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L'intenso e appassionato dibattito nella 5a giornata del congresso della CGIL 

Dalla drammatica denuncia delle ccndizioni del Sud 
* * * 

scaturisce I'impegno per ampie battaglie unitarie 
L'otlavo Congresso della CGIL ha vissuto lerl la sua qulnta e 

penultlma giornata dl lavori. Nella gtornata hanno parlato 1 com-
pagnl Tammone, Rossetti, Trespldi, Rossilto, Cerenilgna, Lett lerl, 
De Ponzlo, Bonl, Morra, Zovall ierl, Contagelli, Masucci, Vignola, 
Mezzanotte, Truff i , Capuzzo, Masl, Slacchlnl e Rossi. 

Dl segulto pubblichlamo una parte — per eslgenze dl spazlo — 
degli interventl fatt l gloved) e non pubbllcatl sul giornale dl lerl 
(De Angells, Scarascla-Mugnozza, Pullara, Benassi e Gri l landi). 

Antonio De Angelis 
segretario responsabile 

della Federstatali 

«La novita della recente 
stagione contrattuale e costi-
tuita dai contenuti politici, per 
la prima volta coerenti al 
quadro generale, dei «con-
tratti» conquistati nei settori 
del pubblico impiego. in parti-
colare in quello statale. La. 
visione piatta della funzione 
pubblica, che risponde ad una 
concezione tradizionale e con-
servatrice di un ruolo di ser-
vizl gluridici, e ormai supera-
ta. Una riforma dell'Ammi-
nistrazione dello Stato deve 
essere oggi vista non piu co
me un unico at to e momento 
legislative ma come una se-
rie di moment! raccordati al-
le leggi sociali ed alle rifor-
me strutturali portate avanti 
dall'insieme del movimento. 

I modelli dovranno essere 
diversificati proprio per ri-
spondere alle finalita dei ser-
vizi e degli interventi econo
mic!, social! e culturali che lo 
Stato. ie Regioni e gli Enti 
debbono effettuare. Una tale 
impostazione di riforma non 
potra che richiamare a so-
stegno, come direttamente in 
teressate, tutte le categorie e 
le forze sindacali e non potra 
non ottenere l'appoggio delle 
forze politiche che piu com-
pletamente si schierano dalla 
parte del rinnovamento. 

II nuovo Impianto di politi-
ca rivendicativa nel pubblico 
impiego ed il nuovo modo di 
affrontare i problemi della ri
forma delle amministrazioni 
pubbliche richiedono, a bre
ve, la costituzione di un comi-
tato di coordinamento per 
promuovere in prospettiva la 
aggregazione delle categorie 
dei lavoratori addetti (Stato, 
Regioni, Enti locali ed altri 
enti pubblici) in un'unica fe-
derazione della funxione pub
blica. 

C. Scarascia Mugnozza 
vice presidente della 

Commissione delle Co
munita Europee 

Dopo aver dato atto delln 
apportc criticamente costrut 
tivo della CGIL per assicu 
rare una maggiore incisivita 
all'azione sindacale a livello 
europeo, Scarascia Mugnozza 
ha sostenuto che la solidarie

ta internazionale dei lavora
tori trova un suo partlcolarr 
quadro di riferimento nell'am 
bito della Comunita europea. 
che puo veder assicurato il 
suo neressario sviluppo demo-
cratico attraverso una accre 
sciuta influenza autonoma P 
capacita di iniziativa del mo 
vimento dei lavoratori. 

« In questa prospettiva — ha 
ailermato Mugnozza — credo 
sia doveroso riconoscere che 
l'attuale fase comunitaria 6 
caratterizzata dalla volonta di 
promuovere un modello di svi 
luppo europeo fondato sull'uo 
mo e sulle sue esigenze dl cit 
tadino e di produttore. e per 
cio favorevole all'lnstaurazio 
ne di un dialogo aperto e en 
struttivo ». Da cio discende la 
necessita dell'attuazione di 
politiche social!, regional! e 
dell'ambiente concepite non in 
funzione settoriale o per ripa-
rare le ronseguenze sociali d! 
una espanslone economlca fl 
ne a se stessa, ma elaborate 
autonomamente e coordinate 
con le altre politiche: indu-
striale, agricola e della con 
correnza. affinche la finallta. 
della crescita economica sia 
il miglioramento delle condi 
zioni e della qualita della vita 
delle popolazioni. 

Avere tali obiettivi signlflca 
proporsi di rafforzare le istl 
tuzioni romunltarle, veriflcar-
ne 1'azione con un effettivo 
controllo democratico, attrn-
verso l'Rlezione diretta di isti 
tuti parlamentari europei, at 
fine di creare una comunita 
di destin! e non una masto-
dontica macchlna tecnocratlca 
incontrollata e incontrollabile. 
che inpluttabilmente divente 
rebbe succuba di interessi di 
poterc ^conomlco internazio 
nale. 

