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GGILLA FORZA DEI t AVOR ATOM 
PER USGIBE D A l l A CRISI 

Nei temi per P8° congresso la proposta politica della Confederazione, frutto dell'esperienza unitaria-Tuttoilmovimentoimpegnato 
su una linea chiaramente alternativa a quella che sinora ha caratterizzato l'azione dei gruppi dominanti e del governo - Priorita alle 

scelte per il Mezzogiorno - Piena occupazione e sviluppo agricolo - Le riforme sociali - II processo di unita sindacale 
PubbHchiamo ampt stralci 

dei temi per il dibattito con-
gressuale della CGIL (appro-
vati all'unanimita dal Con
sigHo Generals il IS mono 
1973). 

Una grave e profonda crisl pesa Bulla 
vita economic* e politica dell'Italla. La 
crlsl e giunta ormal ad un punto ta
le, che 11 perlcolo dl un generale ar-
retramento mlnaccla 11 nostro paese, 
se non si avanza coragglosamente sul-
la via del progresso economico, sociale 
e politico. 

II famoso «mlracolo economico» — 
In base al quale i gruppl dominanti 
pensavano di poter legittimare il loro 
controllo nella societa — ha mostrato 
tutta la sua fragllita e Inconsistent, 
non appena sono venule a mancare le 
condizionl eccezionali, che avevano con-
sentlto l'espanslone del sistema capita-
llstico Itallano. Le classl dominanti non 
sol tan to si mostrano incapaci di guida-
re la societa nella necessaria opera ri-
formatrlce, ma di fatto ne ostacolano 
un equllibrato sviluppo economico e 
sociale. L'intero Mezzogiorno e nume-
rose altre regionl restano condannate al 
sottosvlluppo; anche nelle zone megllo 
dotate, parti cospicue delle rlsorse ma-
terlall non sono lmpegnate e troppe 
energle umane vengono mortlflcate o 
condannate alia disoccupazione; le pic-
cole lmprese delle campagne, dell'ar-
tigianato, dell'lndustria minore e del 
commerclo, sono emarginate o elimi
nate dalla spietata lotta per 11 control
lo dei mercati e delle fontl di produ
zione; l'ammlnlstrazlone pubblica non 
e In grado di realizzare gli interven-
tl che la societa le chiede, ne di sti-
molare efficacemente l'lniziativa eco-
nomica, ne di garantire il normale e 
indispensabile contribute dei suoi ser-
vizi; gli investimenti languiscono, tal-
volta slno al punto dl non consentire 
l'efficace adeguamento degll lmpianti 
nei settorl produttivl, dl lnnovazione e 
di progresso tecnologico; la ristruttu-
razlone mutila parti essenziali deH'ap-
parato lndustriale; le forze attive per 
la produzione diminuiscono Inesorabil-
mente, a fronte del crescere della po-
polazione, talche la formazlone del red-
dito nazionale ricade su un gruppo sem-
pre piu ristretto dl clttadini, mentre 
s'estende l'ampiezza del settori parassi-
tarl e improduttivl; la scuola appare 
sempre meno in grado di assolvere al 
proprlo compito di educazione perma-
nente, di ricerca e di formazione per 
le attivita professional!, ne le giovanl 
leve trovano piu — al termine dei ci-
cll scolastici — occupazione. sicurezza 
e possibilita di affermare nei lavoro 
le loro personalita... 

Provalgono e si aggravano nei siste
ma economico Itallano tendenze alia 
sostanzlale stagnazione. mentre salari, 
pension!, conquiste sindacali, redditi 
delle famiglie, risparmi faticosamente 
accumulate Impegni del bilancl pubbli-
ci per 11 Mezzogiorno, sono pesante-
mente taglleggiati da una inflazione or-
mai galoppante della quale e slntomo 
eloquente il contlnuo rlncaro del costo 
della vita. H fallimento del primo pro-
gramma economico nazionale sintetiz-
za in modo eloquente questa realta. 

LA SVOLTA POLITICA A DESTRA. 
Utillzzando e orovocando al tempo 

Btesso 11 profondo malessere, che da 
questo stato di cose deriva a settorl 
estes! della societa. forze di ispirazione 
conservatrice hanno fatto cadere una 
pesante crisi sui rapporti sociali e po-
litici. Cid alimenta continuamente quel 
clima di tensione e di precarieta che 
dalle bombe di piazza Fontana grava 
sulla vita italiana e che trova dram-
matica conferma nella ripresa dal grup-
pi reazionari, negli attacchi alle liber
ta sindacali, nei ricorrente tentativo dl 
spostare sempre piu a destra l'asse 
della vita politica. 

