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Se un cronista di oggi fosse stato fra i tremila delegat i nei giorni in cui e nato il Partito comunista 

La scissione si profila a sinistra 
Un discorso provocatorio di Vacirca e un gesto irresponsabile di Bombacci suscitano un clamo-
roso incidente - Negata la parola a Gnudi, sindaco di Bologna - Ascoltati con rispetto Bordiga 
e Serrati - Marabini e Gennari cancellano le ultime illusioni di accordo alia vigilia del voto 

Col trasferimento della flotta da Genova a Napoli 

Costa mette in pratica 
le teorie di Carli e C 

Le affermazioni dell'armatore fattc col tipico pi-
glio di chi «puo tutto» - Le provvidenze disposte 
dal governo non giovano ne al Sud ne al Nord, 
ma soltanto agli interessi dei gruppi finanziari 

r LIVORNO, 18 gennaio 1921 
Iniziano oggi le due gior-

nato piii lunghe del XVII con
gresso socialistn. Ma fin dal 
termine del primo discorso 
— quello del funzionario sin-
ducale Baldesi della frazione 
riformista — appare chiaro 
che si sono disperse, come 
annota il Corriere della Sera, 
«le incertezze che ancora ri-
manevano in molti animi, dan-
do l'impressione che ormai la 
scissione debba avvenire a si
nistra ». Baldesi che quando 
inizia il suo mtervento afTer-
ma di parlare « a nome degli 
imputati», svolge in realta 
un durissimo attacco ai comu-
nisti sostenendo anche la tesi 
che bisogna chiedere alcune 
correzioni ai « 21 punti» del
la Terza Internazionale: il suo 
intervento, apprezzatissimo 
dalla stampa borghese che lo 
definisce « felice ed efflcace », 
e accolto con entusiasmo dal
la maggioranza dei congres-
sisti. Non a caso, del resto, 
l'Ordine Nuovo dedica alia 
giornata odierna questo titolo: 
«Tumultuoso dibattito a Li-
vomo mentre matura la scis
sione ». 

I tumulti di cui parla 11 
giornale di Gramsci sono av-
venuti nel pomeriggio, dopo 
che per accelerare I lavori e 
stato deciso di concedere la 
parola a non piu di due ora-
tori per frazione, per un to-
tale complessivo di due ore; 
e li ha provocati particolar-
mente Vacirca, direttore di 
La squilla ed esponente della 
minuscola frazione dei cosid-
detti «intransigent! rivoluzio-
nari ». Vacirca, dopo aver po-
lemizzato contro «1'illusione 
di essere in periodo rivolu-
zionario, e anche di urto fl-
sico, materiale, brutale» ha 
affermato che la questione 
piii grave e quella dell'uso 
della violenza. « Anche di fron-
te alia violenza fascista e del
la guardia bianca — ha det-
to — non possiamo rispon-
dere con le stesse armi». 
Quindi ha addebitato i tragi-
ci fatti di palazzo d'Accursio 
a'Bologna e quelli del ferra-
xese alia « predicazione di vio
lenza u. I comunisti insorgo-
no violentemente e da piii 
parti si invoca che la parola 
venga concessa a Gnudi, il 
sindaco di Bologna. Qualcuno 
grida a Vacirca: « C'e un po-
sto per te al Resto del Car-
lino*. Ritirati!». Gnudi viene 
sospinto in piedi su una pol-
trona, dice qualcosa ma non 

> I 58.000 
di Livorno 

/

V TUTTO il primo 
periodo delta esi-
stenza del partito, 

se I'orientamento politi
co della direzione era cat-
tico, e non buona, super-
ficiale e schematica an
che la direzione organiz-
zativa, grande parte di 
questt difetti scomparve-
ro o ridnssero la loro ef-
ficacia per la presenza di 
una grande quantita di fat-
tori positivi che li correg-
gevano. I 58 mila di Livor
no erano veramente, nel lo
ro assieme, la parte mi-
gliore, piii giovane, piu te-
nace, piu intetligente e 
combattica del partito so-
cialista. 