Giuseppe Pullara 
segretario responsabile 

dei bancari 

Richiama . l'attenzione del 
congresso sull'importanza di 
dover perseguire, fra gli stru-
menti posti a base per la 
realizzazione della proposta 
di politica economica, la re-
visione del sistema crediti-
zio. Esiste l'esigenza di as-
soggettare le scelte di po
litica creditizia, eliminando le 
strutture attuali che produ-
cono fenomeni macroscopici. 

Le banche che quasi inte-
ramente appartengono diret
tamente o indirettamente al-

I commenti della stampa 

I pretesti del giornale dc 

Non e facile il confronto 
con «II Popolo». Avevamo 
espresso stupore per due af-
fermazioni del quotidiano del
la DC: I'una sosteneva che 
il problema del Mezzogiorno 
era stato scoperto in un re
cente congresso della stessa 
DC. I'altra poneva sullo stes 
so piano la scelta della «po
litico delle alleanzen e il co-
sidetto npatto socialen. osan-
dc accusare la CGIL di in-
terclassismo. Era perlomeno 
una prova di scarsa serieta. 
E all Popolo» ora risponde 
dtcendo che noi non perdo 
neremmo «/a liberta e I'au 
tonomia di giudizion. Non e 
rero: quello che noi auspi-
chiamo e una critica nel me 
rito delle questioni. 

E I'organo d.c. anche que
sta volta, nel merilo delle due 
a/fermaziom sopra ricordate 
non risponde. E aggiunge al
tre dichiarazioni oscure. Noi 
avremmo questo obiettivo im-
mediato: «Respingere la test 
di una strategia politico in-
tesa a privilegiare gli operai 
del nord nei con/ronti dei 
bracaantt del sud*> E que 
tto — sebbene la lormulazio 
ne sia un po' approssimati-
va — e vero. 

E' nota la impostazione dei 
sindacali da noi condivisa: 
una strategia unificante capa 
ce di collegare lotte di lath 
brica a lotte sociali, per le 
riforme, l'occupazione e il Mez
zogiorno. per mulare il mec-
canismo di sviluppo Attorno 
a questo tema central? (al 
come dare agambe* a questa 
indicaztone generate* ruota il 
dibattito qui a Ban E siamo 
altresi coscienli che uni del 
le cause pnncipali dei lanli 
mali arrecati in qursli anm 
al meridione sta proprio nel 
lo DC nello sua politico ro 
vinosa. 

Lai tra affermazione de « // 
Ivpolon e che I'obietlivo, es 
senziale driia nostra polemi 
ca con Vorgnno d.c. sarebbr 
quclli dt slender? una «cor 
Una lumogena » intorno al se 
no problema delle menmpa 
tibilita su cut e arenalo il 
process di unit a smrtnmle n 
Siamo cottrettt a ncordare 
che il ptoresso dt nnita ha 
trova to scogli ben piu mas 
sicci nel recente pn<-tnto, per 
fort una pot ridimcmtonatl. 

Vogltamo trlludrrr, ad exem
pli. al binomio DC - Scalia. 

Aggiungtamo che e vero: per 
noi il problema delle incom-
jiatibilitd va assai ndimensio-
nato Ad ogni modo il nostro 
giornale. anche su questo, non 
innalza a cortine fumogene »: 
pubblica le sintesi di tutti 
gli interventi, anche di colo-
ro che chiedono I'atluazione 
immediata delle incompatible 
Itta collegandola a possibili 
passt avanti nel processo uni-
tario. alia estensione. ad esem-
pio, dei Consign di fabbrica 
e di zona 

Ma o // Popolo J> in realta 
non risponde. cerca pretesti. 
E alia fine non ha vergogna 
c rtaffermare a le carte in re-
gola D per la DC in riferimen
to al Mezzogiorno. E lo riaf-
ferma qui. a Ban. dove sono 
sotto gli occhi di tutti i gua-
sti provocatt da anni di mal-
governo. tra questa popolazio 
ne che ha dovuto cacciare nel-
ie baracche di Svizzera e Ger-
mania i propri uomini miglio 
ri; qui. dove mighaia e mi-
gliaia dt giovani diplomati 
sognano come un bene pre-
zioso un posto di spazzino 
comunale 

Attorno al congresso della 
CGII mtanlo, a parte le au-
todifese de « / / Popolo», »' 
commenti della stampa cerca 
no di coghere qlt aspetti nuo 
vi del dibattito. a volte pur-
troppo scivolando in conlrad 
dizioni ridicole. Se ad esem 
pio « La Stampa » intttola (nel 
testo non compare il concet
to ) : ft I metalmeccanici non 
sono disposti ad attendere: 
al congresso CGIL i toni so
ur ' ptii aspn », r'J «Corriere 
della Seran invece scrive: 
<• Trentm si allinea alia tesi 
dt Lama ». 

