
1'Unit a / sabato 22 febbraio 1969 PAG. 3 / a t tua l i ta 

Trentacinque anni di 

lotta operaia alia SASIB 

La storia di 
una fabbrica 

Un interessante libro di Giuseppe Brini 

« La vccchia SASIB sta 
ri tornando sulla breccia »: 
questa frase e scritta in una 
delle ultinie pagine di un 
libro abbastanza fuori del 
coinunc, nel quale sono gli 
operai a raccontare la sto
ria della loro fabbrica. II 
libro di Giuseppe IJnni, • La 
storia della SASIB » (1) , e 
stato infatti scritto con la 
collaborazione dei compagni 
che nella fabbrica di Bolo
gna hanno lavorato c lotla-
to in momenti e situazioni 
diverse lungo l'arco di tren
tacinque anni e fino ai no-
stri giorni. Interesse e at
tualita del libro sono dati 
daH'importanza degli avve-
nimenti che si sono succe-
duti in questo lungo perio-
do di tempo, e dalla conti
nuity e coerenza deH'azione 
condotta nella fabbrica da 
parte dell'organizzazione co-
iminista, che e una delle mi
l l i o n . 

Mutano nel corso del tem
po situazionc politica e con-
dizioni della lotta. Cambia 
il padrone e anche la mac-
stranza. Ma immutati riman-
gono i termini della lotta 
di classe, e l'organizzazione 
di part i to sa sempre ade-
guare la propria azione allc 
diverse esigenze. Gia con il 
sorgere della fabbrica, una 
fabbrica media, all'inizio de
gli anni '30. 6 attivo un nu-
cleo organizzato di partito. 
Sono gli anni piu oscuri del
la di t tatura fascista, quando 
la forza e lo slancio nella 
lotta non potevano venire 
dalla prospcttiva politica, in-
certa e comunque lontana, 
ma unicamentc dalla coscien-
za di classe e dalla fede so-
cialista. Alia dura scuola 
dello sfruttamento capitali-
stico, e con la propaganda 
delle idee Iiberatrici del so-
cialismo, matura la coscien-
za di classe e si tempra il 
carat tere fermo del prole
tar ia te rivoluzionario. Nelle 
condizioni della dittatura 
aperta della borghesia solo 
un parti to come il nostro, 
che si richiama ai principi 
e si ispira agli ideali del 
socialismo scientifico, e ha 
come base prevalente la 
classe operaia, e capace di 
costruire un'organizzazione 
illegale e di dare continuita 
alia lotta, colmando i vuoti 
provocati dalla repressione 
con il reclutamento di forze 
nuove. 

E cosi la SASIB e stata 
una fucina di combattenti e 
di quadri per l'organizzazio
ne comunista bolognese per 
tut to il periodo dell'illega-
lita. e suecessivamente nella 
puerra di liberazione nazio-
nale. Sotto la direzione dei 
comunisti le maestranze del
la fabbrica parteciparono 
alle lotte della primavera-
estate 1943 che fecero pre-
cipitare la erisi del regime. 
Dopo 1'8 set tembre, gli stes-
s\ operai intervennero tem-
pestivamente nella organiz-
zazione della resistenza al-
l'invasore nazista. parteci-
pando agli scioperi rivendi-
cativi e politici, sabotando 
la produzione bellica, parte-
cipando alia lotta armata. 
Dalla SASIB usciranno com
battenti e dirigenti alle for-
mazioni partigiane c alia 
VII Brigata GAP; ncordia-
mn per tutti l 'eroe Nerio 
Nannetti , veterano della lot

ta illegale, reduce dalle ga-
lere f.nci.ite, caduto in com-
battimento. 

Dopo aver salvato la fab
brica e le sue attre/zature 
dalla rapina e dalla distru-
zione, gli operai della SA
SIB, stretti at torno al Co 
nutato di liberazione nazio 
nale che comprendeva tutte 
le forze politiche democra-
tiche, si accinsero al lavoro 
di rico.itmzione. Viene no-
minato il C'onsiglio di gc-
stione, il quale elabora un 
piano di ristrutturazione e 
di sviluppo della fabbrica. 
Gli operai sanno infatti che 
per r imettere in efficienza 
l appara to produttivo saran-
no necessari sforzi e anche 
sacrifici, e sono pronti a 
compierli. Ma il padrone ac-
campa pretesti per tirare le 
cose per le lunghe: la nian-
canza delle materie prime, 
le difficolta delle comuni-
cazioni, il deterioramento 
delle attrezzature, ecc. E in-
tanto la situazione politica 
muta. II governo centrista 
porta avanti la restaurazio 
ne capitalistica, le vecchie 
classi dirigenti riprendono in 
mano le leve di comando 
della economia e delle fab-
briche, le varie combinazio-
ni ministeriali. dominate 
dalla DC, ri toraano ad es-
sere il comitato d'affari del
la grande borghesi3. 

