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ii grosfo nod0 11 Interessaiite discorso di Sceliepin al congresso della FSM 
del caro-vita 

Commercio 
e prezzi: 

due politiche 
a confronto 

Le proposte della Con-
fesercenti - Una grave 
posizione corporativa 
della • Confcommercio 

Le grandi manifestazlonl u-
nitarie promosse dalla Confe-
sercenti a Milano, a Bologna, 
a Ternl ed in altre locali
ty hanno posto i problem I per 
l quali si batte lo schiera-
niento democratlco e popola-
re, e cioe la lotta al carovi-
ta, la rlpresa economica con 
le ri forme. 11 Mezzogiorno e 
l'agricoltura, la riforma sani
taria, una piu equa riforma 
fiscale, la difesa dei reddi-
ti piu bass; (pensioni). 

Hanno posto anche i pro
blem) piu pressanti del com
mercio, criticando una llnea 
del governo che non salda i 
provvedimenti congiunturall 
(blocco dei prezzi) con inter
vene sulle strutture parassita-
r:e del commercio e si con-
traddice operando al bilancio 
dello Stato tagh sulle voci 
riguardanti il credito al pic-
co.o commercio. 

Ma le manifestazioni di cul 
sopra hanno anche posto con 
forza ai governo la richiesta 
di intervenire con decisione 
per stroncare i fenomeni di 
speculazione, di accaparm 
niento, di aumento dei prezzi 
che gli esercenti sono costret-
ti a subire da parte delle 
industrie e dei grandi grossi-
sti e che possono portare, co
me gia comincia a verificarsi 
per la pasta, all'lnterruzione 
dei regolari ril'orniment del 
negozi. 

Tali manovre pongono gll 
esercizi nella condizione di do-
ver assorbire a loro spese ai»-
cor piu che nel passato gll 
aumenti aggravando le dif-
ficolta delle loro gestionl cht, 
diversamente dal.a Rlnascen-
te e dalla Standa 'chi; 
hanno accresciuto le loro ven
due proprio durante il blot, 
co). non possono prevedere 11 

riassorbimento delle perdlte in 
una programmazione plurien-
nale. 

La questione si pone con 
grande acutezza per 1'og-
gi, ma si pone anche nella 
prospettiva ormai immlnente 
della seconda fase del prezzi 
che succedera al blocco a 
partire dal 1. novembre. e per 
la quale la Confesercenti ha 
confermato la sua disponibi-
lita critica, consapevole com'e 
che il brusco passaggio dal 
blocco alia liberalizzazione 
riaprirebbe la vortlcosa rin-
corsa dei prezzi. 

Di qui la richiesta di par-
tecipare alia formazione dei 
criteri per il passaggio dal 
blocco alia seconda fase, per 
sostenere tre obiettivi: quello 
di indurre il governo a resi-
stere, nonostante il gravissimo 
precedente del cedimento ai 
petrolieri. alle fortissime ri-
chieste di aumenti avanzate 
dalle grandi aziende, che in-
f rangerebbero la diga dei prez
zi; quello di una gestione de-
mocratica dei controlll. affin-
che questi si rivolgano con 
pari rigore anche a monte 
della rete distributiva e non 
a senso unico contro i det-
taglianti; quello infine che de-
ve alleviare 1 gravosi oneri 
che sono ricaduti sui detta-
glianti a mezzo del ripristi-
no delle condizioni di vendi-
ta preesistenti al 16 luglio 
insieme con la fissazione, per 
ogni aumento di prezzo, di un 
giusto margine per la rete 
distributiva. 

L'organizzazione del grande 
padronato del settore, la Con-
commercio sostiene indirizzi 
coerenti con la riserva a suo 
tempo esplicitamente espres-
sa per il mancato blocco, ol-
tre che del prezzi. anche dei 
salari e degli stipend!, e si 
sforza di scardinare la disci* 
plina sostenendo. dietro la ma-
scheratura di un esteriore a-
gnosticismo, la spinta della 
C^nfindustria agli aumenti 

Inoltre. responsabile com'e 
del'a a euerra del pane » scop-
piata a Napoli piu dramma-
ticamente rhe altrove, chiede 
di fatto l'aumento del prezzo 
di questo prodotto attraverso 
il suo sganciamento dai vin-
coli CD? in luogo di porre con 
forza 1'esigenza di un rego-
lare rifornimento della fari
na a mezzo dell'AIMA a prez
zi compatibili con i costi di 
panificaz'.one. 

Due linee sindacali sono a 
confronto. quella rozza della 
Confcommercio. che punta a 
suscitare la mobilitazione 
scomposta e qualunquistica 
degli esercenti. mandandoli a-
vintj a copertura delle gran
di imprese. che poi sarebbe-
ro lo prime a rilanciare la 
campagna contro i dettagllan-
ti denunciandoli come princi
pal! responsabili del carovi-
ta insieme con l'invito ad an-
darsene in pensione antic! pa-
tamente. L'altra, quella del
la Confesercenti. che rifiuta la 
strumentalizzazione. l'unita in 
distinta «del commercio ». la 
radicalizzazione corporativa 
e svolge un'azione sindacale 
di massa che pone ogni sin-
gola rivendicazione in un con-
testo politico complessivo. 