Attn colgono la sostanza 
del discorso Cosi «II Messag 
gero » mlitola «Metalmecca 
nici: impegno per il Sud». 
E <r Giorno* a sua volta 
sotto il titolo uTrentin al 
tnugresso della CGIL: sfrul 
tare di piu gli impianti ma 
con I'occliio al Mezzogiorno n 
scrive: * Trentin ha inserito 
lo sua proposta in una slra 
tegta di tensione sindacale in-
tesa a saldnre le lotte di fab 
brica con le lotte per le ri
forme sociali. m coerenza con 
le direttrici di marcia indi
cate dal recente convegno na-
zionale della FIOM*. 

Bruno Ugolini 

BARI — Una veduta parziale dell 'assemblea dei delegati al congresso nazionale della CGIL 

lo Stato, favoriscono la fu-
ga dei capitali aU'estero (nel 
solo 1962 2 mila miliardi), 
erogano il credito in misura 
assai contenuta ai piccoli e 
medi imprenditori, agli ar-
tigiani, alle cooperative e tra-
sferiscono il risparmio dalle 
zone sottosviluppate a quelle 
piii remunerative, concorren-
do ad aumentare gli istituti 
territorial!. 

Aberrante risulta la stessa 
politica dei tassi che privi-
legia gli alti operatori eco-
nomici a danno dei piccoli. 
Da qui l'esigenza di recla-
mare una riforma che, rive-
dendo 1'antica legge bancaria, 
ristrutturi il sistema attra
verso concentrazioni ed ac-
corgimenti ed assicuri una 
gestione veramente democra-
tica della politica creditizia, 
che deve assecondare le fi
nalita dei programm! econo
mic! nazionali, regional! e lo
cali, orientando gli investi-
menti in direzione degli in
teressi generali della societa. 

E' necessario inoltre richia
mare l'attenzione del con
gresso sulPesigenza di assu-
mere tempestive iniziative 
unitarie, affinche in collega-
mento con la riforma del si
stema tributario venga a ces-
sare l'appalto privato della 
riscossione delle imposte. 

Per quanto riguarda il pro
cesso unitario e tempo di 
passare ai fatti, fissando 
tempi politici precisi entro 
i quali — fatti tutti gli sfor-
zi necessari perche CGIL-
CISL-UIL arrivino all'appun-
tamento con tutte le forze 
organizzate, le maggiori pos
sibili — l'unita dovra effet-
tivamente essere fatta. Devo-
no in merito essere sancite 
subito le residue incompati-
bilita. 

Ettore Benassi 
segretario CdL di Genova 

I successi ottenuti con le 
lotte di questi ultimi anni. 
per essere duraturi. hanno bi-
sogno di incidere oltre che a 
livello di fabbrica e della so 
cieta a! livello dello Stato per 
un diverso e qualificato indi-
rizzo di politica economica. La 
oroposta della CGIL si univa 
appunto a questo obiettivo 
partendo dalla realta della 
rondizione dei lavoratori, per 
unificare il movimento tra 
Nord e Sud. tra l'industria e 
lagricoltura. 

Questa esigenza e tanto piu 
valida oggi di fronte all'in 
calzare deU'inflazione con to 
aumento del costo della vita. 
al process! di ristrutturazione 
industriale che colpiscono I 
gia precari Iivelli dell'occupa 
^lone. per giungere ai cost! 
generali che il paese paga per 
lo stato di profonda crisi in 
**ul si dibatte la agricoltura. 
Occorre una risposta imme 
diata che sappia, partendo dal 
problemi che ci pone il ere 
scente aumento del costo del
la vita, unire la nostra azio 
ne per l'occupazione e il Mez 
z»giomo 

Le nostre proposte rivendl-
cative in online all'aumento 
dei prezzi sono valide nella 
misura in cui si riesce a bloc-
care il processo inflazionisti-
co Diversamente la richiesla 
dt aumenti salariali si rende 
ra inevitabile. In questa dire
zione il govemo deve assu-
mere con urgenza mi.sure ade-
guate. avendo presente cry; 
non possiamo non essere con 
trari ad eventual! misure che 
non siano coerentemente rap 
portate al carattere struttura-
le della cris! che stiamo at-
traversando. I lavoratori nan 
no gia speri men tato gli aspet
ti negativi della coslddetta 
teoria del due tempi, cosi 
come si conoscono gli csiti 
fallimentari del noto decreto 
ne congiunturale Occorre. 
quindi, parti re dagli aspetti 
immediatl per ricollegarsi al 
Ie llnee dl fondo della nostra 
proposta. 

