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Entro i l 15 marzo i l governo dovra presentare la legge in Parlamento 

FASE DECISIVA PER LA SANITA 
II PCI ha definito le sue proposte 
per il Servizio sanitario nazionale 
Deciso rifiuto di ogni espediente che eluda una vera riforma - II valore primario della prevenzione - Riconoscere piena potest^ 
alle Region! - L'iinit& sanitaria locale dovra essere un servizio del Comune - II valore della partecipazione dei cittadini per 
affermare una medicina nuova - Rivedere radicalmente la legge ospedaliera - II rapporto tra medici e servizio sanitario 

Le poslzionl del PCI sulla 
riforma sanitaria sono state 
enunciate In un documento 
che rlflette le conclusion! cul, 
su tale questlone, e pervenu-
ta la recente rlunlone nazio
nale lndetta dal partito a Ro
ma. Si tratta di un documen
to quanto mal necessarlo e 
attuale. Entro il 15 marzo il 
governo si e lmpegnato a pre
sentare al parlamento un or-
ganlco dlsegno di legge. Clb 
costringera le forze antlrlfor-
mlste ad usclre alio rcoper-
to e le forze favorevoll alia 
riforma a dire concretamon-
te come la vogllono. 

Negll incontrl con i slndaca-
ti 11 governo ha dovuto i r 
cettare alcunl principi fonda-
mentall slno a poco tempo fa 
sostenutl soltanto dalle forze 
politiche di sinistra e dalla 
CGIL: sostituzione dell'ordlna-
mento sanitario attuale con 
un servizio nazionale che ga-
rantlsca prestazlonl sanitarie 
global! dl prevenzione, cura 
e rlabilitazione ad eguali li
ve! li ed in forma gratuita a 
tutti I cittadini, procedendo 
alia soppresslone delle mutue 
e di tutti gli altrl enti sanltari 
e passando la spesa sanitaria 
a totale carloo dello Stato. 

Tuttavia il dlsegno di legge 
del governo si preannuncia 
irto di gravl contraddizioni. 
II PCI — afferma il docu
mento — non ammettera esoe-
dienti elusivl dl una vera ri
forma la quale non potra ave-
re caratteri settoriali ma do
vra saidarsi con le altre rl-
forme (casa, assetto del terri-
torlo, trasporti, asslstenza, 
scuola, tasse) ed essere quln-
di componente irrinunclabile 
dl un modo nuovo di svilup-
po economlco. 

Prevenzione 

L'attuazlone del dettato co-
stituzlonale che attribuisce al
io Stato il complto di tutela 
della salute va Inteso non so
lo come impegno d. asslcurare 
a tutti 1 cittadini il piu alto 
ed uniforme livello di asslsten
za sanitaria, ma prima anco-
ra ed in misura prevalente 
come obbligo dello Stato di 
intervenire nelle forme idonee 
per prevenire l'insorgenza del
le malattie. Pereib il Servi
zio sanitario nazionale dovra 
aveva come compito priori-
tario il dovere di intervenire 
per modiflcare l'ambiente in-
quinato da noclvita, a comln-
clare dall'amblente di lavoro. 

Gli organi principall di at-
tuazione dl questl compitl deb-
bono essere le Regionl, alle 
quali va attribuita la plena 
e completa potesta legislati-
va su tutta la materia sanita
ria a norma dell'art. 117 del-
ia Costituzlone. Le funzioni 
legislative central! dovranno 
Umitarsi a dettare norme di 
carattere fondamentale. la-
sciando alle Regionl compe-
tenze normative integrative. 
come dispone l"ultimo comma 
deH'art. 117 della Costituzlone. 
Alle Region! competeranno al-
tresl tutte le funzioni amml-
nistrative relative alia mate
ria sanitaria in cui hanno 
competenza legislativa, e talf 
funzioni amministrative saran-
no di norma esercitate dele-
gandole al Comuni o Consor-
zi di Comuni. 

