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A trent'anni 
dalla caduta 
del fascismo 

A pag. 3 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Un treno ogni tre minuti 
sulle linee ferroviarie 

italiane intasate 
A pag. 6 

25 Luglio 
IL 25 LUGLIO 1943, tren-

t'anni fa, il crollo del go-
verno di Mussolini scgnava 
la fine del compromcsso sto-
rico fra il personale fascista 
e quel gruppi borghesi che 
lasciando naufragare lo Sta-
to «liberale» con le sue 
istituzioni parlamentari, si 
erano illusi di poter liquida-
re per sempre la spinta po-
polare con la violenza. 

Questa illusione, o meglio 
questa lucida scelta della 
monarchia, dei potentati eco-
nomici, delle gerarchie ec-
clesiastiche, fu pagata cara, 
da tutti e soprattutto dal 
popolo. E per questo, anche 
se il 25 luglio si compi 
« nel nome del re », falll il 
disegno di chi sperava in 
una pura e semplice restau-
razione del pre-fascismo, o 
in un fascismo senza Mus
solini. La spinta popolare che 
precedette e segul il 25 lu
glio 1943, benche repressa 
con durezza tanto da Musso
lini che da Badoglio, garantL 
che nulla, dopo il 25 luglio, 
sarebbe tomato ad essere 
« come prima ». Sventolava-
no bandiere sabaude i ma-
nifestanti del luglio 1943: 
ma in cuor loro sapevano 
che la partita con quei vec-
chi gruppi dirigenti che ave-
vano creato il fascismo, era 
ancora tutta da giocare, per
che il fascismo non era stato 
una « parentesi » o una « car-
nevalata», ma il punto di 
arrivo tragico di una invo-
luzione reazionaria del vec-
chio Stato «liberale ». 

Mentre il 25 luglio 1943 
il governo fascista crollava 
miseramente e le forze con-
giurate speravano in altri 
intrighi, una novita apparve 
sulla scena politica: l'anti-
fascismo militante. Non si 
trattava di e spettri >. L'anti-
fascismo militante che nel 
1943 aprl la strada al 25 
luglio, non si esauriva in 
alcuni vecchi nomi di antico 
prestigio. La sua forza stava 
nelFessere la proiezione po
litica di un moto di fondo, 
ben radicato in una classe 
operaia giovane nella quale 
la educazione politica comu-
nista degli anni *40 aveva 
fatto miracoli, abbattendo 
vecchie incrostazioni massi-
malistiche frenanti, awian-
do nuovi processi di matu-
razione politica. In questo 
moto iniziale del 1942-1943 
di operai del Nord, di con-
tadini emiliani, di studenti 
di tutte le universita che 
avevano respinto gli inviti 
all'attesa di alcuni vecchi 
* saggi», confluirono forze 
politiche non omogenee ma 
che spezzarono gli antichi 
steccati della vicenda poli
tica italiana: comunisti, so
cialist!, cattolici, « azionisti >. 
E tra questi, si trovarono 
anche giovani c del littorio» 
che, da soli e nel tormento 
delle disillusioni della guer-
ra, avevano vissuto il distac-
co dai falsi valori <popola-
ri > e < rivoluzionari » del 
fascismo. 

Tutto questo fu l'antifa-
scismo militante del '43: e 
fu la novita dell'epoca, inat-
tesa per i fascisti e per chi, 
togliendo Mussolini, voleva 
solo un cambio della guardia 
fra un cavaliere e l'altro. 