Per questo occorre supera 
re 1'attuale rifiuto che e'e 
nella politica industriale nei 
confront! dell'agricoltura da 
parte dell'impresa privata e 
pubblica. Siamo consapevoli 

che l'esigenza stessa di una 
nuovp strategia industriale o 
da una risposta positiva al 
rapporto agricoltura-industria, 
oppure la nostra proposta non 
puo affermarsi. 

Giovanni Grillandi 
segretario CdL di Forll 

II congresso e chiamato a 
definire scelte strategiche di 
politiche economiche e socia
li. capaci di promuovere una 
radicale trasformazione del 
sistema, per ellmlnare le 
strozzature strutturali che ca-
ratterizzano e condizionano lo 
sviluppo, le cause che provo-
cano persistenti cris! econo 
miche e politiche; per supe 
rare i gravi e crescenti squi 
libri fra il Nord e il Sud del 
paese. Tutto questo per fina 
lizzare II sistema prevalente 
niente alia espansione della 
domanda interna, privilegian-

do i consumi sociali e quell i 
individual! delle masse popo 
lari. 

La realizzazione di questo 
disegno esige una lotta decisa 
e a lungo termlne, le cui sea 
denze non sono prevedibili. II 
euccesso della nostra proposta 
dipendera dalla capacita del 
sindacato ad ogni livello, dl 
coinvolgere grandi masse at 
rraverso il movimento, di ri 
cercare e realizzare il soste 
gno di ampi strati social!, 
dipendera dalla realizzazione 
dell'unit& sindacale organica 
su basi politiche di classe. en 
tro tempi credibili e quindi 
sufficlentemente brevi. 

Occorre rendere consapevo
li i lavoratori che contro que 
sta scelta si scatenera la rea-
ziont massiccia, piu di quanto 
non si e manifestato nel re
cente passato, delle forze con-
servatricl e di tutti gli inte
ressi colpiti ed offesi, legati a 
poslzionl di rendita e di pote-
re economico e politico, per 

Isolare e piegare queste forze 
c ampliare l'area popolare del 
consenso e del sostegno. 

Luigi Tammone 
segretario regionale Lu-

cania 

Parlando dell'alluvione in 
Calabria, Sicilia e Lucania, 
"Iammone ha sottolineato che 
non soltanto si tratta di cala
mity naturali, ma derivano 
da una scelta politica delle 
class! dominanti che non han
no consentito un preventivo 
intervento per impedirle. Si 
tratta di una situazione al li-
mite della sopravvivenza per 
il vertiginoso aumento dei 
prezzi che costringe a sacri-
fici • indescrivibili. provoca' 
rabbia. «Si ha l'impressione 
— ha detto Tammone — di 
trovarsi di fronte ad una si
tuazione destinata a sgreto-

larsi irreparabilmente». II 
quadro presentato dal segre
tario lucano e di una estre-
ma drammaticita: il reddito 
procapite e di poco piu di 
500.000 annue; il reddito dei 
braccianti e dato dal salario 
medio di 70 giornate l'anno; 
disoccupazione di masse di di
plomati mentre oltre 100.000 
pensionati ricevono il minimo 
di pensione di 32.000 mensili. 
Infine nelle rare aziende di 
tutti i settori industriali, sono 
occupati meno di 15.000 lavo
ratori. 

Queste sono alcune delle 
conseguenze delle scelte poli
tiche ed economiche persegui-
te dalle classi dominanti, sot
to la splnta del capitale mo-
nopo'.istico italiano e stranie-
ro. Questa linea ha porta-
to aH'aggravamento dei pro
blemi, dando spazlo ai rigur-
giti fascisti. Nonostante que
sto i lavoratori lucani sono 
arrivati ad un bilancio posi-

A colloquio con i delegati di una categoria impegnata in un duro scontro 

La stagione di lotta dei braccianti 
Solidarieta del congresso con una delegazione di lavoratori agricoli di Foggia - Discussione tra brac
cianti pugliesi ed emiiiani - Meno occupazione e salario insufficiente - I no politici degli agrari 

Da one dei noitri inviati 
BARI, 6. 

E* il momento dei braccianti. I lavo
ratori della terra oggi sono impegnati 
in una dura lotta in zone important! 
del paese. Qui in Puglia, ad esempio. 
lo scontro e particolarmente duro. So-
prattutto nella provincia di Foggia, 
in cui Ie aziende capitalistiche sono 
blcccate ormai da una decina di giorni. 
Una testimonianza concreta di questa 
lotta si e avuta nel tardo pomeriggio 
di ieri, quando una delegazione di 
braccianti foggiani e venuta nella 
grande sala della Fiera del Levante e 
ha chiesto di poter parlare. 

