro le aziende si e 
espresso con l'uso di vecchi 
strumenti (attacco all'occupa-
zione. blocco degli investimenti, 
taglio dei cosiddetti € rami sec-
chi >. uso politico di una crisi 
economica che e crisi struttu-
rale) ma anche con il tenta-
tivo di adattare l'organtzzazio-
ne capitalistica dei lavoro alle 
nuove rivendicazioni operaie e 
in particolare a quelle del-
1'orario. e delle qualifiche: si 
istituiscono o si ampliano i tur-
ni e si realizzano rot azioni, nei 
pcriodi di riposo. in modo da 
ottenere la massima utilizzazio
ne degli impianti. Per quanto 
riguarda le qualifiche poi il pa
dronato tende a creare forti 
diversificazioni fra un'elite di 
.spccializz.it i e la massa di la
voratori generici. Un risvolto 
di questo disegno e 1'amplia-
mento continuo della pratica de
gli appalti che investe interi 
seltori del ciclo produttivo. 

Articolazione 
E' il "71 l'anno della contrat

tazione articolata. Ricaviamo 
alcuni significativi dati. in pro-
posito. dal « supplemento al n. 7 
di " Sindacato e societa " ». la 
rivista della FilceaCgil. Tutti 
i grossi complessi del settore 
chimico e farmaceutico (come 
d'altronde altre fabbriche stes
so «comparto >. quali quelle 
del vetro. della gomma. del
la ceramica ecc.) sono stati 
investiti da battaglie aziendali: 
cosi per \n Montedison, la Sir. 
1'Anic. la Snia. Un totale di 77 
aziende. con 103 accordi rag-
giunti e circa 90 mila lavoratori 
interessati. II. consistente dato 
quantitativo conferma I'acqui-
sizione da parte del movimen
to della contrattazione arti
colata come linea politica che 
ha i suoi filoni principali ncl-
1'aumento degli organici. nella 
ulteriore riduzione e controllo 
dell'orario di Ia\oro. nel su-
peramento degii appn'ti. nel ri-
conoscimento dei delegati. nel
la modifica deU'ambiente di la
voro: insomma nell'attacco al 
1'attuale organizzazione del la
voro. 

E non e un caso. in questo 
senso. che dure siano le re 
sistenze delle aziende (basti 
considerare che la vertenza 
Montedison e aperta da circa 
un anno) che hanno potuto far 
leva, anche. su alcune ogget-
tive difficolta del movimento. 
su alcuni limiti delle lotte. Dice 
il compagno Cipriani: cLa con
trattazione articolata non ha 
saputo esprimere fino in fondo 
quel nuovo fronte di alleanze 
che lc battaglie del '69 ci 
avevano fatto intravedere. La 
stessa politica per le riforme 
non ha saputo trovare il suo 
necessario ^upprrto nella condi
zione operaia. L'attacco all'or-
ganizzazionc. <!al canto suo. c 
rimasto troppo chiuso dentro 
la fabbrica. perdendo quind: 
respiro strategico. E mancata 
cioe per molti vcrsi — conclu
de — la capacita " politica " 
di saldare contratto con rifor-
ma. fabbrica con societa». 

, Franceses Raspini 

Grande risposta di massa alFintransigenza agraria 

SI PflEPAR A L0 SCIOPERO 
i i * * 

dei braccianti e dell'mdustria 
Oltre 6 milioni di lavoratori scenderanno in lotta per imporre alia Confagricoltura e al governo le 
rivendicazioni poste con il patto nazionale - Una vertenza di interesse comune per tutto il movi
mento sindacale del nostro paese - Astensioni di 2-4 ore in tutti i settori, 24 ore nell'edilizia 

Con la positiva intesa rag-
giunta da Alleanza contadini. 
Coldiretti e federazioni dei 
braccianti per 11 patto nazio
nale. 11 grande movimento di 
lotta dei lavoratori agricoli 
acqulsta nuovo vlgore nella 
azlone unitaria con le altre 

categorie dell'Industria per ple-
gare 1'lrraglonevole intransi-
genza del padronato agrario. 
SI e appena conclusa la set-
timana di scioperi articolati, 
di manlfestazloni, assemblee e 
di Incontrl con gli operai del
l'Industria. e 11 movimento e 
ora fortemente impegnato nel
la preparazlone della giorna
ta nazionale di lotta dei 21 
marzo. 

