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Iniziati alle assise di Bari gli interventi sulla relazione del compagno Lama 

Al centra del dibattito 
Mezzogiorno, unita 

della COIL 
e strutture di base 

Ampio dibattito Ieri nella 
prima glornata di discussio-
ne dopo la relazione svolta 
lunedl pomeriggio da Lucia
no Lama all'ottavo congresso 
della CGIL. Al centro degli 
interventi i problem! delle 
strutture di base, dell'unita 
sindacale, del Mezzogiorno. 

Hanno preso la parola Ca-
nullo, Sllvestrinl, Zuccherlni, 
Glanfagna, Casadio, Storti, 
Bonazzi, Chiesa. Didb, Capi-
tani, Muraro, Bartollni, Bo-
naccini, Me2zanotte, Garavini, 
Belli, Colzl, Prancesconi e Pa-
storino. Diamo qui una parte 
degli interventi rinviando a 
domani per esigenze di spa-
zio gli altri resoconti. 

Leo Canullo 
Segretario responsabile 

della CCdL di Roma 

Nel sottolineare il valore 
della proposta alternativa del
la CGIL all'attuale meccanl-
smo di sviluppo, Canullo ha 
espresso l'opinione che biso-
gna evitare due possibili rl-
schi: il primo e quello di in-
dulgere aH'infinito in un 
obiettivo che ricerchi in un 
astratto modello organica-
mente definito in tuttl i suoi 
aspetti la risposta da dare 
alia attuale situazlone econo-
mica che, invece, richiede 
una urgente risposta di lotta 
superando ritardi che eslsto-
no. II secondo errore potreb-
be verificarsi se concepissimo 
lo spostamento di equilibrio 
politico che si e verificato 
con la caduta del governo 
Andreotti come attenuazione 
della nostra autonoma azione 
in rapporto alle enunciazioni 
programmatiche delle forma-
zioni che stanno trattando 
per la costituzione del nuovo 
governo. Bisogna evitare le 
attese e la passivita e andare 
subito a concrete misure per 
lnvertire la tendenza. 

Nel quadro generale della 
strategia di cambiamento che 
offre la CGIL, Canullo ha sot-
tolineato il ruolo che deve 
avere il movimento sindaca-
le nella azione per la riforma 
della Pubblica Amministrazio-
ne e dello Stato. H valore de
gli accord! (ancora da con-
quistare definitivamente) nel
la scuola, nello Stato, nel pa-
rastato ed in taluni settori 
del servizi, sottolinea che 
si e rlusciti ad invertire una 
tendenza che aveva pxevalso 
per piu di venti anni. 

La contrattazione periodica, 
la chiarezza retributiva, la 
tendenza alia eliminazione 
degli enti superflui. la pere-
quazione dei trattamenti, l'in-
troduzione delle qualifiche 
collegate alle funzionl, sono 
tutti element! che devono 
spingerci ad arrivare alia 
rottura dei vecchl meccani-
smi dello Stato e porre con 
forza !1 problema del suo de-
centramento democratico. 

Giovanni Siivestrini 
del Conslgllo dl fabbrica 

della «Ebanisteria» An-
cona 

«Voglio sottolineare che 
con la proposta della CGIL 
1 lavoratori — anche quell! 
delle piccole azlende — han
no preso coscienza in modo 
piu preciso del ruolo del sin-
dacato e della funzione diri-
gente nazionale della classe 
operaia. Ma maggiore dovreb-
be essere lo sforzo nell'orga-
nizzare a livello di zona e 
regionale 11 movimento, fina-
lizzando agli obiettivi di fon-
do non solo l'iniziativa terri-
toriale. ma anche quel la di 
fabbrica. In sostanza, e ne-
cessario affrontare e precisa-
re meglio il problema della 
gestione della proposta poli-
tica in termini di lotta, di 
alleanza, dl articolazione». 

Dopo essersi soffermato sul
la realta delle Marche in ter
mini di occupazione e di svi
luppo deU'agricoltura Siive
strini ha aggiunto: 

«Attualmente esiste nei fat-
ti una disparita delle condi-
rioni tra lavoratori delle gran-
di e piccole aziende a danno 
di quell! che dipendono da 
queste ultime. II problema 
vero, quindl, se vogliamo che 
una linea di larghe alleanze 
non si faccia sulla pelle dei 
lavoratori. e quello oi modi-
flcare radicalmente In meglio 
l'attuale condizione del lavo
ratori della piccola azlenda. 
In questo senso acqulsta un 
ruolo fondamentale la costru-
sione di un movimento arti-
colato nella zona che si basi 
su vertenze territorial! in tor-
no ai problemi che dicevo. 
consolidando i delegati e co-
struendo In tutto il Paese una 
struttura unitaria di base e 
1'istanza prima del sindacato 
unitario a livello territoriale: 
1 Consign* di zona*. 