«Erano in grande mag
gioranza operai. Se erano 
intellettuali, avevano per 
lo piii rotto decisamente 
con la classe borghese. A-
revano una esperienza di-
retta e vivacissima delle 
grandi lotle precedents 
che in loro non avevano 
lascialo stanchezza, ma 
proposito fermo di conti-
nuare a combattere, in 
qualsiasi condizione. A mi-
gliaia e forse a decine di 
migliaia si contavano tra 
di essi coloro per i quali 
Vadesione al movimento ri-
roluzionario della classe 
operaia voleva essere dedi-
zione di tutta Vesistenza. 
Era quindi un vivaio ster-
minato di futuri "rivolu-
zionari professional!", di 
quadri dirigenti che non 
sarebbero mai venuti me-
no, le cui qualita. anche 
morali, erano mille volte 
superiori a quelle del con-
sueto, corrotto. logoro per
sonate politico borghese. 
Era veramente la parte mi-
gliore della classe operaia 
italiana che dalle circostan-
ze stesse della storia era 
stata spinta a rompere con 
la vecchia organizzazione 
politico e formarsi come 
partito. e in questo stara 
la sorgente piu profonda 
della sua forza, la garanzia 
delta sua capacita di resi-
sterna e deWawenire del 
partito da essa formato. 

« Nonostante V orienta-
mento settario della dire-
zione, questo legame di-
retto con la classe operaia 
e con il popolo non solo 
solvit il partito in questt 
suoi primi anni, ma lo col-
loco come avanguardia 
combattente agli occhi di 
milioni di lavoratori*. 

PALMTRO TOGLIATTI 
(dal Quademo di Rina-
scita sul XXX del PCI) 

Rlfire, dopo clnquant'annl, II retoconto dal lavori dal XVII Con-
gretio dal Partito sociallsta e della scissione che port6 alia ni-
icita dal Partito comunista italiano: • I'ldea cha ha guidato la 
stesura del terviii pubbllcati la scoria sattimana, di quello di 
oggi e di quello che concludera la cronaca del sotte giorni di 
infuocato dibattito nel gennaio 1921. Per la rlcostruzione degli 
avvenimenti — dalla quale e lontana ognl pretesa di Interpre-
tazione storiografica — ci siamo affidati al resoconto steno-
grafico integrate del Congresso, agli ampt «pent» pubblicatl 
allora dall'it Avanti», dall'w Ordlne Huovo» e — per I glor-
nali borghesi — dal « Corriere della Sera ». Ci ha fatto da guida 
anche il primo volume della « Storia del PCI » di Paolo Sprlano. 

si sente nel clamore genera-
le; un gruppo di comunisti 
gli fa largo fino al palcosce-
nico mentre si grida «Viva 
Bologna». Ma a Gnudi non 
viene concesso di replicare. 
Vacirca si sente forte del con-
senso di una maggioranza e 
risponde con arroganza, spe-
cialmente a Bombacci che af-
facciato al palchetto di pro-
scenio — proprio sulla sua 
testa — lo sta insultando. 
«Rivoluzionario da temperi-
no! » gli grida Vacirca, e sem-
bra gliene mostri davvero u-
no. Bombacci replica con un 
gesto inconsulto: estrae una 
pistola, ma i compagni che 
gli stanno intorno lo trasci-
nano fuori dal palco. Non tut-
ti i congressisti hanno avuto 
modo di seguire bene la sce-
na e si sparge la voce che 
Bombacci volesse sparare a 
Vacirca. II tumulto e al cul-
mine e si placa con difficolta 
soltanto quando Roberto, il 
rappresentante comunista al
ia presidenza, stigmatizza l'e-
pisodio, spiega che sarebbe 
anche d'accordo per una e-
spulsione di Bombacci dal 
congresso ma invita poi tutti 
i compagni a ricondurre l'in-
cidente alle sue giuste pro-
porzicni. 

La seduta riprende, dopo la 
conclusione di Vacirca, con 
gli interventi di Schiavello e 
di Abbo. Quest'ultimo e un 
leader contadino, si presen-
ta vestito da contadino, e 
viene accolto dai massimali-
sti al grido di «Viva i con-
tadini!». Ma svolge soltanto 
un appello dei sentiment!: 
«bisogna far tacere i nostri 
rancori personali! » dice. Gli 
gridano: « questa e retorica! ». 
Risponde: «Se I'interruttore 
vuol convincersi che non e re
torica venga a guardare le 
mie mani! ». La sua tesi e che 
tutti devono essere compagni, 
tutti socialisti e tutti rivolu-
zionari: pero aggiunge anche 
che i contadini non vogliono 
fare la rivoluzione. 

Sul suo intervento termina 
la seduta, mentre la presiden
za annuncia che i registri di 
segreteria non sono pronti e 
non si potra votare prima di 
domani o dopodomani. 

