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I lavoratori in lotta chiedono una nuova 
politica nel settore, collegandosi con i ricercatori 

ENERGIA, INDUSTRIA 
ELETTROMECCANICA E 

SPRECHI CAPITALISTIC! 
II governo esaminera a giorni i programmi del CNEN, del
l'ENEL, dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, spesso in contrasto tra 
loro — I danni della «guerriglia » tra le forze capitalistiche 

I 50.000 lavoratori della 
industria elettromeccanica 
strumcntalc e termomecca-
nica, a partecipazione sta-
tale e privata, hanno in cor-
so una lotta contro il « pia
no di ristrutturazione delle 
azicndc elettromeccaniche 
della Finmeccanica, gia as-
sunto dal CIPE, in quanto 
generico, parziale e inade-
guato ». 

Nel convegno unitario, 
organizzato da FIOM, FIM 
e UILM a Sesto S. Giovan
ni a novembre, e stato mes-
so in evidenza che la situa-
zione, che coinvolge seri 
problemi per la occupazio-
ne e la condizione di lavo-
ro (trasferimenti, riqualifi-
cazione, ecc.) nel settore, va 
affrontata in termini globali 
con la definizione di nuove 
politiche dell'energia e dei 
trasporti e della relativa ri-
cerca. I sindacati trovano 
inaccettabili singoli proget-
ti di ristrutturazione, anche 
se « i problemi del settore 
richiedono certamente alcu
ne concentrazioni e specia-
lizzazioni produttive >, in 
assenza di nn piano organi-
co vincolato ad alcuni obiet-
tivi prioritari: difesa e svi-
luppo della occupazione nel 
settore, massimo di indipen-
denza tecnologica, Mezzo-
giorno. A questo scopo e ne-
cessario un radicale cambia-
mento negli indirizzi politi-
ci dell'ENEL e delle FF.SS., 
una coraggiosa politica di 
ricerca e sviluppo (insieme 
alia riforma del CNEN e 
alia costituzione di un con-
sorzio per la ricerca fra 
ENEL, CNEN, FF.SS. e par-
tecipazioni statali) e una 
politica di investimenti nel-
l'intero settore per il suo 
rilancio produttivo. FIOM, 
FIM e UILM sottolineano 
la necessita di un collega-
mento permanente con i la
voratori elettrici, nucleari e 
ferrovieri. 

La serieta della situazione 
del settore e confermata 
dalla crisi (o grave sottouti-
lizzazione) degli organismi 
di ricerca e sviluppo nuclea-
re (CNEN, CISE, ISPRA) e 
convenzionale (centri del
l'ENEL e dell'industria) e 
dei gruppi di progettazione 
dell'ENEL e deH'industria. 
Queste attivita rappresenta-
no momenti diversi e essen-
ziali della questione della 
cnergia e impegnano risor-
se umane (almeno 15.000 
lavoratori, in buona parte 
tecnici) indispensabili per 
una svolta positiva nel set-
tore. 

Come risponde il gover
no alia questione sollevata 
dai sindacati? 11 ministro 
Giolitti ha annunciato in 
questi giorni che il CIPE 
esaminera entro febbraio il 
III programma quinquenna-
le del CNEN e i programmi 
di investimento dell'ENEL. 
Inoltre sono all'esame del 
CIPE e del governo i piani 
di investimento dell* IRI, 
EN1 e EFIM- I programmi 
prevedono, come nel passa-
to, ipotesi e investimenti per 
lo sviluppo dell'industria 
elettro-termomeccanica in 
contrasto fra loro. Nel set-
tore energetico persistono 
forti contrasti (e anche con-
trapposizioni frontali) per 
il prevalere degli interessi 
aziendali e di gruppo, e si 
evidenziano diverse e gra-
vi contraddizioni interne al 
capitate, anche per la pre-
senza di forze produttive in-
teressate a una certa indi-
pendenza per le fonti di ap-
prowigionamento energeti
co e autonomia nello svilup
po economico del paese. 