Anche alia SASIB si svl-
luppa I'attacco padronale 
per limitare le Iiberta sin-
dacali e politiche e per im-
porre ritmi sempre piu fre-
netici di lavoro. Ne deriva-
no lotto aspre e lunghe; il 
padrone ricorre alia rappre-
saglia licenziando i migliori 
compagni e gli operai piu 
combattivi; sorge il reparlo-
confino; i salari sono bassi 
e cio costringe gli operai al 
lavoro straordinario; suben-
tra un padrone americano 
che introduce il sistema del
le cosiddette «relazioni 
umane ». L'organizzazione di 
parti to subisce i contraccol-
pi delle lotte sfortunate, che 
si r ipercuotono anche nelle 
votazioni per la commissio-
ne interna. La vecchia ge-
nerazione operaia e quasi 
tut ta useita dalla fabbrica, 
per i licenziamenti, per i 
limiti d'eta, pe r la difficolta 
di sopportare i ritmi di la
voro imposti. Sono entrate 
forze nuove, giovani, accu-
ratamente selezionate dal 
punto di vista politico. 

Ma la scuola dello sfrut
tamento capitalistic© compie 
miracoli, l'organizzazione di 
partito lavora su questi gio
vani. l'influcnza della CGIL 
risale, le maestranze parte-
cipano sempre piu unite 
alle lotte. Tutto questo co 
sta sacrifici personali non 
lievi, ma da dei risultati, sia 
nella fabbrica sia nel qua
dra generale della classe 
operaia bolognese. Ed e 
qtiello che conta. 

II libro di Brini cita i 
nomi dei compagni che si 
sono maggiormente distinti 
in tutto questo periodo: un 
omaggio pienamente meri-
tato. " 

Arturo Colombi 

Tecnologia moderna e capitali dei razzisti del Sud Africa 
danno una mano al <colonia!ismo straccione» del Portogallo 

Sul sangue delF Angola 
L'imperialismo portoghese cerca alleati e finanziatori per mantenere il proprio dominio sulPantica colo-
nia e trovare controllori e aspiranti padroni -- La penetrazione del capitate sudafricano in cambio di 
mano d'opera forzata nelle miniere del Transvaal — I compiti di lotta delle forze nazionali africane 

(l) Giuseppe Brini: ' S A 
SIB fAMF) S t o r y . Ed. Ga
lileo. Bologna. 

BATTAGLIA A BERKELEY 

BERKELEY — Una vera e propria batlaglia si e scatenala ieri nell'universita californiana di Berkeley e nelle strade adiacenli, 
tra studenli e poliziolli inlervenuli in forze per cercare di disperdere una imponente manifesfazione organizzata dagli universi-
tari e da alcuni insegnanti contro la discriminazione razziale esistente in questo ateneo. La polizia ha fatto abbondante uso 
di bombe lacrimogene infeslando tutta la zona. Molti negozianti infatti hanno dovuto chiudere i loro negozi e gli automobilisti 
abbandonare sul posto le loro auto. Gli studenti hanno reagilo alle violenze della polizia ingaggiando una lotta che si e 
protratta per diverse ore. Anche a Chicago, la polizia e penetrata nell'universita Roosevelt e presidia da ieri la sede della 
amminisfrazione dell'ateneo dove gli studenti di colore stanno da piu sellimane conducendo una lotta contro la discriminazione 
razziale. A St. Louis, uno studente che aveva partecipalo ad una manifestazione nella locale universita e stato condannato a 5 
anni di reclusione sotto I'accusa di aver tentato di incendiare I'edificio con una bottiglia « mololov > 

ARIA DI CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA CONFINDUSTRIA 

IL DURO COSTA lOTTO A CCUSA 
Gia si parla dei probabili successori - Un'operazione ambiziosa tentata dai «giovani industrial!» - Un « centro-sinistra » tardivo anche nel-
I'ambito dell'organizzazione padronale? • Le mire integrazionistiche della «nuova leva» si scontrano con la vigorosa realta del movimento operaio 

