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Da domani «settimana di lotta» per lo sviluppo 

Calabria: scioperi 
e manifestazioni 

nelle zone montane 
L'iniziativa promossa dal Comitato regionale della 
Federbraccianti - Assemblee e dibattiti con le forze 
sociali e politiche democratiche, i sindacl e le po-
polazioni - Utilizzare subito i 250 miliardi della legge 

Le popolazionl ed 1 lavo-
ratori della montagna e del
la colllna scenderanno In 'ot-
ta in Calabria dal 3 al 10 
giugno con scioperi, manife
stazioni, dibattiti ed incontri 
con le forze sociali e politi
che democratiche. le Comu
nita montane, I sindacl. 

La settimana di lotta in-
detta dalla Federbracciantl-
CGIL ha al centro queste rl-
vendicazioni: 

1) rapida approvazione del-
la proposta di legge all'esa-
me del Consiglio regionale per 
la gestione da parte della Re 
gione Calabria dei fondi re-
sidui della legge speciale Ca
labria, concentrandone la spe-
sa nel triennio 1973-75: 

2) utilizzazione da parte del
la Regione dei 250 miliardi 
disponibili della legge .ujeoia-
le Calabria e di quelli ag 
giuntivi del provvedimento 
per le zone alluvionate e per 
l'attuazione dei programmi de! 
CIPE in asricoltura. per In 
predisposizione e la esecuzio-
ne da parte della Regione Ca 
labria di « progetti integr*ti » 
ver la zootecnia. l'assetto .dro-
geologico. il rimboschimento. 
la forestazione e le attivita, 
anche industriali. connesse; la 
utilizzazione plurima delle nr-
que. il turismo. collegati alia 
realizzazione di un program-
ma occupazionale che interes-
si almeno 20 mila forest.ili 
per 200 gg. l'anno; 

3) immediata delinizione da 
parte del ministero del La
voro delle norme di attuazlo-
ne del decreto per le zone 
alluvionate, per la Immedia
te. ed integrate corresponsio-
ne ai braccianti dell'indenni-
ta speciale; 

4) apnrovazione della iegge 
regionale per la istituzlone 
delle Comunita montane e la 
predisposizione ed il flnanzia-
jnento dei piani pluriennali 
di sviluppo comprensoriale; 

5) superamento della legge 
205 per la stabilita dell'oc-
cupazione nel settore foresta-
le e rinnovo del relativo con-
tratto di lavoro 

la nsettlmana dl lotta» 
— lnlorma un comunicato 
sindacale — e stata decisa 
dal Comitato regionale cala-
brese della Federbraccianti-
CGIL, che ha compmto un 
nttento esame della sltuazio-
ne occupazionale della catego-
ria — con particolare riguax-
do al lavoratori forestall — 
approfondejido i motlvi del 
grave ritardo che ha finora 
impedito al Consiglio regio
nale di approvare la propo
sta di legge PCI-PSI tenden-
te ad affidare alia Regione 
Calabria la gestione e la oro-
grammazione diretta dei 250 
miliardi dei fondi della leg
ge speciale Calabria, awian-
do cosi — sulla base della 
piu ampia e democratica par-
tecipazione delle popolazioni e 
delle loro rappresentanze — 
nuovi processi di sviluppo 

E' questa. d'altra parte, la 
condizione per consentire al 
Consiglio regionale di appor-
tare in concrete al IV pia
no stralcio di attuazione del
la legge speciale quelle mo-
difiche — per la crescita del-
l'occupazione. per il reddito 
e lo sviluppo — che sono 
state avanzate unltariamcnte 
dalle organizzazioni sindacali 
e sulle quail la Federbrac-
cianti-CGIL ha reglstrato — 
nel corso di incontri a^utl 
In passato con la preslden-
za della Giunta regionale e 
con i gruppi consiliari de-
mocratici — l'assenso e la 
disponibilita del PCI. del PSI, 
del PRI. del PSDI e di forze 
consistenti e qualificate del
la DC. 

Si tratta ora di andare avan-
ti su questa strada — con
clude il comunicato — di f*on-
solidare l'unita realizzata. di 
utilizzare ai fini della rico-
struzione e dello sviluppo tut-
ti i finanziamenti disponibili 
per la Regione. 