Mai come oggi gli esercen
ti debbono saper esprimere la 
loro unita di lotta nella piu 
rigorosa autonomia dalle 
grandi imprese commercial! e 
fchierarsi al fi«»nco. non del 
grande padronato In condizio
ne subaltema, bensl delle for-
ze che si battono per il rinno-
vamento democratlco de] Pae-
se. 

La Confesercenti sapra svol-
gere II suo ruolo rifiutando 
equivoche ed ambigue impo-
stazioni. Spetta al governo di-
mostrare la necessarla sens!-
bilita politica accogliendo le 
loro istanze di partecipazione 
ed allacciando cosl un rap-
porto nuovo con I piccoli o-
peratori. 

Gianni Di Stefano 

Annunciato un grande incontro 
dei sindacati di tutta Europa 

Si terra a gennaio a Ginevra con la partecipazione del rappresentanti delle centrali sindacali di diversa ispira-
zione - Impegno della FSM per avviare un processo unitario in difesa dei diritti dei lavoratori e della pace 
Riconoscimenti alia posizione della CGIL sul problema dell'« associazione » - Oggi parla il compagno Lama 

Oggi si fermano i 220.000 della gomma 
Scioperano oggi per otto ore in tutta Italia I 

220.000 lavoratori delle aziende della gomma, della 
plastics e del linoleum. L'azione di lotta e stata 
decisa in segulto alia rottura delle trattative per 
il rinnovo del contralto collettivo nazionale di 

lavoro, avvenuta I ' l l ottobre. L'attegglamento del-
I'Assogomma e dell'Uniplast al tavolo della tratta-
tiva si esprime in una linea di chiusura netta alle 
richieste qualificanti presentate dai sindacati e dai 
lavoratori. Per I'unificazionc contrattuale, infatti, 
mentre ne accettano il principle, nella sostanza lo 
respingono quando richiedono declaratorie e proflll 

profestionali differenziati tra I vari settori. In mate
ria di orario di lavoro respingono da una parte 
I'avvio al superamento del lavoro notturno e dal-
l'altra richiedono di non stabilire il recupero nel 
caso di straordinari e rivendlcano la plena liberta di 
utilizzazione del lavoro supplementare (dalle 40 
alle 48 ore) da parte delle aziende. Sulle quallftche 
il padronato non ha accettato la richiesta delle sei 
categorie con declaratorie e proflll unici. 

Nella foto: un recente sciopero dei lavoratori 
della Pirelli. 

Dal nostro inviato . 
VARNA, 16 • 

Nel prosslmo mese dl gen 
naio a Ginevra tutte le cen
trali sindacali europee di di
versa Lspirazlone, si Incontre-
ranno, per la prima volta in
sieme, per esaminare la possi-
bilita di avviare in concreto 
un processo di unita anche 
a llvello europeo inteso nel 
suol esattl termini geografici. 
La notizia, contenuta nella re-
lazlone presentata ieri sera 
dal francese Pierre Gensous, 
segretario della PSM, e stata 
stamane rlpresa dal compa
gno Aleksandr Sceliepin, il 
quale ha anzi proposto che 
il congresso in corso a Varna 
si chiude con un appello 
«agli amicl della CISL in-
ternazlonale e della CMT», 
vale a dire alle due magglori 
centrali sindacali che insieme 
alia FSM rappresentano la 
quasi totalita dei lavoratori 
sindacalizzati nel mondo. Un 
appello ad accelerare • un 
processo. quello di unita per 
1 appunto, necessario come 
«l'aria e il pane ». 

II compagno Sceliepin ha 
ricordato i passi gia complu-
ti in • questa direzione dalla 
stessa FSM e dai sindacati 
sovietici in particolare. «In 
questi ultimi tempi 2800 dele-
gazionl sindacali straniere so 
no venute neH'Unione sovie-
tica e 1800 delegazioni di dl-
rlgenti sindacali sovietici sono 
andate nei vari paesi. Ineon-
trl bilaterall si sono svolti 
con notevole frequenza. Que-

Deciso dalla FLM e dalla Federazione Cgilr Cisl, Uil 

Vertenze Fiat e grandi aziende 
Scelte dell'intero movimento sindacale 

I punti fondamentali della piattaforma su cui discutono i lavoratori del monopolio dell'auto 
rispondono alle scelte generali del sindacato - La riunione con le categorie deU'industria 

Tutto !l movimento sindacale e impegnato per la vertenza Fiat come per quelle delle 
grandi aziende. E' questa la decisione di grande rilievo scaturita al termlne della riunione 
tenuta ieri mattina, presso II centro unitario, f ra dirigenti della FLM e della Federazione 
CGIL. CISL. U I L . « La vertenza Fiat — afferma il comunicato conclusivo — come quelle delle 
altre grandi aziende verra gestita in comune dalla Federazione CGIL, CISL. U I L . dalla Fede
razione di categoria, dalle organizzazioni territoriali e dal Consiglio di fabbrica: pertanto la 

vertenza nelle varie sedi Fiat. 
governo Regioni) verra por-
tata avanti con una gestione 
unitaria dei vari livelli del 
sindacato ». 