La dirigenza del dr. Angelo e diverse. Si dice che Coita [ s'enza dei srupp: padronali 
Costa alia Confmdusiria e so: 
to accusa. Voci sempre p;u 
ln<:s;enti. partite OYviamente 
d îi-'ii amb.enti dei «giovani 
industrial! » — che rappresen-
tano la parte « moderna » del-
lorgajiizzazione padronale ita-
l:ana — danno quasi per scon-
lato che il presidente Costa 
p j o saitare add:r:ttura allas-
semb'.ea confindustnale del 5 

ha soagliato po'.mca, tr.nce 
randos; r.^ll'o'.tranz.srr.o p.u 
r;sido Gh si nmprovcra ri. 
aver fallito ne.ia « politica ae. 
redditi ». ne!l*accordo quadro. 
nella vertenza per le • zone sa-
lanah ». Si afferma che se la 
contrattazione articolata e pa= 
sata ed e andata avant: (Tan 
no scorso sono stati strappa-
t: con la lotta ben 3800 accor 

I 

marzo. AI po<to del vecchio j di a2iendali. anche nei grup-
e stanco Angelo Costa do-
\Tebbe andare il «giovane» 
e dinamico Leopoldo Pirelli 
(secondo a l tn 1'mdustnale Du-
b:ni. «manager» deli'Asso-
lombarda). E questo cambio 
deila guardia dovTebbe awe-
r.ire se non suhito per lo me-
no entro un anno o poco p:u 

Qual: l motivi del.'o scontro 
n atto ne". seno dell'associa 
ztone padronale? Perche la fi-
fri'a e l'opera di Costa sono 
CUM di-cus-e. fino a provo-
c.re una tempesta di vaste 
proporzion: che comvo'.gereb-
be e trascmerebbe nei suoi 
fl-ltf: ruffn un crnirrpn r?i <1i. 
ngenti ed alti funzionari'' 

A qtiesto proposno le ipo'e 
A ^ f c i f e t W c o sono parecch:e 

pi pilota del padrcnato come 
quello dei Pirelli) lo si deve 
in gran pane alia politica del 
muro contro muro attuata 
dal gruppo che fa capo a Co
sta. S: dice ancora che le gra-
v! tension: social: e gh acuti 
confutti d: lavoro che hanno 
carattenzzato gli ult'.mi mes: 
sarebbero stati causati daJla 
mtoKeranza del vecchio pre
sidente. dalla sua incapaeita 
di manovrare, dalla mancan-
za di una visione strategica 
complessiva e a lungo termi-
ne dei rapporti di lavoro. Quel
lo che si nmprovera alia at-
tuale d:n^crjtr. della Coniln-
riustna in sostanza. e di non 
aver capito che le cose cam-
biavano nonostante la res:-

p.u oltran?: ' - . . rii a%er cor.do: 
"•> la ba'Tas; a c.")nTro 1° riven 
dicaz.on: p resen t : del xon 
c> ,lt-i ..i'.oru alia rruinit-rit .»n 
•.-a. oppor.endo dei «emp!:-
c. e rer.s: « n o » a tutte le 
r:c.T.e-*e. prir.orando cosi co-
^'an'emen'e 1' :r,a«pr:men;o 
d^l.a )utta operaia, 3?evu'.an-
do anche il proce^so d; un.ta 
de; smdacati. 

Quaicuno ha parlato perfi-
no di una « sinistra * neli'am-
bito della Conl:ndu«tr.a. che 
farebbe capo a Pirelli e che 
schiererebbe sulla s'essa li
nen anche i dirigenti della 
F.at e della Montedison No; 
diremmo. merit) paradossa: 
mente che s: tratta di 'ina 
nuova «de=tra» di una de«tra 
per cosi dire illuminata. for^e 
p.u aperta al'.a di^rui-iione e 

f^rmare in altn termini che l 
"giovani Iecm; n df-li':ridu^:r.a 
;*aliana m'endono difendf-rt-
ed estendere :1 p<>:e.-p del cap. 
tale con metodi r. :o \ . . rr.en > 
rigid:, mer.o « 'es'ardi » .̂- ro-
si pois:amo espn.T.err;, e nei 
loro propositi, assai put eff-.ca-
ci di queili del gruppo Cos'a 