Le iniziative 
nelle province 
E' questo un primo program-

ma di iniziative decise nelle 
provincie calabresi, per la set
timana di lotta dal 3 al 10 giu
gno. 
CATANZARO — 5 giugno: in-
contro organizzazioni sindacali, 
Sindaci dei Comuni della Pre-
Sila catanzarese. Comunita 
Montana a Taverna per i pro
blem! della forestazione e del
lo sviluppo del suolo: 6 giugno: 
sciopero Comuni del Basso Jo-
nio; 9 giugno: Convegno tra 
forze politiche sindacali e Am 
ministrazioni locali del Vibone-
se a Limbadi. 
REGGIO CALABRIA - 4 giu
gno: sciopero ad Africo nella 
zona Jonica Reggina: 5 giu
gno: manifestazione a Reggio 
Calabria dei lavoratori di Vinco 
(frazione agricola di Reggio); 
6 giugno: sciopero a S. Luca. 
Antoninina. Samo. Caraffa. San-
t'Agata. Casignana. Bilongi. 
Campoli. Taulonia; 9 giugno: 
sciopero nella Vallata Bonami 
co (Roccaforte. S. Lorenzo. Be-
galadi) con manifestazione a 
Bcgaladi; 16 giugno: manife
stazione e marcia dei lavorato
ri della Piana di Gioia Tauro 
a Galatro per la costruzione 
della diga sul Metramo per 
rapprovvigionamento idrico per 
ragricoltura e il centro side-
rurgico: 20 giugno: Convegno 
provinciate a Gioiosa Jonica 
sulla forestazione. la difesa e 
1'uso del suolo. 
CROTONE — Si svolgeranno 
11 manifestazioni comunali (Me 
lissa, Cird Marina e Cir6 Supe-
riore, Mesoraca. S. Severina. S. 
Mauro. Umbriatico. Castelsila-
no. Cacuni, Petilia. Roccaber-
narda. 

II programme di lotta per la 
provincia di Coscnza sara defi-
ftito oggi dal Comitato Direttl-
t» della Federbraccianti CGIL. 

Gli 800 mila lavoratori decisi a battere le resistenze padronali 

Incisiva azione dei tessili 
per conquistare il contratto 

II 6, 7 e 8 nuova sessione di trattative - 8 ore di astensione articolata alia setti
mana - Grandi manifestazioni - La presenza dei lavoratori a domicilio - Con-
traddittoria posizione delle aziende ENI sull'accordo per lo straordinario 

Migliaia di tessili a Torino durante la manifestazione di alcuni giorni fa, in occasion* dello sciopero per il contratto 

Forte penetrazione nell'industria manifatturiera 

MASSICCIINVESTIMENTI STRANIERI 
NON CREANO NUOVI POSTI DI LAVORO 
Solo 4.700 occupati in piu con 3 miliardi e 
servono a rilevare aziende italiane e non 

250 milioni di dollari - I capitali 
ad ampliare le basi produttive 

La penetrazione del capita-
le straniero in Italia si e 
andata facendo sempre piu 
consistente. Nel 1963 il tota-
le degli investimenti diretti 
esteri ammontava a 384,5 mi-
lioni di dollari. Nel '72 era sa-
lito a 762.2 milioni di dollari. 

Gli effetti prodotti dagli 
investimenti esteri nella in-
dustria manifatturiera sono 
stati nettamente negativi per 
quello che riguarda l'occupa-
zione e piu in generale lo svi
luppo economico. Occorre 
inoltre rilevare che molto 
spesso per questi investimen
ti sono stati usati capitali 
italiani portati all'estero e 
poi rientrati in Italia, go-
dendo di condizioni di favo-
re per il loro impiego in atti
vita industriali. Non solo: la 
maggior parte degli investi
menti esteri e servita ad ac-
quistare quote di aziende ita
liane gia eststenti e solo per 
il 4°'o ad ampliare la base 
produttiva. 

Sono queste le prime consi-
derazioni che si ricavano da 
una inchiesta sul trasferimen-
to delle tecnologie. eseguita 
dall'Istituto di studi sulle re-
lazioni industriali (Isril-Coop). 

In nove anni. — dal '63 al 
71 —. questo il periodo di 
cui si e interessata l'inchiesta. 
gli investimenti esteri diret
ti nella industria manifattu
riera italiana hanno contri-
buito a creare solo 4.700 posti 
di lavoro. L'Isril-Coop sotto-
linea con forza il fatto che 
la maggior parte degli investi
menti esteri nel periodo 1963-
1971. sono serviti, in tutta la 
economia nazionale. per il 96* • 
ad acquistare quote di azien
de italiane gia eststenti e 
solo per il 4'a ad ampliare 
la base produttiva. In modo 
particolare — come riferisce 
l'agenzia ADN-Kronos ripor-
tando le parti essenziali del-
rinchiesta — nell'industria 
manifatturiera gli investimen
ti diretti che sono serviti a co-
stituire unita produttive o ad 
ampliare impianti gia esisten-
ti sono ammontati a circa 
173 milioni di dollari. contro 
i 3 miliardi e 250 milioni di 
dollari di tutti gli investimen
ti esteri diretti pari ad una 
percentuale del 5.3. 