L'unifa sanitaria locale 

L'unita sanitaria locale e il 
complesso di servizi attraver-
so cui il Comune (o Consor-
zio di Comuni) dovra realiz-
zare tutti i compitt del Ser
vizio sanitario nazionale, nel 
suo territorio. II potere dl 
esercitare il controllo e di 
emettere ordinanze concernen 
ti disposizioni, limiti, vincoli 
o ingiunzioni per la tutela 
della salute, dovra essere at-
tribuito dalla legge a! Co
muni (o Consorzio dl Comu
ni, la cul natura giuridica do
vra essere definita dalla leg
ge stessa). La gestione della 
Unita sanitaria locale sara 
attuata dal Comune 'o Con
sorzio) con il concorso del 
Comitato sanitario locale qua
le organo di partecipazione 
de?li utenti. 

Partecipazione 

alia gestione 

La presenza e la funzione 
degll organi di partecipazio
ne dei cittadini sara ripetu-
ta e articoiata nel Iivein in 
temi dellTJSL flno a forme di 
controllo assembleare nel 
quartiere (medico residerte) 
Questa partecipazione t» 1.1 col-
locazione paritaria tra cittadl 
ni s operatori sanitari dovra 
assolvere una funzione Impor
tan t pr-i nxifilicaro r<idiea; 
mente la medirina odierna la 
SUa «'\n,,,/.,«.ii • v c i s t i ,n b • tl.l 
turn delie funzioni di inter-
VP:it». i:»-\ f i n • (Mir.it*. e 
riabilitativo, verso la pritira 
de.i.'i IIK duina di imip »• en 
mlnandu ogni carattere roei 
(antii* dvu «.rdiii.in)fi>io e ael 
le funzioni degl* opera tun sa-
nitari A Nile s><»pi, >,i-ii dj 
grande lmporuonza che ia di 
rezione tecnica dell'US'_ sia 
retlizzata in forme collegiall 
con organisml di carattere 

elettlvo da parte dl tutti gli 
operatori sanltari (meoioi e 
non medici) e che, quando ne-
cessarlo, una rappresentanza 
dell'organo dl direzione tecni. 
ca sia presente ai lavori del 
Comitato sanitario locale e vi-
ceversa. 

Ospedali 

Un danno grave e stato ar-
recato alia salute degli italia-
ni con la separazione esis'en-
te tra presidi sanltari di base 
ed ospedali, questi ultiml con 
cepitl come enti autonoml e 
per ci6 ridotti a strumenti 
clientelari e di sottogoverno. 
Si rende quindi necessaria la 
radicale revlsione della legge 
ospedaliera, con la soppres-
sione degli enti ospedalleri, 
la eliminazione delle camere 
a pagamento, della retta e 
della stessa classificazione de
gli ospedali che devono essere 
definitl dal piano sanitario del-
la Regione, integratl nei ser
vizi delle USL e gestitl da 
queste ultime . 

Da rifiutare inoltre la tra-
sformazione in enti ospedalleri 
degli ospedali pslchiatrici. La 
llnea da seguire in questo set-
tore e invece quella enuncia-
ta dal convegno di Reggio 
Emilia che prevedt il supera-
mento graduate del manico-
mi (compresi quelli delle ope-
re pie) col trasferimento dei 
compiti di tutela della salute 
mentale nelle USL medlante 
strutture aperte indirizzate al 
reinserimento sociale del sof-
ferenti di disturb! del corn-
portamento. 