Malgrado la sua organlca debolezza 
e l'impotenza ad agire con efficacia, 
il governo voluto dalla DC e presiedu-
to dall'on. Andreotti, e espressione del
la involuzione politica imposta al pae
se e dell'aperta svolta a destra che se 
ne vorrebbe dedurre. Esso appare ogni 
giorno piu funzionale all'attuale crisi del 
capitalismo italiano ed ai tentativi di 
uscire da essa. attraverso la afferma-
zicne di un ordine sociale, che. privi-
legiando la rendita e il profitto. ne 
scarica l'onere sulle masse lavoratricl 
e popolari. Questa condizione politica 
incerta e carica di 'poteche negative 
sulle stesse istituzioni repubblicane uscl-
te dalla Resistenza. trova ulterlorl 
espressionl negli atteggiamentl, talvol-
ta apertamente autoritari di gruppi dl-
rigenti e settori deU'Amministrazione 
statale. 

Ma la presenza dl quest! germl dl 
degenerazrone del tessuto economico. 
sociale e politico del nostro paese, e 
malgrado la pressione che esercitano 
su di essa e sulla sua azione. la clas-
se lavoratrice mantiene ad un livello 
assai alto le proprie volonta unitarie 
di rinnovamento della societa e le ca
pacity di lotta per la sua emancipa-
zione. L'onentamento e le scelte uni
tarie che il movimento sindacale sa 
esprimere. di fronte ai probleml politi-
ci del paese. Ie decislonl della Confe-
renza di Rcggio Calabria e quelle del 
Convegno nazionale tenuto a Napoli per 
il Mezzogiorno, il successivo sciopero 
generale del 12 gennaio. la forte e du
ra lotta contrattuale del metalmecca-
nici con le manifestazionl che la Indi-
vidunnno (e tra le quali sp:cca il gran-
dioso Convegno di 250 mila lavoratorl 
a Rr,ma>. 1'altro sciopero generale del 
27 febbralo. sono aspettl eloquent! dl 
quella volonta Cos! come lo sono le 
molte azioni d! sciopero. le dlmostra-
zioni. le grand! assemblee democrati-
che. nelle quail vivono la passione ci
vile e antifascista del lavoratorl dl 
ogni reglone e categoria e 11 tenace coe-
rente impegno di trasformare la socie
ta italiana nei senso che Indlca la Co-
stituzione repubblicana. E* questa la 
forza declsiva sulla quale pu6 e deve 
basarsi una iniziativa del sindacato per 
ridare slanclo e fiducia alia vita eco
nomica, sociale e politica del nostro 
paese... 

UNA GRANDE INIZIATIVA DI CLAS-
SE E NAZIONALE. 

...La classe lavoratrice. portatrlce dl 
Ideali antifascist! e democraticl, ha la 
possibility e la capanta di contribulre 
ton efficacia a quella azione dl .rinno-

• vamento, che corrlsponde alle sue storl-

che lstanze dl progresso umano e so
ciale ed alle profonde aspirazionl dl 
emanclpazione che le sono proprie. 

Nei trentesimo anniversarlo degll 
scioperl che tanto concorsero alia ca-
duta della dlttatura fascista, la COIL 
indlca al suol mllltanti e propone al 
lavoratorl dl ogni categoria, all'lntero 
movimento sindacale, alle forze sociali 
e politiche di ispirazione democratica 
l'esigenza assoluta dl lmpegnare le lo
ro migliori energie in una grande ini-
ziatlva di classe e nazionale, per dar vi
ta ad una nuova fase dl sviluppo eco
nomico, sociale e politico del nostro 
paese, la quale batta le forze che por-
tano la responsabilita della svolta a 
destra, affermi appleno i valori della 
democrazia e della liberta, utlllzzi tut-
te le rlsorse, per asslcurare una mi-
gliore qualita alia vita dei lavoratorl 
e degll Italian! tutti. 

Nei capltolo dal congresso di Livor-
no (Giugno 1969) ad oggi vengono ana-
lizzate le lotte sindacali dell'ulUmo qua-
driennio « che hanno scosso il potere del 
padronato » oltre che «I'esperienza ed i 
risultati conseguiti dai lavoratori sia 
nelle lotte contrattuali che in quelle 
per le riforme » senza sottacere le dif-
ficolta, i dlfetti e gli errori di dire-
zione. Vengono, inoltre, esaminate le 
notevoli esperienze unitarie del movi
mento sindacale che hanno permesso 
di contrastare la s/ida politica della de
stra economica e di respingere il ten
tativo di rivincita del padronato per 
caricare sulle spalle del lavoratori e 
della popolazione le conseguenze della 
piit grave crisi, economica e politica, 
degli ultimi venti annt. 