I CONNOTATI dell'antifa-
scismo militante del 1943 

erano nuovi rispetto al pas-
sato: esso si riallacciava si 
alle battaglie degli anni '20, 
ma ne criticava gli errori e 
i limiti, non predicava la 
restaurazione ma mirava ad 
andare avanti non soltanto 
per distruggere radicalmente 
il fascismo ancora protetto 
dal nazismo in guerra, ma 
per superare le ragioni poli
tiche e di classe die negli 
anni '20 lo avevano fatto 
trionfare. La grande arma 
di questo antifascismo del 
1943 fu Vunita; una scoper-
ta politica nuova alia quale 

non si giunse in un giorno, 
ma nel corso di un compli-
cato processo che visse le 
sue prove decisive con i 
Fronti popolari, la guerra 
di Spagna, gli scioperi del 
marzo 1943. Sara questo 
nuovo dovere politico della 
democrazia italiana che, do
po la catastrofe dell'8 set-
tembre, garantira la Resi-
stenza, ne fara qualcosa di 
piu che un fatto militare, la 
innalzera al livello di una 
nuova egemonia politica, con 
una sua dottrina democrati-
ca dello Stato, stabilita dalla 
Costituzione del 1947. Ed e 
questo dovere politico che, 
oggi, garantisce ancora la 
Repubblica contro ogni at-
tentato. 

II 25 luglio 1943, non cad-
de soltanto una dittatura. 
crollo un « regime reaziona-
rio di massa ». Ci si interro-
ga oggi sul perche del carat-
tere « di massa > che pote 
avere, a un certo punto del
la sua parabola, il regime 
reazionario fascista. Ancora 
una volta la risposta non e 
nelle virtu, inesistenti, di 
un potere corrotto e inca-
pace, ma nei vizi profondi, 
nel classismo gretto, nella 

'ottusa allergia alle riforme 
del vecchio Stato «liberale», 
anticamera del fascismo. 
Solo paragonandosi a un si-
sterna politico che, per prin-
cipio, non compiva riforme 
sociali effettive e si limita-
va alia beneficienza e alle 
clientele, la sfrontata dema-
gogia fascista pote gabbare 
per « riforme » la sua mise
rable politica di « interven-
to » e « assistenziale », para-
vento della piu abietta re-
pressione antioperaia. 

Era un inganno: e come 
tale non superd la prova del 
tempo e della crisi. Per que
sto mai regime « popolare * 
e « di massa » fu cosl solo, 
cosi abbandonato, come il 
fascismo, il 25 luglio 1943. 

Mussolini, un anno dopo, 
parlera di « vilta» italica. 
Mediocre ritorsione di un 
vinto. La realta 6 che se il 
25 luglio 1943 mancd al fa
scismo Pappoggio popolare 
cid fu perche il « consenso », 
quando vi fu, era stato frut-
to di ricatto e minaccia dal-
l'alto, non di effettiva par-
tecipazione dal basso. II 
c consenso », quando vi fu. 
si basava, piu sulla sfiducia 
in preesistenti istituzioni, 
logore e antipopolari, che 
non sulla fiducia nel c cor
porativism© ». 

Per questo il fascismo 
crollo neH'infamia, colpito 
al vertice e minato alle fon-
damenta, in una base dove 
la classe operaia, come tale, 
mai risulto integrata in un 
regime che si era limitato 
a ingabbiarla o a tentare di 
corromperla, odiandola. Fu 
infatti l'intervento di que
sta classe operaia italiana, 
il suo levarsi in piedi fra 
il 1941 e il 1943, che imped! 
che il 25 luglio risultasse 
soltanto una congiura. 

Q' kUESTO dato di parteci-
pazione dei lavoratori 

alia liquidazione del fasci
smo, fu chiarissimo dopo il 
25 luglio: tanto ai fascisti 
in fuga, quanto ai « congiu-
rati > gia tremebondi per cid 
che avevano osato, quanto 
agli antifascist! militanti. 
Ed e giusto richiamare l'at-
tenzione su questo dato sto-
rico oggi, ricordando una da
ta di trent'anni fa che parla 
ancora un linguaggio politi
co attuale, invitando a riflet-
tere che qualsiasi regime, 
disegno o esperimento e in 
Italia destinato al fallimento 
se si svolge fuori o contro 
le forze motrici essenziali 
del progresso e della demo
crazia: la classe operaia, i 
lavoratori tutti, i partiti po
polari che li rappresentano. 