E' chiaro — rileva I'lsril-
Coop — che solo per questa 
modesta quota di capitali stra
nieri portati in Italia si pu6 
parlare conseguentemente di 
trasferimento delle tecnologie 
attraverso investimenti diret
ti. Invece nei casi in cui i fon
di stranieri sono serviti solo 
per controllare parte del capi
tate sociale di societa italiane 
gia operant!, si pongono al 
massimo le basi perche queste 
societa siano indotte ad Im-
portare licenze e Know-how 
(brevettl, n.d.r.) dal paese se-
de dell'investitore estero I re-
lativi trasferimenti sono re-
gistrati nella bilancia dei pa-
gamenti tecnologie!. Inoltre la 
modesta quota di Investimen 
ti diretti esteri « produttivl » 
nell'industria manifatturiera si 
e concentrata. malgrado i dl-
chiarati profitti negativi. per 
circa 1/3 nel petrol io che. no 
toriamente e ad alto coeffi-
ciente di capltale e di inqul-
namento. In deflnitlva — con
clude lo studio Isril-Coop — 
gli effetti immedlatl della 
presenza In Italia dl Investi
menti stranieri sembrano net
tamente negativi aotto 11 pro-
fllo deli'occupazione. 

Totale investimenti dirett i esteri in milioni di dollari 

1963 
384.5 

1964 
566,5 

1965 
332,8 

1966 
362,3 

1967 
376,7 

1968 
412,1 

1969 
559,1 

1970 
726,6 

1971 
762,2 

Valore degli investimenti esteri riconosciuti « produtt ivi» 

14.8 16,3 12,0 14,1 11,7 30,8 7,8 
(mil. d i dollari) 

21,6 50.5 
3,8% 2,8°'o 3,6° 3,9°< o/„ 3,1% 7,5% 1,4^ 3.W 6,6°'o 

Come si vede dalla Ubella il valore degli iniestimenti esteri riconosciuti « produttivi » e, net 1963, di 
appena 14.8 milioni di dollari ( 3 . 8 % ) su un totale di 384,5 investiti. Nel 1971 il rapporto e di 50.5 
milioni di dollari su 762,2 ( 6 , 6 % ) . 

Un comunicato della Fip-Cgil 

II governo deve rispettare 
il recente accordo per le PT 
Lunedi riunione del Consiglio dei ministri - Grave decisione dell'azienda 
che vorrebbe introdurre modifiche a favore degli alti burocratl 

NelPmcontro del 30 mag-
g:o la amministrazione delle 
Poste ha sottoposto all'esame 
dei sindacati postelegrafonici 
CGIL. CISL. UIL il provvedi
mento relativo all'accordo del 
6 maggio che il ministero ha 
predisposto per I'approvazio-
ne del Consiglio dei ministn. 
L'approvazione del provvedi
mento stesso, secondo un pre-
clso impegno assunto dal mi 
nistro G:oia. avrebbe luogo 

nella riunione del Consiglio 
dei ministri fissata per il 4 
giugno. 

Nel merito del provvedimen
to la PIP CGIL ha espresso 
pero il uso netto dLasenso ed 
una viva protesta la dove la 
amministraz:one. introdu^en 
do unilateralmente nel testo 
una modifica sosianz-ale, pre-
vede la estensione delle inden-
nita pensionabili nelle misure 
piu elevate a gruppi dirigen-

Avranno luogo martedi 

Manifestazioni dei minatori 
per il rinnovo contrattuale 

Si intensifica la lotta dei 
lavoratori delle miniere 
per il rinnovo del contratr 
to collettivo nazionale di 
lavoro. La rottura delle 
trattative e avvenuta il 10 
maggio in seguito alia po
sizione intransigente as-
sunta dal padronato priva
te e dall'Intersind. Da al-
lora e stato attuato II bloc-
oo delie prestazioni straor-
dinarie. ed e proseguito. 
con la totale partecipazio 
ne del lavoratori. il pro-
gramma di otto ore setti-
manali di sciopero arti-
colato pro-capite in ogni 
provincta dove sono pre
sent} i lavoratori delle mi
niere: a Grosseto. Siena, 
Cagliari, Udine. Enna, Cal-
tanlssetta, Llvorno e Agri-

f nto. Tutta la categoria 
poi mobllltata per la 

preparazione dello »ciope-

ro nazionale di 24 ore che 
avra luogo il 5 giugno. 
con manifestazioni in Si 
cilia, Sardegna e Toscana. 
A Grosseto dove giunge-
ranno i minatori di Gavor-
rano (Grosseto). Siena e 
Livorno e prevista una ma 
nifestazione con corteo e 
comizio e alia giomata di 
lotta parteclperanno an 
che 1 lavoratori delle 
aziende chimiche; a Igle 
sias confluiranno per la 
manifestazione e il comi
zio 1 minatori della pro
vincta di Cagliari mentre 
i chimici sciopereranno 
per due ore; analoghe ini
ziative si terranno in Si-
cilia; dalle miniere di Ca
ve del Predil (Udine) 1 
lavoratori si recheranno a 
Trieste dove avra luogo 
una manifestazione e un 
lncontro con la Regione. 

ti (ispettori general! ecc) che 
non a caso erano stati esclu 
si dall'accordo del 6 maggio 
in quanto gia hanno benefi-
ciato degli aumenf. concessi 
agli alti burocrati dall'artico-
Io 16. 