II settore 
nucleare 

Questi contrasti si acuiscono 
periodicamente fino ad ar-
rivare a una vera e propria 
«guerriglia» fra le forze 
capitalistiche, che (qucsta 
si e non la «guerriglia in 
fabbrica» invenlata da Pe-
trilli) condiziona e Iimita 
lo sviluppo produttivo. Le 
conseguenze le pagano i la
voratori in termini di sala-
rio e ritmi, (sostitutivi di 
alti fattori produttivi per 
raggiungere la competitivi-
ta), di ristagno e precarie-
ta della occupazione. 

tin esempio significativo 
e il settore nucleare. L'E-
NEL propone una sua par
tecipazione finanziaria (33% 
della quota?) all'iniziativa 
dcll'UNlPEDE per la costru-
zione in Krancia o in Ger-
mania di un reatlore proto-
tipo veloce, ignorando che 
in parallclo il CNEN ha in 
corso un programma di ri
cerca e sviluppo dei reatto-
ri vcloci, che costa alia col-
fettivita un notevole sforzo 

e continuando ad opporsi a 
una ricerca di appoggio al-
le centrali elettronucleari 
provate, che permetta un 
parziale e graduate svincolo 
dalla licenza USA. La pro-
posta dell'ENEL, sostenuta 
dalla FIAT al Congresso nu
cleare di Roma del 1969, 
motivata dalla necessita di 
« unire gli sforzi » europei 
(quale sforzo italiano? la 
partecipazione finanziaria?) 
appare chiaramente come 
una «fuga in avanti >. II 
tutto sara coperto da una 
cortina fumogena: acquisi-
zione delle conoscenze tra-
mite l'invio di « esperti », 
e costruzione (senza svilup
po) di alcune component! in 
Italia; asserita « improdutti-
vita » del CNEN e del CISE 
(ricordate il « monello » di 
Chariot, che rompeva i ve-
tri delle case con un sasso 
e poi arrivava il vetraio 
Chariot a sostituirli con ve-
tri nuovi?). 

Situazione 
caotica 

Nel contempo 1'IRI pro
pone un suo piano di inve
stimenti, che comprende lo 
sviluppo su linee indipen-
denti di componenti per cen
trali convenzionali e nuclea
ri. L'ENI chiede l'autorizza-
zione di costruire un im-
pianto elettronucleare in Si-
cilia per l'autoproduzione 
necessaria in una nuova fab
brica elettrochimica, im-
pianto che sembra utilizzi 
un reattore provato (a gas) 
diverso dai modelli (ad ac-
qua) sui quali e orientato 
l'ENEL. L'ACEA a sua vol-
ta e intenzionata a costrui
re vicino a Roma una di-
versa centrale elettronuclea
re di grosse dimensioni. 

II CNEN, infine, propone 
il III piano quinquennale 
di sviluppo di reattori nu
cleari. 

Per quanto riguarda il 
combustibile nucleare la si
tuazione e ancora piu cao
tica, per la presenza con-
temporanea nel campo del
la ricerca o della fabbrica-
zione di CNEN, ENI, IRI-
General Electric, FIAT-Bre-
da-Westinghouse. 

E* grave, che mentre nel 
paese e in corso un dibat-
tito e un confronto sui 
grossi temi delle riforme e 
sulle disponibilita finanzia-
rie per esse, problemi co
me quelli qui in esame — 
che richiedono ingenti in
vestimenti di medio perio-
do e coinvolgono interessi 
essenziali dei lavoratori nel-
la societa e in fabbrica — 
«sfuggono» al confronto 
politico nel paese e nelle 
assemblee elettive, e per-
tanto gli « sprechi > della 
nostra societa capitalistica 
rimangono a un livello ele-
vatissimo, insopportabile per 
la colleltivita. Dopo la na-
zionalizzazione della ener-
gia elettrica, le forze capi
talistiche piu conservatrici 
sono riuscite a mantenere il 
dibattito sui grossi proble
mi del settore energetico su 
un piano essenzialmente 
< tecnico-economico >, tult'al 
piu con interventi degli or-
gani governativi come il 
CIPE (interventi peraltro 
vani). II Parlamento, ad 
esempio, e ora investito del 
problema del « fondo di do-
tazione > dell'ENEL per far 
fronte alle difficolta finan-
ziarie dell'ente, ma non dei 
programmi di investimento 
deliberati in parallelo in 
sede governativa. 