In quella giornata scende
ranno in sciopero non meno 
di 6 milioni di lavoratori: con 
il milione e 700 mila brac
cianti e salariati agricoli ci 
saranno infatti 1 metalmecca-
nici. gli alimentaristi, gli edl-
11 (che hanno una loro speclfi-
ca piattaforma di lotta, con 
obiettivi che convergono nella 
sostanza con quelli dei brac
cianti). i chimici. i tessili e i 
pollgraficl. 

E' in sostanza la grande 
maggloranza del movimento 
ooeralo italiano che incroce-
ra le braccia martedi 21 mar
zo. a concreto sostegno della 
azione dei braccianti. Questa 
decisione era gia stata presa 
nei giorni scorsi dalle orga
nizzazioni sindacali. Venerdl 
scorso si sono quindi riuni-
te presso il Centro operativ* 
unltario le segreterie confe
deral! e delle federazioni na
zionali delle categorie dell'In
dustria. per esaminare insie-
me con le segreterie del brac
cianti lo stato della vertenza 
cui sono Impegnati gli ope
rai agricoli e per decidere in 
concreto gli impegni di mobi-
litazione e di lotta per il 21. 

Nella riunione si e costata-
to che nell'attuale situazione 
l'irrigidimento da parte della 
Confasrlcoltura ha acquistato 
un significato politico che ri-
chiede un forte impegno di 
risposta di tutti I lavoratori 
e. in particolare. dei lavorato
ri dell'Industria. Tale comune 
volonta di lotta — si e osser-
vato nel corso della riunione 
— e derivata non soltanto dal 
giudlzio politico sulla verten
za stessa. quanto dal conte
nuti che sono al centro del
la vertenza bracciantile e che 
sono di interesse comune a 
tutto il movimento sindacale 
del nostro paese: problemi 
della parita previdenziale, 
contrattazione aziendale e in-
tervento del sindacato su in
vestimenti e occupazione. 

In questo senso e in ordine 
alia proclamazione dello scio
pero nazionale di 24 ore dei 
braccianti per il 21 marzo. le 
federazioni di categoria della 
industria hanno deciso di at-
tuare nella stessa giornata una 
azione di sciopero da 2 a 4 
ore in tutti i luoghi di lavo
ro. sulla base di decision! da 
stabilirsi localmente. Gli edili 
che, come abbiamo detto, han
no una loro specifica piatta
forma con obiettivi sostanzial-
mente convergent! con quelli 
dei braccianti. hanno confer
mato il loro Impegno di lot
ta di 24 ore. 

Infine la riunione ha con
fermato le manifestazioni lo-
cali di rilievo nazionale che 
erano gia state indicate nella 
riunione del 23 febbraio. nel 
corso delle quali parleranno 
dirigenti nazionali dei brac
cianti, delle confederazioni e 
delle categorie dell'industria, 
Oltre a cio si terranno le ma 
nifestazionl programmate in 
tutte le province. 

Fiom-Fim-Uilm 
contro 

Taumento dei 
prezzi Alfa 

Le segreterie PIOM. FIM. 
UILM nazionali e provincial! 
di Milano e Napoli ribadisco-
no la protesta dei lavoratori 
dell'Alfa Romeo contro la de
cisione della direzione azien
dale di aumentare 1 prezzi di 
listino di buona parte delle 
autovetture in produzione. 
« Fanno rilevare — afferma un 
comunicato — la continuita so-
stanziale che passa tra questa 
decisione e la linea tenuta su 
questo terreno dalla Fiat nel-
l'ultimo periodo. in ottempe-
ranza all'invito esplicito for-
mulato dal padronato privato 
perchd tutte le aziende del-
1'auto facessero propria l'ini-
ziativa di elevare i prezzi. 
Sottolmeato che la decisione 
dell'Alfa e tanto piu grave in 
quanto si trutta di una azien
da pubbllra, che stimolando e 
potenziando le sointe Inflazio-
nistlche In atto. si richiama an-
ch'essa nei fatti a motlvazlo-
ni essenzialmente antisinda-
cali. le segreterie nazionali e 
provincial! dei metalmeccani-
ci ritengono lndispensabile un 
intervento del poteri pubblici 
che renda esnliclta ed operan-
tc la volonta di impedire il 
continuo ripetersi di questi ve-
rl e propri attl d! ritorslone. 
Le segreterie FIOM, FIM, 
UILM chiedono la convocazio-
ne urgente di un Incontro con 
I minlstri del Bilanclo e della 
Programmazlone economica, e 
delle Parteclpazionl statali. 

