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Terza giornata dei lavori dell'8* congresso nazionale della CGIL 
... - - . T _ _ I _ . . , j - i_. - i r - • • ' ' ' 

Collegare la lotta di massa contro il carovita 
all'azione per le riforme e un diverso sviluppo 

Terza giornata di lavori all'8. 
congresso nazionale della CGIL 
In corso nel salone della Flera 
del Levanle. La presidenza ha 
gia dato la parola a Irenla de
legate 

ierl pomerigglo II dlbattito si 
* trasferito nelle commission!. 
Di seguito diamo gli interventi 
di Capitanl, Muraro, Bartolinl, 
Meizanotte, Belli, Franclsconl, 
Colzi e Pastorlno Intervenuti nel 
pomerigglo di martedi; quell! di 
Sclav), D'Andreamntteo, Lorini, 
Pugno, Ancona, Scheda, Calef-
f i , Merianetti, Vanni e Cinl in
tervenuti ierl mattina. 

Elio Capitanl 
segretario generate del 

sindacato-scuola 

L'ingresso della scuola nel 
dibattito congressuale, il ca-
lore di partecipazione. ma so-
prattutto lo sforzo teorico e di 
principio che lo ha sostenuto. 
oltre a dare una dimensione 
di massa piu chiara e piu at-
tivamente comunicablle a mi-
lioni di lavoratori, ha anche 
11 senso e lo stupore della 
scoperta. II problema grosso 
e quello dl operare in modo 
che tutto il movimento sin-
dacale si appropri politica-
mente di questa conquista. la 
elabori a livello delle sue scel-
te piu impegnative e ne ricavi 
element! dl Inizlativa e di lot
ta coerente. perche scelte dl 
trasformazione strutturale del
la scuola siano momento pe-
culiare e coerente di trasfor
mazione dell'intero meccani-
smo di sviluppo. perche le ipo-
tesi di rinnovamento del set-
tore scolastico. dalla materna 
alTuniversita. si Saldino alia 
proposta generale polltlca. 

II corporativismo si batte 

facendo fare nuove cose che 
dimostrino la debolezza con-
trattuale e polltlca della tinea 
corporativa proprio perche es-
sa e scissione innaturale di 
complti. di lmpegnl. di vlslone 
perche perpetua una condizio-
ne rrustrante. discrtmin-ante, 
perche impedisce di porsi di 
fronte alia dinamica sociale 
nella posizlone di una nuova 
professionals del docente e 
del non docente. 

Giuseppe Muraro 
segretario regionale CGIL 

Piemonte 

Rompere lo schleramento 
di classe tra lavoratori occu-
patl. male occupati. disoccu-
pati, tra Nord e Sud e ac-
centuare le spinte corporati
ve, dlventa un oblettlvo e un 
mezzo che 11 padronato cer-
ca di realizzare per imporre 
le sue scelte di polltica eco-
nomica. Cosl diventa oggi 

essenziale per la classe ope-
raia fare propria una linea 
alternativa che realizzi un 
mutamento radlcale del mec-
canismo di sviluppo. sulla ba
se delle esigenze che esprl-
mono le masse popolari. re-
spingendo qulndi ogni Ipote-
si di patto sociale, di politi-
ca dei redditl, di limitazione 
o di autolimitazione o auto-
regolamentazlone delle lotte 
sindacall. 

Ora la proposta di pollti
ca economica del sindacato 
deve qualificarsi come movi
mento soprattutto nella fab-
brica, per obiettivl che sono 
costruitl dai lavoratori e nel
la societa. sempre a partire 
dal luogo di produzione co
me elementl unlflcanti rivol-
ti alia modificazione della 

I LAVORI DELLE COMMISSION! 

Strutture sindacali e 
politiche rivendicative 
al centra del dibattito 

Estendere in tutto il paese e a tutte le categorie 
la realta dei consigli di fabbrica - Applicazione 
dei contra ft i e difesa del salario • II diritto di 
sciopero e le forme di lotta - Le ristrutturazioni 

Da uno dei nostri inviati 
BARI. 4. 

Dopo trenta interventi (tanti 
ne sono stati fatti tra ieri e la 
mattinata di oggi) il congresso 
ha continuato i suoi lavori di-
viso in cinque commissioni: 
quells per la mozione politica. 
quella elettorale e quelle per 
la modifica dello statuto. per le 
politiche rivendicative e per le 
strutture. Oltre trecento i com-
pagni impegnati: sono stati 
eletti dal congresso ma ai la
vori possono partecipare tutti 
i delegati. Anche questo e un 
importante momento di dibatti
to. i cui risultati saranno por-
tati in assemblea plenaria nei 
prossimi giorni. 