Nominate 5 
commissioni 

L'Vin Congresso ha proce-
duto ieri mattina, prima an
cora dell'inizio del dlbaUito, 
alia nomlna di ben cinque 
commissioni. Sono stati chia-
matl a fame parte oltre 300 
delegati. Questa la suddlvisio-
ne: Commissione per la mo-
rione polltica 76 membri, Com
missione elettorale 52 membri, 
Commissione per le strutture 
66 membri, Commissione per 
le proposte di modifica dello 
rtatuto 46 membri, Commis
sione per le polltiche riven-
dicatlve 68 membri. 

Le cinque Commissioni Inl-
sjeranno i loro lavori nel po-
neriggio di oggi alle ore 16,30. 

Valentino Zuccherini 
Segretario generale ag

giunto della Federazio-
ne italiana sindacati 
trasporti 

11 sindacato ha pieno titolo 
a presentare al paese la sua 
proposta dl cambiamento so-
ciale sulla scia della migliore 
tradizione riformista del sin-
dacallsmo itallano, congiun-
tamente alia concretezza che 
deriva dalla coscienza delle 
difflcolta da superare — con 
il concorso di piu forze — 
e che lo inducono a rlfiutare 
suggestion! panslndacali per 
ricercare Invece consensi, con
front!, scontri, ma anche in-
tese, sulle piattaforme e nel-
1'azlone per realizzarle. in 
base a questo, bisogna fuga-
re sospetti di interferenze 
inammissibili, come anche di 
innaturali alleanze del sinda
cato con forze social! • che, 
per la natura degli interessi 
che rappresentano, rimango-
no antagonistlche. 

Per cambiare il modello 
di sviluppo, per ammoder-
nare il paese, per dotarlo dei 
servizi social! idonei a quali-
ficare il grado di civilta di 
una popolazione, per aumen-
tare 1'occupazione e sottrarla 
agli effetti disastrosi delle 
crlsi cicliche bisogna influire 
sulla destinazione delle ri-
sorse, sulla politica degli in-
vestimenti, sulle sue entita e 
dislocazionl per zone territo
rial! e per settori produttivi. 
In questo ambito, anche nel 
settore dei trasporti, che 11 
movimento ha assunto come 
uno dei dati portanti per la 
occupazione, per migllorare i 
servizl, per consentire una 
pianificazione territoriale de-
cente, bisogna che il proble
ma esca dalle angustie delle 
categorie e degli addetti e di-
vent! materia di lotta com li
ne delle forze operaie chia-
mate a produrre i ben! e ad 
usufruire dei servizi; bisogna 
che essa coinvolga i cittadini 
comunque interessati ad un 
assetto piu razionale di tutti 
i modi di trasporto e le or-
ganlzzazioni terrltoriali. 

Sul problema della affllla-
zione Internazionale, il con
gresso deve approfondire la 
questione nei suoi termini 
reali. sottratto alle suggestio-
n! Ideologiche ed emotive e 
compiere un significativo pas-
so avant! rispetto alia rela
zione introduttiva. In sostan
za occorre stabilire l'adesio-
ne della Federazione CGIL-
CISL-UIL alia Confederazio-
ne sindacale europea. 

Andrea Gianfagna 
Segretario generale degli 

alimentaristi 

Uno degli aspetti piu impor
tant! della lotta per und svi
luppo economico alternativo e 
il problema di un nuovo rap
porto industria-agricoltura 
che significa un contribute de-
terminante alio sviluppo del 
Mezzogiorno. Acquisita ormai 
nella nostra organlzzazione « 
nella quasi totalita del movi
mento sindacale non senza su
perare fort! reslstenze, l'esi-
genza di una lotta a fondo pei 
fare deU'agricoltura uno del 
cardini dello sviluppo. mi pa
re che ora occorra passare, 
anche attraverso un esame 
autocritlco delle nostre espe-
rienze, alle scelte dl movi
mento che devono lnvestire 
non solo le categorie interes-
sate ma l'intero movimento 
sindacale — ai vari livelli. 

D'altra parte le piu recentl 
vicende (inflazione. generale 
aumento del prezzi di genen 
alimentari, gli accdrdi comu 
nitari per l'ingresso nella CEE 
di prodotti ortofrutticoli e vi
no. il fallimento della tradi-
zionale politica dei prezzi del 
MEC, la continuazione deiia 
politica d'abbandono di inte 
re zone agrarie). ripropOhgo--
no In termini urgent! la ne
cessity di misure che seguino 
una tangibile inversione di 
tendenza. SI tratta di supe
rare la vislone settoriale del 
problema dello sviluppo della 
agricoltura puntando su scelte 
di zona e regionale per la con-
cretlzzazione degli obiettivi e 
per lo sviluppo delle lotte. 

La linea per colpire la ren-
dita e contestare nei fatti la 
Ipotesi della ristrutturazione 
capitalistica neU'agricoltura 
condannata ad una posizione 
subordinata, e nello sviluppo 
deirassociazidnismo contadl-
no. in una politica di massiccl 
invest! mentl e dl trasforma-
zioni agrarie collegati alio svi
luppo delle zone e delle regio-
nl e di un nuovo rapporto tra 
industrla di trasformazione e 
agricoltura. 