II confronto politico deve 
affrontare pertanto la que
stione nella sua globalita, 
dalla politica dell'energia 
alia debolezza strutturale 
della industria elettroter-
momeccanica. Questa debo
lezza ha radici vecchie, co
me ha messo in evidenza 
anche un reeente studio 
francese (DAFSA - Expan
sion) e le lotte dei lavora
tori hanno solo messo in 
evidenza le contraddizioni 
preesistenti e in discussio-
ne la prosccuzione del mec-
canismo di sviluppo finora 
prevalso, basato sullo sfrut-
tamento nelle fabbriche e 
nella societa. Ha torto per
tanto Colombo, quando af-
ferma che «nonostante il 
divario tecnologico e di ri
cerca, esistente tra Italia e 
i paesi piu avanzaU, sia au-
mentato... le conseguenze 
sono per ora limitate e mol-
to probabilmente resteranno 
tali per i prossimi anni >. 

La urgenza di una svolta 
nel meccanismo di sviluppo 
e chiara, ad esempio, per 
I'industria elettro-termomec
canica. La politica dell'ENEL 
e delle aziende manifattu-
riere ha determinalo una 
strutlura industriale fragile 

e precaria, estremamente 
debole nei confronti delle 
difficolta congiunturali, ca-
ratterizzata da una frantu-
mazione dell'apparato pro
duttivo, dalla mancanza di 
diversificazioni e specializ-
zazioni funzionali, dalla su-
bordinazione al colonialismo 
tecnologico USA e tedesco 
(licenze), dalP opposizione 
all'utilizzazione della ricerca 
e del potenziale di progetta
zione, da elevati costi per 
la « commercializzazione » 
dei prodotti e dallo sfrutta-
mento della classe operaia. 
Un'altra conseguenza degli 
indirizzi politici sono i ri-
tardi nella impostazione e 
realizzazione di nuovi im-
pianti convenzionali e elet
tronucleari da parte del
l'ENEL e le limitazioni cre-
scenti delle capacita di e-
sportazione da parte dell'in
dustria. 

La situazione, per diversi 
aspetti, sembra ricordare 
quella che caratterizzo la 
fine degli anni '50, quando 
i conflitti fra i diversi mo-
nopoli privati e le aziende 
pubbliche portarono alio 
acquisto affrettato e ingiu-
stificato di tre centrali elet
tronucleari 

E' pertanto necessaria la 
lotta per una « nuova poli
tica dell'energia », gestita 
dal potere statale e demo-
cratico, con una impostazio
ne e programmazione glo-
bale a livello nazionale e 
regionale, intesa a far pre
valere gli interessi delle 
masse lavoratrici nella so
cieta e a difendere e tra-
sformare la condizione degli 
operai e tecnici dell'indu
stria elettro-termomeccani
ca e dei centri di ricerca e 
progettazione. La realizza
zione della nuova politica 
deve essere imperniata sui 
settore pubblico dell'econo-
mia e, nel suo ambito, ri
cerca, progettazione, mani-
fattura, produzione e distri-
buzione dell'energia e ac-
cordo internazionate devono 
rappresentare momenti coe-
renti. Essa richiede l'utiliz-
zazione di tutte le risorse 
umane e strutturali dispo-
nibili, eliminando gli attua-
li sprechi capitalistici, la 
conquista della massima au
tonomia rispetto al colonia
lismo tecnologico e di mer-
cato degli USA e la difesa 
e lo sviluppo dell'occupazio-
ne selezionando per il Sud 
i tipi di insediamenti indu
strial! che creano il piu al
to numero di posti di lavo-
ro. La particolare importan-
za del settore energetico 
deriva anche dalla forte di-
pendenza dall'estero per le 
fonti di approwigionamento 
delle materie prime. Basti 
pensare che il saldo delle 
importazioni rispetto alle 
esportazioni, negative e 
cresciuto da 258 miliardi di 
lire nel 1958 a 678 miliar
di nel 1968. 