Strutture sindacali e politiche 
rivendicative: si tratta di ar-
gomenti di grande attuaiita. In 
commissione hanno introdotto ri-
spettivamente i compagni Aldo 
Amoretti deirufficio organizza-
zione della CGIL e Gianni Vi-
nay dell' ufficio sindacale. II 
compagno Vinay. dopo aver 
espresso una valutazione posi-
tiva sui recent i rinnovi contrat-
tuali ha osservato che i pro-
blemi piu urgenti che stanno 
di fronte al sindacato sono es-
senzialmente tre: 1) applicazio
ne dinamica dei contratti: 2) di
fesa del salario reale: 3) pro-
cesso di ristrutturazione e nuo
ve forme di organizzazione del 
lavoro (FIAT. Olivetti, IBM, 
tanto per fare qualche esem-
plificazione). 

Per quanto riguarda la ge-
Rtione del contratto e stata sot-
tolineata 1'esigenza di affronta-
re il dilagante fenomeno degli 
ctraordinari in modo coerente 
con la strategia della piena oc-
cupazione nel Mezzogiorno. A 
proposito poi dell' utilizzazione 
degli impianti Tindicazfone e di 
aprire un dibattito serio fra i 
lavoratori. 

RISTRUTTURAZIONE - In 
proposito 1'iniziativa del sinda
cato va rilanciata con molta 
forza e collegata con i problem: 
della organizzazione del lavoro 
c degli investimenli. della di
fesa e del!o sviluppo dell'occu-
pazione. Questo tipo di contrat-
tazione ha gia ottenuto dei ri
sultati (Montedison Fibre e Za-
nussi). Forti limiti rimangono: 
non si e riusciti, ad esempio. 
ad incidere sulle scelte di in-
dirizzo produttivo e scarsamen-
(e condizionata c stata la poli
tica generale dei grandi gruppi. 

DIRITTO Dl SCIOPERO - I] 
sindacato respinge ipotesi rela
tive a codici di comportamento, 
a fonre di autoregolamentazio
ne fisse e burocratiche. Si ri-
ticne tuttavia che ci si deve 
far carico dei problemi che esi-
stono e che riguardano le mo
dality con cui tale diritto deve 
essere esercitato per renderlo 
piu efficace e per fare in modo 
che ogni azione di sciopero 
conquisti la solidarieta dell'in
tero movimento. allargando l'a-
rea di consenso sugli obiettivl 
di lotta. 

VERTENZA CON LA CON-
PINDUSTRIA - Essa tende a 
generalizzare a tutti i lavora
tori alcune conquiste contrat-
tuali realizzate solo da alcune 
categorie e la regolamcntazione 
di carattere generale di alcuni 
tatituti che difficilmente potreb-

esscre affcrmati da catego

rie singolarmente. In generale 
si e sottolineata 1'esigenza di 
una iniziativa di carattere ge
nerale e uniflcante dell' intero 
movimento. promossa dalle 
Confederazioni. A questo scopo 
viene richiesta I'apertura di un 
largo dibattito di massa. A pro
posito dei problemi relativi alle 
strutture. introdotti dal com
pagno Aldo Amoretti. i piu im
portant! riguardano il sindacato 
nel luogo di lavoro e le strut
ture orizzontali. 

SINDACATO NEI LUOGHI Dl 
LAVORO - NeH'industria e al 
Nord si ha la maggior presen-
za dei delegati e dei consigli: 
cioe dove piu hanno marciato 
le lotte articolate e dove piu 
e andato avanti il processo uni-
tario. L'obiettivo e quello di 
estendere delegati e consigli in 
tutte le categorie e su tutto il 
territorio nazionale. Le difficol-
ta maggiori si incontrano nelle 
categorie del pubbiico impieeo. 
nell'agricoltura e nel Mezzogior
no in generate. 

I consigli. anche laddove ci 
sono e funzionano. palesano dei 
limiti. Per questo sono state 
ribadite le caratteristiche alle 
quali deve ispirarsi ovunque la 
realizzazione dei consigli: a) de-
vono essere strutture unitarie 
di base del sindacato di cate-
gon'a come della Confederaz'o-

ne: b) devono essere eletti de-
mocraticamente da tutti i lavo
ratori: c) devono realizzarsi su 
una articolazione aderente al 
tipo di organizzazione del la
voro: d) devono gestire un reale 
potere contrattuale e di inizia
tiva coerenlemente con la poli
tica unitaria del sindacato 

STRUTTURE ORIZZONTALI 
— Sono proposti dal dibattito 
tre Ihelli fondamentali: la zo
na. la provincia e la regione. 
Non tutto pud essere scaricato 
in fabbrica. I consigli dei dele
gati corrono questo rischio. se 
non si riesce a costruire i con
sigli di zona. Questa esitren/a 
si mcontra con un'altra non 
meno urgente e non meno av-
vertita: quella del rinnovamento 
delle Camere dsl lavoro oomu-
nali. znnali e provinciali Si de- ! 
ve andare ad una trasforma
zione che senza rinnegare la 
storia. arzi la valorizzi. tra*fe-
rendo tutto il positivo nella co 
struzione Helle nuove strutture 
unitarie. E' fuori luoeo allora 
qualsiasi contrapposizione fra 
consigli di zona e camere del 
lavoro. Devono essere le «fe«;«;e 
camere del lavoro le promo 
friei dei consieli di zoia. av 
viando un processo che le oorti 
a fondersi in questa struttura 
unitaria. 