LIVORNO, 19 gennaio 1921 
Per la prima volta, questa 

mattina, il congresso ha a-
scoltato un oratore senza al-
cuna interruzione. Ha parlato, 
infatti, Amadeo Bordiga lea
der del comunisti che ha ini-
ziato con una dura polemica 
contro la concezione evoluzio-
nista secondo cui aeon inie-
zioni di socialismo la borghe-
sia poteva evolversi pacifica-
mente e gradualmente con-
durre alia socializzazione dei 
mezzi di produzione». La 
guerra, sostiene Bordiga, ha 
dimostrato la fallacia di que
sta dottrina revisionista che 
escludeva l'tirto rivoluziona
rio fra le due awerse forze 
del proletariate e della bor-
ghesia; la guerra dimostra 
che il proletariato ha un solo 
strumento: la rivoluzione e 
«noi vogliamo prepararlo e 
renderlo capace di compren-
derlan. La prova di questa 
tesi, secondo Bordiga, e nella 
rivoluzione russa che ha con-
fermato come il proletariato 
pud sostituirsi alia borghe-
sia « soltanto strappando tut-
te le istituzioni che la bor-
ghesia ha creato per il suo 
governo*; cosi «1 van forti-
lizi del proletariato* (leghe, 
cooperative, sindacati, ammi-
nistrazioni comunali) «non 
servono alia rivoluzione». 
Bordiga dice ancora: «Voi 
ci dite che faremo la fine di 
tutti quelli usciti dal Partito. 
Cto non sara per due ragioni 
che ci distinguono: noi sia
mo e ci sentiamo gli eredi 
eflettivi della sinistra manci-
sta italiana. Se noi dobbia-
mo andarcene, porteremo con 
noi l'onore del nostro passa-
to. Vi e poi un'altra ragione: 
noi andiamo sinceramente 
con la III Internazionale. Al 
di la. di qualunque critica di 
dettaglio vi e una grande co-
sa che resta di questa vasta 
organizzazione, le cui linee 
appaiono aH'orizzonte. Crede-
te voi che di fronte ad un co-
losso come la III Internazio
nale che ha sommosso tutto 
il mondo proletario, alciini 
piccoli erTori, se pur vi sono, 
possano fav ritrarre alcuni di 
noi? II nostro pensiero e nel-
le tesi di Mosca. Le accettia-
mo integralmente. Sappiamo 
percift di essere una forza 
collettiva che non perira co
me una frazione; siamo una 
forza intorno a cui si adune-
ranno domani tutte le forze 
della rivoluzione italiana v. 

A Bordiga replica Serrati. 
Anche il leader dei massima-
listi e accolto con grande ri

spetto e rare interruzioni. 
Serrati polemizza lungamente 
con l'lnternazionale, accusata 
di opportunismo per essersi 
mostrata tollerante verso al-
tri partiti mentre, pur senza 
aver portato alcuna argomen-
tazione decisiva, si appresta 
alia scomunica verso i mas-
simalisti: afferma, tuttavia, 
che i socialisti resteranno co-
munque con la Terza e per la 
Terza Internazionale (sebbe-
ne io speri, aggiunge, che non 
sia stata detta ancora l'ultima 
parola). La sua polemica di-
venta piu serrata quando pas
sa ai « modi di applicazione » 
dei «21 punti ». «Ho detto 
anche a Lenin, dice, che non 
volevamo staccare il movi
mento economico dal partito, 
cib che avrebbe indebolito le 

Al cinema « Planetario » 

di Roma 

Annullata 
l'«Antologia 

di TV 7» 
ROMA, 17 gennaio 

Con una decisione non chia-
ramente motivata, la segrete
ria del Telegiornale ha negato 
alia Cineteca nazionale i 14 
filmati di TV-7 che dovevano 
costituire materiale per vn ci-
clo di proiezioni, appunto dal 
titolo, aAntologia di TV-7», 
programmato al cinema Pla
netario di Roma, e che avreb
be dovuto prendere avvio nel
la giornata di oggi. 

Gli organizzatori del ciclo 
avevano avuto tutte le assicu-
razioni per la sua realizzazio-
ne: oltre ai servizi, ai titoli 
erano stati messi a disposi-
zione anche tecnici e macchi-
nari della TV e quindi non 
restava che dare l'awio alle 
proiezioni, che si sarebbero 
snodate per 14 giorni conse-
cutivi. E' giunta invece, ai di
rigenti della Cineteca nazio
nale, l'inaspettata decisione 
della segreteria del Telegior
nale. 