La FIPCGIL ha denuncia 
to fermamente non solo la de 
cisione della amministrazione 
di dare ulteriori migl:oramen 
ti economici a personale di-
rigente che ha ?oduto di au-
menti e che gia 1'intera opi-
nione pubblica g:udico scan 
dalosi. ma ha altresl rimar-
cato la gravita politica di jna 
decLsione unilaterale del mini-
stro Gioia che disattende ad 
un preciso accordo sottascrit-
to fra confederazioni e gover
no e pertanto la FIPCGIL 
rich'ama il ministro ed il go
verno al rispetto del suddetr 
to accordo. 

Come si ricordera l'accordo 
e stato raggiunto nel -primi 
di maggio dopo una lunga e 
aspra battaglia contrattuale 
nel corso della quale il gover
no ha tentato la carta della 
provocazione con un rifluto 

degli obbiettivi qualificanti del
la piattaforma in cambio di 
una soluzione puramente e-
conomicistica della vertenza. 
La maturita e l'unita dei sin
dacati, pur In mllle difflcol-
ta, si sono contrapposte a que
sto dlsegno e i lavoratori so
no stati richiamati alia lotta 
per la conquista di quegli 
obiettivi irrinunciabili quali la 
ri forma del servizio. 11 nuovo 
ordinamento del personale e 
il decentramento della azien-
da. n govemo e stato co-
stretto a dare garanzie pre
cise sulla attuazione di que
ste rivendicazloni e mentre 
in decine dl citta I lavorato. 
rl davano vita a fortl sc'o-
perl si 6 glunti alia sigla del-
l'accordo che adesso 11 mi
nistro Gioia e il governo tenta-
no dl non rlspettart. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 1 

Senza precedent! gli scio
peri dei tessili. all oltre otto-
centomila operai e impiegati 
nel vivo della vertenza per il 
rinnovo del contratto di la
voro stanno dando In queste 
settlmane una grande prova 
di unita e di forza. Le azloni 
di lotta articolate (sono in 
programma 8 ore dl sciopero 
alia settimana) registrano 
ovunque percentual! di asten-
sioni che si avvicinano al 100 
per cento. C'e stata in questi 
ultimi anni una forte crescita 
politica e sindacale della ca
tegoria: nelle fabbriche si e 
consolidata l'organizzazione 
del sindacato, sono stati elet-
ti i delegati, 1 consign di fab-
brica. 

Hanno dato vita a grandi 
manifestazioni. Le ultime, 
proprio In questi giorni, sono 
state quelle di Novara. dove 
sono sfilati in corteo i lavora
tori della Inco Gritti. del 
Droppieri. della Biancalani. 
della Passamani (in quest'ul-
tima fabbrica le operaie han
no respinto con sdegno l'of-
ferta della direzione, 50 lire 
all'ora di aumento salariale. 
« purch6 non si facciano scio
peri per il contratto»); dl 
Sondrio dove accanto ai tes
sili sono sfilati in corteo 1 la
voratori chimici, metalmecca-
nici, gli impiegati delle ban-
che e numerosi studentl; di 
Gorlzia, di Rovigo. di Pado-
va. Da segnalare inoltre la 
manifestazione di Milano da-
vanti alia sede della RAI-TV 
per rivendicare una maggiore 
pubblicizzazione della verten
za contrattuale; quella di Ma 
dena con i ceramisti. anch'es-
si in lotta per il contratto. 

Una nuova sessione di trat
tative per il contratto dei tes
sili e stata fissata per i gior
ni 6-7-8 giugno. Si riprendera 
la dlscussione sulle rivendica-
zioni riguardanti il diritto al
io studio e le ferie (gia di-
scusse nell'ultimo incontro: I 
padroni hanno mantenuto po-
sizioni negative) e saranno af-
frontati anche i punti fonda-
mentali della piattaforma ri-
vendicativa: quelli riguardan
ti, ad esempio. 1'inquadra-
mento unico, il lavoro a domi
cilio. le indennita di malattia 
e di anzianita. 