II problema piu grosso e che 
le esperienze sono mo!to limi-
tate: anche dove i consigli di 
zona esistono. stentano a vi-
vere e a funzionare Bi«ogna 
costruirne molti. imoegnarsi in 
una esperienza di massa come 
e stato fatto per i delegati Ma 
e altrettanto vero che non dr>b-
biamo realizzare esperienze 
qualsiasi bensi indirizzarle ver
so un disegno di politica orea-
nizzativa che serva concreta-
mente a costruire e a prerigu-
raro la struttura del sindacato 
unitario. II dibattito a livello 
di commissione 6 tuttora in 
corso. 

Romano Bonifacci 

struttura economica del pae
se e dei rappo'rti di potere 
fra le classi. Organizzazione 
del lavoro. inflaz'one e ristrut
turazione sono 1 tre fronti sul 
quali si sviluppa la lotta ope
ra ia e sui quali si misura 
la nostra capacita di dare. 
nei fatti, una rlsposta con-
creta al dissgno «ntormisti-
co» del cosiddetto padrona
to illuminate 

Gianfranco Bartolini 
segretario del Comita»o 

regionaie Toscana 

Ha sottolineato I limiti del
la iniziativa sindacale. nspet 
to ad una fase contrassegna-
ta da una ripresa produtt-
va nel settore industrial che, 
mentre censente al padrona 
to un forte recupero dl pro-
fitt) attraverso Tlnflazione ed 
1 processi di ristrutturazlo-
ne. emargina ultenorment^ 
l'agricoltura 11 Me?zo?iorno 
e le aree depresse e le mi-
nori imprese. 

L'imziativa articolata non 
pud sostituire quel provvedi-
menti generali che vanna dal 
ritorno alia parita della l'ra, 
ai mlglioramenti richiesti per 
i pensionati e le categorie di 
minore reddito; su quesi pro
blemi deve essere ben piu 
presente la iniziativa della Fe-
derazione unitaria, anche in 
questo momento di crisi del 
governo. Questo impegno ge
nerale e tanto niu necessario 
in una situazioYie in cui Tazio
ne del padronato nelle fab-
briche tende a ricuperare mar
gin! di potere e tenta di diso-
rientare il movimento. rispet-
to alia linea che esso si e da
ta e che fa centra sulla con
quista di magsriore potere di 
lntervento sull'organizzazione 
del lavoro 

D'altra parte, e vero che 
per essere forti nella fabbri
ca occorre porre concretamen-
te il rapporto con gli altri al-
voratori e con altri strati 
sociali che possono essere con 
noi nella lotta. Occorre. allC-
ra. rifiutare le suggestion'! 
che. additando al movimento 
le lotte contro le rendite e i 
parassitismi. tendono a na-
scondere le responsabilita del 
monopolio e ad affermare la 
centralita dello sviluppo in-
dustriale. identiflcato con in-
teressi di poche e grosse iiri-
prese e settori, In nome del-
I'efficienza. 

Mario Mezzanotte 
segretario nazionale del

la Federbraccianti 

II congresso verrebbe meno 
ai suoi compiti se si limiiasse 
a tributare omaggi formali al
ia proposta politica che ab-
biamo posto al centra del no
stra dibattito congressuale. 
Esso deve « riempire » la pro
posta politica alternativa dan-
do un massimo di chiarezza 
agll obiettivi che a livello di 
azienda. di categoria e sui 
temi generali portiamo avan
ti collegandoli tra loro in un 
disegno coerente e organico. 

La crisi in atto aggrava tut
ti gli squilibri economici e so
ciali Occorre intervenire con 
provvedimenti immediati vol-
ti alia salvaguardia del potere 
di acquisto dei salari. ma sal-
datl strettamente all'avvio del
la politica delle riforme. La 
riforme agraria e le politiche 
di sviluppo delle partecipazio-
ni statali sono i due momenti 
fondamentali attraverso i qua
li passa una politica alternati
va e di sviluppo Su questi te
mi dobbiamo andare al con-
fronto con il governo. 

Non sono d'accordo con Ga-
ravini che ha dichiarato che 
non pu6 aconsiderare la for- i 
mazione di un nuovo governo 
di centrosinistra un fatto di 
per s6 positivo»: non e in-
differente per noi che un go
verno sia piu vicino ai lavo-
ratoii o meno Certo. i risul
tati li otterremo attraverso le 
nostre lotte. ma se queste si 
svolgono in un quadra poliU- •' 
co piu favorevo'.e questo ci j 
aiuta a ottenere risultati piu t 
avanzati. 

Franco Belli 
segretario CdL Napoli 

Abbiamo abbattuto tl gover
no Andreottl e questo e un 
grande fatto posttivo In que
ste ore sta anche risolvendo-
si la crisi di governo Ma la 
crisi politica e tutt'altro che 
risolta. perche st tratta di una 
crisi profonda che e anche 
economica. sociale e cultura-
le; una crisi che non pu6 ri-
solversi con un governo di
verso. ma solo con pohtiche 
che rispondano alia doman-
da che viene dalle masse po-
polan. 