Conclusi i lavori del Consiglio generale 

La CISL non 
fa chiarezza 

sulPunita 
Numerosi interventi avevano richiesto posizioni 
«non fumose »- Confermato il congresso straor-
dinario - Approvato il documento della segreterla 

Per lutla la giornata di lerl e proseguito II dibattito al 
Consiglio generale della Cisl. A tarda sera 1 lavori non era-
no ancora conclusi. Gil Interventi sulla relazlone dl Stortl sono 
stati molto numerosi. Dalle sintesi che vengono date alia 
stampa (a differenza del Consiglio generale della Cgil che 
si 6 svolto alia presenza dei giornalisti questa assise e a 

Una recente manifestazione dl operai agricoli e dell'indusiria per il patto nazionale bracciantile 

Ferina risposta unitaria alia Confindustria 

I sindacati non rinunceranno 
aH'autonomia rivendicativa 

Una chiara nota CGIL, CISL, UIL — I lavoratori non sono di
sposti a subire la ristrutturazione capitalistica delle aziende 

Gil uffici" stampa dellR 
CGIL, CISL e UIL hanno pre-
so posizione sulla assemblea 
della Confindustria in cui si 
afferma che «Ting. Lombar
ds nella relazione all'assem-
blea della Confindustria. 
ha parlato delle riforme in 
modo del tutto parziale. mo-
strando di preoccuparsi esclu-
sivamente del possibili effetti 
che le riforme possono avere 
sul piano dello sviluppo delle 
iniziative industriali. special-
mente per quanto riguarda il 
settore edilizio. In altri ter
mini. per Lombard!, le rifor
me non sono uno strumento 
per migliorare gli standards 
di vita sociale e per riequi-
librare 1 rapporti di potere 
esistenti, ma solo occasion! 
per rilanciare l'attivita specu-
lativa degli industriali nei set-
tori in crisi Questo risponde 
alia Iogica, condannata dai 
sindacati ed awersata dai la
voratori con la lotta, di fare 
con le riforme un'opera di 
mera razionalizzazione del si-
stema 

«Piti gravi — prosegue la 
nota unitaria — sono le affer-
mazioni che riguardano i rap
porti sindacali. L'esigenza, che 
egl! esprime di « avviare i rap
port! sindacali ad una nuo
va e piu civile impostazione » 
i sindacati la condividono nel
la sostanza, anche se devono 
ricordare airing. Lombardi 
che le lotte e le vertenze di 
questi anni. per quanto dure 
e spesso piene di tensione. so
no state lotte sempre «clvi-
li» grazie al senso di respon-
sabillta dei lavoratori e delle 
loro organizzazioni, al quale 
non sempre ha corrisposto un 
comportamento padronale al-
trettanto responsabile. Ma I 
sindacati non possono accetta-
re le condizioni che il presi-
dente della Confindustria po
ne per quests nuovi rapporti. 
Non possono accettare la cen-
tralizzazione di tutti I IIveili 
contrattuali. nfe la definizione 
centralizzata dei contenuti e 
delle forme della contrattazio
ne aziendale. ne limiti all'ini-
ziativa sindacale tendente a 
modificare la organizzazione 
del lavoro anche attraverso la 
azione delle nuove strut*ure di 
fabbrica, Quello che 1'ing. 
Lombardi ha esplicitamente 
chiesto e la regolamentazione 
della contrattazione. e che il 
sindacato si faccia garante 
della « disciplma » del lavora
tori. e che il sindacato sacri-
fichi la propria autonomia. 
consentendo in questo modo 
al padronato di ricostituire 
nelle aziende i rapporti sinda
cali che le lotte di questi an
ni hrnno cambiato e dl proce-
dere, sostanzialmente indistur-
bato. alia ristrutturazione 
delle aziende. 