La trattativa. finora — in-
calzata dalla compattezza del
la lotta in corso — ha regi-
strato un solo fatto positivo: 
l'accordo sullo straordinario. 
che ha stabilito il carattere 
volontario e la contrattabllita 
di tale Drestazione-

L'ASAP, l'associazione che 
al tavolo delle trattative rap 
presenta le aziende del grup-
po ENI. ha scritto al nostro 
giornale pregandoci di preci-
sare che non e vero che a le 
aziende a Partecipazione sta-
tale non sono d'accordo nel 
riconoscere ai lavoratori. in-
sieme al limite massimo di 
200 ore annue di straordina
rio, I due principi fondamen-
tali della volontarieta indivi-
duale e dell'esame preventivo 
con le rappresentanze sinda
cali aziendali». L'ASAP affer-
ma di respingere l'accordo 
sullo straordinario raggiunto 
la settimana scorsa in quan
to «causa di grave confusio-
ne. mentre non ha mai inteso 
dichiarare il suo disaccordo 
sulla volontarieta e sulla con
trattabllita del cosiddetto 
straordinario. conseguente la 
difficolta piii o meno ogget-
tiva di una seria programme-
zione. nell'arco dell9 settima
na. dell'orario contrattuale di 
lavoro. anche perche in tutte 
le aziende dell'ENI questo ti-
po di impegno e stato da Iun-
go tempo preso e mantenuto. 
anche in termini piu vantag 
giosi che altrove ». 

L'ASAP dice di accettare 1 
concetti della volontarieta e 
della contrattabllita dello stra
ordinario. pero rifiuta l'ac
cordo raggiunto: un accordo 
che ha come due elementi ca-
ratterizzanti — lo ripetiamo 
— proprio la volontarieta e la 
contrattabllita E' questa una 
posizione contraddittoria. 

Lo prove anche 1'atteggia-
mento che i rappresentanti 
dell'ASAP hanno assunto al 
tavolo delle trattative La set
timana scorsa. quando indu
striali e rappresentanti dei la
voratori trattavano dello stra
ordinario. ripetutamente 1 
rappresentanti dell'ASAP nan 
no abbandor.ato la trattativa 
proprio quando si parlava di 
«volontarieta ». Cosi ci sono 
volute due giomate di incon 
tri prima di arrivare all'accor
do fe quando si e arrivati al
l'accordo. alle 15.30 di venerdl 
scorso. assiem*» agli altri in
dustriali al tavolo delle trat
tative e'erano anche i rappre
sentanti dell'ASAP) 24 ore 
dopo l'ASAP hi comunicato 
di non ritenersi impegnata. 
Non solo, ma 1'altra mattina, 
alia ripresa delle trattative. 
ha chiesto ai sindacati di ridi-
scutere l'accordo sullo straor
dinario (cosa. naturalmente. 
inaccettabile) 

L'ASAP vuole rivedere l'ac
cordo perche' — dice — cosi 
non si pud programmare se-
riamente l'orario contrattuale 
di lavoro nell'arco della setti
mana. L'orario di lavoro. pro
prio perche stabilito da con
tratto. e gia programmato 
Cosa e'entra con lo straordi
nario? L'orario di lavoro e 
una cosa. lo straordinario e 
un'altra: e volontario. non de
ve superare le 200 ore annue 
e se riguarda gruppi di lavo
ratori deve essere con tratta to 
con le rappresentanze sinda
cali di fabbrica. Si pud fare a 
meno della contrattazione — 
ferma restando la volontarie
ta — solo In caso dl «asso-
luta, Improrogablle e compro-
vata necessita determlnata da 
cause dl forza maggiore». 

Domtnico Commisso 

L'intervento di Bruno Trentin al Congresso della Fim-Cisl 

Nelle lotte di riforma 
un giusto rapporto 

con le forze politiche 
Uscire da una specie di «aufarchia sindacale» connafurafa alia ideologia irv 
lerclassista — Dura risposta a chi cosfruisce conlrapposizioni misfificanti 
Esplicita nelle fesi della CGIL la ripulsa di ogni «pafto sociale» — L'unita 

Dal nostro inviato 
BERGAMO. 1 

Stabllire un nuovo rapporto, 
ne contrattuale ne burocrati-
co. con le forze politiche, con 
le assemblee elettlve. con le 
region!. Uscire da una specie 
di « autarchla sindacale » con-
naturata all'ideologla Inter-
classlsta. Questa e la condi
zione per vlncere la battaglia 
per un nuovo tipo di sviluppo, 
per sostenere fino a un ap-
prodo positivo, la proposta di 
lotta capace dl collegare gli 
obiettivi sulla modifica della 
organizzazione del lavoro a 

quelli per nuovl Investimenti. 
per l'occupazione, le rlforme, 
il Mezzogiorno, per mutare 1 
ranportl di forza nel paese, 
per dare uno sbocco politico 
favorevole ai lavoratori, alia 
crlsi in atto nel paese. Que
sta l'indlcazione centrale sea-
turita dall'intervento fatto og
gi dal compagno Bruno Tren
tin, segretarlo generale della 
FIOM, al congresso della 
FIM-CISL. 