Costoro devono a\er capi
to. in sostanza. er.e d; frunte 
ad un movimen'o operaio e 
?:ndaca!e cosi forte, unito ed 
agguernto — maljrado ;e rap-
presaglie padronali e le « p j 
n:z:oni » pohziesche — la po
litica del «no» ad ogni co-
sto non puo che fare falli-
men'o. II fatto stesso. del re-
sto. che la Confindustna si sia 
•rovata praticamente sola a 
difendere Tordinamento delie 
« zone salanali » — mentre nu 
rlei sempre piu vasti di m 

forse piu mtelligente Una j dustriali abbandonano la sua 
linea oltranz.sta, e si accorda-
no con l smdacati — dimostra 
che qualcosa nel suo seno non 
funziona. che l vecchi mgra-
naazi sono armgniniti. che bi-

sogna rinnovare. Rinnovare na-
turalmente non alio scopo di 
nnunciare ad una parte de; 
profittl e dei pnvilog; padro-

nuova «dest ra» tuttav.a nr>n 
meno capnahstica della vec 
chia piu aggiornata proba-
bilmente e piu manovnera. 
ma pur sempre ancorata ad 
una visiune inregrausta deglt 
mteressi padronah, pur sem
pre impegnata alia rirerca del 
ma^simo profi'to. Vogliamo af-

nali, ma al contrar.o per raf-
t~tT7ZTl: •' r:-.o'.t:p'.icarl:. 

Una s.m:le 'ir.ea politica sa-
rt-bbo r.rn es'a anche da alcu-
ne ste.-e ;o-,ema':ve. S: vuo.e 
.n -o-'^r./a cr.e la mas«:ma 
G.-^amzza/.ur.e del nostro € pa-
dn>na*o» ^p<<-: per intero .a 
polri^a cit-1 r^-ocapitah^mo, ac-
cordand:^: possibilmente con 
i grjpp: d: s*a"o anz.che scon-
trandosi (come e awenuto per 
.e <t gabb.e » ad esempio), cer-
cando un comune denommato-
ntr nel.'azione \erso i smda
cati e \erso I lavoratori, rea-
iizzando una « piattaforma a 
umtar.a capace anche di ten-
tare 1'integraz.one di una par
te del movimento operaio. 

II dise?no non e ongmale 
ne pres^nta novita sensaziona-
h. Si tratta in pratica d: rin
novare metodi e mez2i. La 
mira e del resto abbastanza 
scoperta ed e chiaro che an
che ques'o ambizioso propo-
nimento di scontrera lmme-
diatamente con la realta, eon 
la forza, la cosctenza e I'uni-
ta dei smdacati, con 2a ma-
tun 'a del mo\imen ,o operaio. 
con rmte'.hgenza che mihon: 
d; lavorator; dimostrano nel 

condurre le lot's anche nei 
motion*.: p.u aspr.. Se questo 
e :1 disegno degl: « mnovato
ri », ^e ii tratta in d^fmitiva 
di ir.aug-jrare una polit.ca d: 
*centros.nistra » a.-.che r.ella 
Confmdustr.a alio scopo d: 
imhr.^liare e frenare 1'azione 
sindacale e operaia, ci pare 
francarr.ente che i conti s:a-
no s'at: fatt: ancora una vol-
'a seriz3 considerare gli * m-
terlocu'on », la loro espenen-
za, la loro decisione, la loro 
capaeita di attacco, la loro 
visione strategica e tattica 
den'azione, la loro assoluta in-
dipendenza dai padroni e dal 
governo. 

Vogli.tmo n'evare. cicje. che 
l'ltalia non e l'lr.ehilterra; che 
i smdacati ital.ani non sono 
le « Trade Unions » cosi come 
J paniti della sinistra non so
no il « Labour party ». 

Ii disegno mtegra^ionista e 
nformista nel nostro Paes* 
ha fatto falhmento sul nasce-
re nel momento stesso in cui 
la classe operaia ha voltato 
Je spalle alia veccbua e bolsa 
socialdemocrazia. 