Giuliano Bandinelli 

Sono sempre di piu a rifiutare la«carita » degli attuali 

Gli iinglesi 
il salario 

L'Unlone nazionale ha intanto lanciato una campagna per rivalutare il po tere d'acquisto delle borse di studio — Come sono attuate le disparity 
di retribuzione secondo i vari tipi di laurea — Dietro le richieste si ndacali si affaccia I'urgenza della riforma dell'istruzione superiore — II 
«caso Dutschke» ha ravvivato il movimento di protesta — Perfino un cervello elettronico per il controllo poliziesco e la repressione 

LA GUERRA GALVANIZZA WALL STREET 

Record di affari leri alia borsa valor I di 
New York, quella dove affluisce la specula-
zione finanziaria da tutto II mondo: oltre 22 mi-
Honi di titoli scambiati, rialzo generate delle 
azioni. Gli uomini di affari reagiscono cos) alle 
notizie di invasione del Laos, annusano nel-
I'estensione della guerra in Indocina ottimi 
affari. Questo, del resto, ha loro promesso 
Nixon, aumentando la spesa militare flno a 
77 miliardi di dollar! (oltre 47 mlla miliardi di 

lire), a costo di porta re il bilancio USA in 
deficit di 15 miliardi di dollar!. I grandi gruppi 
finanziari sanno che questo vuol dire altra e 
piu grave inflazione, ma sanno come rifarsi 
con i profitti. Rifengono, a quanto pare, che 
gli slogan della c lotta all'inflazione » servano 
soprattutto per contenere le richieste degli 
operai o per ammannire « libri bianchi » contro 
quella parte della spesa pubblica che non e de-
stinata ad incrementare I loro profitti. 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. febbraio 

t Molto spesso si tratta di 
scegliere fra. un libro di te-
sto e il pranzo». Con queste 
parole il presidente dell'Unio-
ne Nazionale degli Studenti, 
Jack Straw, ha denunciato 
una condizione economica di 
estremo disagio che effelt:v;i-
mente colloca 400 mila giova-
ni nel settore di piu raptda 
espansione della societa ingle-
se: la poverta vecchia e nuo
va. Uno studente a tempo 
pieno in Inghilterra dovreb-
be riuscire a mantenersi con 
un sussidio massimo di 47.500 
lire al mese. Se I'ammontaie 
della borsa viene computato 
sugli otto mesi dell'anno nc-
cademico. la cifra sale a cir 
ca 70 mila lire ma rimango
no scoperti quattro mesi di 
c vacanze », durante i quali le 
necessita della vita erfetiiva-
mente trasformano Taopren-
dista intellettuale in la\ora-
tore. 

Quella dello studente. come 
e noto, e una condizione am-
bigua. Forti sono la Dressio-
ne materiale e il ricatto psi 
cologico che pud essere eser-
citato contro < lo studente 
mantenuto a spese della co 
munita >. Sulla questione e da 
tempo aperto il dibattito e 
alcuni giovani rivendicano sen-
z'altro l'adozione di un «sa 
lario > rifiutando l'elemento 
di € carita » insito nel siste-
ma dei sussidi pubblici. La 
cosa venne discussa nell'au-
tunno scorso alia conferenza 
di Margate quando 1'Unione 
Nazionale degli Studenti au-
spied piu stretti contatti con 
i sindacati e venne istituita 
una commissione di studio 
per esaminare la possibilita 
di affiliazione al TUC. 

In questi giorni 1'Unione ha 
lanciato una campagna per la 
rivalutazione degli emolumen-
ti il cui potere d'acquisto e 
rimasto invariato dal 1926. La 
revisione delle tabelle gover-
native — secondo i dirigenti 
studenteschi — dovrebbe por-
tare ad un miglioramento di 
circa centomila lire annuali. 
H galoppante rincaro del co
sto della vita vede quindi gli 
universitari unirsi alle nume-
rose categorie di lavoratori 
attualmente in lotta per gli 
aumenti salariali. 