AU'annuncio fatto dal presidente di 
tumo (il compagno Malvino Mariani), 
il congresso e scattato in piedi e ai 
braccianti pugliesi ha tributato una 
calorosa manifestazione di solidarieta. 
sincera, appassionata. Piii d'uno si e 
commosso. In effetU quelle facce bru 
ciate dal sole, quella dichiarata volon 
ta di battere padroni che sono una 
sciagura e non solo per Ie sort! della 
nostra agricoltura. quella intelligenza 
dei propositi e la grande carica unita 
ria di un discorso che sempre piii 
viene rivolto alia classe operaia, han
no colpito e forse per la prima volta 
qualcuno ha capito meglio cosa signi-
fichi battersi per il rinnovamento del
ta nostra agricoltura e per il Mezzo 
giomo. 

ET cosi che e'e venuta 1'idea dellln 
contro. Un incontro tra i braccianti e 
i loro dirigenti di due regioni comple-
tamente diverse, ma entrambe impe-
gnate nel medesimo scontro contrat
tuale per il rinnovo degli integrativi 
provincial!: la Puglia e I'EmiliaRo 
magna. 

Le « scelte » padronali 
Attorno ad un tavok> nella sala stam

pa della Fiera del Levante ci troviamo 
in sei: il compagno Giuseppe Jannone, 
segretario regionale della Federbrac-
cianti pugliese, Francesco di Girolamo, 
bracciante, dirigente della Lega di 
Cerignola, Francesco di Leo pure di 
Cerignola ma dirigente della FISBA 
CISL (al congresso della CGIL c*e ve 
nuto In qualita di invitato). Giorgio 
Pancakli segretario regionale della Fe 
derbraccianti Emi liana e Tonino Zan-
ni. giovane bracciante di Comacchio 

Jannone traccia un quadro della si 
tuazione pugliese. I lavoratori agrico
li iscritti negli elenchi anagrafici sono 
350 mila. In died anni, dal '61 al 71, 
vale a dire tra un censimento e Pal 
tro. ne sono «fuggitl» 230 mila, ma 
quelh che sono rimasti non per que 
6to stanno meglio Nel 1961 un brae 
ciante pugliese lavorava mediamente 
130 giornate l'anno. adesso arriva a 
fatica alle 100 giornate. Meno occupa 
ti quindi e meno lavoro e poco sa

lario: la differenza con il salario gior 
naliero dell'operaio deU'edilizaa, ad 
esempio, si aggira ancora sulle due 
mila lire. Si pagano le conseguenze 
della scelta cerealicola fatta dal gran 
de padronato agrario. II grano duro, 
ad esempio, protetto com'e a Bruxel-
les, sotto il profiio del prezzo, e un 
affare. Tanto piii che produrre cereali 
costa poco. 

Ormai in Puglia si sono raggiunti I 
390 mila ettari che e un record. In 
provincia di Foggia la superficie col-
tivata a grano e raddoppiata da 122 
mila ettari a 250 mila. In compenso 
un duro colpo e stato inferto a pro-
duzioni piii specializzate e anche piii 
remunerative, ma piii rischiose: la 
vite registra una flessione di 60 mila 
ettari, bieticoltura e ortifrutta 13 mila 
ettari ciascuno. II colpo all'occupazione 
e stato netto: 8-9 milioni di giornate 
lavorative in meno. Con lo sviluppo 
della cerealicoltura. facilmente mecca-
nizzabile. dalle 20 giornate di lavoro 
per ettaro si e passati alle 5 attuali: 
ie cifre parlano chiaro. 

Bari, Lecce. Taranto. Foggia e Brin-
disi: tutte Ie provincie pugliesi sono 
Impegnate nella lotta per il rinnovo 
contrattuale. I braccianti cosa chiedo
no? Piii occupazione. piii salario, un 
diverso sviluppo della agricoltura a t 
traverso piani colturali da contrattare, 
awiando a soluzione l'annoso proble
ma dell'acqua. 

Sono state fatte alcune opere parzia-
li, come gli invasi di Occhito e Ma-
rana Capacciotti, ma mancano del tut-
to Ie canalizzazioni secondarie. Si chie-
de di farle entro il 1975: la spesa e di 
300 miliardi. che si possono far sal-
tare fuori senza molta fatica. ET pro
blema di volonta ' politica. Entro - il 
1980 poi — dovrebbe essere realizzato 
completamente il piano generale. 

I compagni pugliesi hanno fatto dei 
conti: imponendo la via dei piani col
turali si potrebbe comodamente arri-
vare a 151 giornate per almeno 100 
mi la braccianti. II che signifkherebbe 
poi conquistarsi automaUcamente il 
diritto di godere della indennita spe 
ciale. pari a 90 giornate lavorative. 