La proposta politica 
della CGIL frutto 

delPesperienza 
unitaria 

La condizione attuale e conseguenza 
di una serie di fattori intern! ed inter-
nazionali. Si scontano vizi e responsa
bilita gravissimi dei gruppl Imprendi-
toriali prlvati e pubbllcl, il loro disar-
mo e la diserzione di fronte alia in-
vadenza del capitale straniero. la In-
capacita di prevedere e di assumere 
coraggiose Inizlative trasformatrlcl, la 
rinuncia dei govern! a svolgere una 
diversa azione dl indirizzo, selezlone e 
stimolo: vizi resi piu gravi da una di-
rezione della Pubblica ammlnistrazlo-
ne inadeguata alle eslgenze dl uno Sta
to moderno. democratico e fortemente 
Industrlalizzato. Tutto cid grava In mo
do intollerabile sul lavoratori e sulla 
lntera societa. 

Le masse lavoratricl hanno conqul-
stato una sempre piu chlara cosclenza 
della loro funzione nella societa e re-
spingono questo stato e le prospettive 
in esso lmplicite. E' cosl possibile ro-
vesciare la tendenza In atto, condurre 
l'economia a uno sviluppo qualificato 
da una crescente domanda dl benl. dl 
servizi collettlvl e dl Investimenti per 
l'occupazione. utillzzando a questo fine 
tutte le rlsorse esistentl ed Impegnan-
do coerentemente 11 capitale pubbllco 
e 11 potere statale nella lotta per una 
nuova politica economica e sociale. 

La CGIL propone che tutto II movi
mento sindacale si Impegni su una li
nea chiaramente alternativa a quanto 
ha caratterizzato sinora la azione del 
gruppl dominanti e del governi. Men
tre respingiamo qualsiasi tendenza ad 
imporre una politica del redditi e del
la pace sociale. combattiamo in modo 
esplicito l'invito all'alleanza di natu-
ra corporativa sollecitata dal gruppl 
capitalistic! coslddetti piu avanzatl. che 
— sotto veste di voler contribulre a 
liquidare la rendita (come del resto 
e neeessarlo, ma non suffldente) — 
vorrebbero In realta subordinare la 
classe operaia alle scelte che essl pro-
grammano e Impongono. 

UN PROGRAMMA DI SVILUPPO ECO
NOMICO E SOCIALE. 

La proposta politica dell'Vni Con
gresso della CGIL si esprime nell'ado-
zione di un programma dl sviluppo 
economico e sociale, di trasforroazione 
politica, che assicuri al Paese II pleno 
impiego delle sue risorse, una fase dl 
rinnovato slanclo delle sue energie pro-
duttive e moral!, dl ripresa non piu 
costruita sul sacrificio e 11 supersfrut-
tamento delle masse. 

II movimento sindacale resplnge an
che ripotesi dl una tregua sociale, de-
stinata a eternare 1'attuale situazlone e 
ad Imbavagliare la classe lavoratrice. 
Lo scontro con 1 nemici della politica 
di sviluppo deve mantenere caratteri-
stlche di vivacita. asprezza e continul-
ta, se appunto si vuole persegulre in 
modo efficace quell'obiettivo dl cam-
blamento. 

Ma noi proponlamo che la lotta el 
svolga in una nuova condizione, su un 
terreno d'azlone, attorno al quale strin-
gere lavoratori e strati sociali lntenne-
di interessatl a spezzare le strozzatu-
re esistentl e a garantire una vita so
ciale e civile piu libera e piu ricca. 
L'esperienza ha largamente dlmostra-
to n fallimento di tutte quelle conce-
zioni sindacali non basate su questa 
cosclenza del ruolo democratico e na
zionale della classe operaia™ 
La sintesi politica che 11 movimento sin
dacale pud offrire per gli annl "70 e 
invece profondamente diversa, sia per 
le condizionl fatte maturare dalla lot
ta emancipatrice dei lavoratori, che 
dalla acuita cosclenza politica dell'a-
zione operaia nella fabbrica e nella 
societa. 

PRIORTrA' PER IL MEZZOGIORNO. 
Priorita assoluta va alle Initiative per 

II Mezzogiorno e nelle aree meridiona-
II. alia eslgenza dl una generale ripre
sa della pressione per lo sviluppo eco
nomico e sociale nei Sud e alia propo
sta di procedere attraverso pianl eco-
nomico-urbanlsticl opportunamente !n-
tetrrati. Cid Impllca di agire diretta-
mente sulle cause dl fondo e attuali. 
spostando 11 peso magglore deU'axlo-
ne e della pressione sindacale sugll 
aspettl strutturall. Non si pud piu to' 
lerare che 11 problema del Sud conti
nul ad essere rlguardato sotto una dl-
menslone storlca: esso deve divenire il 
punto dl appllcazionc espenerale e at
tuale delle migliori energie della no
stra societa. 