L'lntervento dl Trentin si e 
inserito in un dibattito molto 
Impegnato, dopo l'ampia rela
tione di Carnitl, che affronta 
la grande gamma del proble-

Nessun patto sociale 
Lo sviluppo del dibattito al 

congresso dei metalmeccanici 
Cisl 6 positivo e unitario: co
si come lo era, nelle propo-
ste e nelle prospettive — coi 
seri limiti polemici che era 
doveroso da parte nostra de-
nunciare innanzitutto ai fini 
della chiarezza — la relazio-
ne introduttiva di Pierre Car-
niti. Si sono sussegniti ten 
interventi assai interessanti 
sulla lotta per mutare le con
dizioni di lavoro in fabbrica, 
sul rapporto tra azione sin
dacale e organismi democra-
tici rappresentativi, sul movi-
mento per le riforme, sullo 
sviluppo del processo unita
rio, sul collegamento interna-
zionale con le lotte di libera-
zione e di progresso. Si pud 
misurare Vindubbio cammmo 
compiuto dalla Fim-Cisl nel 
corso di questi anni, nonchi 
il valore dell'esperienza uni-
taria gia vissuta nella Flm e 
di un'etaborazione ' comune 
con le altre componenti or-
ganizzate dei metalmeccanici 
di cui vi & ampio riflesso nel-
I'impostazione del congresso. 

In questo quadro, Vampio 
intervento del compagno Bru
no Trentin, segretario generale 
della Fiom. e stato ascoltato 
con profonda attenzione co
me un contributo volto a por-
tare avanti l'iniziativa unita-
ria, liberando il campo da 
contrapposizioni ingiustificate 
e devianti, come quella tra 
categoric e confederasioni, o 
da infondati riferimenti per-
sonalistici. Partendo dalla con-
statazione di una vasta'area 
di accordo e dalla sottoltnea-
tura del significato unifican-
te della battaglia nazionale 
per le grandi riforme, Tren
tin ha precisato alcuni pun
ti centrali. 

In primo luogo il rifiuto 
dell'ipotesi di un «patto so
ciale ». in tutte le sue varian-
ti dirette comunque a sospin-

gere il sindacato in posizione 
subalterna: dalla « alleanza fra 
i produttori» proposta dal 
presidente della Confindustria 
Renato Lombardi, alia politica 
dei redditi riformulata da Ugo 
La Malfa, dalla concezione set-
toriale delle aziende pubbli-
che propria di Petrilli, al ten-
tativo interessato di Agnelli 
di scindere la rendita dal pro-
fitto. II problema & quello di 
una diversa uttlizzazione del 
profitto e quindi di un di-
verso orientamento degli in
vestimenti e della spesa pub
blica, ed e un problema di 
lotta politica nella quale i sin
dacati mantengono e ditendo-
no un ruolo essenziale, auto-
nomo. non condizionabile. 

Ma la riaffermazione plena 
dell'autonomia. il «no alle 
cinghie di trasmissione e ai 
collateralismi, non pud e non 
deve significare — Trentin & 
stato molto chiaro in propo-
sito — scivolamenti su posi-
zioni di aautarchia sindaca
le ». di velleitarie pretese di 
autosufficienza. Questo davve-
ro significherebbe condannare 
il sindacato alia subalternita 
e all'isolamento, lasciando spa-
zi vuoti alle scelte dei gruppi 
di potere dominanti nel paese 
L'elaborazione strategica del 
sindacato, che lega Uazlone 
delle categorie al movimento 
per le riforme, per l'occupa
zione, per il Mezzogiorno, de
ve avvenire in un continuo 
rapporto con le forze politi
che e con le istituzioni de
mocratiche nazionali e regio-
noli: un incontro necessaria-
mente dialettico, ma che lac-
cia concretamente i conti con 
la realta politico e sociale nel
le sue diverse espressioni. II 
consenso con cui il congresso 
ha accolto questa impostazio-
ne sta a indicare — ci sem-
bra — una positiva consape-
volezza di questa fondamenta-
le esigenza democratica. 

Prosegue a Rimini I'assise degli edili CISL 

L'unita sindacale al centro 
del congresso della FILCA 

RIMINI. 1. 
Seconda giornata dei lavori 

del quinto congresso degli edi
li della FILCACISL. Questa 
mattina la discussione si e 
chiusa con l'intervento del se
gretario generale della CISL 
Storti. Egli ha detto. tra l'al-
tro. che i sindacati devono ri-
voigersi a tutte le forze poli
tiche. economiche e sociali. 
chiedendo un fermo impegno 
per risolvere i problemi del 
paese: il governo che verra 
costituito dovra porsi di fron-
te ai problemi del paese in ma 
niera concreta e non in forme 
interlocutorie. senza rimandare 
per sei o sette mesi una fase di 
inversione di tendenza per l'ini-
zio della risoluzione della crisi 

I temi generali sui quali de
ve essere impegnato tutto il 
movimento sindacale sono: il 
contcnimento dei prczzi e di 
conseguenza il rafforzamento 
del potere di acquisto del sa-
lario dei lavoratori: una or
ganizzazione dei sistemi del la
voro che tenga con to di nuove 
esigenze. di mifiliori condizioni 
di lavoro e di vita. 