Gli agrari che dicono? Dicono di no, 
essi non vogliono nnnovare niente, an 
zi estirpano il vigneto, il frutteto, fan 
no soltanto grano e chiedono soldi alio 
Stato e alia CEE. Lo rcontro e duro. 
Sopr?Uutto a Foggia. Un oentinaio di 
aziende sono occupate, presidiate da 
picchetti di massa. Le aziende conta-
dinj vengono esentate: anche qui si 
6 capito chi e 11 reale nemico di classe. 

La solidarieta e vasta. Consign co-
munali che si riuniscono in piazza, 
Consign di fabbrica come quello della 
Lanerossi, che mandano messaggi o che 
proclamano scioperi come hanno fatto 
gli operai delle cave dl pietra di Apr! 
cena: e un susseguirsi, dalla Puglia al
l-Emilia. 

I braccianti in questa regione sono 
120 mila e sei le provincie in lotta: 
Modena, Forll, Reggio Emilia, Piacen 

za, Parma e Ferrara. Pancaldi osserva 
che la realta e diversa, ma lo scontro e 
ugualmente aspro. Le piattaforme con-
trattuali vanno nella stessa direzione, 
cioe quella di imporre ai padroni le 
trasformazioni colturali. importanti ai 
fini sia dell'occupazione del braccian
te, ma anche delle sorti della nostra 
economia nella quale l'agricoltura deve 
avere un ruolo diverso dall'attuale. 
Ecco perche la lotta del bracciante oggi 
nei fatti gode dell'appoggio della clas
se operaia che si batte contro il verti
ginoso aumento dei prezzi. Ma bisogna 
tare di piii e meglio. 

Gli operai — aggiunge Pancaldi — de 
vono capire fino in fondo, e quindi 
bisogna spiegarglielo con • pazienza e 
con esempi concreti, che questa e an 
che una lotta loro. Se passa la linea 
padronale. la linea del i n o > a qual-
siasi trasformazione, sconfitti non sa-
ranno soltanto i braccianti ma anche 
i lavoratori delle fabbriche. 

Anche da noi in Emilia e'e il proble
ma dell'acqua. Ne abbiamo poca. per 
questo vogliamo che il famoso canale 
emiliano romagnolo venga interamente 
realizzato. 

Aziende trasformate 
La parola passa ai braccianti. Di 

Girolamo. ad esempio. ci da un'idea 
concreta del concetto di azienda tra 
sformata. E ci racconta di un oerto 
Di Vaccaro che sul confine tra Ortano-
va e Cerignola aveva sette anni fa una 
azienda di 150 ettari a pascok) con due 
salariati fissl. Se Tavesse venduta non 
avrebbe incassato piii di 200 mila lire 
I'ettaro. Ora quella azienda e trasfor 
mata: il pascolo non e'e piu. ci sono 
le serre di frutta e ortaggi. Si produ 
cono primizie anche con due mesi di 
anticipo. L'occupazione e salita di col 
po: cento lavoratori fissi. 300 semi fissl 
e un valore di 6-7 milioni I'ettaro. 

Di Leo invece denuncia una grave 
situazione. che ha tutto il sapore di 
una manovra Ai braccianti non sono 
stati ancora pagati gli assegni fami 
liari relativi al primo trimestre 1973 
e nemmeno e stato pagato il sussidio 
di disoccupazione maturate nel 1972 
• Vogliono affamarci. sono dalla parte 
degli agrari, ma noi resisteremo un'ora 
di piii di loro anche se hanno 1'INPS 
con loro». 

Infine il bracciante emiliano Zannl 
racconta che anche nella sua azienda 
II padrone non fa gli Investimenti 
«Hanno estlrpato I frutteti. le stalle 
sono sparite. su 500 ettari 450 sono a 
cereal!» Una vertenza aziendale e sta 
ta aperta <* Si tratta di una novita nel 
Oomacchlese Abbiamo final mente ca-
oito che I'agrario lo si batte prima dl 
tutto in azienda Cosi sara piii facile 
farlo ragionare a! tavolo delle tratta 
tive provinciall». 

Romano Bonifacci 

tivo, sia perche lo spirito dl 
classe e la visione generale 
dei problemi si sono estesi e 
rafforzati, sia perche sul pia
no organizzativo sono state 
utilizzate le conquiste con-
trattuali, ripristinando sempre 
piii e meglio il giusto ruolo 
del sindacato, come strumen-
to dl guida e di lotta di tutti 
i lavoratori occupati e disoc-
cupati. 

Tammone ha concluso af-
fermando che la proposta 
avanzata e ampiamente illu-
strata dal compagno Lama, 
ha credibilita e forza, puo es
sere vincente perche indica la 
soluzione di gravissimi proble
mi. si 'affida alia lotta. non 
accetta compromessi proprio, 
perche essa e alternativa. 