Un motivo che pub dare una 
spiegazione pare debba ricer-
carsi nel fatto che, per di-
sposizione dell'ente, nessun 
originate dei filmati pub usci-
re dall'archivio televisivo. 
Frattanto, in attesa di un 
chiarimento, le proiezioni al 
Planetario continueranno con 
« Boccaccio 70 », mentre mer-
coledl iniziera il ciclo, gia in 
programma, dedicato alia 
• commedia all'italiana ieri e 
oggi». 

nostre forze per la rivoluzio
ne». Serrati afferma, infatti, 
che il proletariato italiano 
non pub rinunciare ai suoi 
« fortilizi» senza indebolirsi e 
che la Terza Internazionale 
deve tener conto di questa 
particolare situazione nel mo
menta dell'applicazione delle 
Tesi di Mosca. «La Russia, 
aggiunge, e circondata: l'uni-
co fronte compatto e l'ltalia 
e voi volete abbattere questo 
baluardo e questa forza. Vo
lete distruggerla». (I comu
nisti gridano « Vieni con noi!» 
e Serrati replica: «Si verrei 
con vol se fossi convinto che 
siete un partito omogeneo e 
forte!»). 

Massimalisti e riformistl ac-
colgono con prolungati ap-
lausi il suo intervento. Si de-
linea ormai chiaramente quel
lo che l'Ordine Nuovo defini-
ra il blocco rifo-unitario (i 
massimalisti si fanno chia-
mare anche: comunisti unita-
ri). Anzi, i riformistl ripren-
dono coraggio e, dopo essersi 
mossi fin'ora con grande pru-
denza, passano decisamente 
all'oflensiva. 

La seduta pomeridiana e 
aperta, infatti, dall'intervento 
di Turati che a questo punto 
annota il Corriere della Sera 
ottiene «la sua riabilitazione 
proprio nel Congresso che do-
veva decretare la sua espul-
sione non solo dal partito 
socialista, ma addirittura dal 
socialismo ». Turati, dopo aver 
polemizzato con tutte le tesi 
dei comunisti aSerma perfino 
che «il bolscevismo russo e, 
sia pure in parte, una forma 
di nazionalismo orientale che 
si aggrappa disperatamente a 
noi per conservare la sua vi
ta e il suo potere »; e ancora: 
n quando 1'illusione del bolsce
vismo sara caduta, non si po
tra non ritornare al sociali
smo classico, al grande par-
lamento proletario di tecni
ci». 

Dopo Turati incalza il ri
formista Mazzoni che affer
ma che le tesi di Mosca sulla 
questione agraria sono rifor-
miste e conclude, fra urla e 
fischi, fldal socialismo non 
ci strappera ne Lenin ne Oio». 
Replica ancora, per i comu
nisti, Bombacci e la seduta 
si conclude con l'intervento 
di Anselmo Marabini, l'auto-
re della «circolare» che ha 

' costituito l'ultimo tentativo di 
accordo con la sinistra mas-
simalista: ma e lo stesso Ma
rabini, accolto al grido di 
«viva Imola!», a rilevare la 
fine dell'illusione. 

Si riprende per la prima 
volta a sera. Alia tribuna va 
Egidio Gennari, comunista, 
membro della Direzione del 
Partito. Ribadisce un punto 
decisivo: il contrasto che si e 
sviluppato fra Direzione del 
Partito e CGL in occasione 
delle lotte operate dell'anno 
scorso. La Direzione propose 
allora di estendere e soste-
nere il movimento, la CGL ri-
spose di no. Non c'e, fra le 
due posizioni, alcun accordo 
possibile. L'ora e grave e cia-
scuno deve andare per la pro
pria strada. Se l'attuale con
gresso non espellera i rifor-
misti, conclude, la maggio
ranza della direzione andra 
con i comunisti. 

C'e tempo ancora per qual-
che breve replica (Modigliani, 

* Turati, Graziadei). Alle 22,15 
la seduta e tolta. Domani si 
vota. 

Dieci anni or sono 
assassinate Lumumba 

KINSHASA, 17 gennaio 
La Repubblica del Congo celebra oggi il 

X anniversario delTassassinio dell'eroe nazio
nale del popolo Congolese Patrice Lumumba. 
Per questa ricorrenza si sono svolte nella 
capitale, Kinshasa, solenni cerimonie funebri, 
alle quali sono intervenuti i maggiori espo-
nenti del governo. 

II 17 gennaio 1961 veniva assassinato Pa
trice Lumumba, prestigioso leader dell'Afri-
ca nera degli anni '60. Con lui morivano, 
sotto la stessa mano sanguinaria, i suoi com
pagni Okito e MTolo. I mandanti erano Ka-
savubu, Mobutu e Eyskens, Primo ministro 
del Belgio, il sicario Ciombe. Un nuovo cri-
mine dell'imperialismo, complice l'allora se-
gretario generale dell'ONU Dag Hammar-
skyoeld, era cosi compiuto. L'Africa e il 
mondo intero si sollevarono contro questo 
infame crimine colonialista e razzista. Patrice 

Lumumba amava tenacemente la liberta e 
per essa e per il suo popolo si batte sempre 
con grande umanita. 