Una immaglne del grandioso corteo che conclusa la manifestszlont del sindacali a Reggio Calabria. 

Una strategla per l'azione merldio-
nalistica presuppone: 

— 1'approntamento dei grandl suppor-
tl lnfrastrutturall (assetto ldrogeologl-
co, approvvlgionamento dl acque, con-
solidamento della montagna, grandl vie 
di comunicazione e port!, preparazione 
del tessuto urbanlstlco Indispensabile a 
una politica di decollo lndustriale); 

— 11 consolidamento e la quallflca-
zlone del ruolo della agrlcoltura meri-
dionale, orientata in modo selettivo; 

— La deflnlzione dl programmi dl 
lndustriallzzazlone coerentl con le ca-
ratteristiche ambientall economlche e 
sociali delle aree meridtonall ed lnse-
riti in pianl integratl dl sviluppo eco-
nomico-territoriale; -

— la qualificazione assoluta verso ta
ll oblettivi dell'intervento pubbllco, del
la spesa pubblica per investimenti, del
le politiche dl lncentivazione e soste-
gno, della preparazione scolasWca e 
professional, del programmi delle 
aziende a partecipazlone statale; 

— la valorizzazlone dell'opera del 
minore ceto produttivo merldionale; la 
lniziatlva dl gran parte di esso e og
gi umiliata, sia dai processl dl unifi-
cazione del magglorl gruppi nelle aree 
gia industriallzzate del Paese, sia dal-
l'approdo a sbocchl meramente specu-
lativi apertlsl nei Mezaoglorno 8tesso_ 

LA PJENA OCCUPAZIONE. 
La plena occupazione Impllca n su-

peramento del modo, nei quale si sono 
espansl sinora consumi ed investimen
ti all'lntemo e il loro rapporto con la 
parte dell'attlvita produttlva destlnata 
al mercato estero. Cid signiflca che II 
soddisfaciroento crescente del blsgonl 
individual! primari e dei blsogni socia
li della collettivita nazionale, devono 
guldare e stimolare uno sviluppo ba-
sato sull'espanslone qualiflcata della do
manda Interna. In tale modo si pun-
ta alia effettlva Inverslone dell'attua-
le spontaneo meccanismo dl sviluppo 
della vita economica e sociale, sinora 
basato sulla crescita dell'offerta di be
nl e dl servizi commlsurata e orientata 
dalla valutazione di ristrette convenlen-
ze del padronato, spesso solo Imme
diate e puramente azlendall. Cid tanto 
piu che tale crescita Incontra ostacoll 
di ordine ambientale neU'organlzzazio-
ne civile della societa, cozza contro 
competltivita piu agguerrite e flessio-
nl nei consumi e si tramuta In tendenza 
al sottoutilizzo degli lmpianti, delle rl
sorse materiall e della forza lavoro„ 

L'ECONOMIA AGRIOOLA. 
L'agrlcoltura non pud essere conslde-

rata un settore reslduo, passlvo e assi-
stito. Essa pud e deve dare un contri
bute rllevante, fornlre al Paese pro 
dott! allmentarl, adeguatl nella quan-
UU, nella quanta e nei prezzo, ed es
sere In grado di sollecitare una do
manda agglantlva dl benl Industrial! 
e dl consumi sociali- La gestione cap! 
tallstlea deDlagrloZHtiirB e la politica 
agraria del governi, hanno fatto falli
mento sotto 1 pronnkponomlco. sociale 
e civile. L'agrtccrtai/v^i'aiia e Infattl 
sempre pla lncapacfc . j trronte alle 
eslgenze del Pjf»siP»rurw^ent« un 

scambi ccurnT > / K*sn 
sta per sublrj^ " / >» mes 

sa In crlsl della politica agricola co-
munltaria, ad opera degli Statl Uniti, 
che rivendlcano e impongono plO lar-
ghl mercati per 1 loro c surplus » agri-
coli. Una parte conslstente del terrtto-
rio agricolo, la collina e la montagna, 
sono abbandonate dall'uomo, esposte al 
dlssesto, alle frane, alle alluvionl, che 
dlstruggono a monte e nelle pianure. 

La politica dl sostegno del prezzi, 11 
protezionlsmo cereallcolo. hanno privile-
giato la rendita e 1 proflttl degll agra-
rl, ma non hanno salvato o permesso 
lo sviluppo delle aziende contadine. La 
emlgrazione dei bracclanti e del conta-
dini (verso 11 settore lndustriale, e l'e-
stero, e verso attivita terziarie in gran 
parte Improduttlve) ha raggiunto ritml 
e livelli patologicl. Davantl a questa 
situazlone 11 padronato agrarlo non sa 
proporre altro, se non H mantenimen-
to delle garanzle di proflttl e rendlte 
a spese della produttlvlta generale del 
settore, 1'ulterlore subordlnazlone del 
lavoratori e del eontadinl e la loro 
espulslone da] processo produttivo-. 