Nel corso della riunione e 
stato fatto un esame della 
piattaforma in discussione fra 
i lavoratori di tutto il grup-
po. In modo particolare si e 
parlato dei punti fondamenta
li che « rispondono — afferma 
il comunicato — alia strate-
gia generale del sindacato ba-
sato sulle priorita anche nel
le piattaforme aziendali, del
le rivendicazioni per il Mez
zogiorno, per gli investimenti. 
per il blocco dei prezzi, per 
la gestione e I'applicazione 
del contratto. per la difesa 
del salario». Al fine di rea-
lizzare questa linea ache cor-
rela tra loro !e varie riven
dicazioni » si e appunto sta-
bilita la gestione unitaria del
la vertenza-

Si e pervenuti a questa de 
cLsione, a questo preciso impe
gno di iniziativa da parte di 
tutto il movimento sindacale. 
dopo diverse ore di discussio
ne attenta e fruttuosa. La 
FLM era rappresentata da 
una delegazione capeggiata 
dai segretari generali Tren-
tin. Camiti e Benvenuto. Per 
la Federazione CGIL, CISL. 
UIL erano present! Boni. 
Scheda. Vignola. Guerra e 
Giovannini (Cgil). Stortl. Ma-
cario. Marcone. Romei e Tac-
cone (Cisl). Vanni. Ravenna. 
Berteletti e Muci (Uil). 

Con queste decisioni vengo-
no spazzate via una serie di 
speculazioni montate in que
sti giorni su una presunta 
volonta delle Confederazioni 
di bloccare le vertenze riven-
dicative in nome di una per-
meata «tregua sindacale » gia 
fermamente respinta dai con-
gressi dei sindacati tenuti in 
quest'anno. 

Dopo questa riunione, nella 
sede della CGIL. nel tardo po-
meriggio si e svolto un incon
tro tra la Federazione CGIL. 
CISL, UIL e le maggiori fe-
derazioni di categoria del set-
tore industrial che si accin-
gono ad aprire la loro sta-
gione di contrattazione azien-
dale. La relazione introdutti-
va e stata tenuta dal segre
tario generale della UIL. Van
ni. Poi e iniziato il dibattito 

In un comunicato diffuso a! 
termine dei lavori e detto che 
«Tincontro ha consentito un 
amp:o esame della situazione 
sindacale aU'indomani della 
conclusione dell'accordo con il 
governo per l'aumento dei red 
diti piu bassi e alia vigilia de
gli incontri previsti con il go 
vemo per 1 prezzi e la politi
ca di investimenti per 11 Mez
zogiorno e per le ri forme, 

« La riunione ha assunto un 
particolare interesse nel qua-
dro della preparazione del di-
rettivo della federazione CGIL, 
CISL. UIL. che si svolgera a 
Roma il 29 e 30 ottobre e che 
sara chlamato a definlre le li
nee della strategia sindacale 
in un momento delicato della 
vita economica e sociale del 
paesen. 

Le indicazioni dei tre sindacati 

TessUi: intreccio 
fra lotte d'azienda 
e sviluppo del Sud 

Al termine del Convegno svoltosi a Viareggio il 9-10 
ottobre. con la partecipazione di circa 500 rappresentanti 
dei sindacati provincial! e delle fabbriche. il CD. della 
FULTA (Federazione unitaria lavoratori tessili abblglia-
mento) ha esaminato i risultati del dibattito approvando 
un documento in cui si afferma anzitutto che il convegno. 
ponendo al centro il tema della contrattazione aziendale, 
schiera la categoria accanto agli altri sindacati deU'indu
stria. i chimici ed i metalmeccanici. 

«L'apertura di un fronte cosl ampio ha per scopo 
anche il superamento di un nostro limite tradizionale, 
che abbiamo riscontrato anche in quest'ultimo ciclo di 
lotte contrattuaii, nonostante il grande peso politico che 
hanno avuto: e cioe la difflcolta di saldare le lotte con
trattuaii con quelle piu generali. 

• Il rischio della strategia dei due tempi — prima le 
lotte contrattuaii, poi quelle sociali — e di limitare il peso 
politico delle prime, e di rendere piu difficile il rapporto 
con i lavoratori occupati nelle seconde. sui temi in parti
colare dell'occupazione e del Mezzogiorno. 

Riferendosi, quindi, al Mezzogiorno e alia politica eco
nomica il documento cosi prosegue: «I padroni hanno 
parlato e parlano insistentemente di tregua sindacale 
in atto. 