Per i belgi Lumumba apparve subito come 
il nemico principale. Egli venne continua-
mente arrestato, perseguitato. Ma la sua bat-
taglia fu vittoriosa. Nel '60 egli divenne lea
ders del suo Paese e, forse ingenuamente, 
quando avrebbe potato, con il potere di cui 
disponeva, eliminare tutti i suoi nemici, chia-
mb al suo fianco, come Presidente della Re
pubblica, Kasavubu, e Mobutu nel governo. 
Voleva porre fine alle divisioni, alia violenza 
sanguinaria, voleva unire tutto il suo popolo 
e farlo marciare verso l'effettiva indipenden-
za economica e politica rispetto alle grandi 
potenze imperialiste. Su questo piano non 
accettb mai compromessL Per questo i co
lonialist! lo uccisero. 
IWIa fete: Lumumba con I figli. 

DALLA REDAZIONE 
GENOVA, 17 gennaio 

«Se volessi bloccare un de-
creto legge, non mi prenderei 
il disturbo di spostare una 
flotta: basterebbe mettere Tun 
contro l'altro certi ministrin. 
In questa frase, pronunciata 
ieri da Angelo Costa davanti 
ai giornalisti, e racchiuso tut
to il « senso dello Stato » che 
anima i nostri «imprendito-
ri». 

Volto tirato, abito scuro, era-
vatta granata a piccoli rombi 
di un rosso squillante (come 
precisava stamane uno dei 
giornali «amici»), il vecchio 
armatore genovese ha usato 
gli stessi toni di un «goril
la » sudamericano che sa di 
avere in tasca il Paese. Al 
ventesimo piano del grattacie-
lo di via Fieschi il proprieta-
rio di 200 mila tonnellate di 
navi, presidente della «Bem-
berg», della « Filande e Tes-
siture», dell'Ente Bacini, del-
l'Unione Immobiliare Finan-
ziaria, della Cartiera Italiana, 
della Banca Passadore, ammi-
nistratore delegato del Cotoni-
ficio Alta Iitalia, del Cotoni-
ficio Oliva, consigliere della 
Romana Zuccheri, deH'Unione 
Mediterranea di Sicurta, della 
Pirelli, della Banca d'Amcri-
ca e d'ltalia, del Verrina, del 
Cotonificio Canton! e molte al-
tre cose ancora, ha annun-
ciato qualcosa di piii di un 
trasferimento di flotta. Ha co-
struito il terzo scalino — do
po i primi due preparati da 
Carli e Glisenti — con un sal-
to di qualita la cui gravita 
non pub sfuggire a nessuno. 

Spieghiamoc! con la mag-
giore chiarezza possibile. II 
signor Glisenti e il governato-
re della Banca d'ltalia ave
vano enunciato una a dottri
na» anti-operaia la cui natu-
ra e a tutti nota. Angelo Co
sta (e certo non e solo) ha 
portato avanti I'escalation pas-
sando dalla dottrina ai fat
ti. 

Crediamo sia qui la vera 
spiegazione di un tcatto di-
mostrativos che ha avuto a 
Genova gli effetti di una ve
ra e propria bomba. La fuga 
delle diciotto navi della linea 
«C», la dlsinvolta afferma-
zione dell'armatore di poter 
bloccare i decreti legge quan
do e come meglio gli aggra-
da, l'accusa ai marittimi di 
costare troppo (per giunta 
hanno il vizio, spiega Costa 
esterrefatto, di abbandonare 
il mare al momenta del ma-
trimonio), 11 «monito» con
tro gli scloperi, la minaccia 
di battere bandiera straniera, 
sono atti diversi di un me-
desimo disegno: esercitare 
una pressione affinche il go
verno adotti « una politica eco
nomica piii sana». 

Naturalmente Costa, da vec
chio brontosauro del capita-
lismo italiano, si esprime con 
la delicatezza che gli e pro
pria. Ma il significato del «mo-
nitos e chiaro, ed esige al-
trettante chiare risposte. 

Il decreto legge predisposto 
dal Consigllo dei ministri, per 
rimborsare il 10 per cento dei 
contributi sociali agli armato-
ri iscritti nei compartimenti 
del Sud, e semplicemente as-
surdo. II Mezzogiomo non ci 
guadagnera nulla, tanto che lo 
stesso architetto Rivieccio, 
presidente dell'Ente Porto di 
Napoli, ha dichiarato che «il 
trasferimento della flotta Co
sta al compartimento di Napo

li non costituisce certo un 
grande vantagglo per il nostro 
porta». A guadagnarci saran-
no invece gli armator! (mezzo 
miliardo l'anno solo per Co
sta), ossia una delle catego-
rie economiche che da sempre 
devono la loro fortuna alle 
sovvenzloni dello Stato e alia 
rendita parassitaria. 