Sirio Sebastianelli 

II 4 fcbbraio, sono trascorsi 
otto ,-inni d.d momento in cui 
i nazionalisti afric.ini (k-ll'An-
^o!a — il MPI.A — hanno co-
minei.ito a lott.ire. ion le nr-
mi. contro i eolo'iialLsti jK>rto 
fjnoii. Jjotta dillicile. d u n e 
sottilc, che ha richiestn e ri-
t'hittk* non solo coragmo ma 
fenne/Aa, c anche capicita 
politica, |KTchi' i p>rto^he-.i 
in Africa si com[>)rtano di-
versnmonte da come si com-
jvirtivano inglesi e franeesi* 
iono in gran p;irte gentucola 
a^grappata nl suolo afric.ino. 
ciio in madrepatria non avreb-
f)e modo di vivcre. Sono non 
di rado frammisti afjli afric.i
ni. di cui sposano volentieri 
le donne. Non si prosontano 
sompre iiwomrna sotto IVi.ipct 
to duro e distante del pariro 
ne. ma somijthano ai pieih 
rioirs d'Algeria — di origine 
italiana, nialteso. spagnola ol-
tre che francese — che furo-
no gli ultimi a rassegnansi al
ia vittoria della rivoluzione. 

D'altra parte, il Portogallo 
e in Angola dal H83. e indub-
biamente vi )\n me.sso radici. 
Tutt-ina. su circa cinque mi-
lioni di abitanti in tutto, solo 
circa il 10 per cento sono 
bianchi. e trontamila i metic-
ci. e il razzLsmo — negato 
u/rtcialmente perche sono per-
inessi i matrimoni misti — si 
e-iprimc nella divisione fra 
cittadini di prima classe - o 
« civili77.atj » — e cittadini di 
seconda classe. o * indigeni >. 
I primi sono queili che par-
lano e scrivono il portoghe
se. e < conoscono la storia 
del paese »i in altri termini, 
sono queili caduti sotto l'ege-
monia culturalo dei coloniali-
sti. e percio acquistano dirit-
to di voto e altri privilegi. 

Gli altri. gli < indigeni ». so 
no tenuti ncH'ignoranza, non 
hanno scuole. la loro vita scor-
re al livello delia trihu e del 
villaggio: hanno solo da poco 
cominciato ad acquLstare una 
coscienza na7.ioruilo africana. 
assieme con un principio di 
enscienza di classe. della no-
zione tk'llo sfruttunonto a cui 
sono sottopo>ti. Si capiscc che 
in qtieste condizioni la lotta 
di libera7.:one non puo che os-
sere lotta armata e azione 
politica nel contempo. Lotta 
armata. in ogni caso. perche 
la colonizzazione portoghe=e 
ha due volti: quello <lel pied 
nnir che sposa l'africana e ge
nera fcli meticci. e quella 
del grande colono padrone di 
piantagioni con i suoi mazzien 
armati. del soldato (ve ne sono 
in Angola TO 000) e del pohziot-
to che « mantengono l'ordine > 
con repressioni sanguino^e e 
con U terrori^rno. Masvicri. 
teste moz.ze infiise sulle baio-
nette, torture, tutto contmua 
nelle stesso forme da cmque-
cont'anni. Co^i ogni attnita 
politica che non sia quella 
ufficiale al servizio dc-t o>!o 
nialismo e reprc-s-sa. c p- r 
svolgerla e sta'o nect-ssano 
fin dall'inizio affrontare il car-
cere e la tortura. c usare !e 
armi, anche quando la libera 
zione era una pro^rxur.a rc-la-
tivamonte lontana. Ora in dicci 
distrctti su qumdici si eombat-
tc e un quinto d̂ -1 tf-rritono e 
controllato da'.k- forze di libe
razione. 

L".mp>Tialiimo porv>gbt->e e 
'xn imper.alisrno da stracc o-
m: h;i U-nUi'.o fanora di per-
p»-tuare m Angola, come in 
altn territr>n. una condir.one 
u.*nan,i co-»'jtu:ta secoh addic-
'.ro. Ora si av^-ede che non e 
pr. j poss.biJe mantenerJa. ms 
.->>n ha i mezzi. non possiede 
i cap.tah. per dare una forma 
rryvk-ma al suo sfruttamc-n'.o. 
E allora cerca alleati. finan-
z-av>n. e trova controllon e 
aspiranti padroni t la grande 
fmanza in*^maziona3e. e i raz
zisti sudafrfcani. che stanno 
prendenob in mano tuttc- le 
'.»•-. e del potere reale cosi ;n 
An^ofa come ;n Mozamb.oi. 