Lucio Casadio 
Segretario regionale lom-

bardo 

E* in atto in questi gidmi 
— ha detto Casadio — il con-
fronto per una soiuzione posi-
tlvfi alia crlsi politica che an
che noi abbiamo contrlbutto 
ad aprire con la nostra lotta 
contrd II coverno di centiu-
destra. H movimento crescen-
te di lotta contro le polltiche 
del governo Andreotti del qua
le 11 movimento sindacale, 
unlto, e stato protagonists. ha 
dlmostrato che mm e posslbi-
le governare il paese a lungo 
contro gli Interessi e la voion-
ta del lavoratori e dei sinda
cati. 

Contro 1 lavoratori. per I'al-
to grado di maturita e dl unl-

La delegazlone della Repubbllca Democratlca del Vietnam che assiste al lavori del congresso 

ta cne e maturato in questi 
anni, non si governa il nostro 
paese se non al prezzo di 
profonde lacerazioni, di rinno-
vati pericoli per la democra-
zia, di asprlssime tension! so-
ciall e dl classe. Di questa 
realta devono tenere conto le 
forze polltiche che si appre-
stano a varare il nudvo go-
vernu. 

Non si pud realizzare una 
politica economica quale noi 
propomamo, affrontare 11 pro
blema chlave dl una politica 
di sviluppo democratico, quel
lo del Mezzogiorno e le gran-
di riforme soclall senza la vo
lonta politica di colpire inte
ressi conservatori consolidati, 
posizldni di rendita parassita-
ria nelle citta e nelle campa-
gne e senza le lotte necessarie 
per controllare, Indirizzare e 
finalizzare agli obiettivi di una 
politica di sviluppo anche le 
polltiche industrlall 

La lotta per un effettivo de-
collo delle Keglonl — ha cdnti-
nuato Casadio — dipende non 
solo dalle pressionl che sapre* 
mo esercltare nel confront! del 
governo, ma anche da come 
sappiamo muovercl, odn la 
nostra iniziativa a livello re
gionale, dalla nostra capacita 
di elaborare polltiche alterna
tive e di avanzare proposte 
concrete, di avere su queste un 
confronto continuato con i 
partiti e con gli organ! del 
governo regionale, confronto 
sostenuto dal movimento di 
massa. 

Bruno Storti 
Segretario generale del

la CISL 

«II grande interesse susci-
tato nell'opinione pubblica e 
nel paese dai congress! dei 
sindacati deriva daU'ormai 
consolidate convinzione che il 
sindacato e fattore di pro-

gresso e che intende fornire, 
in un momento cos! difficile 
e delicato della vita politica 
ed economica del paese. una 
risposta seria e responsabile, 
decisa e ferma, frutto di una 
elaborazione unitaria, agli ur
gent! problemi della nostra 
societa ». 

«Dai congressi della UIL, 
della CISL e della CGIL — ha 
detto Storti — . sono emersi 
ampi consensi ed alcune dl-
vergenze. I consensi non sono 
stati ne facili, ne vertlcisticl, 
ne tanto meno frutto di me
re vellelta unitarle; sono sta
ti il risultato dl un contlnuo 
confronto e dl un lungo di
battito che ha coinvolto le 
intere organlzzazlonl». Per 
quanto attiene alle dlvergen-
ze, Storti ha detto che non 
avrebbe senso minlmizzarne o 
addirittura igncrarne l'esisten-
za; prenderne atto costituisce 
invece il primo necessario mo
mento di un confronto, al li-
mite di scontro, capace di 
superare le residue diver-
genze. 

In particolare per quanto 
rlguarda la linea politica uni
taria elaborata dalle organlz
zazlonl sindacali Storti, dopo 
aveme sottolineato l'importan-
za anche ai fin! dello svilup
po generale del paese, ha 
messo in evidenza il caratte-
re di centralita che in essa 
assume il problema del Mez
zogiorno. «E' merito del sin
dacato aver rlproposto con pe-
rentorleta il problema dello 
squilibrio del Mezzogiorno, ag
gravate da una politica eco
nomica che il movimento sin
dacale ha awersato e conti-
nua ad awersare. perche in-
capace nei fatti di rlsolvere 
1 grand! problemi del paese: 
occupazione, Mezzogiorno, ri
forme v. a Non a caso — ha 
proseguito Storti — il sinda
cato ha parlato di una poli
tica nuova. di un nuovo mec-
canismo di sviluppo, di una 

reale inversione delle scelte 
di politica economica e del 
modello dl sviluppo ». 

Affrontando 11 tema delle 
nuove strutture di base, «stru-
menti di democrazia sostan-
ziale», Storti ha messo in 
rllievo 11 valore strateglco che 
queste nuove strutture pos-
sono avere nello sviluppo del 
processo unitario e per ca-
nalizzare la spinta dal bas
so che e 11 migliore antidoto 
ad ognl sclerotizzazlone e bu-
rocratizzazlone del sindacato. 