• Certo ora abbiamo una serie di fatti precisi che ci 
permettono di esprimere un giudizio concreto sull'opera 
del governo. Innamitutto sui prezzi e I'inflazione. Abbiamo 
apprezzato il blocco dei prezzi per la volonta politica che 
esprimeva. Ma in primo luogo questo blocco escludeva 
un bene di base fondamentali come Taccktio, die ha rag-
giunto, specie per l'edilizia, quotazioni elevatissime. In se
conda luogo il governo e stato il primo a violarlo. aumen-
tando il prezzo del carburante. con una motivazione 
— il ricatto dei petrolieri — che e anche un'indicazione 
di comportamenlo per tutti que! gruppi monopolist'cL che 
nei prossimi giorni, a blocco terminato. vorranno aumen 
tare i prezzi 

«In terzo luogo non s'intrawedono quegli interventi 
di natura strutturale suiragricoltura e sulla distribuzione. 
che sono i soli a poter incidere airoriglne sulla formazione 
dei prezzi al consumo. 

« Sulla situazione del Mezzogiorno, che di mese In mese 
diventa piu drammatica e politicamente pericolosa per k? 
istituzioni democrat!che. e dove in particolare si gioca 
la capacita della ciasse oueraia di assumere un ruolo 
dirigente nel paese. la nostra Federazione unitaria ha 
deciso di compiere un approfondimento particolare. che 
rifletta la necessita di una analisi piu ampia, anche set to 
riale, e di un maggiore impegno politico, convocando un 
convegno che si terra a Napoli il 16 e 17 novembre. ed al 
quale sono invitate a partecipare anche le principal; 
strutture del Centro-Nord.» 

Sugli altri punti della contrattazione aziendale il con 
vegno ha condiviso le priorita stabilite nella relazione ed 
i contenuti specific!, in particolare: a) su organici e sa 
lario garantito; o) sul controlio dei carichi di lavoro che 
ri chiede un impegno dei gruppi operai omogenei e dei 
delegati; c) suoeramento del cottimo a partire dal pas
saggio dal cottimo individuate a quello collettivo. in parti 
colare aumentando la fascia del minimo garantito; d) di 
ritto alio studio e suU'ambiente di lavoro; e) sull'inqua 
dramento professlonale 

«Anche raumento salariale assume, in periodo rl'lnfla 
zione. un valore politico di non accettazione dello svuota 
mento del potere d'acqulsto, attraverso 11 quale passa poi 
la manovTa del lavoro straordinario e rischia di saltare il 
controlio suU'orario e in generale sulla rigidita del fattore 
lavoro. Quindi esso si giustlfica pienamente ed e anzi 
necessario, ma non deve essere collocato nelle piattaforme 
in maniera tale da svuotare di fatto le rivendicazioni qua
litative e dl potere. 

CGIL: nel 1973 
194.632 

iscritti in piu 

Si 6 svolta ad Ariccia la riu
nione ' nazionale dei rappresen
tanti delle segreterie delle Ca
me re confederal! e del lavoro, 
dei comitafi regional!, della fe
derazione nazionale della CGIL, 
dedicata al tesseramento e al 
rafforzamento organizzativo del 
sindacato. 

II segretario confederate della 
CGIL, Aldo Glunfi, nella rela
zione introdutliva ha sottoli-
nealo i risultati conseguiti nel 
1973 (194.432 iscritti in pli. del-
I'anno precedente) ed ha Illu
strate le decisioni della Federa
zione CGIL, CISL e UIL di 
adottare un attestato unitario 
collegato alia tessera confede
rate, di generaliczare i consigli 
di fabbrica e di azienda e di 
procedere alia creazione di 
consigli di zona unltari. 

Giuntl ha poi rilevato I'im-
portanza che assume la cam
pagna di tesseramento e di pro-
selHismo sindacale portata a-
vanti in modo unitario, supe-
rando ogni residua forma con-
correnziale, ma rivolta a tutti 
i lavoratori con particolare ri-
guardo alle masse non «sinda-
calizzafe». L'unico documento 
di iscrizione al sindacato, ha 
detto Giuntl. e la tessera confe
derate e l'unico atto unitario 
della Federazione CGIL, CISL, 
UIL e I'attestato. 

stl sentlerl devono trasformar-
sl in una grande strada che 
portl" a una strategia sem-
pre piu unitaria della ciasse 
operala mondlalew. • 
II compagno Sceliepin ha 

anche flssato i punti princi
pal! di quella che potrebbe 
essere la piattaforma di una 
azlone che si ponga tall am-
bizlosi oblettlvl: intensifica-
zlone della lotta per la pace; 
mlglioramento delle condizio
ni economiche e dei dirit
ti sindacali del lavoratori; uti-
llzzazlone del progresso tec-
nico e sclentlfico in direzio
ne del risanamento dell'am-
blente di produzione in gene
rate. 
Questa , impostazione ' unita