Uno studio in'XTt-sian'e su 
questo ^ m a e s^ito pn-^nta 
to alia recentt; Confer*.nza d: 
Khartum di apo>v--° <" P,y>> 
'.•• ck-Lie color..o p>>.-:. .rr^--i. e 
••w\'.'\fr.ca mer. i .oi i lv . cia un 
econorm-ta del MP: . \ . d. CJ: 
-; irn.">ra :1 n.vne. p-.-^che e 
an uomo cr* combkitt». nel/.n-
tcmo do! pae-ie. 

Lo stud.o p^rj^ di!!a os^er-
vaz.one en? in cUi l>i> il 20 
per cttito de£l; i.T-t^urr-e.-t: 
in Angela '••'» r.or\ p i r t o 
iinosii anzj la prop-»rr.i>ne e 
mo!v> maggiore. pt-rche i ca-
p.tab nom.rkilrnonto p^rto^ne-
s: sono larjamonte con'rolia-
ti, all'or.^.no rr,et.-.>p->:/uana. 
dalla finanza jn'.errv^z.onxf. A 
s,u volt.1 il S.>1afr.ca nazi-
-ta non e « una pV.enza «.ro 
nvnica mdip^n-k^nv ». pr.che 
:1 cap.talo stramero \i piso o 
do beni per 4.8 miliard: ch 
Ay.Ian. Di coasoguonza, le ri
val :ta fra Sud-ifrica e Porto-
ftjllo si ncomp>ngor>^ al livel
lo ck-lla finanza .ntemar.ona-
le. Ma in pii e'e la ponotra-
z:one dirotta del Sa.jair.ca 

nelle colonic portogheii. e a 
Pretoria si pensa alia croa-
ziono di un < rnercato comune 
dell"Africa aastrale >. 

NV1 Mnz,imbico, i cap.t.ili 
sudafric.INI occupano <\^i tem
pi un j»->to preponderant', in 
prinki luogo con la pre.sen/a 
dellii conipagma Aii()lo-.\mcri-
enrm ill Oppcnheiiner. che 
citrae jx-tnilio e diamanti. 
nonche altri njinerali. In An-
g(ila, la stessa comjvignia c-n-
tra nel eonsor/io Diamang. 
|XT le miniere diamantifere. 
che a sua voltd lua molti le-
gami con altro wiotA linan-
/ iane o industrial!. Altre co:n-
pagnie angolane a partecipa-
zione sudafrHMna sono la 
Krplor«!i/;n Vompan]). la Afri
can Oilmen, la Smith Africa 
Aiu/ola Investments. 

I-i Amiln-American fa anche 
pirte del conior/.io ZAMCO 
per la coitru/.ione della diga 
sullo Zambesi a Cabora Bas-
sa. n<-I Mozambico. che do-
\ r a fornirc eneigia soprat-
tutto al Siidafnca. Viceversa 
il .Mozambico c 1'Angola for-
niscono alle miniere del Tran-
svaal mano d'opera a basso 
costo, costretia in sostanza 
a un lavoro forzato. 

i"' dunque evidente che la 
natura del colonialismo por
toghese. mediovale c p>li/.ie-
sco. sta cambiando con la 
partccipa7i(xie sempre piu 
larga P dirctta dei nazi.iti sud 
africani formti di capitali e 
della tecnologia moderna. Que
sto pone alle for/e nazionali 
africane nuovi e piu avanza-
ti compiti di lotta. e smasche-
ra (k-nnitivamente il mito del-
!a mancanza fli razzLsmo dei 
portoghesi: dai due gradi di 
Pitt idman/n iritrodo'.ti dai por-
toghesi nell'Angola. si pa-5=o 
reblie certamente all'apart-
heid integrale, se le cose do 
vessero andare secondo il de-
sifk-rio dei sudarricani. Ma il 
MPLA in Angola, e il FRE-
LI.MO in Mozambico, si sono 
fatti le Ov>a. e sono in grado 
oggi di affrontare il nuovo ne-
mico, come da anni combat-
tono eflicacemento contro 
quello vecchio e meglio noto. 

f. p. 

Mosca 

Nuovo saggio 
i 

di Kommunist 

sulla figura 

di Stalin 
MOSCA. 21. 