«Le organ:zzazioni sindacali 
rifiutano ogni ipotesi e ogni 
Iogica del genere. e Ting. 
Lombardi sa benissimo che, 
per i sindacati, anche il coor-
dinamento confederale ha il 
senso prec'so non di mOTtifi-
care ma di valorizzare politi-
camente 1'autonomia rivendi
cativa. H solo modo per in-
staurare nuovi rapporti con J 
sindacati e J lavoratori sta 
nell'Ipotesl che 11 padronato 
prenda atto che i vecchi equl-
librl di potere nelle fabbriche 
sono superati e che J sindacati 
e I lavoratori non possono ri-
nunclare a cambiare l'organiz-
zazione della produzione e del 
lavoro e non sono disposti a 
subire passivamente 1 proces-
si di ristrutturazione capita-
stica ». «. 

Nuove azioni all'Aeritalia 

Convocato 
i) direttivo 
della CGIL 

Per il giomo 18 e stato con
vocato il Direttivo della CGIL. 
L'ordine del giorno della riu
nione e il seguente: definizio
ne della posizione della CGIL 
in ordine ai problemi della 
risposta alia Confindustria. 
Relatore sara il segretario 
confederale, compagno Aldo 
Bonaccini. 

5 ore di sciopero negli sta-
bilimenti dell'Aeritalia dopo , le 
risposte negative dell'azienda 
alle richieste dei lavoratori. 

La direzione Aeritalia ha ri-
badito che non intende appli-
care il contratto delle Parte-
cipazioni statali in tutti gli 
stabilimenti e assumere impe
gni precisi per la garanzia dei 
livelli occupazionali e degli in
vestimenti. per lo sviluppo pro
duttivo. 

Questa completa chiusura da 
parte padronale ha imposto la 
rottura delle trattative e con-
seguentemente la decisione del
la delegazione FIM FIOM 
UILM di continuare la lotta. 

porte chiuse), non resta facile 
cogliere in tutti i suoi aspetti 
il senso del dibattito, le po
sizioni che stanno emergendo. 

La stessa relazione di Stor-
ti, insoddisfacente ed elusi-
va rispetto alia importanza 
dei problemi che stanno di 
fronte al movimento sindaca
le, primo fra tutti quello del
lo sviluppo del processo uni* 
tario, non ha dato alia di-
scussione una impostazione 
chiara e netta. 

«A nessuno — ha rileva-
to Roberto Romei, segretario 
generale deH'Unione sindaca
le di Milano — deve essere 
concesso il diritto di veto sul 
processo di unita sindacale ». 
Una richiesta di chiarezza e 
venuta anche dal segretario 
dell'Unione di Torino il qua
le ha sottolineato che la Cisl 
« deve essere chiara sulla sua 
volonta unitaria, fino in fon
do e rispettare rigorosamen-
te i contenuti del documento 
di Firenze *. Del Piano ha 
anche respinto l'ipotesi di non 
tenere il congresso per l'uni-
ta come gia deciso o di far 
scivolare i tempi. Ipotesi che 
sono state alTacciate nel di
battito da coloro che, all'in-
terno della Cisl, da ormai mol
to tempo ostacolano l'unita 
sindacale. E' proprio di fron
te agli attacehi che sono sta
ti portati all'unita da diri
genti della Cisl come Sartori, 
Simonti, Carlo Romei, che la 
richiesta di chiarezza venuta 
fuori nel dibattito acquista 
importanti significati. 

« A noi — ha rilevato il se
gretario generale degli edili 
Stelvio Ravizza — compete 
l'onere di dare una risposta 
che non dia atto ad equivoci, 
che non sia fumosa e soprat
tutto che confermi la nostra 
coerenza e la nostra credibili
ty alia vocazione unitaria, ri-
confermando gli impegni di 
Firenze >. 