Ma questo e solo un aspet-
to del problema. II gesto di 
Costa — traducendo in un pri
mo « fatto » le « parole » di 
Carli, Glisenti e compagni — 
ha dimostrato di quale prepo-
tere possono avvalersi oggi i 
grandi gruppi finanziari, anche 
quelli meno «dinamici» e 
«modern!». Altro che pro-
grammazione economica. Si 
tratta di sapere se a dirigere 
lo Stato sono degli uomini 
arricchitisi a spese della col-
lettivita, e fino a quando e tol-
lerabile che il profitto e la 
rendita parassitaria possano 
essere tranquillamente antepo-
sti all'interesse pubblico. 

In questo senso ad Angelo 
Costa bisogna riconoscere, pa-
radossalmente, il merito di a-
ver fatto esplodere uno dei 
problemi troppo spesso sotto-
valutati in un Paese bagnato 
per tre quarti dal mare: l'as-
senza di una politica dei por-
ti, della flotta e del cantieri, 
che non sia quella voluta dai 
padroni. Ora il problema non 
sta quindi nel regalare altri 
miliardi agli armatori, flngen-
do di offrire falsi incentivi al 
Mezzogiomo (che ric^iede ben 
altra politica), ma di revoca-
re le troppe agevolazioni di 
cui gli armatori, e non sol
tanto gli armatori, gia godono 
a danno tanto del Sud e del
le Isole quanta del Nord. 

I Costa non possono deci-
dere nei loro « scagni», com-
piacendosi tutt'al piii di farlo 
sapere ai giornali «amici», 
quale decreto legge va bloc-
cato oppure esteso a tutto il 
territorio nazionale. Lo Stato 
deve avere il coraggio e la 
forza di impedirglielo, e, al 
limlte, di requisirgli anche la 
flotta. 

Flavio Miehelini 

Universita: quattro 
giorni di sciopero 

del personale 
non insegnante 

Iniziano oggi le due settima-
ne di lotta del personale 
universitario non insegnante 
aderente al SUNPU-CGIL-
FNDS, aUa CISL-FILS-Univer-
sita e alia UIL-Universita. Que
sta prima astensione si con
cludera giovedl 21 gennaio, 
per poi riprendere il 27 e il 
28 gennaio e il 4-5, 9-10, 18-19 e 
25-26 febbraio. 

II personale universitario 
non insegnante chiede — tra 
le altre rivendicazioni — la 
immediata applicazione del-
l'articolo 25 della legge n. 775, 
che regola rinquadramento di 
tutti i dipendenti comunque 
assunti e in servizio alia da
ta del 31 luglio 1970, nonche la 
sospensione o la revoca di 
tutti quei prowedimenti di 
cessazione dal servizio nelle 
more delle nomine previste 
dalla legge stessa. 

La difesa della salute: un problema che non si puo porre solo in termini di salario, ma di organizzazione diversa della produzione 

LA FABBRICA DOVE HON SI PUO RESPIRARE 
I casi del Petrolchimico Montedison di Porto Marghera: si accusava il 
monare da anidride solforosa - Le richieste operaie -1 primi scioperi -

«vizio del fiimo», invece si tratta di enfisema pol-
II «dottore del padrone» - Qualcosa sta cambiando 

DALL'INVIATO 
PORTO MARGHERA, gennaio 
11 capoturno Baldan, un 

giovanottone sui 30 anni dal 
passato di sportivo pratican-
te, comlncib ad aUarmarsi, 
un paio d'anni fa, quando si 
accorse che gli bastava satire 
pochi gradini di una scala 
per sentirsi venire il fiato 
grosso. Si fece vedere dal me
dico di fabbrica. nCerca di 
non fumare — questi gli dis-
se — e redrai che torni a re-
spirare bene come prima». 

Da buon sportiro. Baldan 
non arera mai fumato una 
sigaretta in rita sua. La dia-
gnosi del medico di fabbrica, 
anziche rassicurarlo. non fece 
che spaventarlo di piii. De-
cise di sottopqrsi a dei con-
trolli a proprie spese, pres-
so la cltnica dcU'Istituto di 
medicina del lavoro delVVni-
rersita di Padova. Gli ci voi
le una settimana per comple-
tare tutte le analisu Alia fine 
gli dissero che aveva un en
fisema. Vn enfisema pnlmo-
nare, provocato dalVanidride 
solforosa. che riduceva del 
36 per cento la sua capacita 
respiratoria, rispetto a quel
la della tipologia media della 
popolazione europea della sua 
eta. 