Un ampio saggio. recante la 
finiia di cinque storici. viene 
dedic.ito dal « Konimunist » ai 
prnblemi della stonografia so-
t iPtica. Ksso cntic.i nlcimc af-
fermaziom del perifKlo kruscio-
\iiino .suH'epoca di Stalin e con
done una nfferma/ione perento 
ria della gmste//a storica delle 
Melte strategicliu compiute d«l 
partito "-otto la direzione di 
I.enin. di Stalin e nella fase 
suctessiva ion una --eparazio-
nc nett.i f ,i i linea generale » 
e "tulto della personalita » 

Si rimprou'r.'i a laluni storici 
di a\ere ridotto l'mtcra stnna 
del pac-e agli errori di Stalin. 
dimenticiindo i progrcssi nvolu 
7ionari reah/zati in quel pcrio 
do. e si afferma che * nkune 
opere atienluano artiricialmon-
te problem! da tom|>o nsolti d«l 
partito ed evmrieiitcmente illu-
strati nei do< umrnti ufficinll. 
Ad esempio. tract nmdo la linen 
dello sviluppo ultenore tiella de-
mwrn/ia socialist;), il partito 
ha demineiiito il culto delia per
sonalita di Stalin e le \ioln-
/inni della demotrazia stv iah-
sta ,-ifl esso legate II punto dl 
\i^ta in mento e e-po^to con 
e'-aunente (hiari?za nella rota 
riM-iIii7iono flel Comitato Cen 
tr.ile del Pf'US del 7) gllicno 
19Vi dedu-ata nl " superamrnto 
r!i>l culto della personalita * 
delle sue implica/ioni " 5. 

I.a naffermazione del giudizio 
c-presso nubblicaincnte subitn 
do|y> d XX Conaresso sulle deg# 
nera/ioni staliniane viene Q'undi 
amp'itata d.) cio die in morito 
eblie ad ngciunirrre il XXII 
Con«reiso. Se non si tratta. 
corne taluni hanno affermato. 
di una riv.iIuta7.ione totale di 
Stalin, non sembrn tuttavia che 
l'articolo p-opuani un meto-Io di 
etalKira7inne stonoL'rnfica cana 
ce rii fare luce totale e critics 
sulla storia di ouel periodo Si 
nmnnc eioe al di qua doll'esi-
genza. che e sentita an'he da 
una ii'iteiole oarte della sto 
rograf'a ^ovi'-t"-.! di coi"id<>-
raro in un tut'o =torico orga 
nico. come in efTetti fu. la \ i-
cenda del par^e e del partito. 
h i cnmpre=o il dato contrad-
dittnrio «» rilevante ricch < crro-
n » di Stalin 

Vrngnno re=pintc come unila-
terali nello scntto le cri'iche 
ehe al< mil storici hanno mos«o 
ai modi e ai contenuti deH'aspra 
lotta della maggioranza del par
tito bol^revico rontro il trotzki-
smo e il sinistri=mo prima, e 
contro la corrente di destra bu 
chariniana poi e cosi pure le 
cntiche alle ccelte strategichr 
della coHf•ttî .i77a7io f̂, c d^Ha 
in'iu5tnali77a7.ione Gli autori 
deH'articoto affermano comun-
fine che e \enuta l'ora di for-
nire piu ricchi material! docu-
mentari a tomintiare dai re^o 
conti stenocrafic i dei conere"i 
- dal XVI al XIX - e delle 
coriferenze de! partito. 

NAPOLI 

Da un mese 
lottano contro 

i «baroni» 
della medicina 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 21 
La facolta di medicina del-

1'universita di Napoli e paraliz-
zata. ormai da quasi un me
se. E ' dal 27 gennaio che 1 cir
ca cmquecento fra professroi 
mcancati, ass-.stenti di ruo'.o 
e non. volontan e medici m-
temi hanno incrociato le brac-
cia e mantengono, compat-
ti, la decisione di non ntor-
nare nelle chmche, negh isti-
tuti e nelle aule se non ver-
iznno accolte globalmente le 
loro proposte per una rad:-
cale nforma della faco'.ta. 

Lo sciopero e miz-ato fra 
lo scetticismo generale; si r:-
teneva infatti che l'azione di 
protesta potesse r.entrare una 
voita che l'unr.ersita aresse 
accolto una nvendicaztone 
economica che figurava nel 
« paccnetto a di proposte. cioe 
U rtcor.oscimento che gli as-
sistenti « volontan » e i me
dici mtemi svolgevano un re-
golare lavoro presso le c'.:-
niche e g.i i^tituti, lavoro che 
doveva ic-nire retribuito. 