Sul problema delle allean
ze, rilevato che a e bene met-
tercl d'accordo sul slgnlfica-
to di certe espressioni», Stor
ti ha detto che un sindacato, 
autonomo e di classe, deve 
valutare volta per volta ogni 
convergenza di interessi, sia 
essa temporanea, episodica o 
permanente. 

Inline, affrontando il te
ma dell'unita sindacale 11 se
gretario generale della CISL 
ha rlcordato l'impegno assun
to dal congresso della CISL, 
affermando che «la stragran-
de maggioranza dei lavoratori 
Iscritti alia CGIL. alia CISL e 
alia UIL, vuole l'unita e che 
per una scelta politica fat-
ta In plena consapevolezza, co
me quella per l'unita, sareb-
be Inconcepibile veder trascor-
rere inutllmente un altro qua-
driennlon. Dopo aver rlbadi-
to ancora una volta che 11 mo
vimento sindacale e unitaria-
mente lmpegnato al persegui-
mento di «un*unita che non 
ha strani pensieri per la te
sta », ma che awenga fra « di-
versi» senza nessuna spoliti-
clzzazlone dei lavoratori, Stor
ti ha parlato delle incompati-
bilita. «E' vero — ha detto 
— che non bastano da sole 
all'unita; ma e un prezzo che 
bisogna pagare all'unita. co
me lo abbiamo pagato noi 
della CISL che abbiamo con 
sacrificio rinunciato ad una 
attiva milizia partitica in ruo-
li di responsabilita. Anche se 

I COMMENTI DELLA STAMPA 

Una alternativa per il Paese 
Dal nostro inviato 

BARI. 3 
I braccianti pugliesi. quelli che vivono 

nelle campa gne attorno a Ban. non sono 
presenti in foite ddegazioni all'ottavo con
gresso della CGIL. Sono infatti impegnati. 
proprio in questi giorni. come in numerosi 
altri centn del paese. in dure lotte per i 
contratti provinciali, per il salario. I'orario, 
i diritti sindacali. 

Ecco: & questa la miglior risposta a quan-
ti sui giomali legati ai grandi gruppi capi
ta Iistici (da MonU alia FIAT) hanno ac-
colto la relazione di Luciano Lama all'assi-
se della confederazione senza giudicare »icl' 
merito. ma giocando alle etichette (una 
proposta di «patto sociale»). Certo tl mo
vimento in atto nel paese e ancora insuf-
ficiente rispetto alia drammaticita dei pro
blemi: si pens! all'mflazione che ha gia 
mangiato gli aumenti contrattuali, si pensi 
alle ristrutturazioni che cancellano migliaia 
di post! di lavoro. inaspriscono i ritmi. «co-
struiscono » nelle fabbriche quelle schiere di 
invalidi che rappresentano un amaro primato 
per il nostro paese. 

E' comunque un movimento che va pren-
dendo slanrio. Non e un caso se ieri nella 
maggior fabbrica italiana. la FIAT, in quin 
dicimila hanno incrociato le braccia. dando 
inizio a un nuovo ciclo di lotte. E* un movi
mento che rappresenta il sostegno. Fossa-
tura della proposta politica delta CGIL 

Ma ritomiamo ai commenti della stamps. 
Secondo il titolo de *n Giomo» Lama 
avrebbe posto c le condraoni per una intesa 
col governo» II resoconto riconocce pert 
che al congresso non e'e affatto un clima di 
tregua benst lo stesso < clima che si awer 
tiva il 22 ottobre rcorso a Reggio Calabria 
quando affluirono lavoratori da tutta Tta1>a 
per la marcia dei 50 mila promossa dai 
sindacati >. A detta del « Corriere della sera > 
«il sindacato fa piu sommessamente una 
proposta di cambiamento. purcW esso di 
venii il cardine della programmazione eco
nomica. E i lavoratori vogliono parteciparc 
alia programmazione col proposito di impor 
le un metodo democratico di comportamento ». 

Secondo la «Stamps» la «proposta poll 
tica» della CGIL <per intenderd sarebbe 

il cosiddetto patto sociale*. E' di segno 
diverso rinterpretazione de «L'awenire» 
che scrive: <noi riteniamo che il segreta 
no della CGIL non indichi affatto una "linea 
morbida". ma offra. in una determinata 
situazione del Paese. un'occasione di dialo 
go e di confronto troppo importante per 
esseie Iasciata cadere>. 

La «Gazzetta del Mezzogiorno» torna a 
battere il chiodo su quelle che lo stesso La 
ma aveva definito nella relazione interpre 
tazioni di destra scrivendo che <fl discorso 
del capo della CGIL si e articolato verosi 
milmente tutto intorno al problema del 
"patto sociale" ». 