Solo sui terreno dl una po
litica di nforme che modifl-
chi integralmente il meccanl-
smo di sviluppo dell'intero 
paese. il Mezzogromo. sara 
possibile eliminare le cause 
vere dat pericoii reazionari. 

Da questo tipo di analisi 
scaturisce Ia proposta politi
ca aliernaltva che deve esse
re la linea politica unitaria 
di tutto il movimento E non 
devono esserci equivoci sul
la nostra proposta. nel sen
so che e lmpensabile qua-
lunque patto sociale. perche 
eld servirebbe a garantlre il 
vecchlo meccantsmo dl svi
luppo. mentre noi. '.nvece. 
puntlamo a conquistare piu 
occupati. maggior reddito 
con maggior potere d'acruil-
sto. maggior potere In fab
brica, 

BARI — Un aspetto della presidenza del congresso mentre pari a il compagno Rinaldo Scheda, segretario confederale della CGIL 

Doro Francisconi 
presidente dell'INCA 

Siamo In un paese che ha 
la piu alta frequenza di infor-
tuni. di malattie professiona-
li. di invalidity e di morti sul 
lavoro: per questo 1'elevamen-
to delle pensioni. l'aumento 
degli assegni familiari e dei 
trattamenti di disoccupazione 
corrispondono alle esigenze piu 
immediate della popolazione 
piu povera e si raccordano 
contemporaneamente con Ta
zione sindacale per contrasta-
re le tendenze delle forze ca-
pitalistiche. 

Comunque, per la prevt-
denza e la difesa della salute 
occorre fare un discorso auto-
critico: ad esempio per le 
pensioni non e sufficientemen-
te mobilltante la parola d'or-
dine dell'elevamento di quelle 
piu basse ne e possibile per 
esse un movimento di lotta 
dei soli lavoratori anzianl. Al 
contrario si deve sottolineare 
il carattere generale della ri-
vendicazione ed il conseguente 
impegno di tutti i lavoratori. 
Cio sara possibile se la batta-
glia per le pensioni sara pre-
sentata come una lotta per 
aumentare il salario. perche 
la pensione e salario differi-
to. Piu che di elevamento 
delle pensioni piu basse do 
vremmo parlare di unificazio-
ne del trattamento minimo di 
pensione, rapportato al 30% 
del salario medio degli operai 
delTindustria. evitando che al
cune categorie si sottraggano 
al principio di solidarieta per 
costituirsi posizioni di privi-
Iegio 

Dobbiamo proporci Tattua-
zione di un sistema unico di 
pensioni. la creazione di un 
unico fondo. un sistema di si-
curezza sociale basato sul ser-
vizio sanitario nazionale e. 11-
quidati gh enti inutili. un uni
co ente per la riscossione dei 
contributi previdenziali e Ve-
ro^azione di tutte le presta-
zioni economiche. In tal mo 
do il problema della salute va 
risolto in una visione unita 
ria nelle varie fasi della pre 
venzione. cure e riabilitazione. 

Giorgio Colzi 
segretario generale poli-

grafici e cartai 

L'intervento e stato concor
d a t tra i delegati dei poll* 
grafici, dello spettacolo e del-
Tufficio stampa confederale, 
per fornire al dibattito con
gressuale una sintesi unita
ria dei grandi problemi che 
oggi investono Tinformazione, 
sia essa stampata che radio-
teletrasmessa, e sia i proble
mi dello sviluppo culturale 
dell'intero Paese. 

L'attacco portato dalle for
ze conservatrici e volto a col-
pire la liberta d'informazlone 
e si inquadra in una politi
ca generale di soffocamento 
delle liberta costituzionali e 
del pluralismo culturale Noi 
ri tenia mo indispensabile una 
radicale rlforma dell'attuale 
legge sulla stampa. che pre-
veda la pubblicizzazione del
le fonti di finanziamento del 
quotidian!, quale mezzo per 
impedire ulterior! concentra-
zioni e modifiche agli attuali 
sistemi di prowldenze. 

Proponiamo la creazione in 
Italia dl centrl stampa pub-
blici, perche chi detiene i 
mezzi di produzione impone 
sul mercato prezzi elevatissi-
mi. impedendo dl fatto ad 
Important! organizzazioni " di 
massa. culturali. sindacali. ri-
creative. politiche. alle Regio-
ni. di dotarsi di propri stru-
menti di informazione quoti-
diana o periodica, o nel caso 
meno drammatico. come e 
quello di alcuni partiti. di rea
lizzare questo oblettivo a co-
sto di enorml sacrifici e con 
edizioni estremamente limi-
tate. 