ria del rappresentante sovie 
tlco dlscende — e Sceliepin lo 
ha anche ricordato — dall'Im-
postazione del rapporti inter-
nazionali data dall'Unlone so-
vietlca, un'impostazione basa-
ta sul principio irrinunclabl-
le della coesistenza pacifica e 
che si pone contlnuamente 
come oblettlvo, la distensio-
ne anche In presenza di fatti 
partlcolarmente gravl come la • 
guerra nel Medio Orlente o il 
golpe in Clle. La dlstenslone 
internazlonale e una scelta dl 
fondo dell'Unlone Sovietica 
che in proposlto «vuole rad-
doppiare 1 proprl sforzi» per 
affermare quel programma dl 
pace lanclato daU'ultimo con
gresso del PCUS. «Slamo a 
una svolta — ha detto Sce
liepin — anche noi che la-
voriamo nel sindacato dob-
biamo fare la nostra parte. 
Dobbiamo creare un clima dl 
franca amlcizia e di recipro-
co rispetto nell'lnteresse del
la ciasse lavoratrlce mondia-
le che si batte contro 1'im-
perialismo, per 11 progresso 
sociale e per la pace. Noi non 
vogliamo imporre a nessuno 
la nostra esperienza; all'in-
contro andiamo anzi disposti 
a raccogliere quello che e'e dl 
buono e a lllustrare i nostri 
risultati che giudichiamo po-
sitivamente». Il discorso del 
presidente dei sindacati so
vietici, rlcco dl accentl nuovl 
e partlcolarmente Important! 
per la dichlarata volonta di 
fare accelerare 11 processo uni
tario a llvello Internazlonale, 
si e posto immediatamente al 
centro dell'interesse del con
gresso. 

Per quanto riguarda la que 
stione del rinnovamento della 
FSM, argomento che sta par
tlcolarmente a cuore alia de
legazione italiana. va detto 
che la situazione e molto 
aperta. Nel suo rapporto m-
troduttivo Pierre Gensous ha 
sottolineato l'esigenza di 
«consentire. a chi lo deside-
rasse, di aderire alia FSM con 
la qualifica di membro asso-
ciato ». La formulazione e sta
ta per la verlta un tantino 
generica e si e immediata
mente prestata a un ventaglio 
- di interpretazionl. Sceliepin 
ha dichiarato il proprio ac-
cordo con l'istituzione del 
membri associati. ma non e 
andato piu in la. II compa
gno Mihal Dalai, presidente 
dell'Unione generale del sin
dacati di Romania non ne ha 
nemmeno parlato. 

Il compagno Ren6 Duha-
mel, uno dei segretari della 
CGT, ha pure lui convenuto 
sulla possibilita di istituire 
la figura del membro asso-
ciato e quindi di modificare 
lo statu to. La soluzione del 
problema — secondo Duha-
mel — dovrebbe pero essere 
affidata agli organ! eletti dal 
congresso. E* un passo avan
ti rispetto alia formulazione 
di Gensous che non ritene-
va necessarla alcuna modifica 
statutaria - ma una semplice 
dichiarazione politica, tutta 
via non interpreta ancora In 
spfrito della proposta della 
CGIL che sulla questione 
vuole Invece un pronuncia-
mento del congresso. Domini 
prendera la parol a il compa
gno Luciano Lama. 

Romano Bonifacci 

Convegno del PCI sull'occupazione femminile 

Superare il 1 avor o 
precario per 

milioni di donne 
La relazione della compagna Lorini e le conclusion! di Di Giulio - Un tasso 
di occupazione fra i piu bassi dei paesi industrializzati - Preoccupante espan-
sione del lavoro nero e dequalificato - II problema del « tempo ridotto » 

L'occupazione femminile nel 
nostro paese e dlmlnulta ne-
gli ultimi died annl di un 
mlllone e 200 m!la unita. At-
tualmente sono meno dl 5 mi
lioni le donne itallane che 
lavorano: un tasso d'occupa-
zlone (17,7,) tra i piu bassi 
dl quelli del paesi industria
lizzati nel mondo. Questo al-
larmante fenomeno ha inve-
stito in modo clamoroso la 
agricoltura, dove l'occupazio
ne si e dlmezzata anche In 
relazione al piu generale pro-
cessd di spoliazione del Sud 
e di esodo dalle regioni me-
ridionali. 

Nell'lndustria, pur con an-
damento alterno, 11 numero 
delle donne occupate si e ri
dotto In termini assolutl ma 
anche in termini relativl ri
spetto alpaumentata occupa
zione maschile. Contempora-
neamente s! e andato affer-
mando un processo di «ter-
zlarlzzazlone»: nei servlzl e 

in altre attivlta collaterali ope-
rano 2 milioni e 300 mila don
ne, il chp rappresenta il 46% 
delle lavoratrlci italiane. 

Questa preoccupante situa
zione, la collocazlone delle 
donne nel mondo del lavoro. 
insieme alle inlzlative e agli 
impegni da assumere per una 
sempre piu concreta eman-
cipazione delle grandi masse 
lavoritrici italiane, sono stati 
i temi discussi, con ricchez-
za dl analisi, dal convegno 
nazionale organizzato dalle se-
zioni femminile e problem! 
del lavoro del PCI. 