La sorpresa si ebbe quando 
terrn.nati i pr.mi 5 e.orr.i d. 
sciopero St-r.za che i tito'.a-
r. di ca'tcdre e diretton* di 
l i tfuto si foi=ero desr.ati di 
risp>jr.dere a tor.o, 1'asserr.blta 
degli assii'enti decise di con-
tinuzre l'astensior.e dal lavo
ro a tempo ir.determir.ato. 

A questo punto ogni scetti
cismo dovet'e trarnu'arsi m 
stupore, e per le forze de-
mocrattche della citta. m ade-
sione alia battagha ur.ivers-.ta-

i r^a. Pud essere coris;der3^ 
una vera e propria rivoluzio
ne la trasformazior.e profon-
da di una caceeor.a di per-
sone che per anni si erar.o 
pie^ate alle piu umilianti con 
dizioni di vita e di lavoro. 
che era.no diventate strumen-
to essenz.ale perche <i realiz-
zasse la strattura « baronale » 
delle cattedre. Gli assistenti 
servivano come forza-lavoro a 
poco prezzo per mandare 
avanti le clintche universita-
rie dove gli ammalat: veruva-
no ammessi m numero enor-
me, rtchiesti alle mutue, am-
mucchiati in trecento la do
ve e'erano solo dueconto po-
sti-letto. Piii ammalatl signifl-

ca p;u rette di degenza, quin-
di piu introiti. piu compens: 
fissi, piii dividend! per il 
a barone ». 

I direttori di climche e di 
istuuto sono giunti a spartir-
s: cifre deil'ord.r.e di 50 milio-
n! annuj. e ques'.o forse non 
e nemmeno i'aspetto meno 
grave (anche se il piu clamo-
roso) deil'mtero problema. I 
* baroni » delia medicina det-
tano Ieg^e sull'mtera univer
sita e anche sul.e scelte po
litiche ed urbanist'.chei per 
aumentare ancora di p.u le 
rendite, 1'universita decide di 
utilizzare i fondi stanziati co~ 
una legge del 1964, non oiu 
per la « sistemazione a del.a 
facolta, ma per costrutre un 
nuovo immenso ool.clurco -
ospedale, di ben" 3 500 post: 
letto in una zona scelta senza 
nemmeno stare a sentire I pa-
ren contran dei constgli co-
munale e provinc:ale. r.e le 
forze politiche. r.e le scelte del 
piano re;?:atore. 

3 600 pesti lefo quar.do un 
pohcl.mco r.5n dovrebbe aver-
r.e piu di rr.ille e m una cit
ta che r.e ha gia oltre 12 mi-
la r.ei van o ;pedali. rr.entre 
la provir.c.a e la re^.or.e so-
r.o comp:e\imer.*e pr*-.e di *a-
li attrezzature. 6«") rr:...ard: dei 
cor.trihuer."i <i izr.i: ^z?.o :e-
ptr.ti ccn I ' .mpc^a di .-vrl.o 
suz.i e "e f i camb.ar:> perc.-.e 
i dividend: de: « barcr.i a s.a-
r.o sempre. er.orrr.err.er.te piu 
cospicu:. 

c Ho dovuto fare :1 jalop^i-
r.o elettorale. I'i-i'ista. :'. "rrie-
d.co d: fam:gl:a del c barcr.e » 
e de: suoi am:ci, per avere 
il posto» ci ha ccniessito 
arnararr.er.te ur.o degl: sciope-
ran::; ed aitre dich^irazion: 
analosr.e, :r.'red:h:li. sono st3-
:e rt1*^ da ^ ovan: ed ar.zia-
r.i assis:er.:i. Per anr.i questi 
sono s'a'i indicati — ed :n 
parte era vero — come colore 
che ogni iiiorr.o faoera.no a 
puzr.i tra loro z:ez arnvare 
pr.rn: alia portiera dell'auto 
del d.rettore. per portargh 
la borsa, apr.rgl. cenmomesa-

mente la porta dell*uif:c:o. Qu». 
sta epoca e tramontata. defi-
ni:ivamente, ed hanno detto 
« bast a > assleme al colleghi 
di altre citta, 

Eleonora Puntillo 
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