_ Scelta essenzlale: incanalare gli 
Investimenti pubbllcl verso Ie aziende 
associate gestite dai lavoratorl e dal 
eontadinl; cid non mortirica il ruolo 
che possono svolgere anche Ie Impre-
se capltallstlcbe che — nei quadro del 
pianl territorial! e dl sviluppo — si 
fmpegnlno a realizzare le trasforma-
zioni necessarle ad asslcurare lo svi
luppo della produzione e delFoccupa-
zione, a garantire 11 rispetto dei dlrittl 
sindacali e legislativi conqulstatl dai 
lavoratori. 

LE RIFORME SOCIAL! 
~ Le riforme sociali nei sistema del

la lstruzione e scolastlco in specie, del-
I'edilizia popolare e del trasportl dl 
massa, della sanlta, offrono lmpulsl 
Immedlatl per colplre posudonl di ren
dita, di prlvilegio e di potere, e per 
quallficare ed espandere la domanda 
per consumi e per investimenti. 

In parUcolare, la scuola e la ricer
ca sclentifica, in un quadro di profon
do rinnovamento democratico di queste 
strutture, devono portare alia piena 
utllizzazlone del patrimonlo e delle po-
tenzlalita culturaU e InteUettuall del 
nostro paese e devono costltulre una 
cemlera fondaroentaie tra lo sviluppo 
della cultura e della sdensa, a tutti l 
livelli, ed 11 nuovo sviluppo economi
co e sociale che vogllamo affermare. 
Nei persegulre un'azlone di ri forma In 
questl settorl, occorre la plena consa-
pevolezza del rapporti direttl che Iega-
no 1 probleml della scuola e della ri
cerca sclentifica a quelll deU'occupa-
zione e dello sviluppo. degll sbocchl 
professlonali e della organizzazlone e 
divisione sociale del lavoro. 

Una manovra represslva Investe an
che II settore del «tempo libera* de
dicate alia cultura. del cinema e del 
teatro. Essa costltutsce una mlnaccla 
diretta alle liberta dl espressione e dl 
parola e alia stessa democrazia Da 
cid la necessita che 11 movimento sin 
dacale si Impegni dlrettamente nella lot 
ta per la ri forma deila RalTV. del-
I'editorla e per la crescita dl struttu 
re democratiche nei campo della cul
tura, sostenute dalle Regionl e diffuse 
particolarmente nei Mezzogiorno. . 

Una piu efficace 
pressione di lotta 

e una piu 
avanzata unita 

II persegulmento coerente degll oblet
tivi contenutl nella proposta politica 
generale che la CGIL avanza al suo 
VTJi congresso. richiede la mass! ma 
tensione delle energie della classe la
voratrice la piu efficace pressione dl 
lotta, per respingere le implication! del
la svolta a destra e fare avanzare nei 
Paese ed a livello europeo una nuova 
fase dl politica economica e sociale, se-
gnata dalla volonta democratica delle 
masse lavoratricl e popolari™ 
Difendere il dirttto di sciopero 

-.Nella situazlone attuale occorre re
spingere e battere ogni tentativo di 11-
mitare 11 dlritto dl sciopero ed evita-
re di ripiegare verso forme di auto-
control to burocraticamente conceplte ed 
appllcate. Si acuisce la necessita di una 
corretta dlrezlone politica delle lotte, 
In coerenza con gli oblettivi che il 
sindacato si propone. In presenza dl 
un attacco massicclo per conculcare, 
Impedire o limitare 1'esercizlo deH'azlo. 
ne sindacale diretta, 11 sindacato re
splnge Ie forme dl lnterferenza e dl 
lntimidazione che si sono recentemen-
te presentate attraverso precettazionl, 
Interventi sul picchetti. mlnacce con
tro lo sciopero nei pubbllcl servizi. cosl 
come le misure per 11 fermo di poll-
zia. II sindacato ribadisce la piena ac-
canita difesa del libera esercizlo della 
attivita sindacale e 11 rlfluto dl ogni 
regolamentazione IeglslaUva e limltativa 
della sua attivita, cosl come dello scio
pero— 
L'articolazione delta lotta 