Non vi e dubbio che Luciano Lama abbia 
proposto una sorta di «tregua > sindacale 
chiedendo in cambio al governo e al mondo 
eccnomico una < impegnativa politica di ri 
Torme sodali e di investimenti». E nel 
prosieguo del commento c*4 anche l'assurdo 
tentative di isolare i metalmeccanici dalla 
confederazione. ignorando quello che e ur 
comune processo di ricerca. 

Neirinsieme. gran parte dei resoconti. an 
che per lo spazio dedicate testimoniano 
1'importanza di questo congresso di Bari. 
Molti inoltre hanno colto una serie di tcmi 
centrali del dibattito. La stessa «Gazzetta 
del Mezzogiorno* reca un titolo che cosi re 
cita: «Una mano per risolvere t grandi pro 
blemi del Sud >. E il titolo del cMattinov 
dice: «Occupazione e Mezzogiorno al cen 
tro della relazione Lama ». 

E questo e il punto: molte sono le eti
chette. molte le illazioni. Nessun giornale 
osa perd giudicare errata, nel merito. la 
proposta di lotta della CGIL. L'altemativa 
del sindacato di classe e riconosciuta. sia 
pur tra le righe. una alternativa positive 
per gli operai del Nord e per i disoccupati 
VI Sud. per i giovani in cerca di lavoro c 
per i vecchi abbandonati con pensioni di 
fame. Certo. e una alternativa che cozza 
contro l'attuale meccanismo di sviluppo. E per 
imporla occorre una coerenza fra gli obiet 
tivi concreti. Per vincere meglio — e non 
per fare un piacere alle forze moderate — 
xcorre battere settorialismi e corporativismi. 

Bruno Ugolini 

rincompatibillta fosse solo un 
piccolo gradino della scala 
che porta all'unita, bisogna sa
il rlo ». 

Rino Bonazzi 
Segretario nazionale Fe

derazione pensionati 

La grande massa dei pen
sionati e tra le forze maggior-
mente interessate alia propo
sta della CGIL per una politi
ca di sviluppo alternativa a 
quella condotta dalle classl 
dominant!. Pensiamo che sia 
necessario sviluppare la lotta 
non solo in fabbrica, ma In 
tutta la societa per far usclre 
il paese dallo stato di crlsi e 
dl arretratezza economica. 

Negll ultlmi tempi i pensio
nati hanno accresciuto la loro 
capacita di movimento - non 
sola sul tema della difesa del 
trattamento pension 1stlco. ma 
su tutti i temi: sanita. casa. 
politica economica. E' neces
sario che tutto il movimento 
sindacale super! la concezione 
del pensionato come asslstito: 
1 fatti dimostrano che anche 
chi va oggi in pensione con 
trattamento economico ade-
guato, non & garantito per 
l'awenire. 

H potenzlale di lotta delta 
nostra categoria si 6 elevato: 
riteniamo che 11 pensionamen-
td non significhi fine della 
lotta di classe e non deve si-
gnlficare emarginazione e iso-
lamento. Siamo molto interes
sati alia costruzione dei Con
sign di zona, perche convinti 
clie 6 la via per costruire l'u
nita tra tutti i lavoratori. 

Per quanto rlguarda le no 
stre richieste, riteniamo va-
dano prese misure immedia
te non solo per innalzare i 
redditi piu bassi e bloccare la 
ascesa del prezzi, ma II go
verno che si formera deve 
porsi ! problemi degli assegni 
familiari, dell'aumento delle 
pensioni, dell'aumento deJI'in-
dennita di dlsoccupazione. 

Mario Dido 
Segretario confederale 

della CGIL 

L'elemento veramente nuo
vo della nostra strategia e 11 
rapporto che si viene a deter
minant fra politica rlvendica-
tiva e contrattuale aziendale 
e politica economica e delle 
riforme. Noi non possiamo che 
rispondere con un rifiuto a 
qualunque discorso che ripro-
ponga in termini tradizlonali 
il rilancio deU'economia. Ma 
non diciarno solo dei no, chle 
diamo che il potere pubblico, 
il governo, come quello che si 
va costituendo sulla base di 
uno schieramento che gludi-
chiamd In modo positivo, 
prenda misure concrete e vi-
sibili di oontrollo e dl orien-
tamento degli Investimenti. 

Un rapporto costruttivo tra 
governo e sindacati si pud 
realizzare solo su un terreno 
di credibilita, che e fatto di 
contenuti di tempi di attuazid-
ne. di strumenti operativi di' 
politica economica. Non basta 
dire no alle tregue. abbiamo 
il dovere di definire una pro
posta di strategia di lotta. di 
sostegno alia proposta politi
ca che avanziamd 

Questo governo eredita una 
situazione spaventosa e quindi 
la nostra pressione deve gia 
fin d'ora aiutare le scelte e 
gli atti qualificanti di questo 
governo: sarebbe gravisslmo 
per le nostre stesse prospettl-
ve se fra sei mesi fossimo 
costretti a uno scontro fron-
tale per farlo cadere. Dobbia-
mo definire fin d'ora una stra
tegia di lotta ali'altezza del
la situazione. basata su una 
reale articolazione e contlnui-
ta del movimento soprattutto 
a livello zonale e territoriale. 