Ai lavori. svoltisi I'll e il 
12, hanno partecipato diri
genti del partito e del sinda
cato I dibattito si e snoda-
to sulla relazione Introduttl-

va della compagna Lorini. del
la CCC del PCI. «Ne e sca
turita — come ha detto il 
compagno Di Giulio nelle con
clusion! — la rlconferma del
la amplezza e dell'lmpe-
gno del lavoro che il nostro 
Partito sta svolgendo sul te
mi generali dl un dlverso 
sviluppo economico e sullo 
specifico problema della oc
cupazione femminile». 

Nel corso del convegno nu-
merosi compagnl hanno ri
cordato che anche la dove 
l'occupazione femminile e au-
mentata, essa presenta le ne
gative caratteristlche della de-
quallflcazione, di una maggto-
glore subordinazione, della 
precarieta e persino — come 
accade per le donne braccian-
ti — del sottosalario. 

Le masse di lavoratrlci e-
spulse dalla agricoltura o 
emarginate dal processl 
dl ristrutturazione lndustria-
le hanno rappresentato poi 
un terreno fertile alia espan-
sione e al consolidamento 
delle forme di lavoro clande
stine, e in particolare del la
voro a domicilio. E" stato 
questo uno del temi di fon
do del convegno. E non po-
teva essere altrlmentl se si 
considera che oltre 1'80% dl 
quel mlllone e mezzo che la-
vora a casa, e composto da 
donne (e stato accertato ad 
esemplo che in Lombardia le 
lavoranti a domicilio raggiun-
gono le 300 mila unita). L'at-
tenzione era naturalmente 

collegata aU'attualita della bat-
taglia condotta dalle forze de-
mocratiche, che e riusclta a 
far approvare dalla Camera la 
nuova legge sulla tutela del 
lavoro a domicilio. 

Settemila in sciopero per 2 ore 

BLOCCATE A TERNI 
LE ACCIAIERIE 

Oggi scioperano 
5.000 lavoratori 

siciliani 
PALERMO. 16. 

Per difendere il loro po 
sto di lavoro scioperano do-
mani i cinquemila dipenden-
ti delle aziende ESPL Si 

. tratta di uno sciopero gene 
rale indetto dalla Federaz'o-
ne unitaria CGIL-CISL-UIL, 

. che si concludera con un ror-
teo di protesta per le vie del 
centro (concentramento alle 
ore 16 in piazza Politeama) 

I lavoratori rivendicano la 
ristrutturazione dell'Ente di 
promozione industriale ch*1 si 
trova in uno stato di tota-
le paralisi e ormai sull'or'o 
del collasso. 

Incontro conclusivo 
per la « Monti» 

Sulle questioni relative alia 
occupazione. con al centro la so-
luzione della vertenza Monti e in 
preparazione uno sciopero regio 
nale da realizzarsi entro il mese. 
in corso. La convocazione di un 
incontro tra le organizzazioni 
sindacali. il ministro delle Par-
tecipazioni Statali Gullotti. la 
Gepi predisposta dal ministro 
Bertoldi per oggi deve assumere 
percio a parere della CGIL 
CISL e UIL un carattere con
clusivo. 

TERNI, 16 
Compatto sciopero di due 

ore per ogni tuino di iavoro 
alle Acciaierie di Temi. Nel 
corso dell'agitazione, all'inter-
no dell'azienda, si sono svolte 
le assemblee convocate dallo 
esecutivo del Consiglio di fab
brica per discutere i motivi 
dello sciopero e per cercare 
eventual! a»tre forme di lotta. 

L'iniziativa, che ha comvol 
to i circa 7 mila operai del 
piu grande stabilimento della 
regione, si era resa necessa
rla dopo la rappresaglia del
la direzione aziendale cheave-
va sospeso alcuni lavora
tori del a Martin» ed aveva 
minacciato altre misure del 
genere in tutti i reparti. La 
risposta de. lavoratori e sta
ta decisa e puntuale, ed ha 
testimomato che la battaglia 
che stanno portando avanti 
gli operatori del a Martin », e 
la battaglia di tutti i dipen-
denti delia societa «Temi». 

Gli operai del a Martin». 
colpiti dal vergognoso prowe-
dimento, avevano program-
mato nei giorni scorsi lo sta
to di agitazione per chiedere 
un aumento di organici, pro
blema questo divenuto irri-
nunciabile anche perche si e 
regLstrato an forte aumento 
della produzione. Alle richie
ste dei lavoratori e del consi
glio di fabbrica. l'azienda, pur 
riconoscendo l'accresciuta mo
le di .a\oro. ha comunicato 
che non intendeva adeguare 
l'organico fino al totale com-
pletamento degli impianti che 
consentiranno il raddoppio 
della produzione, ed ha pro-
ceduto alia sospensione di cir
ca 150 operai. Da qui lo scio
pero di oggi. 