Maurizio Ferrara 

Le decisioni del governo sotto la spinta della lotta popolare 

Varate alcune insufficient! misure 
per il blocco dei prezzi e dei fitti 

Approvati cinque decreti legge, che sono stati subito presentati alle Camere - « Congelati» per un anno i listini 
delle grandi industrie - II provvedimento per i generi di largo consumo in vigore fino al 31 ottobre - Fitti bloc-
cati fino a gennaio per gli inquilini con meno di 4 milioni di reddito annuo: rifiutato un blocco generalizzato 

II Jumbo fatto saltare 
Tutti salvi i passeggeri 

BENGASI — II dramma del «Jumbo* 
giapponese — dirottato venerdi sera, men
tre, appena decollato da Amsterdam, sta
va volando verso Tokio — si e concluso 
ieri maltina sulle piste deU'aeroporto di 
Bengasi, dove era giunto poco prima. II 
« jet > d stato fatto saltare con la dinamite 
dopo che tutti i suoi occupant! — passeg
geri. membri dell'equipaggio e gli stessi 
dirottatori — avevano abbandonato la car-
linga. Una dopo 1'altra si sono avute tre 
esplosioni. La densa colonna di fumo si e 
Ievata sino ad una altezza di quasi due 
chilometri. 

Appena scesi daU'aereo i « pirati > sono 
stati arrestati dalla polizia libica che li 

ha trasportati in una localita sconosciuta. 
Si ignora ancora la loro sorte. come del 
resto con sicurezza non si sa quanti siano 
i dirottatori arrestati. 

Secondo gli osservatori ci si troverebbe 
di fronte ad un c commando > che ha agito 
isolatamente e che non dipenderebbe. quin-
di. da nessun ccomando superiore*. Del 
resto sembra anche accertato che i pirati 
non abbiano niente in comune con la resi-
stenza palestinese. che ha respinto ogni 
responsabilita per il dirottamento. 
VELLA FOTO: il < Jumbo > a Damasco 
poco prima della partenza per Bengasi. 
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IMPORTANTE SENTENZA DELLA PRETURA DI ROMA 

Antisindocale il licenziamento del direttore del «Messaggero 
La sostituzione decisa dall' editore Rusconi e stata judicata illegittima perche volta a col
pire la lotta dei giornalisti e dei tipografi — Dichiarazioni dei compagni Valori e Scheda 

» 

II pretore dl Roma Nicola 
Pucilli ha gludicato lllegitti-
ma, perche volta a colpire una 
lotta sindacale in corso. la 
sostituzione del direttore 
del « Messaggero > Alessandro 
Perrone. 

II compagno Valon ha rila 
sciato questa dichiarazlone: 
« La sentenza — che ha dimo-
strato quale funzione di dife-
sa della liberta e dei dirittl 
dei lavoratori pud essere svol-
ta dalla magistratura — ha 
sottolineato il carattere di 
rappresaglia antisindacale del 
provvedimento dl Rusconi. n 
volto a colpire aitraverso di 
0 B O I giornalisti che rivendi-
cavano un maggior potere de-
clsionale in tema di awicen-
damenti nella dlrezione. la 
garanzl* della liberta di in-
fonMOlone e della dignita del
la oategoria. Si conferma cosl 

la necessita e l'urgenza della 
conclusione di un contratto 
integrativo tale da rLsoIvere le 
esigenze che sono all'origine 
del!a lotta in corso. Infine, 
nella situozione che si e de-
terminata, appare ancora piu 
indispensabile l'intervento po
litico del govemo su una vi
cenda che rappresenta un ban
co di prova per 1'affermata 
volonta di garantire effetti-
vamente la libertA di stampa 
dalle minacce e dagii assalti 
di bene individuati gruppi fi-
nanziari». 