A Bruxelles si tende ad In 
gabblare il sindacato, attra
verso II regolamento sul licen-
ziamentl collettlvi, la coge-
stlone nelle grandi Imprese. 
1'arbitrato obbllgatorlo del 
conflitt! sindacali. I contratti 
dl lavoro comunltarl. Quel che 
non passa to Italia, si tenta 

di farlo passare a livello co-
munitario. E' su questa base 
che dobbiamo fare una scelta 
che precis! il ruolo della CGIL 
e del movimento sindacale 
nell'ambito dei paesi dell'Eu-
ropa occidentale. La CGIL de
ve decidere, in quanto terza 
parte della Federazione CGIL-
CISL-UIL di aderire alia con
federazione sindacale europea 
(CES). 

G.B. Chiesa 
Segretario generale pa-

rastatali 

L'unita nel pubblico lmpie-
go in generale, e nel parasta-
to in particolare, fatica mol
to ad affermarsi. II proble
ma che si pone e dunque quel
lo dl sviluppare il processo 
unitario, non soltanto nelle 
categorie in cui la CGIL e 
piu forte, ma soprattutto in 
quelle in cui e meno forte. 

Una seconda questione e 
quella di coordinare e dirlge-
re meglio a livello unitario le 
rappresentanze sindacali dei 
consign di amministrazione 
dei grandi istituti mutuo-pre-
videnzlali (INPS, INAM, 
ENPAS. ecc.), che ammlni-
strano somme Ingentissime, 
pari a ben 16 mila millardi. 
La chlave dl volta e soprat
tutto, perd. quella dl portare 
I problemi dellTNPS e di tut
ti gli enti mutuo-previdenzia-
II in mezzo al lavoratori. sol-
lecitando e svlluppando il 
loro intervento e la loro par-
tecipazione. 

Riguardo al riassetto, che I 
200 mila parastatali stanno 
inseguendo da ormal cinque 
anni, occorre sottolineare che 
il prowedimento non Interes-
sa semplicemente la catego
ria, ma affronta e investe 
alia radice la stessa struttura 
del settore. 

Elio Giovannini 
Segretario confederale 

della CGIL 

I pericoli della situazione 
nascono dalla ripresa di uno 
sviluppo che oonsolidl I vec
chl squilibri ed emargini 11 
Mezzoglomo nel momento In 
cui i lavoratori subiscono con 
l'lnflazione un pesante attac-
co a! loro salarl e alle loro 
conqulste. Si pub in sostan
za determlnare una tregua di 
fatto a cui occorre reaglre 
subito se non vogliamo subi-
re una perdita secca de] no
stro potere contrattuale. E* 
perc!6 indispensabile andare 
rapidamCTite a decision! di 
lotta nelle azlende che recu-
perino di fatto il rapporto tra 
difesa del salario e oontrollo 
deH'organfezazione del lavoro. 

Contro 1 process! di ristrut
turazione occorre costruire 
accanto al piano di lotte azien-
dali un piano di lotte nel ter-
ritorio capaci di spezzare la 
divisione dei diver3i mercati 
de! lavoro e un piano di lot
ta nazionale. L'aoertura a aet-
tembre di una vertenza con ! 
grandi gruopi chimici. tessl-
II, con la Fiat e le partecipa-
zioni statali su organizzazio
ne del lavoro. occupazione. In-
vestlment!. deve essere deci
sa dal congresso come con
crete manifestazlone del no
stro Impegno per I'occupazlo-
ne e 11 Mezzotdomo. 

E* nel Mezzoglomo che si 
modifica o si consoiida il mec
canismo di sviluppo che vo
gliamo cambiare. CI6 e possi
b le se sapremo riconoscere 
rawersarlo nell'alleanza tra 
capitaltemo del nord e nuova 
borgheslc di Stato cresduta 
sul sottosviluppo meridlonale. 
e se sapremo costruire un 
forte blocco antagonistic© fra 
gli opeTal del settore Industria-
le e agrlcolo. la maggioranza 
del proletaiiato (gli staglona-
11 e 1 precari delle Industrie 
e deU'agricoltura) e il aer-
batoio dl forze lavoro Inutl-
lizzate rappresentate dagll 
studentl. 

Su questa linea occorre dar 
vita al consign di Bona, pun
tando nelle prosslme settlma-
ne ad una lotta popolare A 

massa sul control lo dal basso 
degli investimenti e della spe-
sa pubblica. 

Aldo Bonaccini 
Segretario confederale 

della CGIL 

Nelle attese qua e la af-
florantl anche In modo sfac-
ciato per una specie d! san-
zlone di massa al governo at
tualmente In costituzione, e 
evidente l'oltraggio fatto alia 
autonomia del movimento sin
dacale, cosl come e altrettan-
to evidente che ne i nostrl 
temi congressuali, ne la rela
zione Lama lo autorizzano. 
Come protagonists inequivo-
cabllmente antagonistlco ri
spetto a comportamenti, strut
ture e polltiche capltallstiche, 
11 sindacato e la CGIL rap
presentano ed esaltano que'l-
la critica di massa della so
cieta capitalistica che ha ani
mate 11 movimento e le lotte 
degli ultimi quattro anni. 