LOMBARDIA: proposfe della Conferenza agraria regionale del PCI 

Azione unitaria per lo sviluppo agricolo 
L'impegno dei comunisti per le Comunita montane e i « piani zonali» - II ruolo del
la Regione - Gravi problemi per la zootecnia - L'intervento del compagno Macaluso 

Dalla nostra redazkrae 
MILANO. 16 

Un altro «sos» per 1'agTl-
coltura. E* stato lanciato ieri 
dalla «quarta Conferenza re
gionale agraria Iombarda » del 
PCI che si e svolta a Milano 
In Lombardia gli addetti alia 
agricoltura negh ultim; dieci 
anni sono dimezzati Dalle zo 
ne montane se ne sono anda
te intere popolazion: Gli a I 
levamenti stanno chiudendo 
uno dopo l'altro (solo in pro-
vincia di Cremona ne sono 
stati chiusi oltre ottar.ta). 

E* necessario — questo pro-
pongono 1 comunisti — ap
provare una normativa di leg
ge per la determlnazione del 
prezzo del latte alia produ
zione, attraverso la contratta
zione collettiva patrocinata 
dalla Regione; bloccare i prez
zi di tutti 1 mezzl tecnicl 
e dei prodottl industrial! ne-
cessari aH'agricoltura; con-
trollare tutte le importazlo-
nl di prodottl agricolo ali-
mentari per stroncare mano

vre speculative a danno dei 
consumatori e deH'agnco tura; 
avviare una revisione deila 
politica agricola comumtana 
che attualmente favonsce !e 
agricolture piu forti a danno 
di quelle piu deboli; elabo-
rare un piano di sviluppo 
zootecnico, di intesa con le 
Regioni e stanziare 200 mi 
liardi all'anno per almeno 5 
anni per finanziare 1 piani 
regional! nel settore zootecni-
m e l'csDans'.one delle forme 
associative e cooperative. 

T lavori della Conferenza 
regionale agraria — presiedu-
ti dal compagno Elio Quer-
cioii. della direzione del par
tito. segretario regionale lorn-
bardo — sono stati conclu-
sl in serata dal compagno on. 
Emanuele Macaluso, della di
rezione. responsabile della se-
zione agraria. 

SoffermandosI sull'attuale 
situazione economica Macalu
so ha sottolineato come essa, 
nonostante alcuni segni di rl
presa, rimane preoccupante 
soprattutto per la crlsl della 

agricoltura. Molte cause di ta
le ensi — ha detto — vanno 
ricercate aireste*x>. n prezzo 
del grano tenero da agosto 
ad oggi si e triplicato; quello 
del grano duro quintuplicato; 
quello dell'orzo e raddoppia-
to mentre quello del mats e 
salito vertiginosamente; im-
pennate ha avuto anche il 
prezzo della so.a. Perche? 
L'aumento del prezzo dei ce-
reali, ha arfermato Macaluso, 
dipende dalla nuova po:it'ca 
agraria degli USA 1 quali. 
esportando grossi quantitati-
vi di cereali hanno fatto sal-
tare il prezzo mondiale dei 
cereali a cui il MEC si rife-
riva. La politica agraria CEE 
ha sempre punta to sul soste-
gno dei prezzi invece che sul
la integrazione del redditi. 

La svolta nella politica agra
ria americana — ha detto an
cora Macaluso — ha mutato 
molti dati della situazione 
agricola eurppea e del nostro 
paese. Non e stato possi bile 
affrontare la nuova situazio
ne mondiale senza rlserve di 

cereali; come non e possibile 
increments re la zootecnia sen
za una base foraggera 

Dopo essersi soffermato sul
la necessita dei a piani zona
li i> che devono contcnere gli 
interessi dei braccianti, de; 
contadini. degli operai, degli 
studenti, delle popolazioni. 
prevedendo certe strutture so
ciali per garantire 1'abitabili-
ta delle zone agricole. Maca
luso ha rilevato come in tutte 
le forze politiche sia aperta 
una discussione sui tern! del-
ragricoltura. Anche nel re
cente convegno della DC sono 
emerse posizioni le quali ri 
conoscono che l'agricoltura va 
radicalmente rinnovata. 

Proprio perch6 e In atto 
questa discussione e necessa
rio — ha concluso Macalu
so — far pesare maggiormen-
te. ovunque, in questi giorni 
che vedono nel Parlamento la 
discussione su important! 
question! agrarle, le nostre 
posizioni. 

Domenico Commisso 

Questa «piaga» tipicamen-
te italiana, strumento di ri
sposta — lo ha definito una 
compagna — del padronato 
al maggior costo della forza 
lavoro Imposto dalle lotte ope-
rale dl questi ultimi annl — 
viene concepito sempre piu 
come momento del processo 
produttivo II suo espander-
si — ha detto la compagna 
Seronl — 6 stato possibile 
anche per la mancata rea-
lizzazione di quelle strutture 
sociali e di quei servizi civih 
(asili, scuole, trasporti) ne* 
cessari per creare le condi
zioni piii favorevoli alia li
berta di scelta della donna. 