Sugli episodi di violenza e\er-
siva. Storti ha detto che oggi. 
come gia in passato. la violen 
za fascista la piu pericolosa. 
non e solo quella del ragazzot-
to disorientato o esaltato che 
iancia la bomba. ma quella piu 
subdola. piu perfida di chi da 
dietro le quinte tira le fila del 
disegno reazionario per rove-
sciare la libcrta repubblicana 
nel nostro paese: costoro il mo
vimento dei lavoratori deve col-
pire e combattere. 

Nel pomeriggio e intervenu-
to il compagno Claudio Truf-
fi. segretario generale della 
FILLEA-CGTL. che ha indica-
to in due direttrici fondamen-
tali le Iinee che il sindacato 
deve seguire: 

La prima, una precisa uni-
cita di obiettivi tra lotta con
trattuale e lotta sociale: la se
conda. l'unita sindacale orga-
nica assunta come permanente 
e irrinunciabile impegno. 

Sui problemi «dell'unita sin
dacale e dell'autonomia ». che 
sono stati al centro di quasi 
tutti gli interventi dei congres-
sisti e dello stesso intervento 
di Storti. Truffi ha detto: * II 
sindacato deve difendere gelo-
samente i propri programmi. la 
propria autonomia; ma deve an
che. contemporaneamente. co
me una delle strutture fonda-
mentali della nostra societa plu-
ralistica. saper scegliere il gra-
no dal loglio. condurre la pro
pria battaglia. per i propri 
obiettivi. con ogni forza che vo-
glia del pari cambiare le co«e 
in termini di democrazia e di 
liberta. senza istituzionalizzare 
alleanze. ma conseguendo tutte 
le volte che sia indispensabile. 
le necessarie convergenze ed 
alleanze. e per raggiungere 
la copertura contrattuale di tut
ti i lavoratori. considerando 
che questo e il primo mestiere 
che il sindacato deve fare, se 
vuole essere autonomo con le 
parole e anche con i fatti; 
nello stesso tempo, pert, deve 
avere ed anzi esaltare una sua 
propria funzione complessiva, 
nazionale. sociale >. 

Proseguono gli incontri 
per i petrolieri pubblici 

Nei gtoml scorsi sono pro-
seguite a Roma le trattative 
fra l'ASAP e le federazioni 
sindacali del lavoratori del pe-
trolio per la stipula del con
tratto delle aziende pubbliche 
del petrolio e metano. II con-
fronto fra le parti e avvenuto 
sulla base della piattaforma 
unitaria preaentata dai sinda
cati (FILCEA, Pederenergia-
CISL. Uilspem). Gil approfon-
dlmenti realizzati durante gli 
incontri hanno consentito di 
glungere In una sltuazlone 
prosslma aU'intesa sul teral 
della organizzazione del lavo
ro (orario, straordlnari. appal-
ti), sul punti nonnatlvl • sol-

la deoorrenza del contratto. 
che e confermata al 1° aprile 
1973. 

Non si e Invece raggiunta 
alcuna intesa sulle materie og-
getto del rinnovo Intermedio 
in quanto la richiesta delle or
ganizzazioni sindacali di discu-
tere in tale sede 11 problema 
delle class! ficazloni e delle po
litiche retributive, non e sta
ta accolta dall'ASAP. Su que
sto punto le organizzazioni 
sindacali hanno invitato la 
controparte a rivedere le pro-
prie poslzionl e a tale fine le 
parti hanno declso di aggior-
nare la trattativa per mar
tedi 9. 

ml In discussione. Accanto a 
numerosi delegati hanno pre
so la parola il presidente del
la regione lombarda Piero 
Bassettl («eslste la possibi-
llta dl una convergenza politi
ca tra movimento regionalista 
per il rlnnovamento dello sta
to e movimento operalo»). 
Ermanno Gorrerl, noto come 
autore del Hbro « La giungla 
retributiva» («l'unita sinda
cale pu6 aprire la strada a 
processi di convergenza delle 
grandi correnti popolari an
che sul terreno politico »). 