Quando tomb in fabbrica 
con quel referto, il « caso Bal
dan* suscitb una specie di 
pandemonio. L'anldride sol
forosa la respiriamo tutti, nel

le grandi citta, nelle giornate 
di Ksmog*. Quando essa si 
mescola neU'aria in quantita-
tivi che si awicinano o supera-
no una parte su un milione, di-
venta pericolosa per la salute. 
Ma nella fabbrica di Baldan la 
anidride solforosa e sempre di 
casa. Viene prodotta liquida, 
insieme all'acido solforico. La 
fabbrica e il reparto AS 2 del 
Petrolchimico Montedison di 
Marghera, dove sono impegna-
ti alVincirca 120 operai. Tutti, 
a spese della societa, rennero 
sottoposti a Padova ad atten-
ft controlli clinici. I risultati 
furono allarmanti. In altri 3 
casi la capacita respiratoria 
era ridotta di oltre il 30 per 
cento. In una decina, fra it 
20 e il 30 per cento. Per al
tri venti, fra il 10 e ;/ 20 per 
cento. 

Polmoni 
rovinati 

La direzione corse ai npari. 
almeno a suo modo. gli operai 
con i polmoni piii rovinati 
vennero spostati di reparfo, 
mentre si concedera un pre-
mio mensile di nocivita di 10 
mila lire. La cosa ha funzio-
nato, per un anno circa. Ma 
da alcuni mesi non funziona 
piii. Da quando doe gli ope
rai del reparto AS 2 si sono 
slufalt del ttlavaggio del cer-
vello» cui li sottoponeva la 

direzione, Vhan fatta finita 
con lo psicologo che studiava 
la crisi nei rapporti fra lavo-
ratori subordinati e dirigenti. 

Revisione delle qualifiche, 
diminuzione dell' orario di 
lavoro a causa della nocivita, 
misure per eliminare la noci
vita del reparto: questi i pro
blemi posti sul tappeto. Gia 
in agosto ci furono due gior
ni di sciopero. La direzione 
s'era impegnota a spendere 
270 milioni per realizzarc un 
piano di miglioramcnti. Si 
trattava di elcvare di 4f> me-
tri Valtezza del camino. di at-
tuarc la pressurizzazione c il 
flltraggio dcll'aria. * In questo 
modo — commentano gli ope
rai — si assorbono t fitmi den-
tro il reparto ma li si but la-
no fuori. ad inqutnare Vam-
bienle csterno. II fatto i che 
da not s't pensa solo a pro-
durre sempre di piu ». 

/ risultati di quegli scio
peri sono stati numerosi tra-
sferimenti ad altri reparti, al
cuni passaggi di qualifica, la 
creazione di una commissione 
paritetica per controllare le 
condizioni dell'impianto e per 
mantenere il canco piii bas
so. Resta da attuare I'impe-
gno di installare Vimpianto 
di depurazione. 

Acido solforico, anidride sol-
foroia, cloruri, fluoruri, So-
stanze tossiche, veleni mici-
dialL Queste sono soltanto al
cune delle materie prime di 
piii comune impiego « pro
duzione alia Montedison e nel

le numerose altre fabbriche 
chimiche di Porto Marghera. 
Gli addetli a queste produzio-
ni non vendono ai padroni 
soltanto la loro forza-lavoro. 
Espongono a insidie e minac-
ce piii o meno gravi, piu o 
meno conosciute, la propria 
salute, la propria integrita 
fisica. Entita cioe non recu-
pcrabili. e che non possono 
percib essere oggetto di con-
guagli d'ordine salariale. Im-
pongono una diversa struttu-
ra della produzione, una con
cezione ed un'organizzazione 
diversa della fabbrica. 

I lavoratori del reparto TR 4 
del Petrolchimico. dove si 
produce un solvente per gam
ma c vernici a base di tetra-
cloroetano, raccontano che nel 
'67 la societa concesse di pro
pria iniziativa un'tndennita 
per lavoro nocivo. wCi sono 
dei momenti — essi spiegano 
— in cui si sprtgionano esa-
lazioni dall'odore cost intol-
lerabile che non resta altro 
da fare se non fuggirsene via*. 
Dal '67 perb sono cambiate pa-
recchie cose. I lavoratori non 
si accontentano piu dell'in-
denmta, e di scappare fuori 
del reparto quando non si re
state piu. 