Elio Pastorino 
segretario generate ag-

giunto della FIOM 

Ha esordito valutando posi-
tivamente alcuni dati generali 
che danno forte credibilita al
ia proposta della CGIL: la de-
cisa tenuta del movimento. i 
progressi del processo unita
rio. il nuovo contesto politi

co. Ricordati 1 fattori decisivi 
che avevano messo in crisi 
«Firenze 3» ha rilevato che 
il congresso della CISL ha fat
to dei gross! pass! avanti pro
prio sul terreno dei contenuti 
e della democrazia di base. 
Spetta ora alia CGIL far fare 
al processo un ulteriore pas-
so in avanti assumendo la pie
na gestione dei consigli. im-
pegnandosi nella costruzione 
dei consigli di zona e non so-
stituendoli ove esistono diffi-
colta con strutture di orga
nizzazione, rilanciando il tes-
seramento unitario per il '74, 
attuando subito le residue in-
compatibilita, fissando infine 
dei traguardi piu rawicinati 
per successive verifiche del 
processo unitario che consen-
tano dl arrivare all'unita or-
ganlca prima della scadenza 
del mandate 

Sulla strategia rivendicativa 
dello sviluppo economico e so
ciale, Pastorino ha detto che 
anche qui I piu attenti osser-
vatori che si affannano a fare 
la conta delle « disponibilita » 
del sindacato in funzione del
la restaurazione del vecchio 
meccanismo di sviluppo dimo-
strano di non avere compre-
so nulla della proposta alter
nativa che il movimento nel 
suo insieme viene elaborando. 
Non esistono alternative fra 
Tazione nella fabbrica e quel
la nella societa. Vi deve es
sere uno sforzo reale di sal-
datura dei due discorsi. 

Gasfone Sclavi 
segretario FIOM di Bre

scia 

Le forze che si apprestano 
alia formazione del nuovo go
verno devono confrontarsi con 
una realta di ripresa dello 
scontro sociale sul salario e 
sulle riforme. sull'organizza
zione del lavoro e dell'occu-
pazione. Le decision! del no
stra congresso. dopo quelle 
del congresso della CISL, 
possono e devono demolire 
ogni residua illusione su una 
tregua d'attesa del movimen
to sindacale. Lotta sul sala
rio di fabbrica rivolta a so-
stenere in una linea eguali-

taria lo scontro contro Tat-
tuale organizzazione del la
voro, lotta generale a soste-
gno dei redditi piu bassi 
(pensioni, assegni, disoccupa
zione e detassazione): sono 
due terreni di iniziativa che 
devono intrecclarsi per rea
lizzare i livelli di mobilita-
zione e di lotta che, per la 
medesiina via. permisero il 
successo della lotta per le 
peiisioni e contro le zone sa-
lariali. 

Questa azione sull'organiz
zazione del lavoro e sul sa
lario permette di accentrare 
la rigidita della forza -lavo
ro occupata come punto di 
partenza della contrattazio-
ne degli Investimenti indu
strial! ed agricoli nel Mezzo
giorno. In questo quadro ci 
diamo Indirizzi generali coe-
renti sul problema dei ter
reni e Tutilizzazione degli 
impiantl che rifiutano I'aper
tura di nuovi flussi emigra-
tori al nord, ma dobbiamo 
evitare una trattativa centra-
lizzata interconfederale sui 
turni. C'e un fronte di lotta 
a livello di zona che risulta 
oggi pero indispensabile a 
dare una giusta dimensione 
all'iniz'ativa di fabbrica. Si 
tratta di proporre obiettivi di 
prezzi politic! e di servizi 
gratuiti (su casa. scuola, tra-
sporti) da realizzare a cari
co delle aziende della zona. 

Consigli di fabbrica e Con
sigli di zona impegnati in una 
linea di ripresa immediata 
del movimento si qualifica-
no come strumenti di base 
del nuovo sindacato e rap-
presentano le strutture con 
le quali deve confrontarsi su
bito. unitariamente. Tinizia-
tiva degli organi del Patto 
federativo, al fine di garan-
tire una strada concreta per 
affermare con la partecipa
zione dei lavoratori il rag-
giungimento delTunita entro 
i mandati di questi congres-
si. II congresso, superando 
loeiche contrattualistiche. 
puo sciogliere definitivamen-
te i nodi residui sulTincom-
natibilita e affidare al grup-
po dirigente eletto il manda-
to per Tunificaz:one sinda
cale. 

Incontro con le forze democratiche e la popolazione di Copertino 

Con i vietnamiti in un paese pugliese 
Entusiasmante accoglienza nel grande centro agricolo — Una forte tradizione di lotta antifascista 

Da uno dei nostri inviati 
BARI. 4 

Copertino e un grosso cen
tro agncoio a pochi chiiomairi 
da Lecce, nei « profondo » sud. 
Ha 20 mila abitanti; il coma-
ne e ammm^lrato dal novem-
bre scorso da una giunu co-
munisLa (15 consiglien del 
PCI. uno socialistai. II sin 
daco e una donna, la compa-
gna Conchiglia. La storia di 
Copertino e ncca di grandi 
episodi di lotta per la demo
crazia, la liberta. dalle pri
me occupazioni delle terre 
del 1901. alle manifestazioni 
contro le leggi Acerbo del *24 
(«ai fasc-sti — dicono — ab
biamo spezzato i gaghardetti 
in piazza, li abbiamo cacctati 
quando la loro brutalita era 
legahzzata»). alia plebisciU-
ria scelta per la Repubbltca. 
alia occupazione delle :erre 
degli anni 50 La piazza prtn-
clpale e dedicata alia Resisten-
za e quattro sono le strade 
che ricordano uomtni di Co
pertino uccist dai nazisti. 