II compagno Scheda, della 
segreteria della COIL, ha ri-
levato che la sentenza « cost!-
tuisce un premio ed una vit-
toria alia lotta coragglosa 
delle maestranze del «Mes
saggero» e di tutte le forze 
sindacall e democratlche In 
difesa della libertA dl stampa 

e di Informazione e contro 
la concentrazione delle testa
te*. «U fatto che il Pretore 
abbia preso spunto dallo Sta
tute dei lavoratori — ha ag-
giunto Scheda — dimostra la 
giustezza del rapporto stretto 
tra I dirittl sindacall e la lot
ta per le conquiste democra-
tiche*. 

II disposltivo della sentenza, 
prendendo tra l'altro in esa-
me alcune frasi di Rusconi 
contro lo statuto dei lavora
tori e contro 1 sindacati, defi-
nisce « fondati» i motivi per 
i quali 1 lavoratori del « Mes
saggero » temono le conse-
guenze della preponderante 
presenza di un simile perso-
naggio nella propriety del 
giornale. 
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L'ANTBWAFIA INDAGA 
SULLA SCOMPARSA 

DEL GIORNALISTA USA 
n rapimento di Jack Begon Landgford. il giornalista USA 
scomparso a Roma domenica scorsa, sarebbe stato ordinato 
dalla mafia. «A Jack — ha detto il responsabile per il Me-
diterraneo della compagnia televisiva. la ABC, per la quale 
lavora il giornalista — potrebbe essere capitato qualcosa di 
molto grave. Stava indagando su un grosso traffico di valuta e 
doveva recarsi a Palermo per incontrare un informatore». 
La moglie ha landato un appello a coloro che lei ritiene 
ctengono prigioniero mk) marito». La Commissione parla-
mentare d'indagine sui fenoroeni mafiosi in Sicilia ha intanto 
annunciato che si occupera della vicenda. La polizia romana 
avvertita con molte ore di ritardo. A PAG. S 

Per sei ore e mezzo, il Con-
siglio dei ministri ha discusso 
i provvedimenti immediati per 
l'economia. Si e trattato, quin-
di, di una gestazione lunga e 
difficile, nonostante che le mi-
sure poi adottate fossero gia 
previste — nelle grandi li
nee — negli accordi quadri-
partiti che harfno portato alia 
costituzione del quarto gover
no Rumor. Tra i ministri, a 
quanto si e saputo. si sono 
manifestate divergenze di giu-
dizio sull'articolazione di que
sti provvedimenti; e su sin-
goli punti proposte piu re-
strittive o piu elastiche sono 
state poste a confronto. Quali 
sono i provvedimenti appro
vati? Si tratta di cinque de
creti legge che, nella tar
da serata. sono gia stati 
presentati alle Camere. e sui 
quali, dunque. avra inizio al 
piu presto il confronto par-
lamentare. Due decreti legge 
prevedono il « congelamento > 
dei prezzi dei prodotti indu
strial! delle grandi imprese 
(per un annu) e di quelli di 
alcuni generi di largo consumo 
(i prezzi. fino al 31 ottobre. do-
vrebbero essere mantenuti al 
livello del 16 luglio scorso). 
Un altro decreto riguarda il 
blocco degli affitti fino al 31 
gennaio 1974: la • disciplina 
prevista dal* governo e diver-
sa da quel la dell'ultima legge 
di blocco — che risale al '69 —, 
non si tratta. tuttavia. di un 
blocco generalizzato dei cano-
ni. dei contratti e degli sfratti 
del tipo di quello chiesto dai 
parlamentari comunisti con 
una proposta di legge. Un altro 
decreto ancora riguarda il rior-
dinamento del CIP (Comitato 
interministeriale dei prezzi), 
mentre un decreto di minore 
importanza prevede il prolun-
gamento del pagamento dei 
contributi Gescal. 

Dopo la seduta-fiume del Con-
siglio dei ministri. le decisio
ni prese sono state illustrate 
brevemente ai giornalisti dal 
ministro del Bilancio. on. Gio-
litti. I decreti sui prezzi dei 
prodotti industriali e sulla 
Gescal sono stati presentati 
al Senate Di fitti. prezzi di 
prodotti di largo consumo e 
di assetto del CTP si occupera 
invece in prima istanza la Ca
mera. 