Da questa esperienza e 
emerso che quella critica non 
pub rlsolversi n6 nella sempli-
ce enunciazione di volonta an-
ticapitalistica, n6 nella sem-
pllee espressione della profce-
sta e della lotta contro la at/ 
tuale condizione operaia in 
s§. Occorre viceversa trarre 
da questa volonta la capacita 
per la grande forza di massa 
del movimento sindacale di 
quallficarsi sempre meglio sul
la propria opera verso gli 
obiettivi 6lndacall e gli sboc-
chl politic! ad ess! conse-
guenti. 

Questo nostro congresso di-
mostra che non consideriamo 
i fatti economicl come acca-
dimentl trascurabili nella de-
clslone delle nostre polltiche, 
lotte, comportamenti; ne" 11 
consideriamo dati cui aderire 
per dedurne le nostre scelte. 

Ma al tempo stesso non cl 
chiudiamo negli aspetti eco-
nomici della realta. sociale: lo 
dimostrano la politica delle 
riforme cosl come le lotte dl 
questi anni, animate tutte dal
la consapevolezza che riforme, 
rivendicazlonl, sviluppo non 
potrebbero affermarsi In man-
canza di uno sbocco politico. 

Ecco perchfe la politica pro
posta dal nostro congresso 
non e un tentatlvo di stabiliz-
zazione: troppe sono le cose 
da cambiare, riordlnare, cose 
che vanno fatte, qualunque sia 
la formula di governo, nel 
campo della amministrazione 
pubblica, della sanita, dei tra
sporti, dell'amblente, della di-
stribuzione, della scuola, del
la giustizia. Per dare un or-
dlne al paese corrispondente 
alle attese dei cittadini e dei 
lavoratori abbiamo tuttl bl-
sogno di ben altro che dl un 
clima dl stabilizzazlone: ab
biamo bisogno di un movi
mento e di soosse al disordine 
costituito nei centri di potere 
della nostra societa, dalla di-
rezlone delle fabbriche a quel
la del governo. 

In questo quadro la questio
ne delle alleanze, ripresa da 
Storti, richiede qualche preci-
sazione. La questione centrale 

conslste nel fatto che il mo
vimento sindacale, la classe 
del lavoratori non possono 
condannarsi a posizioni dl iso-
lamento. Per 11 resto, rapportl 
o alleanze sono forme nelle 
quail si deve esercltare 11 
nostro Impegno per affermare 
nelle condizionl attuali un 
ruolo egemonlco del lavora
tori. 

Sergio Garavini 
> 

Segretario generale dei 
tessili 

Due dati stanno dl fronte 
al movimento: il successo del
le lotte contrattuali e in di
fesa dell'occupazione, di cui 
uno degli effetti e certo an
che la caduta dl Andreotti, 
ma anche l'lnflazione che e 
speclflco terreno dl rlvlnclta 
nel confrontl del lavoratori. 
E' necessaria una risposta Im-
mediata sui prezzi ma anche 
sul salari e per perequare a 
livello piu alto 11 punto dl 
contingenza sulle pensioni, gli 
assegni familiari, i sussldi di 
dlsoccupazione. 
- La risposta all'lnflazlone e 

necessariamente parte della 
iniziativa di lotta nel conte-
sto della ristrutturazione che 
si va generalizzando nei suoi 
aspetti contraddittorl di con-
centrazione e di dispersione 
dell'attivita produttiva. Den-
tro questo processo e per por
re con efflcacia i grandi pro
blemi social! — Mezzogiorno. 
occupazione, agricoltura, — ci 
vuole una grande capacita di 
analisi e una efficace polltica 
rivendicativa prima di tutto 
in fabbrica. II vero pericolo 
e oggi quello della chiusura 
settaria in fabbrica. e cioe 
di non essere capaci a espri-
mere tutta la potenzialita di 
unita di classe e di alleanze 

Occorre rlcondurre l'unita 
in vari aspetti della contratta
zione, delle condizionl dl la
voro e del salario aziendale 
e contrattuale, e cioe orari 
effettivi. organlci. carichl e 
ritmi di lavoro. ambiente di 
lavoro nella completa e artl-
colata realti delle aziende, lo
cality o settori. A questa glo
bally e unita, ma anche a 
questa articolazione dell'ini 
zlativa contrattuale va ricon 
dotto concretamente il pro
blema deH'utilizzazione degli 
impiantl. Per tali motiyi Ga 
ravini e contrario a una ver 
tenza centralizzata sull'utlliz 
zazione degli impianti. 