Nella sua relazione la com
pagna Lorini ha sottolineato 
il positivo valore delle ini-
ziatlve realizzate in Emilia, 
Toscana e nel Mantovano. do
ve sul lavoro a domicilio si 
e rlusciti ad investire ampie 
forze politiche e le esperien-
ze fatte in alcune zone delle 
Marche, nella provincia di Ba-
ri e di Palermo, dove le la 
voranti si sono riunlte in 
leghe per un maggior pote
re contrattuale. Per superare 
— ha aggiunto — limit! e ri-
tardi della nostra azione so
no necessari un piu forte Im
pegno del sindacato, una co-
noscenza piu approfondita sul 
real! processi che sorreggo-
no il lavoro a domicilio, sul 
convivere in esso di forme 
arretrate e forme caratteristl
che della parcelllzzazione in
dustriale, e un sempre piu 
amnio schieramento di for/e 

II grande valore sociale 
deila nuova legge sul lavoro 
a domicilio e stato sottolinea
to dalle conclusioni del com
pagno Di Giulio: non solo in 
rapporto alle esigenze delle la-
voratrici, ma come avvio di 
un meccanismo che va nella 
direzione di un nuovo modo 
di produrre e quindi di un 
nuovo tipo di sviluppo 

La battaglia. ha aggiunto Di 
Giulio, non e ancora vinta: 
percib bisogna creare nel Pae
se una mobilitazione di massa 
che mentre sollecita la rapida 
approvazione al Senoto della 
legge. crea le premesse per la 
sua efficace gestione. 

Nel Convegno e stato anche 
affrontato il tema del lavoro 
a tempo parziale, di cui si di-
scute in altri partiti e movi-
menti. Tutti gli intervenuti 
hanno sostenuto che una linea 
di sviluppo dell'occupazione 
femminile non pud fondarsi 
sullo strumento del part-time. 
Da un lato questa proposta 
contrasta con le esigenze del 
le masse femminili che vanno 
nella direzione di maggiore re-
tribuzione e di una collocazio 
ne piu qualificata nel lavoro. 
e non rappiesenta quindi un 
incentivo alia occupazione; 
dall'altro e fuon dubb.o che 
essa muove nel senso di asse-
gnare al lavoro femminile un 
ruolo sempre piu margmale 
e subordinate particolarmente 
in un paese come il nostro 
dove abbondano le forme di 
sottoccupazione e di lavoro 
nero. 

Tale proposta quindi, come 
ha detto Di Giulio nelle con
clusioni, rappresenta un diver-
sivo rispetto ai problemi reali 

Naturalmente. hanno sotto
lineato tutti gli intervenuti, 
nei casi in cui esiste il prit-
time, e necessaria una sua 
contrattazione oltretutto al fi
ne di un suo superamento. 

Un altro tema che ha tro 
vato largo sp^zio nel corso 
del dibattito e stato quello 
della condizione delle donne 
in fabbrica. della tendenza ad 
una loro dequalificazione. su
bordinazione. marginalizzazio-
ne. Numerosi sono stati I 
contributi specifici che diri
genti di diverse categorie 
hanno portato al convegno. 

La proposta politica della 
CGIL — ha detto la relatri-
ce — basata sulla piena oc
cupazione. sullo sviluppo del 
Mezzogiorno, sulla organizza-
zione dei servizi sociali. offre 
una prospettiva di occupa
zione stabile e qualificante 
per grandi masse femmi
nili La necessita di specifi-
rare all'intemo della propo
sta politica generale 1'obiet-
tivo dell'occupazione femmi
nile e stato uno dei richia-
mi costanti: dobbiamo fare 
di questo problema — e sta
to detto da molti compagm — 
una grande questione di lotta 
nazionale. In questo senso £ 
sta*o ricordato l'impegno del
la Federbraccianti per la con-
qu'ista del salano annuo ga
rantito e la lotta per il pie-
no riconoscimento sul p.ano 
giuridico del lavoro delle col-
tivatrici dirette. Una batta
glia questa che si salda con 
la battaglia per la riforma 
agraria — perche potranno 
essere aperte le porte. anche 
alle donne contadine. della 
cooperazione e delle forme as
sociative; ma anche con quel
la delU-. emancipazione soc.a-
le della donna. Sul proble
ma dello contadine interessan-
ti contributi sono stati dati 
dalle compagne dell'Emilia e 
della Toscana. 

Che il tema delle condizio
ni di grandi masse femminili 
vada assumendo nuovo inte
resse nelle forze politiche e 
dimostrato anche da alcuni 
interventi al convegno del mo
vimento femminile della Dc. 
Vi sono emerse posizioni nuo-
ve che sono 11 nflesso dl una 
lunga opera del nostro par
tito e delle forze democrati-
che: da questo. da questa 
rinnovata attenzione e possi
bile partire per un lanclo d! 
massa dell'iniziativa di cui 1« 
donne dovranno essere sent 
pre piu protagoniste. 

f. ra. 
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