GENERI Dl LARGO CONSUMO 
II decreto governativo riguar
da poco piu di venti « voci» 
di generi alimentari o di pro
dotti comunque di consumo 
molto esteso: generi alimen
tari confezionati. pasta ali-
mentare, carni di qualsiasi 
specie, olii. burro, formaggi, 
salumi, saponi e detersivi, 
gas in bombole, acque mine-
rali. vino, birra, ecc. 

I prezzi di questi prodotti 
dovrebbero essere bloccati ai 
livelli raggiunti alia data del 
16 luglio scorso. II blocco 
dovrebbe restare immutato 
fino al 31 ottobre prossimo, 
dopo di che le imprese e le 
organizzazioni di categoria — 
afferma il comunicato ufficia-
le del Consiglio dei ministri — 
« saranno ammesse, sulla ba
se della necessaria documen-
tazione, a chiedere la revisio* 
ne dei prezzi >. II provvedi
mento di revisione dei prezzi 
dovrebbe essere preso dai co-
mitati provinciali prezzi. < sul
la base di direttive di caratte
re generate >. 

Per aumentare i prezzi, 
quindi, occorrerebbe presen-
tare una richiesta ed una do-
cumentazione relativa. Entro 
sessanta giorni. il CIP o gli 
organi periferici sarebbero te-
nuti a dare una risposta. po-
stiva o negativa. sulla base 
dei criteri stabiliti dal CIPE 
(Comitato interministeriale per 
la programmazione economi-
ca). Nel caso in cui i sessan
ta giorni trascorrano senza 
una risposta del CIP, i richie-
denti potranno operare le va-
riazioni di prezzo volute. 

E" previsto anche un inter-
vento deH'AIMA (Azienda per 
gli interventi sui mercati agri-
coli) per l'importazione di 
quantitativi di farine e di car
ni bovine. 

Per il grano e le farine 
saranno applicati i prezzi CIP. 
Nello stesso tempo, entrera 
in vigore il blocco delle espor-
tazioni (risulta che recente-
mente sono stati esportati dal-

(Segue in ultima pagina) 

I limiti dei provvedimenti 
Le misure assunte dal Con

siglio dei ministri, dopo una 
seduta assai lunga e trava-
gliata, indice dt incertezze e 
di contrasti, pur mitovendosi 
nella direzione rivendicata dal 
movimento dei lavoratori, so
no nettamente insufficienti ri
spetto alia gravita delta situa-
zione. 

Alcune prime osservazioni si 
impongono. Per quanto ri
guarda il blocco dei fitti va 
rilevato tnnanzitutto che il go
verno non ha voluto realizza-
re il blocco generalizzato. E' 
utile, come richiesto dai co
munisti, il blocco per tutti gli 
a)fitti dei locali ad uso indu
strials artigianale, commer-
dale: cid tende ad agevolare 
le imprese. E' negativo, inve
ce, tl limtte posto, per quanto 
riguarda gli affitti dei locali 
di abitazione, a quattro mi
lioni di reddito calcolato ai 
fini dell'imposta complemen-
tare per poter usufruire del 
blocco. Cib e negativo perche 
questo limite viene facilmente 
varcato nelle famiglie che 
hanno piit di una persona 

che lavora, pur avendo un te-
nore di vita assai modesto. 
Ma e negativo anche perche 
questo limite consentird alle 
grandi proprieta di aprire una 
infinita dt contestazioni. II 
brevissimo periodo di tem
po di questo blocco, inoltre, 
consentira i tentativi di ri
catto sugli inquilini da par
te della grande proprieta. 