Occorre inoltre ricondurre 
a unita la nostra linea sulle 
qualifiche e allargare l'inizia
tiva contrattuale nella grande 
area dell'occupazione precaria 
Questa linea d'azione sinda 
cale e decisiva perch§ e quel 
la che cl pud consentire di far 
ritrovare alia classe operaia 
i problemi social! general!. 
mezzogiorno, agricoltura, ri
forme in un oollegamento or-
ganico con I temi specific! 
della condizione di sfrutta 
mento nelle aziende. Lo sfor 
zo da fare e dunque quello di 
dare di piu e subito una di 
mensione di lotta reale all-
nostra proposta di politi— 
economica. 

Incontri dei delegati stranieri 
Le numerose delegazionl 

stranlere che seguono i lavori 
dell'ottavo congresso della 
CGIL In rappresentanza delle 
organizzazioni sindacali dei 
paesi sociallstl. di quelli del-
l'Europa occidentale, dei pae
si africani, come delle orga
nizzazioni democratiche di 
Spagna, Grecia e Portogallo 
avranno l'occasione durante il 
loro soggiomo itallano di co-
noscere alcuni significativi 
aspetti della storla e della vi
ta democratiche delle Puglie. 
Un fitto programma di incon
tri e manifestazioni e Infatti 
stato organizzato dall'ufficio 
internazionale della CGIL. 

II pomeriggio di ieri e stato 
dedicato interamente a incon
tri con amministrazioni comu-
nali della Puglie. I delegati si 
sono recati in 13 comuni del
le province di Foggia. Bari. 

Brindisl, Lecce e Taranto. Q. 
in brevi incontri con slndaci 
amministratori, dirigenti poli 
tic! o delle organizzazioni di 
massa le delegazionl stranlere 
sono venute a contatto della 
realta democratlca esistente 
nei grandi e piccoli centri 
agricoll. della grande tradizio 
ne di lotta dei lavoratori pu-
gliesi e in particolare dei 
braccianti. 

Oggi tutte le delegazionl vi 
siteranno il carcere dl Turi 
dove fu detenuto il compa
gno Gramsci, le grotte dl Ca-
stellana e i «trull!» dl Albe-
robello. Domani le delegazio
nl si Incontreranno con i 
lavoratori dei quartierl della 
citta di Bari: quartiere San 
Paolo (URSS), Carbonara 
(Vietnam), Madonnella (Cu
ba). Carrassi (Portogallo. 
Grecia. Spagna). 

Numerosi messoggi 
Alia presldenza del congres

so contlnuano ad arrivare nu
merosi messaggi di saluto. 
Ieri i due president! che si 
sono altemati alia guida del 
congresso. i compagni Giunti 
e Bon!, hanno Ietto quelli del 
rettore dellTJniversitA di Ba
ri. del presidente della com
missione Lavoro della Came
ra dei deputati, di Altiero Spi-
nelli, dellUnione coltivatori di 
Bart del lavoratori del tea-
tro stabile di Bolzano, della 
Federazione PSI di Livorno, 
dei lavoratori della manifat-
tura tabacchi di Lecce, della 
sezione comunista di Ascoli 
Satriano, dei braccianti di Ce-
rignola, di un pensionato di 
Gallarate, della UISBA e del
la U1MEC di Pistoia, dei po-

stelegrafonici CGIL di Brln-
disi. dei dirigenti del Gruppo 
Meridionalista. di Vittorio Foa, 
Riccardo Lombard! e Carlo 
Rome!, del presidente della 
Provincia di Bari e dei marit-
t!mi della motonave (Augu
stas. 

Partlcolarmente applaudito 
il messaggio di Andreas Pa-
pandreu. presidente del Movi
mento panellenico di liberazio-
ne (PAK): cVostre lotte so
no comuni con lotte del lavo
ratori et popolo greco contro 
lo sfruttamento e per un Me-
diterraneo libero e indipen-
dente nell'amblto di un'Euro-
pa sociallsta. Invio da parte 
del popolo greco in schlavl-
tu frateml saluti». 

Sottoscrizione per il Vietnam 
Una sottoscrizione a favore 

della rlcostruzlone del Viet
nam e stata aperta dai con-
gressist! present! alia Flera 
del Levante a dimostrazlone 
concreta dello spirito lntema-
zlonallsta che anlma questa 
assise della CGIL. Le offerte 
In denaro vengono dl tanto In 
tanto annunciate dalla presl
denza. 

Di segulto diamo un primo 
elenoo: delegazlone dl Milano 
500.000 Un, RovlffO 400.000 

lire, Parma 150.000. Taranto 
200.000. delegazione siciliana 
1.100.000, delegazione dei lavo
ratori della Monti-confezioni 
d! Pescara 100.000. delegati 
della Sardegna 580.000. slnda-
ca giomalal 200.000. Camera 
del Lavoro di Lecce 100.000, 
delegazione dl Novara 200.000. 

Inoltre 11 sindacato scuola-
CGIL ha oomunlcato di aver 
raggiunto la somma di 3 ml* 
lioni a favore della costruzio
ne dl una scuola nel 
Vietnam. 