Ierl in questo centro che I 
suoi abitanti definiscono «un 
fiore rosso alTocchiello delle 
Puglien c'fe stata fesla gran
de. Tutto II paese ha accolto 
con commosso entusiasmo la 
delegazione della Repubbllca 
democratlca del Vietnam che 
segue I lavori dell'ottavo con
gresso della CGIL. 

SI parte dalTalbergo che 

ospita i compagni vietnamiti: 
sono Truong Thi My, vice 
presidente della Federazlone 
dei sindacati del Vietnam e 
membra del Parlamento (una 
piccola donna dallo sguardo 
dolce e fermo), Tran Thanh, 
capo aggiunto del dipartimen-
to internazionale della FSV e 
Le Din Vinh, capo del di par
ti men to internazionale della 
FSV Sono venuti a prenderli 
numerosi compagni di Lecce e 
di Copertino. dirigenti delle 
sezioni del PCI. della Camera 
del lavoro. delle associazioni 
di massa (Alleanza contadini, 
UDI. per la CGIL c'e il com
pagno Vercelhno). 

Gia dalle prime battute Tin-
contra appare pervaso da una 
carica di commozlone. Una 
compagna, Lucia, dice: «Mi 
pare impossibile... mi ricordo 
il dicembre scorso quando Ni
xon nprese a bombardare il 
Vietnam, faceva un gran Ired* 
do. ma siamo scesi in piazza 
a sera a gndare contro gli 
americani. Avevamo acceso le 
fiaccole e sventolavamo le 
bandiere rosse. Adesso questa 
visita a Copertino, dl tre per-
sonaggi "importanti". e un 
grande awenimento.„ ho sa* 
puto che la compagna che dl-
rige la delegazione ha lavo-
rato e combattuto con Ho 
Chi Minh ». II nome del gran
de rivoluzionario vletnamlta 
riecheggera pol per tutta la 

sera nelle strade del centro 
agricolo. 

II viaggio. 150 chilomctri, e 
interrotto a volte per fermars; 
a parlare con qualche conta-
dino che si mcontra lungo la 
strada. Ci si ferma anche a 
San Pietro in Lamis dove la 
delegazione e accolta nella bi-
blioteca comunale (un grande 
stanzone-negozio nella via 
pnncipale dell abitato) che 
funge da sala per le nunioni 
del Consigho comunale. 

II sindaco. fra decine di 
giovam, ragazzi, donne saluta 
gli ospiti. Un artigiano. il com
pagno Giovanni Balbo. regala 
alcuni bellissimi vasi in terra
cotta: «Un tempo il paese 
era famoso per questi lavori. 
ma adesso sono rimasto solo 
io...». 

A Copertino Taccoglienza e 
entusiasmante AlTingresso del 
paese la delegazione e costret-
ta a scendere dalle macchine 
e si improwisa un corteo. La 
banda suona T« Internaziona
le », ai lati delle strade, dalle 
finestre la gente saluta con 
il pugno chiuso. I giovani gri-
dano gli slogans che in que
st) anni sono rimbalzati nel
le vie delle grandi citta di 
tutto II mondo, da Londra a 
Roma a Parigi a New York. 
C'e anche qualche anziana 
donna seduta sulle scale che 
lancla dei fiorl. II corteo, 
aperto dalla banda e da al
cune guardie munlcipall che 

Piero D'Andreamalteo 
segretario responsabile 

CdL Pescara 

Avere contrlbulto come mo
vimento sindacale In manie-
ra non secondaria a battere 
il governo Andreotti e stato 
un grande risultato. Percl6 
esso aveva cercato dl rappre-
sentare gli interessi delle for
ze piu retrive. nel tentativo 
di recuperare a livello di so
cieta gli elementi di rigidi
ta nelTorganizzazione del la
voro che le lotte avevano lm-
posto nelle aziende. Indubbla-
mente questo risultato e sta
to ottenuto grazle anche ad 
una maggiore coerenza con 
gli obiettivi generali di svi
luppo del nostra paese che 
hanno saputo collegarsl alle 
aspirazioni delle masse conta-
dine, soprattutto dei dlsoccu-
patl e dei sottoccupati. 

Se non vogliamo lasclare 
varchl che possono essere uti-
llzzati, come e avvenuto, per 
sconfiggere il movimento. e 
necessario che le piatta for
me rivendicative siano coe-
renti con Timpostazlone gene
rale che propone la modifica
zione dl un meccanismo, che 
non e piu capace di produr-
re sviluppo, per realizzarne 
uno nuovo che, partendo dal
la piena utilizzazione delle ri-
sorse, avvii seriamente e 
concretamente a sOluzlone 11 
problema del Mezzogiorno. 