Per quanto riguarda il bloc-
• co sino al 31 ottobre dei prez
zi dei prodotti di largo consu
mo — certamente indispensa
bile nell'attuale situazione — 
non appare chiaro quali stru-
menti vengano messi in opera 
per assicurare un regolare ri-
fornimento dei mercati. Oc-
corre considerare, infatti, che 
la grande speculazione pub 
tendere a ridurre le disponibi-
lita di prodotti al fine di im-
porre prezzi piu alti, creando 
anche forme di mercato new. 
Analoghe considerazioni si 
possono fare per quanto ri
guarda il blocco dei listini dei 
prodotti industriali delle mag-
giori imprese industriali tenu-
to anche conto delle possibi-

litd di queste imprese di di-
rottare i loro prodotti sul 
mercato internazionale. 

Occorre di conseguenza sin 
d'ora predisporre Vuso di tutti 
gli strumenti economici e am-
ministrattvi per garantire che 
le misure di blocco dei prez
zi non vengano sabotate dalla 
speculazione e quindi vanifi-
cate. L'azione per i prezzi non 
potrit certo raggiungere i ri-
sultati necessari se il governo 
si limitera ad utilizzare i tra-
dizionali strumenti ammini-
strattvi stalali, dei quali e no-
ta la inefficienza, e non dara 
ampio respiro all'azione delle 
Regioni e degli enti locali. 

Naturalmente, il problema 
di fondo, al di la delle misure 
contingenti, e quello di ga
rantire un indirizzo generate 
di politica economica radical
mente diverso da quello del 
passato rivolto ad avviare un 
nuovo tipo di sviluppo in gra-
do di difendere il valore del
la lira e di avviare a solu-
zione i grandi problemi del 
Paese. Anche per questo non 
e'e tempo da perdere. 

Il direttivo della Federazione Cgil, Cisl, Uil 

I sindacati: battersi per 
un nuovo corso economico 

Azione «confinua, sisfemafica, sfringenfe » verso i l governo - « No »a l ia manovra 
padronale • Misure immediate per le cafegorie piu disagiafe • Mezzogiorno, occupa-
zione, riforme alia base deH'azione - La relazione di Sfforffi e un inlervenfo di Scheda 

Brindisi si e fermata 
insieme ai braccianti 

La lotta dei braccianti per la conquista di piu avanzati 
contratti di lavoro, va assumendo il carattere di una grande 
mobilitazione operaia e popolare. Grandi manifestazioni popo
lari si sono svolte ieri a Brindisi (nel corso di uno sciopero 
generate) a Lecce, a Ravenna, mentre domani si ferma tutta 
Ferrara e a Piacenza oggi avra luogo una gioraata di lotta 
provincial. 
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OGGI 

.f TLf AliEABILE » 6 ag
li if* gettivo usato per 
indicare persona «che fa
cilmente si lascia piegare, 
persuadere, secondo raltrui 
volonta n. Cosl dicono il 
Cappuccini e a Migliortni 
nel tow dmonario, a pag. 
855, in perfetto accordo con 
lo Zingarelli (pag. 998) e 
col Palazzi (pag. 668). Ma 
se not preleriamo il primo 
dlztonario, e perchi esso 
precisa che « malleabile» 
e aggettivo c non popol.», 
vale a dire non popolare. 
Molto bene. 

E" stato domenica scorsa 
che abbiamo letto sulla 
*Nazione» queste parole: 
«I sindacati quindi, non si 
prospettano del tutto mal-
leabili come qualcuno pen-
sa-.», e questo qualcuno. 
tra gli altri, 6 per esempio 
il m Popolo 9 che ieri, par-
lando degli tncontri sinda
cati governo di questi ffior-
ni, scriveva: «G11 incontri 
che vi sono stati con la de-
legazione del sindacati se-
gnano una positiva dlspo-
nibilita di questi ulUml. di-
sponibilita che sari tutta
via messa alia prova In con-
creto nei prossiml gloml, 
dopo che verranno varati 
gli attest provvedimenti an-
ticongiunturali». In questo 
passo, per la veritA. I'ag. 
gettivo « malleabile» non 
si troxM, ma vi e per cosl 
dire sottinteso: sono i sin
dacati che dovrebbero mo-
strarsi «disponibili». Essi 
rappresentano gli interessi 
dei lavoratori, vale a dire 