E chiarezza sarebbe stata 
necessaria anche rispetto al
le proposte avanzate dalla 
Cgil per bruciare le tappe del 
processo unitario, attuando 
tutti gli impegni di Firenze 
con anticipo. Numerosi inter-
venuti hanno preferito eludere 
il problema, rivolgendo gene-
riche e immotivate accuse al
ia Cgil a proposito del pro
blema dell'autonomia, richie-
dendo subito la attuazione 
delle incompatibilita da par
te dei dirigenti della Cgil. La 
pretestuosita di tali argomen-
tazioni viene fuori dalle stes-
se argomentazioni che sono 
state usate da alcuni dirigen
ti Cisl. Simonti della Fisba 
per esempio se la e presa 
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«LTnciclopedia deU'antifascismo e della 
Resistenza k fatta con una competenza. 

. direi uno spirito. abbastanza rari >. 
PAOLO SPRIANO rUnlti 24.11.1971 

• Costituisce indubbiamente il piu com* 
' pleto strumento dlnformazione critica sul

la lotta antifascista in Italia, utile sia ai 
- lettori sia agli studios! *>. 

AURELIO LEPRE RinmscJta 3.12.1971 

• Oltre a essera un prezioso. anzi lndi
spensabile strumento di consultazione e 
di lavoro. quest'Enciclopedia e anche una 
arma nella battaglia per la liberta che, 
purtroppo. siamo costretti a ricomlnciare ». 
UO VALIANI LEspresso 5.12.1971 

• Ouando ropera sara completa. Cantifa-
scismo possiedera indubbiamente il suo 
piu importante documento •. 
ANGELO DEL BOCA n Giomo 22.12.1971 

•rSono sbalordito davanti ai lavoro e alia 
capacita che vi sono stati profusi. Dopo 
averci ietto dentro per due ore. posso 
solo dire che sara di enorme utilita per 
tutti noi-. 
DENIS MACK SMITH Oxford 14.12.1971 
-Un'opera che ha oeH'eccezionale tra il 
ftorire di fasulli dizionari universal!». 
GIUUO GOfllA Paese Sera 21.1.1972 
• Di lettura adatta a tutti, soprattutto ai 
giovani che invocano nel processo di " ca-
pire la storia " obiettivita e chiarezza, non~ 
propaganda e trionfalismo -. 
PIERO NOVELLI Gazzetta del PopoJo 95.72 

• Neirinsieme. per profondita e serieta di 
ricerca. essa rappresenta un sussidio pre
zioso per chi si occupi o si interessi in 
modo serio alia storia contemporanea e 
ai problemi politic! contemporanei >. 
NIKOLAI PflOGIOGHIN Pravda 175.1972 

con il compagno Lama e con 
la Cgil perche si richiamano 
sempre alia «lotta di clas
se ». Cosa questa che al diri-
gente della Cisl non piace. 
Ma allora non si venga a ti-
rare di mezzo l'incompatibi-
lita (la Cgil ha piu volte riaf-
fermato che gli impegni sa
ranno mantenuti). Quello che 
non si vuole 6 un sindacato 
di classe. unito, che dia piu 
forza ai lavoratori. Tali posi
zioni hanno suscitato vivaci 
reazioni. Paolo Nardini, se
gretario dell'Unione di Lec-
co ha ricordato che la Cgil 
«non ha mancato alia lette-
ra degli impegni sottoscritti a. 
« L'unita — ha proseguito — 
deve essere possibilmente di 
tutti. ma in alternativa dob-
biamo accettare l'ipotesi di 
fare l'unita con quella parte 
della Uil che e disponibile >. 
Eraldo Crea. segretario ge
nerale degli alimentaristi 
Cisl ha afiermato che «oc-
corre sciogliere il nodo della 
cosidetta unita di tutti che 
appare a questo punto come 
un paravento che non riesce 
a nascondere le nostre dif
ficolta e contraddizioni inter
ne T>. La riconffrma dell'uni-
ta come risposta politica e 
stata sottolineata dal segreta
rio dei metalmeccanici Pa-
gani, il quale ha detto che 
itornare indietro significhe-
rebbe portare la Cisl alia 
scissione, cioe all'autodistru-
zione v. 