Lo sciopero generale ha costltulto un 
momento lmportante dell'unita dl clas
se e della conqulsta dell'opinione pub
blica agli oblettivi dl rinnovamento del 
sindacato. Ma esso non e di per se 
sufficlente a garantire continuity ed 
efficacia alle lotte per Ie trasforma-
zionl economlche e sociali. Da qui la 
eslgenza dl proporsl l'articolazione del
la lotta anche per Ie rivendicazlonl 
inerentl ad una nuova politica econo
mica e sociale. Tale articolazlone non 
pud essere efficacemente lntesa come 
sempllce effettuazione dl azioni gene-
rail, sia pure In ambltl piu rlstretti. 
Essa richiede 1'lndlvlduazlone precisa 
di plattaforme e dl contropartl coe
rentl con la dlmensione terrltorlale^. 
7/ rapporto lavoratorisindaaiU) 

L'estendersl del processl di parted-
pazione e dl democrazia sindacale ha 
consentlto dl migliorare conslderevol-
mente II rapporto fra lavoratorl e sin
dacato: malgrado eld serie deficenze so
no apparse nei collegamento tra lavo
ratorl e movimento sindacale. duran
te la conduzlone delle vertenze sul gran
dl temi della occupazione e delle ri
forme. Gravi difettl di lnformazione e 
dl partecipazlone devono essere corret-
ti, si da rendere 11 piu rawiclnato pos

sibile il momento del confronto con le 
autorita del governi centrale e regio
nal! e con le forze politiche e 1'altro 
del rapporto con Ie masse del lavora
tori. Un ruolo essenzlale possono svol
gere le assemblee di azienda specif!-
camente destinate al dibattito d! que
sto tipo dl problem!... 
II Patto federatlvo 

...Nelle condizionl attuali II processo 
unitario matura verso obiettivi nuovl, 
grazie all'unlta di azione consolidata 
nelle lotte e conservando 11 punto rii 
riferimento essenzlale dl una direzione 
unitaria, costltulto dalla Federazione 
CGIL CISL-UIL. Superando anche reti-
cenze e ostillta, lo sviluppo dell'unita 
sindacale ha toccato la fase federativa 
nella quasi totallta delle categorle, e 
si sta completando a livello regionale 
e provinciale. Ma 11 patto federativo 
— realizzato con una formula non cor-
rlspondente a quella avanzata dalla 
CGIL — non pud essere constderato 
un momento dl approdo; la realizza-
zione delle sue strutture non deve di-
ventare un freno alia costruzfone del
l'unita organlca In tempi ravvicinati e 
crediblll, ma anzl uno stimolo verso 
dl essa. 

II Patto federatlvo si qualiflca. quin-
di, come una esperlenza transltorla. nei 
cul ambito si sviluppa un processo 
permanente di arricchimento e di ap-
profondimento della pratica unitaria. II 
contlnuo avanzamento del processo uni
tario a tutti i livelli. vertical! e orlz-
zontali. k infatti la condizione per II 
progresso dell'unita generale. Cid Impll
ca il rafforzamento dell'unita al livelli 
di base, a partire dai Ccnslgli dl fab
brica e dalla gensralizzazIone del Con
sign di zona, stimolando ed esaltan-
do la partecipazlone dei lavoratori e 
dei process! di democrazia sindacale... 

...Per questa ragione la CGIL rit'ene 
che. nella fase attuale. l'autonomla e 
I'unita siano garantite dalla caoaclta 
del sindacato nei suo Insleme dl ren
dere permanente il rinnovamento del
le strutture, dei metodi di direzione e 
dell'azlone dei grupDl dlrleenti O'd si 
realizza soprattutto favorendo. anche al
l'lntemo del Patto federatlvo. l'evoluzio-
ne verso espressionl piu avanzate dl 
unita. 

Le vlcende dl questl annl hanno In-
segnato che l'oblettivo dell'unita non 
pud essere affidato soltanto alia flssa-
zlone dl scadenze. ma ad un Imoesno 
quotidiano nei quale po;vsono concreta-
mente misurarsi 1 progressivl avanza-
mentl. In questo modo I'unita sinda
cale dlventa lo sbocco finale dl un 
processo contlnuo. Occorre operare par-
tendo dalla consapevolezza che nella fa
se attuale II movimento sindacale non 
* piu nei fatti costltulto da tre or-
ganizzazioni divise. anche se non e an-
cora divenuto una sola orsanlca realta 

Sul problema dell'incomvatihWtn. 
mentre viene riaffermato il diritto 
alia malizia politica dei lavoratori e 
del militanti sindacali e quelln di par-
tecipare nalla formazione della volon
ta e dell'orientamento dei partiti». si 
sottolinea che dal VU conqreato ad 
oggi sono state realizzate le misure di 
incompatibility Per i cast residui ven
gono nvanzate due proposte ftesi A 
e test B). 