H presidente dell'Unione. 
Jack Straw, ha illustrato un 
piano di cinque punti che in-
tende mettere fine alle dispa-
rita di retribuzione secondo i 
vari tipi di laurea. alia di-
scriminazione contro gli iscrit-
ti dei politecnici che ricevo-
no un aiuto finanziario assai 
inferiore e al supersfrutta-
mento degli studenti-Iavorato-
ri (dipendenti deU'industria 
iscritti ai cosiddetti ccorsi" 
sandwich ») i quali rivendica
no ora un minimo garanti-
to di paga base. Affrontati 
come si vede su un piano 
strettamente sindacale, questi 
problemi rivelano tuttavia una 
serie di contraddizioni in cui 
si dibatte da anni una uni-
versita come quella britanni-

ca deliberatamente frenata nel 
suo sviluppo (il numero chiu-
so delle frequenze), a corto 
di investimenti e minacciata 
adesso da un ulteriore taglio 
della spesa pubblica sotto i 
conservatori. 

La riforma deH'istriizione su
periore e ormai «mprorogabi-
le. Non e'e artificio o com-
pror'«-so (come il tentativo di 
sviare sui politecnici la mas-
sa studentesca in aumento) 
che valga a nascondere la por-
tata del problema: il sistema 
puo rinunciare al perfeziona-
mento e aH'ampliamento del 
suo futuro personale tecnico 
solo a proprio danno e a 
costo del progresso di tutta 
la societa. E' la stessa stam-
pa borghese che riconosce la 
gravita della situazione. L 
Sunday Times ha apooggiato 
la rivendicazione studentesca: 
« Se il governo non trova una 
soluzione, dovra assistere al 
collasso di qualunque pro
gramma di espansione univer-
sitaria », 

Altri sono comunque i fer-
menti da cui e in questo mo-
mento agitato il mondo stu-
dentesco inglese. In questi 
giorni gli iscritti di uno dei 
piu grossi politecnici londine-
si stanno lottando contro la 
nomina a preside della loro 
scuola di Sir Robert Birley. 
ex capo dell'universita « bian-
ca > di Witwatersrand. e « "-1-
laboratore » del regime razzi-
sta rhodesiano. II caso Dut
schke ha d'altro canto ridato 
vita ad un vasto movimento 
di protesta sui terreno delle 
liberta civili. deirautodetermi-

Al Museo« Pushkin » 

Impressionist! 
francesi 
a Mosca 

MOSCA. 3. 
Si e aperta oggi a Mosca una 

esposizione di pitture degli im-
pressionisti francesi prestate da 
raccolte del Louvre e di altri 
musei francesi. 

L'espostzione. organizzata kx 
due sale e nella colonnata del 
museo c Pushkin >. comprende 
107 opere che illustrano le fonti 
dell'impressiorasmo. la varieta 
dei modi pittorici dei rappresen-
tanti di questa tendenza e le 
loro maggiori creazioni. 

Nell'inaugurare la mostra. il 
ministro della Cultura dell'URSS 
Ekaterina Furtzeva ha dichia-
rato che mai come in questi ul-
timi anni la cooperazione cultu-
rale franco-sovietica era stata 
tanto vasta e fruttuosa: ed ha 
espresso a tale riguardo la sua 
riconoscenza al go\'«mo france
se. 

La pittura degli impressionisti 
gode di una antica e profonda 
simpatia nell'URSS. Grazie agli 
sforzi dei collezionisti russi de
gli inizi del XX secolo, nei mu
sei di Mosca e di Leningrado si 
conservano splendide raccolte 
della pittura francese di quel-
l'epoca. 

nazione e del controllo de-
mocratico dell'universita. La 
campagna si riaccende sotto 
i conservatori quando piu for
te e diretta si fa sentire la 
repressione attraverso la sor-
veglianza poliziesca, le provo-
cazioni. le condanne della ma-
gistratura. 