Una riconferma della scel
ta politica dell'unita e venu
ta anche dal segretario gene
rale aggiunto Vito Scalia. il 
quale ha definito la « Cisl cer-
niera dell'intero processo uni
tario ». Scalia ha detto che 
« nessuno puo e deve diser-
tare la battaglia dell'unita ». 
Ma non ha detto quale posi
zione si deve assumere nei 
confronti di chi, di fatto, ha 
gia disertato. 

AI termine del dibattito sono 
stati- presentati tre ordini del 
giorno. uno della segreteria. 
uno di un gruppo che fa capo a 
Marini della Federpubblici. uno 
del gruppo di Sartori. segreta
rio del sindacato dei braccianti. 
II documento della segreteria 
parte dalla affermazione che 
«l'unita e una scelta irrevoca
ble » e riconferma la convo-
cazione del congresso straordi-
nario per il 21 di settembre. Se 
cio puo rappresentare un ele-
mento positivo vi e da dire pe-
ro che non viene fatto alcun 
cenno alia situazione determina-
tasi con le decision! prese dal
la maggioranza della UIL. A 
questo proposito si dice che 
< la UIL sottraendosi ad impe
gni libera men te e solennemente 
sottoscritti pone una seria ipo-
teca sulla sua credibilita. sol-
leva dubbi legittimi sulla sua 
autonomia rendendo oltretutto 
ambigue le proprie proposizioni 
sindacali >. Ma non si entra nel 
merito di quanto la maggioran
za della UIL ha afiermato ri-
lanciando la tesi degli copposti 
estremismi >, riprendendo la te-
matica padronale della « conflit-
tualita permanente». tratteg-
giando un sindacato subalterno 
alle scelte del governo. Si par-
la quindi di riconferma del
l'unita di tutti i lavoratori e 
delle loro organizzazioni. si c ri
chiama la UIL agli impegni as-
sunti >. Ma non si fa chiarezza 
su cosa la CISL intende fare 
se questo richiamo alia UIL 
non venisse accolto. proprio 
mentre la CGIL aveva afferma-
to l'esigenza. per dare una ri
sposta alle forze antiunitarie. di 
andare avanti. di assumere de-
cisioni chiare e inequivocabili 
da parte di chi all'unita vuole 
andare. II documento inoltre non 
accetta la proposta della CGIL 
di bruciare le tappe deH'unita. 
con nuovi atti unitari. 

Si tratta quindi di un docu
mento che non chiarisce tuf-
ficicntemente la situazione. in-
soddisfacente rispetto alle esi-
genze reali prodotte dalla si
tuazione che si e determinata. 
II secondo documento chiede una 
pausa di riflessione, sospenden-
do per il momento c tutte le 
operazioni gia awiate o da av-
viarsi per i precongressi di 
scioglimento >. riconfennando la 
data del congresso straordinario. 
Proprio nel momento in cui sa
rebbe necessario dare nuove 
spinte al processo unitario. pco-
porre una pausa di riflessione, 
di fatto. sigmfica creare nuovi 
ostacoli. II terzo documento ri-
pcte le tesi degli antiunitari e 
chiede la non effettuazione del 
congresso. modificando le deci-
sioni assunte a Firenze. 

Dopo la presentazione di que
sti documenti la segreteria si 
c riunita per esaminare al
cune richieste di emendamen-
ti da apportare al documen
to. La riunione e riprcsa po-
co dopo lc 21. Si e nvuto 
un dibattito vivace su que
st ion i proceduraii che metteva-
no in luce pero la crescita di 
dissensi politici in seno alia 
CISL. Poi si e passati ai voti. 
11 documento presentato dalla 
segreteria e stato approvato 
con 73 voti a favore. 40 con-
trari e cinque astenuti. Quello 
del gruppo di Marini ha avuto 
24 voti a favore. 8 astenuti e 
86 contrari mentre quello di 
Sartori ha ottcnuto 13 voti fa
vor c vol i. 5 astenuti e 95 con
trari. Prima del voto i metal
meccanici hanno dichiarato di 
votare a favore del documento 
della segreteria pur con alcune 
riserve sulla sua formulatione. 
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