A sua volta Kopke segreta
rio generale della Federazto-
ne europea dei metalmecca
nici — a cui sono affiliate 
FIM e UILM — ha parlato 
di contatti con la FIOMCG1L 
e il sindacato metallurgici 
della CGT nel contesto dl una 
ricerca dell'unita sindacale a 
livello europeo. Un caloroso 
saluto ha accolto poi Apollo-
nio De Carvalho. dirigente 
della resistenza brasillana. 

Trentin ha osservato innan
zitutto come molti punti della 
relazione dl Carniti siano un 
riflesso di posizioni comuni, 
maturate nella FLM. Un chia-
rlmento anche per chi, come 
L'Espresso, costruisce contrap
posizioni mistificanti con con
federazioni e partltl della 
classe operaia, trasforma un 
processo di ricerca in meschi-
ni giochi di potere, con una 
tecnica da « Bolero-film ». 

L'accordo e stato enuncia
te attorno al giudizio sulla si-
tuazione economica e politica 
caratterizzata da una crisi 
strutturale che e divenuta cri
si dello sviluppo. A cio non 
corrisponde una situazione di 

, riflusso del movimento ope-
raio. La stessa « trama nera » 
rappresenta il tentativo di 
stroncare uno spostamento in 
atto dei rapporti di forza nel 
paese. E dalle fabbriche t 
dalle campagne viene l'esi-
genza di una risposta organi-
ca del movimento sindacale. 
C'e una sfasatura tra la pas-
sibilita oggettiva di andare 
avanti e la capacita del mo
vimento sindacale di fornire 
questa risposta uniflcante. una 
alternativa di movimento. Co
si come e nei propositi della 
CGIL. 

Certo vi sono le ipotesl di 
« patto sociale ». Trentin ha 
ricordato la lettera del presi
dente della Confindustria al
le Confederazioni. poi respin-
ta (superando gli ambigui at-
teggiamenti di buona parte 
della CISL, Ndr). Vi e la pro
posta lamalfiana di politica 
dei redditi. Vi e la indicazio-
ne di Agnelli per una allean
za corporativa contro La ren
dita. Ma la battaglia contro 
la rendita e inscindibile da 
una lotta per una diversa de-
stinazione dei profitti. 

La proposta del sindacato 
non pud che essere — ha so-
stenuto Trentin — una propo
sta di lotta, superando ogni 
scissione tra riforme e politi
ca di sviluppo, rifiutando le 
spinte corporative nonche le 
forme d'azione sbagliate per
che dividono e isolano, ma 
respingendo altresi ogni rego-
lamentazione del diritto di 
sciopero, anche quel «codi-
ce di comportamento » sugge-
rito dal segretario della CISL 
Storti. 

E' necessario partire dalla 
applicazione del contratto — 
sottolineando come sia stata 
la lotta operaia a costringere 
la Fiat a scendere sul terre
no stesso scelto dal sindaca
to — per definire gli obiettivi 
piu generali- Trentin ha con-
cordato su alcune indicazioni 
scaturite in questo senso dal
la relazione capaci di suscita-
re, in autunno. un movimento 
generalizzato. 

E* pero altresi necessario 
ha detto il segretario della 
FIOM, come riportavamo al-
l'inizio. uscire. per vincere, 
dalla «autarchla sindacale*. 
dalla illusione dell'autosuffi-
cienza del sindacato. funzio-
nale a una visione subalter
na e interclasslsta. Una vi
sione che considera cioe il 
sindacato come un centro di 
potere nel sistema, accanto 
agli imprenditori, al partiti. 
una visione che porta alia in-
tegrazione e alia sconfitta. Da 
qui la necessita invece di 
un rapporto nuovo con le for
ze politiche. con le istituzioni 
anche per una loro ulteriore 
trasformazione democratica. 

E in questo senso Trentin, 
riferendosi a certe formula-
zioni di Camiti e osservando 
come nelle tesi della CGIL 
sia esplicita la repulsa di ogni 
« patto sociale » ha osservato 
come la proposta della CGIL 
di un superamento di ogni 
visione puramente contrattua
le nel rapporto con le forze 
politiche sia necessaria a una 
battaglia di largo respiro co
me quella che si Intende co-
struire. 

Ed e necessario altresi un 
rilancio del processo unitario. 
Trentin ha concluso auspi-
cando che la proposta della 
FIM di andare ai congressi 
confederali chiedendo di non 
convocare altri congressi pri
ma del congresso unitario sia 
fatta propria dall'intera FLM. 
E* possibile inoltre dar vita 
a consulte provlnciall e nazio
nali del delegati, nella stra
da di un superamento del 
patto federativo. 

Nel tardo pomeriggio e In-
tervenuto II neo-segretario 
confederale della CISL Fran
co Marini. II suo discoTso 6 
stato qua e la contrastato da 
flschl, soprattutto perche suo-
nava come un freno alio svi
luppo del processo unltarto. 

Bruno UgeKfii 