Liliana Rossetti 
impiegata alia Stock, a 

nome della delegazio
ne della Venezia Giu-
lia 

«Nel Friull Venezia Giulia 
ronfluiscono tutti gli aspetti 
negativi del quadro nazionale, 
ron una preoccupante accen-
tuazione a sfavore della no
stra economia e delle pro-
spettive di sviluppo: la con-
riizlone dl frontlera verso Test, 
la marglnlta e l'emarginazio-
ne degli assi di sviluppo pre-
visto dalla CEE. la crisi che 
invests le maggiori industrie 
meccaniche e tesslli del Por-
denonese, e la diretta conse-
guenza di un disegno politico 
della classe capitalistica che 
con lo sfruttamento del lavo
ratori e l'inflaziqne del capi
tale straniero (Zanussi, Aeg, 
Abital) rilancia la vecchia lo-
gica del magglor profitto. Ne 
consegue un incremento della 
disoccupazione, che colpisce 
masse giovani e femminili, 
allmenta 11 lavoro a domici-
lio, aggrava sempre piu l'e-
migi'azlone. 

A tutto questo si aggiunge 
una agricoltura sempre piu 
precaria — anche per le di-
rettlve del MEC. — l'indinz-
zo negativo della politica go-
vernativa e della Giunta re
gionale, in ordine ai diversi 
problemi della cantlerlstica, 
della marineria, dell'attivita 
portuale. Si aggiunge ancora 
una preoccupante estensione 
dei vincoli e delle servitu ml-
litari, elemento frenante dello 
sviluppo industriale, agricolo. 
urbanistico e infrastrutturale. 

SI sono indicate cosi alcune 
delle ragioni fondamentali per 
cui 1'adesione dei lavoratori 
del FVC alia proposta politi 
ca della CGIL e sostanzial 
mente convinta e non forma-
le: una strategia politica cne 
faccia assumere alia rlasse 
lavoratrice il ruolo di forza 
propulsiva e decisiva per la 
modifica dell'attuale situa 
Jilone. 

G. B. Aldo Trespidi 
segretario generale del

la FILCEA 

La realta delle lotte m mr 
so indica che il capitalismo 
italiano permane sulle posi-
zioni vecchie di recupero del 
model lo che ha portato al
ia crisi e che i lavoratori 
mantengono intatto il loro 
potenziale di lotta e la vo
lonta di difendere le loro 
conquiste sindacali. 

Si dice che, nonostante la 
sconiitta subita. che si e pu
re tradotta nella caduta del 
centrodestra, il padronato 
intende persistere nella sua 
antica linea e si prepara a 
impedire ogni sviluppo posi-
tivo del nuovo quadro politi
co. Si prospetta percid una 
lotta dura per il movimento 
sindacale e la proposta alter
nativa della CGIL costltuisce 
la linea strategica adatta ad 
affrontare tale lotta. La po
litica che la CGIL propone e 
percid una politica di attac-
co, che intende dare un ele
vate sbocco politico e nuovi 
rapporti di forza, sviluppan-
do Ie lotte per una nuova or-
ganlzzazione del lavoro, in
tende porre 1'azione di fab
brica in funzione degli obiet
tivi general! di sviluppo del
l'occupazione. del Mezzogior
no e delle riforme. 

Per l'affermazione di que
sta linea e indispensabile 
che 1'azione per l'appllcazio-
ne delle conquiste contrattua-
li venga portata avanti con 
un vasto movimento anche 
intercategoriale, affrontando i 
grandi nodi degli orari, degli 
straordinari, del lavoro pre-
cario, dell'ambiente, delle 
qualifiche, collegabili al
l'azione del sindacato contro 
la politica di ristrutturazione 
delle grandi aziende. 

Essendo chiaro che lo svi
luppo del Mezzogiorno non 
puo awenire permanendo Ie 
attuali strutture, e indispen
sabile un impegno decisivo 
delle partecipazioni statali 
per un nuovo meccanismo dl 
sviluppo e per fare del Sud 
e della sua rlpresa elemento 
di una crescita unitaria del-
l'economia del paese. 

La stretta connessior^ In-
ternazionale delle politiche 
capitalistiche richiede un for
te impegno del sindacato su 
tale terreno, anche in rap
porto al potere delle multi-
nazionali. Si prospettano esl
genze come quella della par-
teclpazlone alia CES e dl un 
nuovo impegno associative 
con la FSM. 

Feliciano Rossitto 
segretario generale d«l-

la Federbraccianti 

L'America chiede che si 
aprano le frontiere dell'Eu-
ropa al suol prodottl agricoli 
e mlnaccia, per raggiungere 
questo scopo, di chiudersi al-
l'importazione dei beni Indu
strial! provenlenti dalla CEE. 
L'ltalia in particolare si tro
va dunque di fronte al dilem
ma se sacrificare definitive-
mente la sua agricoltura per 
esportare prodotti tessili, cal-
zaturieri, meccanici ed altrl 
ancora, con tutte le incerte*-
ze e le crisi ricorrenti che 
ben conosciamo, o se rea
lizzare una sana politica di 
scambl Internazionall, sulla ba
se dello sviluppo armonioo 
dei settori agricoli e indu
striali. Non vi e dunque una 
proiezione meccanica tra lot
te dl fabbrica e societa. 