Dai tempi dello scandalo 
dell'universita di Warwick la 
faccenda delle « schedature po
litiche* si trascina un po' in 
tutti gli atenei dove - l i e 
scoperto — la pratica di re
gistrar nei minimi dettagli 
I'attivita degli studenti e in-
valsa ormai da anni. E* un 
metodo che ha sempre uti-
lizzato il - rapporto confiden-
ziale ». « la raccomandazione » 
o il suo contrario per pro-
muovere o bloccare la carrie-
ra post-universitaria del gio-
vane laureate Non e solo la 
university « n*'ova » di War
wick (patrocinata e sovven-
zionata dalla grande industria 
di Coventry) ma anche i vec-
chi centri « lib^ ali » come ox
ford e Cambridge che appli-
cano una silenziosa discrimi-
nazione contro gli esponenti 
delle av~ .guardie politiche. 
Del resto. se je ne fosse bi-
sogno. proprio l'episodio del
la mor.i tura poliziesca per 
espellere Dutcchke dimostra 
quali siano i mezzi che ven-
gono correntemente adopera-
ti: registrazione di conversa
zioni telefoniche, delazioni, 
agenti segreti. confidents ec-
cetera. Ora a Cambridge en-
trera in funzione anche _ una 
calcolatrice elettronica gigan-
te dove verranno registrate 
tutte le informazioni disponi-
bili sulla massa degli studen
ti: un « archivio della memo-
ria> che aiutera le autorita 
accademiche, la polizia e il 
governo a somministrare con 
maggiore durezza la cdisci-
plina >. 

E' dalTinizio dell'anno scor
so che gli students di Cam
bridge conducono una dura 
lotta contro il prevalere di 
una linea coercitiva che k ad 
esempio costata la galera a 
sei studenti implicati nell'c af-
fare della Grecia>, una di-
mostrazione diretta contro la 
scandalosa condotta di una 
parte del corpo accademico 
che aveva organizzato un ri-
cevimento in onore del regime 
dei colonnelli. Malgrado le vi-
vacissime reazioni dell'opinio-
ne pubblica democratica, gli 
studenti incriminati dalla po
lizia vennero condannati dal 
tribunale e severe pene de-
tentive e ad un periodo di 
c rieducazione > in un rifor-
matorio. 

Questo e l'attacco su larga 
scala che il movimento stu-
dentesco inglese deve ora 
fronteggiare. L'assalto k tanto 
piu forte quanto piu gravi si 
vanno rivelando le contraddi
zioni di un sistema educati-
vo che — sotto' rapparente 
calma — tradisce una fonda-
mentale incertezza proprio sui 

terreno della funzionalita, e 
dell'efficienza. 

Antonio Bronda 

Gli operai veneti impegnati nella lotta per difendere I'integritd psicofisica 

IL FLU0R0: UN AnACCO C0NTINU0 ALLA SALUTE 
Le richieste presentate alle Sava di Porto Marghera legano la questione a quelle dell'ambiente e degli organic! - Dalla conoscenza alia volonta di lotta - «Yogliamo indagini 
mediche » - II libretto sanitario personale come strumento di controllo - Legame con gli inquinamenti esterni alle aziende - i contenuti della riforma sanitaria si fanno concreti 

Dal Bistro IBTUIO 
VENEZIA, febbrato 

Da novembre. una grossa 
vertenza sindacale e aperta 
alle due SAVA (SAVA-allumi-
na e SAVA-alluminio) di Por
to Marghera. I lavoratori han
no posto infatti alcune richie
ste che investono direttamen-
te rorganizzazione produttiva: 
Tambiente di lavoro e gli or
ganic! di reparto. La stona 
degli organici e ormai vec
chia. La loro precarieta fa 
parte della «normalite» 
aziendale. Mai che le squad re 
siano al completo. Quasi ine-
sistente il rispetto dei «ripo-
si» e delle festivita. 

Poire il problema degli or
ganici vuol dire quindi porre 
quello dei livelli di occupazio
ne, che vanno allargati se non 
si vuol costringere t lavorato
ri ad un sovraccarico perma
nente, ad un logorio psico-fi-
sico alia lunga insopportabile 
Ed ecco che anche in tal mo-
do viene a porsi la questione 
della salute, della tutela in 
fabbrica. 

La questione e affrontau 
esplicitamente nell'altro pun-
to fondamentale della piatta-
forma rivendicativa delle SA
VA: quello dell'ambiente e 
dell'abollzione delle pagne di 
classe. Le pagne di classe so
no un antico primato delle 
Sava, ed esse fra 1'altro sono 
proprio collegate all'amblente 

dt lavoro: quanto piu e duro. 
tanto piu si guadagna. Ma i 
lavoratori non vogliono piu 
mettere a repentaglio la pro
pria salute per quattro soldi. 
Vogliono lavorare senza cor-
rere il rischio di accorciarsi 
I'esistenza. 