Maria Lorini 
responsabile commissio

ne femminile CGIL 

Nei settori industrial e an-
data via via creandosi una 
condizione di espulsione o di 
non accoglimento di ampie 
quote di forza-lavoro, In par-
ticolare di donne e di gio
vani. Comemporaneamente al
ia ristrutturazione industriale 
e alia riduzione dell'occupa-
zione e sorta e si e estesa una 
zona di lavoro instabile e di 
sotto salario di grande por-
tata, la quale ha provocato 
modificazioni profonde nel 
processo di produzione capi-
talistico e che ha ostacolato 
nelle zone industriali il dete-
riorarsi di tensiom particolar-
mente acute sul mercato del 
lavoro. 

Se Tazione e il controllo del 
sindacato non riuscissero ad 
investire rapidamente anche 
questi settori di organizzazio
ne della produzione. e il fe
nomeno del lavoro a domici-
lio — alle condizioni attua
li — continuasse a persistere 
o addirittura ad estendersi, 
non e detto che non finirebbe, 
a lungo andare, di condizio-
nare la capacita contrattuale 
dei lavoratori nelle fabbriche. 
Nel medesimo tempo, se cid 
accadesse, la stessa nostra 
prospettiva di sviluppo fini
rebbe per essere seriamente 
compromessa. 

L'azione per il controllo sul 
lavoro a domicilio e precario 
in genere, richiede anche — al 
fine di restringere le condizio
ni che lo favoriscono — un 
impegno piii coerente ed una 
determinatezza superiore a 
quella finora espressa dal mo
vimento per realizzare i ser
vizi sociali, in primo luogo 
quelli per l'infanzia. 

Emilio Pugno 

innalzano 1 gaghardetti di 
Copertino, entra nel bel cor-
tile del palazzo comunale. 

a Quello li e un demoenstia-
no — ci spiega una compagna 
indicando un uomo che grida 
Ho-Chi-Minh — ma per il 
Vietnam e con noi». Dentro 
la sala sono ass.spati gh uo-
mini, le donne e i giovani di 
Copertino: una realta vitale, 
democratica. ncca. II compa
gno Ca Lasso, un anziano mi
ll tan te del nostra paxtito, ci 
spiega che la recente vittoria 
delle sinistre e il frutto di 
una forte tradizione antifa
scista, ma anche di un co-
struttivo rapporto con la 
gente. 

I compagni vietnamiti so
no commossi, conoscevano — 
dicono — il grande contnbuto 
del popolo italiano alia loro 
lotta, ma dalTincontro hanno 
capito quanto profondi siano 
i legami fra Ia loro azione e 
quella che portano avanti le 
grandi masse popolari i tal la
ne. II sindaco offre alia dele
gazione quello che gli abi
tanti di Copertino hanno rac-
colto per la ricostruzione del 
Vietnam. Pol rlprende il cor
teo; per I compagni di Coper
tino c'e ora un altro grande 
appuntamento: i braccianti 
e i colon! di Lecce entrano 
nella battaglia contrattuale 
per il patto provinciate. 

Francesca Raspini 

segretario della CdL di 
Torino 

In questi ultimi mesi si e 
accentuata Tiniziativa e la 
campagna del grande padro
nato sui lemi della situazio-
ne economica del paese. Da 
ci6 scaturisce 1'esigenza di 
passare ad obiettivi rawici
nati da quelli della fabbrica 
a quelli della societa e dello 
Stato. 

Ci troviamo di fronte a set
tori a trainanti» — ha affer-
mato Pugno — che condizic-
nano le prospettive non solo 
del Piemonte, ma dell'econo-
mia italiana. strettamente col-
legate alle societa multinazio-
nah. Sono questi gruppi che 
intendono dare oggi risposta 
del come, dove e cosa pro-
durre. Le proposte che sono 
costrette a fare sono frutto 
d! elaborazione. di cultura. 
di lotta e di conquista del 
movimento. Esse rappresen-
tano un nuovo e piu avanzato 
terreno di lotta. Lo scontro 
in atto. a partire dai luoshi 
di lavoro. e per reso!n?ere il 
merito delle tniziative padro-
nali per impedire che s: at-
tui nei fatti una politica dei 
redditi e di essere per no
stra carenze a rimo-chio -Jel-
I'iniziativa padronale. 

Pertanto occorre definlre 
obiettivi rawicinati che si 
proiettano in una strategia 
generale. approfondendo al
cuni punti. Cid e determinan-
te non solo ai fin! delllni-
ziativa sindacale. ma condi
zione per una egemonia della 
classe operaia, per una poli
tica di alleanze, per un cor-
retto e costruttivo rapporto 
con I partiti. 

Abbiamo dato in passato 
la risposta che reslsteremo 
ad ogni tentativo di integra-
zione e di subordinazione del 
sindacato; come oggi abbia
mo rlfiutato un patto cor-
poratlvo tra classe operaia e 
capitale illuminato. con lo 
Stato garante. La risposta po
litica, per rappresentare un 
terreno unitario fra Nord e 
Sud, occupati e dlsoccupati, 
deve essere non solo teorica, 
ma profondamente ancorata 
ad iniziatlve specifiche su con
tenuti ben deflnltl. Pertanto 
sulTutJlizzazione degli im-
pianti le condizioni sono: 1) 
aumento delToccupazione at

traverso una diversa politic* 
degli investiment'.; 2) un? di
versa condizlor.e sociale; 3) 
una riduzlopc- dell'orario dl 
lavoro nelle forme che siano 
espresslone della masslma par
tecipazione del lavoratori. 