«non popol.» 
delta componente piit viva 
del Paese, queUa alia quale 
va dedicata, da parte di 
un governo che si dichiara 
popolare, la maggiore at-
tensione, la considerazione 
piu assidua, Invece i sin
dacati, secondo il giornale 
della DC, debbono essere 
« messi alia prova v. Se il 
« Popolo » sapesse, o voles-
se sapere, che cosa dece 
essere un governo demo-
cratico, dovrebbe rovescia-
re la sua frase: non sono i 
sindacati, infatti, che deb. 
bono mostrarsi «disponi
bili » per primi, & il gover
no che deve incominciare 
a essere « disponibile » e i 
sindacati ne valuteranno la 
disponibPita e approveran-
no le sue misure. 

Tanto piu che not pas-
siamo ta vita a leggere sui 
giornali benpensanti che i 
sindacati avevano raaione. 
Ma si usa sempre Vimper-
fetto, si riconosce sempre 
dopo, mai prima, Dio auar-
di, ni durante, che le ri-
chieste dei lavoratori. ri. 
chieste che il sindacato 
esprime ed interpreta. era-
no fondate e giuste, e indi-
rizzate nel senso del pro
gresso generate. Un buon 
accordo. dunque, che sia di 
soddisfazione comune i da 
auspicare, ma se proprio 
qualcuno deve mostrarsi 
« malleabile ». tocca al go
verno. <r Malleabile », bravl 
Cappuccini e Migliortni, 
non e aggettivo popolare. 
N£ mai lo diwntera. 

Ferfebraccle 

II sindacato non stara alia 
finestra a guardare, non a-
spettera all'infinito cche il 
governo faccia e faccia be-
n o : con gli inizi dell'autun-
no c verranno fatte debite va-
Iutazioni su cid che e stato 
fatto e sui risultati ottenuti>. 
Fin da ora. comunque, — e 
stato affermato nella rela
zione di Storti con cui si ao-
no aperti i lavori del Diretti
vo della Federazione CGIL -
CISL - UIL che si & tenuto 
ieri ad Ariccia — il movimtn-
to sindacale intende ceserci-
tare nei confronti del govemo 
una azione di pressione con-
tinua, sistematica, stringen-
te>. Per fare affermare un 
nuovo corso di politica eco
nomica e sociale, per soste-
nere gli obiettivi e gli indi-
rizzi che si vanno unitaria-
mente elaborando ed appro-
fondendo, il sindacato si impe-
gnera in un ampio e articola-
to confronto con i maggiori 
centri decisional! pubbUci e 
privati, confronto che va ao-
stenuto con < tutti i mezzi di 
pressione di cui il movimen
to sindacale dispones 

Si respinge in questo qua-
dro, con energia, la manovra 
padronale che mira a realit-
zare una ripresa produttiva 
— attaccando le conquiste che 
i lavoratori hanno realizzato 
in questi anni — ricorrendo 
alle ristrutturazioni capitalisti-
che, al lavoro a domicilio, al 
lavoro precario, riproponendo 
incentivi per lo straordinario, 
1'aumento dei turni. tentando 
di provocare nuovi flussi mi-
gratori dalle regioni del Sud 
verso il Nord. n movimento 
sindacale intende battersi per 
sostenere uno sviluppo econo
mico alternativo che abbia al 
centro le riforme 1'occupazione, 
il Mezzogiorno. Tale scelta di 
fondo deve essere resa c quan
to piu possibile esplicita al 
padronato e al governo >. 

Bruno Storti ha parlato a 
nome della segreteria della 
federazione CGIL. CISL, UIL 
ai lavori del direttivo. 

Storti ha iniziato rilevando 
che finora con il governo sia
mo « alio scambio di opinioni»: 
ha ribadito che il movimento 
sindacale valutera il governo 
c piu dai suoi atti concreti che 
dalle formule parlamentari 

Alessandro Cardulii 
(Segue in ultima pmgina) 
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