Alia SAVA-alluminio (come 
negli altri stabilimenti del set-
tore a Porto Marghera. i piu 
importanti d'ltalia) la produ 
zione e basata su un processo 
elettrolitico. I reparti sono 
percorsi da sbarre metalliche 
cariche di elettricita ad alto 
voltaggio. Tutto l'ambiente e 
immerso in un campo ma-
gnetico. 

«Succede — ci spiega sor-
ridendo un operaio — che se 
ti scappa di mano una chia-
ve inglese che pud pesare an
che tre etti, invece che cade-
re per terra la vedi salire 
verso I'alto! Non e pensabile 
che un organismo umano che 
per otto ore al giomo. e per 
anni e anni, vive in un am 
biente simile, non subisca del 
le conseguenze. Nessuno perd 
le ha mai volute accertare 
Tuttavia not sappiamo che do
po qualche anno di questo la
voro si indebolisce la circola-
zione sanguigna ai piedi. si 
fatica a camminare, ci vengo-
no le vene varicose». 

I modern! process! di produ
zione deU'allumlnio richiedono 
potenze elettriche sempre 
maggiori e l'lmpiego in qu*n-

tita crescent! di floruri per ac
celerate le fusioni. Nel repar
to forni i'intensita del campo 
magnetico e tale da bloccare 
I'orologio elettrico. E il pro
blema dei fumi. delle mici-
diali esalazioni di fluoro, il 
quale provoca la decalcifica-
zione delle ossa. i'invecchia 
mento precoce. presenta or
mai aspetti drammatici nelle 
fabbriche. e fuori delle fab
briche. giacche i fumi a Porto 
Marghera vengono liberati na 
turalmente nell'atmosfera (gli 
impianti di filtraggio e di ab-
battimento sono una eccezio-
ne) affidando solo alle cor-
renti d'aria il compito di di-
sperderli. 

Alcune analisl compiute su 
operai delle SAVA con una 
diversa anzianita di fabbrica 
hanno tutte rilevato tassi mol 
to alti di fluoro nelle urine 
E piu alti in operai con mi 
nore anzianita, ma che lavo 
rano ai forni d imaggior po-
tenza, nello stabillmento piu 
modemo. « Essere condannati 
a lavorare permanentemente 
ai forni, in queste condisionl, 
vuol dire dawero accorciarsi 
la vita — affermano gli ope
rai —; difficilmente ormai da 
nol si arriva all'eta della pen 
sione ». 

La cosclenza di non potei 

tnu sublre passivamente siml-
i condlzioni si va perclo ge-

nerallzzando, dlventa volonta 
dl lotta, Quelli delle SAVA 

nanno posto una rivendicazio
ne precisa: la creazione di un 
organismo di controllo sulla 
salute e sull'ambiente che sia 
tutto di nomina operaia e pos-
sa autonomamente operare al-
1'interno della fabbnea. I la
voratori hanno alcune idee 
molto chiare: «Vogliamo eli-
minare nella massima misura 
possibile tutti i fattori di noci-
vita Chiediamo di poter svol-
gere delle indagini mediche e 
tecniche a tappeto. ovunque 
noi lavoratori avverUamo dei 
fatton di nocivita ». 

Lo strumento di controllo In 
mano alio stesso lavoratore 
per seguire passo passo nel 
tempo le propne condizioni di 
salute e il libretto sanitario 
personale. Di questa innova-
zione si sente ormai par la re 
con insistenza non solo a Mar 
ghera. ma anche in fabbriche 
di Padova, a Conegliano, nel 
Vicentino. La conquista. anco
ra parziale ma ugual mente si 
gnificativa. se si pensa alia si
tuazione del passato, della 
Commissione paritetica per il 
controllo della salute e gia un 
fatto compiuto alia Mira-Lan-
za dl Dolo, in alcuni reparti 
del Petrolchlmico di Marghe
ra e altrove. 