Inoltro la situazione impo
ne: a) misure concrete con
tro 11 processo inflazlc nistl-
co, qulndi contro lo straardt-
narlo; b) rivendlcazioni che 
comportino anche soluzionl 
salariali sia a livello inter-
categoriale, sia aziendale. sia 
sul piano sociale con un rl-
lancio artlcolato della politl-
ca di riforme. Ci6 va defini
te con i lavoratori prima del-
le ferie per poter poi, alia 
ripresa d'autunno, aprire su 
alcuni di questi problemi le 
vertenze con la Confindustria 
e con il governo, mettendo In 
chiaro che in una trattativa 
centralizzata sulla utilizza
zione degli impiantl abbiamo 
tutto da perdere. 

Rinaldo Scheda 
segretario confederale, 

della CGIL 

I nostri soliti critici diran-
no che la proposta alternati
va della CGIL e un nuovo 
espediente per consentire a 
quelli che conceplscono il 
sindacato come uno strumen-
to dl pressione e fautore del
la lotta per la lotta, di porta-
re avanti nelle condizioni at
tuali quel tipo di pratica. La 
verita e che proprio perche 
condanniamo il metodo della 
lotta per la lotta e vogliamo 
un sindacato non mezzo di 
mera pressione, ma portato-
re di idee, di proposte utili, 
positive per i lavoratori e la 
societa, che sottoponiamo al 
congresso un progetto organi
co di politica economica. 

Sgombrato 11 campo da tut
te le ipotesi assurde attribuite 
alia nostra proposta (pace so
ciale, tregue, accordi con le 
fasce del capitalismo piu for
te e piu dinamico), il fatto 
rilevante e Tassunzlone da 
parte del sindacato di un com-
pito che considera priorita-
rio su tutti gli altri: portare 
fuori dallo stato attuale di 
crisi sociale profonda il paese. 

Diciamo che occorre awia-
re un nuovo corso di politica 
economica che muti i fini, la 
qualita e Io sviluppo economi
co e sociale. Emerge dalla re-
lazione di Lama con nettezza 
la funzione nazionale della 
classe lavoratrice, espressa 
con molto vigore, In questo 
caso, a livello sindacale. Al
cuni punti essenziali della no
stra proposta, a cominciare 
dalle misure contro il carovi
ta, e per migliorare le pensio
ni, gli assegni familiari, Tin-
dennita di disoccupazione, de
vono passare dallo stato di m-
dicazione contenuta nella piat-
taforma dei sindacati e devo-

(Segue a pagina 5) 

All'Universita 

Incontro di Lama 

Scheda e 

Bonaccini 

con gli sfudenti 

Dal nostra corrispondente 
BARI, 4 

II significato politico dei te
mi pnncipali delT3. congresso 
della CGIL sono stati al cen
tro di un incontro awenuto 
ieri sera presso la facolta di 
giurisprudenza tra i compa
gni Luciano Lama, Rinaldo 
Scheda e Aldo Bonaccini con 
giovani studenti e docenti del-
Tuniversita di Ban, promos-
so dall'Istiuto e dalla Scuola 
di perfezionamento di diritto 
del lavoro. 

Dopo una breve introduzio-
ne al dibattito, svolta dal 
prof. Giugni, ha preso la pa
rola Lama. II segretario gene
rale della CGIL si e soffer-
mato sulla proposta di poli
tica economica gia avanzata 
con le tesi congressuali. Ri-
cordando il suo precedente 
incontro con gli studenti dello 
stcsso istituto awenuto nel 
1964. Lama ha sottolineato 
quale progresso abbia fatto 
nella realta politica del no
stra paese il sindacato. 

Lama ha infine rilevato il 
valore e il significato che pos
sono assumere le proposte del 
sindacato per i giovani meri-
dionali e per i disoccupati. 

Nel vivace dibattito che e 
seguito sono intervenuti an
che i compagni Scheda e Bo
naccini, che hanno risposto al
le domande poste da studen
ti e docenti. I temi principal! 
toccati sono stati quelli del 
rapporto del sindacato con il 
nuovo go\erno, del rapporto 
tra sindacati e partiti, della 
necessity di un'orgamzzazio-
ne di massa degli studenti, 
dello sviluppo della persona
lity nella societa che il sin
dacato vuole contribuire a co-
stituire. 

L'incontro — al quale hanno 
partecipato anche il Rettore 
dellTJniversita di Bari. pro
fessor Quagliarelli e il pre
side della Facolta di giurispru
denza prof. De Robertis, — 
si e concluso con un prolun-
gato applause rivolto ai com
pagni della segreteria confe
derale e con un impegno co-
mune a sviluppare su tutti i 
plan! l'intervento del sindaca
to all'interno delTuniverslta • 
sui grandi temi sociali det 
Paese. 

f. p. 