La lotta operaia contro la 
ristrutturazione e sacrosanta, 
cosi come e fondamentale la 
lotta per la trasformazione 
dell'agricoltura, per lo svilup
po del Mezzogiorno. Cio che 
importa realmente e che que
sti filoni di lotta si Intrec-
clno, si incontrino, si identi-
fichino In una visione comu-
ne per la modifica del mec
canismo di sviluppo. 

E' chiaro che la tregiia si-
gnificherebbe la rinuncia, la 
resa, di fronte alFobiettivo 
di lotta per modificare I'at-
tuale meccanismo di svilup
po. La tregua e la fine della 
proposta politica, della scelta 
del Mezzogiorno, dell'occupa
zione, delTagricoltura come 
assi portanti di una nuova 
strategia di riforma e di svi
luppo. 

In questo quadro diventa 
necessario che la lotta per 
lo sviluppo e la riforma pro-
ponga anche nuovi protago-
nisti che non possono essere 
che i lavoratori e I contadini. 
associati, gli asslstiti da un 
diverso tipo di intervento 
pubblico. 

Storti ha parlato di allean 
ze o convergenze che devono 
pero essere occasionali e li-
mltate. Ma per la trasforma
zione e lo sviluppo dell'agri
coltura l'esigenza della allean-
za tra lavoratori e contadini. 
a qualunque organizzazione 
appartengono, nasce da ra
gioni oggettive per obiettivi 
che non sono di breve pe-
riodo o occasionali. ma stra
tegics Essi riguardano I'af-
fitto e la riforma dei patti 
agrari. I'utilizzazione produt-
tiva della terra, i programmi 
di irrigazione. di difesa del 
suolo. i'associazionismo per la 
produzione, per la trasforma
zione ed il mercato. Riguarda
no un nuovo tipo di inter
vento pubblico. di rapporti 
con Ie Regioni, con l'indu
stria pubblica, con il suo in
tervento per la trasformazio 
ne deH'agricoltura. 

(Segue a pagina sei) 

Numerosi 
messaggi 

Continuano a pervenire al
ia presidenza del Congresso 
deeine di messngai di lavo 
ratnri. enti democratici. or-
gnn'7za7iono di massa. uomi
ni politici. Con un caldo ap-
plauso e stato accolto quel
lo del consiglio di fabbrica 
del cMessaggero che. in 
un telegramma, esprime vi
va gratitudine ai delegati 
della CGIL per la fraterna 
solidarieta espressa e si au-
spica 1'inizio di una vera ri
forma dell'editoria. 

Altri messaggi di saluto e 
di augurio sono stati inviati 
dal ministro Coppo. dalla 
Lega nazionale delle auto
nomic locali. dal Consiglio 
di fabbrica della AlgerHndus 
di Cistema. dai lavoratori 
delle Officine Caldusa dl 
Bari. da Enzo Enriquec 
Agnoletti (presidente del Co-
mitato intemazionale per IN 
liberazione dei prigionieri po
litici del Sud-Vietnam). da 
Michelangelo Ciancaglini. se
gretario della CISL. dai mi-
natori della Maremma in lot
ta per il contratto. dai la
voratori dell'Alitalia di Ca-
ravaggio e della SIRMA di 
Porto Marghera. dall'on. La
bor. dai marittimi della mu-
tonave c Isola Bella >. dal
l'on. Silvano Mosca e dal 
presidente delllNPS Monta-
gnani. dalla Federazione del 
PSI di Bologna, dai lavora
tori della AGB Sud Viroler 
Genasseu. del monopolio <!i 
Stato. dal cementifirio Sac-
chi. del tabacchJficio Santa 
Lucia. dall'ALCO di Bari, 
dalla Confederazione de! sin-
dacati di Norvegia. dal Con
siglio di presidenza della Le
ga nazionale cooperative « 
mutue. dai delegati del « Can-
guro Bianco». da Picro Mi-
lani. presidente del Comitato 
nazionale universitario. daTIa 
segreteria del Sindacato 
scrittori. dal sinriaco di S. 
Ferdinando di Pu^lie. dal-
l'A^ociazione mutilati di 
guerra. dai pensionati di 
Bari. da un gruppo di la
voratori di Scsto San Gio
vanni. dal Consiglio di fab
brica dell'ASGEN di Taran
to, dai lavoratori del «Su-
percinema» Carrara, dal 
sindaco Casamassima. e flal 
cotonificio di Cederna. 
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