Hanno cominciato col con-
testare i dati della direzio
ne, secondo la quale i MAC 
(gli indici di massima accu-
mulazione di sostanze nocive) 
del reparto risultano sempre 
entro I limitl cosentitL Una 
lotta svoltasi ntlla scorta e-

stale ha portato aUa creazione 
di una commissione mixta pa
ritetica, nella quale c'e pure 
un tecnico di fiducia nomi-
nato dagli operai. Ebbene. 
questa commissione ha potu-
to verificare che in certi mo
menti neU'atmosfera del re-
parto si raggiungevano fino 
a 20 parti di tetracloroeta.no 
per milione, e fino a 10 parti 
per milione di ctoro: 4-5 nolle 
superiori ai MAC consentiti! 

Le esalazioni di cloro pren-
dono alia gola, impediscono 
letteralmente di respirare. 
Possono bastare quattro soldi 
in piii a compensare una con
dizione di lavoro di questo 
genere? La direzione ha ten-
tato di risolvere ogni cosa 
con un aumento deWindenni-
ta. Ma ha dovuto anche pro-
cedere aWinstallazione di de-
puratori. La partita comun
que e tutt'allro che chiusa. 

Una nube 
di polvere 

AlVAS 4, dove si immagaz-
zinano i fertilizzanti che ven-
no poi imballati e spediti, si 
tavora constantemente in una 
nube di polvere. Sentiamo gli 
interessatL- «Noi chiediamo 
Vampliamento del reparto e 
Vimpianto di grandi aspirato-
ri. La direzione ha per il mo
menta acconsentlto solo a 
raddoppiare I'organico. Prima 

nel silos e'erano dieci addet-
ti che dovevano starci otto 
ore. Adesso sono in venti, che 
si aUernano di due ore in due 
ore. E' gia un sollievo. Perb 
se prima erano soltanto in die
ci che rischiavano di rovinar-
si i polmoni con la polvere, 
adesso sono in venti*. 

Abbia parlato con decine di 
operai delle fabbriche piii di
verse e piii lontane di tutto 
il Veneto. Abbiamo discusso 
con delegati di reparto, mem-
bri di commissione interna, 
dirigenti sindacalL Ne abbia
mo tratto conferma che il ca
poturno Baldan. il giovane la-
voratore che si preoccupava 
della propria efficienza fisica 
intaccata dalTambiente di la
voro, non e piii un caso iso-
lato. Ha fatto scuola. Sta di-
ventando coscienza di massa 
il problema di porre nel con
fronts con i padroni, ad uno 
dei primi posti nella scala del
le rivendicazioni di tipo nuovo 
dopo le conquiste dell'* autun-
no caldo*. la difesa della sa
lute e deWintegrita fisica nel
le fabbriche. 

E' chiaro che cib pone in 
discussione non solo Vorga-
nizzazione e Vambiente di la
voro, ma I'msieme delle strut-
ture previdenziali e mutuali-
stiche. 1 lavoratori non voglio
no piu saperne dei medici di 
fabbrica, che spesso si ri-
ducono ad essere dei « dotto-
ri dei padroni* che umUiano 
la propria coscienza profes-
sionale al solo scopo di ga-

rantire comunque la presenza 
in fabbrica della maggior par-
te della forza-lavoro. 

Vn gruppo di operai di fab
briche metalmeccaniche di Pa
dova (Capica, Precisa, Rizza-
to, Peraro) ci hanno parlato 
di erosioni al setto nasale di 
molti lavoratori dei reparti 
galvanici, dei casi dl siticosi 
nelle fonderie, che i medici 
dell'ENPI fl'Ente per la pre-
venzione degli inforiuni) non 
avevano mai riscontrato, e 
che sono emersi invece in 
proporzioni impressionanti dai 
controlli efjettuati presso lo 
Istituto di medicina del la
voro. 

Ma fin qui restiamo nel 
campo delle condizioni rico-
nosciute di nocivita, nell'am-
bito delle malattie professio
nali cosiddette tradizionali, 
ben note e codiftcate dalla le-
gislazione previdenziale ed as-
sistenziale esistente. Le nuove 
tecnologie, I'ingresso nella 
produzione di materie chimi
che e sintetiche non sperl-
mentate dal punto di vista sa-
nitario, il mprogresso* indu
strial, in che misura intro-
ducono nella fabbrica nuovi 
faltori patologici, nuove mi-
nacce alia salute? E' un inter-
rogativo che i lavoratori e il 
movimento sindacate stanno 
ormai ponendosi con forza 
crescente. 

• Mario Ptssi 
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