Da ognl parte del Veneto ci 
sono fabbriche grandi e pic-
cole che si rivolgono all'Isti-
tuto dl mediclna del lavoro 
dell'universita dl Padova o a 
medlci di flducla del sindaca

ti, per avViare indagini e con-
trolli. La contestazione del 
medico di fabbrica, dell'ineffi 
cienza programmatica del-
I'ENPL degli ufficiaii sanitari 
comunali e provincial! ai qua
li spetterebbe verificare il ri
spetto di fondamentali norme 
di tutela dell'igiene da parte 
delle Industrie, si va genera 
lizzando 

Si deve all'azione dei sinda 
cati se la Provincia di Vicen 
za ha promosso un'indagme 
sugii inquinamenti dei corsl 
d'acqua nella zona di Arzi-
gnano e nella valle del Chiam-
po, dove le innumerevoli con 
eerie e le cave di marmo han
no create situazioni veramen 
te allarmanti. Lo scarico di 
liquame inquinante e giunto a 
far sentire le sue conseguenze 
fino a Lonigo. decine di chi 
lometn piu a valle. Purtroppc 
ramministrazione provinciale 
afferma di poter intervenire 
solo per la tutela del patri 
monlo ittico: cioe dove l'in-
quinamento dell'acqua awele-
na solo i pesci. Delle persone 
non puo interessarsi. 

E' chiaro che 1'aztone puA 
avere successo solo se parte 
dalle fonti stesse di inquina 
mento. cioe dall'intemo delle 
fabbriche COIL, CISL e UIL 
hanno promosso unitariamente 
nelle scorse settlmane assem
blee operate In una clnquan-
tlna di Industrie conciarie per 
lnuuara a dUcutera 11 proble

ma, che presenta aspetti gra-
vissimi sia per la nocivitA 
delle materie prime Impiega-
te, sia per 1'assoluta mancan
za — nella maggior parte dei 
cast — di misure di tutela del
la salute dei lavoratori. An
che qui, la richiesta di fondo 
e analogs a quella presentata 
alle SAVA; rappresentanze 
operaie (riconosciute dallo Sta-
tuto dei dintti) in cui siano 
insenti tecnici e specialist! 
per accertare le condizioni di 
ambiente e di salute e pro-
pongano i prowedimentl ne-
cessari. 

Non e certo il caso di fare 
del facile tnonfalismo sui mo
vimento in corso nelle fabbri
che del Veneto attorno ai te
mi della salute. Si tratta di 
una problematica nuova, sulla 
quale deve maturare I'espe-
rienza della classe operaia. II 
movimento appare comunque 
in espansione continua. e si 
presenta come un fenomeno 
autenticamente di base, Esso 
nasoe da] vivo, dalla presa di 
coscienza degli operai che sul 
tenia della salute si combat 
u* una battaglia fondamentale 
nor solo per difendere la per-
sonalita e rintegrita dell'uo-
mo-lavoratore, ma per nuovi 
rapporti di potere nella fabbri
ca e nella societa. 

Uno degli aspetti piu inte-
ressanti dl questo procasso e 
che esso coinvolge in un nuovo 
rapporto democratlco con la 

classe operaia un numero cre-
scente di medici. 

E i sindacati? I sindacati 
sono ben dentro al movimento. 
Si pud anzi dire che di esso i 
sindacati stanno diventando il 
centro unificatore, I! primo 
impulso su scala regionale — 
dopo le prime singole espe-
rienze aziendali — e venuto 
dal convegno unitario del mar-
zo scorso a Marghera indetto 
da CGIL, CISL e UIL. A quel 
convegno e stata posta con 
forza la necessita di prendere 
coscienza che la causa della 
maggioranza delle malattie at-
tiali sono da ricercarsi nello 
ambiente (un ambiente creato 
a misura delle esigenze del 
profitto) in cui si lavora e si 
vive. 

Da qui la necessita, da par
te dei lavoratori, di negare 
qualsiasi delega ad altri (sin-
grli specialisti o istitutl) nel 
compito decisivo di domina-
re Tambiente e di modificar-
(O a misura dell'uomo: questo 
i! senso che si vuol dare al
l'azione per la riforma sanita
ria e per la creazione del 
servizio sanitario nazionale. 
Qualcosa che nasca cioe dal-
1 intervento dlretto e dalla lot
ta del lavoratori, a partira 
dall'intemo della fabbrica, e 
che dai lavoratori sia perma-
nentemente gesUto. 

Mario Pats! 