Per una politica 
internazionale 

unitaria 
e antimperialistica 

CGIL, CISL e UIL conceplscono II 
Patto federatlvo anche come Impegno 
a sproiettare a livello comunitario le' 
posizionl comunl in materia di politica 
economica e sociale », ma tutta la evo-
luzione verso la unita sindacale non 
pud essere positivamente considerate. 
senza la deflnlzione di una comune 
politica internazionale e la soluzione dei 
problem! anche organizzativi che essa 
comporta. La fase attuale, dopo la fir-
ma deU'armlstizlo nei Vietnam, e ca-
ratterizzata dallo scatenarsi della nuo
va tempesta monetaria. dal contrastl 
fra potenze capltallstiche ad essa Im
plicit! e dall'lncombere di condizionl 
sempre piu drammatiche ne! paesi sot-
tosviluppati o in via di industrializ-
zazlone. 

Tutto cid postula per il movimento 
sindacale italiano l'adozione di un chia-
ro orientamento anumperialfstlco e an
tifascista. a favore della pace, della li
berta e deirindipendenza dei popoh_ 

-Per quanto attiene aU'Europa capl-
tallstlea, Indispensabile ed urgente ap
pare I'affermarsi dl un orientamento 
sindacale non subordinate, capace dl 
contestare I process! del sistema capi
talistic© ed Ispirato all'autonomia di 
classe. Un simile obiettivo rappresenta. 
d'altra parte, un contributo lmportan
te. che la classe lavoratrice dei paesl 
dell*Europa capitalistlca pud dare alia 
lotta dei lavoratori e dei popoll del 
Terzo mondo. Per 1'insleme delI*Euro-
pa continentale e necessaria la deflnl
zione di un rapporto tra I sindacatl 
dei paesi capitalistic! e quelll dei paesl 

. socialist!, sviluppato sul temi dl comu
ne Interesse, che tenga realistlcamente 
conto della diversItA del regiml social! 
nelle due aree. ma super! II ristretto 
ambito delle reiazlonl bilateral!. Tale 
processo di riawlclnamento e gia in 
corso e presclnde dalle stesse centrall 
lntemazlonall. La preparazione dl una 
conferenza sindacale europea va In tal 
senso ed e pienamente sostenuta dal
la CGIL. 

E" in questo quadro che va const-
derata la recente creazlone della « Con
federazione Sindacale Europea*. Mal
grado le caratterlstlche unilateral! del
la sua creazlone. essa ha aperto una 
dialettlca nuova tra le Conrederazlonl 
sindacali europee.-

Per quanto riguarda rnftttiazione al
ia F.SM. (Federazione Stndncale Man 
diale) vengono prospettate due ipotesV 

TESl A — fSottolineato che fl pro
blema dell'attiliazione della CGIL va 
constderato alia luce dei processl um-
tart e dello stato attuale delle cenlrali 
sindacali intcrnazionali): 

-Per II momento e flnche dureran 
no Ie condizionl attuali. non appare po
liti camente posit I va I'eventuale disaffl-
liazione della CGIL dalla FSM, fermo 

restando l'impegno della CGIL ad ope
rare per un orientamento piu sicura-
mente unitario della FSM, che consen-
ta di contribulre al superamento degll 
schleramentl che oggi divldono 11 mo
vimento sindacale nei mondo. 

TESl B — (Considetata la necessi
ta di inserirci nei movimento sindaca
le dell'Europa ocddentale e di quali/i-
care i rupportt con i smdacati dei vaesi 
soctaltsti): 

...In queste condizionl il superamen
to del rapporto statutario dl affiliazio-
ne tra CGIL e FSM, per modlflcarlo 
in un rapporto di paitecipazione della 
CGIL, nei suo lnsieme. alle inizlative 
e attivita adottate dai s'.ndacati dei pae
si socialist! e della ste">sa FSM. e una 
misura reallstica che restituisce alia 
CGIL piu ample possibilita dl azione 
sul terreno dell'impegno unitario in 
Italia ed in Europa... 

La politica 
organizzativa 
della CGIL 

Le novita piu rilevanti maturate sul 
piano organizzativo. dal VII Congresso 
ad ô K!, riguardano il rapporto fra sin
dacato e lavoratori, caratterizzato dallo 
sviluppo impetuoso della partecipazlo
ne e daH'affermarsi di nuove struttu
re unitarie di base che hanno dato 
luogo ad un diverso modo di essere 
del sinc'acato in generale ed in parti-
cola,re all'interno dei luoghl dl lavoro... 

.L'incontro tra le forme nuove dl 
prespn7rt dei lavoratori e l'organizzazio-
ne ha cons;ntito di realizzare una este-
sa. eff:cace e vlttoriosa azione politica 
di massa che. mentre ha emarginato 
posizior.i awenturistiche, ha permesso 
insipme ad una piu avanzata strate-
gia anche i'affermarsi di una fase piu 
impeenata del processo unitario. Que
sta crescita dell'unita. che e il dato 
politic piu signiffcativo dal VII Con
gresso ad oggi, e stato II fatto oiu 
influentp sui fenomeni di crescita ee-
nerale del sindacato. producendo. anche 
a livello di societa. una avanzata del 
valori culturali e di democrazia 

In questo periodo si e avuto un forte 
aumentu desli iscntti al sindacato. ed 
in particolare alia CGIL che ha esteso 
la sua presenza organizzata in nuovl 
settori e zone soprattutto fra I giovanl 
colare all'intemo dei Iuoghi di lavoro... 
alia vita sindacale.-
Un sindacato unitario di classe 

...La CGIL ribadisce la sua scelta dl 
fondo: essa e una organizzazlone sinda
cale unitaria dei lavoratori. volontana, 
democratica, autonoma, di classe, par
te dei movimento che non si diluisce 
in esso e che vuole adempiere ai com-
piti di direzione che sul piano teorico, 
politico ed organizzativo Ie competono. 
Una organizzazlone che sa rapportarsi 
con le piu ampie forze sociali. inte-
ressate ad una politica di sviluppo al-
ternat:vo, presenti nei paese e con le 
loro associazioni ed orgamzzazioni. Le 
sue strutture — che non sono un fatto 
neutro ne definibile una volta per tut
te — devono essere funzionali all'attua-
zione della sua politica ed al consolida
mento delle regole di vita dell'organiz-
za-̂ ioue basata sulla partecipazione dei 
lavoratori. sulla democrazia. I'unita e 
i'autonomia. La CGIL ritiene che questi 
pnncipi devono quallficare anche U fu-
turo sindacato unitario. 

Dal VII Congresso, nei luoghl dl la
voro e soprattutto nelle fabbnehe. si 
6 sviluppato ed affermato, un muta-
mento qualitativo delle strutture sin
dacali, con la diffusione dei delegati e 
del Consign dei delegati che sono gia 
presenti in oltre ventimila aziende. can-
tieri e altri iuoghi di lavoro Questo 
salto qualitativo e anche la conseguenza 
delle scelte di politica sindacale volte 
a: conquistare una nuova e diversa 
organ.zzazione complesstva del lavoro; 
una gestione di base delle lotte e del
le conquiste contrattuali e la ricerca 
di una saldatura con I problem! piu 
general! presenti nella societa— 
I delegati 

II primo nucleo deU'organlzzazione 
sindacaitr di base e costituito dal grup
po di lavoratori che — indlpendente-
mente dalla qualifica — si ntrovano e 
nco!»oscono, per condizionl di ambien-
te e per collocazione. in una situazio-
ne « on.ogenea » all'interno del proces
so produttivo e deU'organlzzazione del 
lavoro Questo gruppo esprime una sua 
rappresentanza (delegato) che ha il com
pito di tutelarne gli interessi nell'am-
bito di una linea unificante declsa dal-
l'insifnie delle rappresentanze dei varl 
gruppi esistenti (ConsigHo del delega
ti) ed ha. altresl. il compito di as-
sicurare una direzione sindacale del 
grupoo stesso. 

—Nella elez-.one del delegati dovran-
no essere adottati cnteri che realizzl-
no II massimo di democrazia e di uni
ta. garantendo la estesa partecipazione 
dei lavoratori. la loro libera scelta e 
assiciirando la piu vasta rappresentan
za di opinionL 
Dliitln di rlcttorato 

_.L'lns!eme dei fenomeni che. In que
sti anni hanno caratterizzato questo 
rapporto sindacato - lavoratori non pos
sono considerarsi fatti contingent!. Essl 
comportano certamente una vcrifica del
la concezione del sindacato e del mo
do dessere del suo rapporto con tutto 
il movimento™. 
II ConsigHo dei delegati 

...II ConsigHo dei delegati ha tutti I 
poten ed 1 compiti del sindacato nei 
luoghl di lavoro in particolare per 
quanta attiene alle scelte nvendicative, 
alia direz:one dell'azione sindacale, al
ia gestione delle trattatlve: questi com-
pIM. In riferimento alia diffusione dl 
forme di lavoro precario. fra cul Tap-
palto e 11 lavoro a domicilio. devono 
estenners1 anche a questi aspettl im
portant! dell'organizzazione del lavoro. 
in collegamento con 1 lavoratorl 
esteml. 
I Consign nnitari di zona 

„Con 1! crescere dell'aztone all'inter
no dei luoghl di lavoro e II conse-
guent? consolidamento e la necessaria 
generalizzazione delle strutture unita
rie di base, si afferma sempre piu la 
eslgenza della costruzione di strutture 
unitar:« a livello territorial quail stru-
mentl per un rapporto ed una Inizia-
tiva che super! il luogo di lavoro e In. 
vesta la categoria e 1'intera classe. 

-J-- ., It.! 