Operatori sanitari 
II rapporto di lavoro degll 

operator! sanitari con il Servi. 
zio dovra essere regolato da 
un unico accordo sindacale 11-
beramente contrattato tra la 
rappresentanza nazionale sin
dacale dei lavoratori e la rap
presentanza delle Regioni. Gil 
operatori sanitari saranno In-
quadrati in ruoli regional! e 
svolgeranno la loro attivita al
le dipendenze delle USL e 
degli altri servizi. L'accordo 
nazionale dovra stabilire rap
port! funzionali e non gerar-
chici tra i vari livelll di re-
sponsabillta. Tendenzialmente, 
entro un certo numero di an-
ni, l'accordo nazionale dovra 
fissare l'obbligo per tutti gli 
operatori sanitari dl un rap
porto di dipendenza dal Ser
vizio, a tempo pieno, con di-
vieto di ogni forma di eserci-
zio della professione privata. 
Ai dipendenti dagli attuali or
ganism! ; nitari, a qualun-
que categoria appartengano, 
dovranno essere assicurati nel 
Servizio i diritti aciulsiti, in-
dipendentemente dalle funzio
ni che andranno ad assumere. 

II medico di tipo nuovo do
vra essere formato da un nuo
vo ordinamento degli studi dl 
medicina nel quale entrl una 
importante collaborazione del 

Servizio e della Regione, so-
prattutto con lo scopo di le-
gare la didattica e la ricer-
ca alle reali condizioni am-
bientali di vita e di lavoro 
esistenti nella nostra societa. 
La formazione d! un operato-
re sanitario di tipo nuovo e 
inoltre legata ad una profonda 
riforma del modo di produzio. 
ne e distribuzione dei farma-
ci, data la gravita della spin-
ta di degenerazione mercan
tile impres- a dall'industria 
farmaceutica sui medici e sul 
sistema sanitario attuale. 

I farmaci 
L'obiettivo di prospettiva 

che il Servizio Sanitario na
zionale deve porsl e la realiz-
zazione della produzione far
maceutica ad opera esclusiva-
mente dello Stato per la evi-
dente inconcillabilita tra la 
funzione sociale del medicina-
le e la sua produzione priva
ta. La richiesta di naziona-
lizzazione e dunque giusta e 
valida. purche risulti chiaro 
che essa non slgnifica espro-
prio con mdennizzo di tutte 
le aziende produttrici di far
maci ma passaggio alio Stato 
del solo numero rtstretto di 
imprese che il Servizio giudi-
chera occorrenti alia fomitu-
ra di medicinal! di cui il paese 
deve disporre. 

Nell'immediato. come fase 
di passaggio verso un tale re
gime. e opportuna la costitu-
zione di una azienda dl Stato 
in termini analoghi a quelli 
proposti dal PSI, in modo che 
essa sia Tunica fornitnce del 
Servizio. Il regime brevettuale 
prooosto dal governo non solo 
e da giudicarsi estraneo a 
quc t j nbiettivi. mn noclvo 
perche strumento dl rafforza-
mento del regime monopoli 
stico esistente. Lo Stato dovra 
inverr difender* I'azione che 
dovra essere condotta dalla 
sua az'onda imponenrlo il di-
vieto di qualsiasi forma dl 
p-opaeanda piibblinta e pro 
mozione delle -'endite. La stes
sa anrnfin statale dovrt cu
rare la distribuzione del far-
maro, utili^zando soprattutto 
le farmacie :omunali e quel
le che le USL desiderano di 
istitulre. 

Questo prognjnma dovra 

completarsl con la definizione 
di plant statali di sviluppo 
della ricerca e del relativi fi-
nanziamenti. In questo quadro 
si rende urgente la riforma 
dell'Istituto superiore dl sani-
ta fondata sulla sua gestione 
democratica e da collegamen-
ti dlrettl con le strutture dl 
base del Servizio, in pnmo 
luogo con i laboratori di lgie-
ne e profilassi delle Province. 

Organi centrali 

Al vertice del Servizio do
vra operare, sotto la presi-
denza del mimstro della Sa-
nita, il Comitate sanitario na
zionale compoato di due rap-
presentanti di ciascuna regio
ne e di un 'ideguato numero 
di esperti delle principali di
scipline sanitarie. Tale comi
tato operera essenzialmente 
come organo di iniziativa, ri-
manendo chiaro che in ma
teria di programmazione e in
vestment! deliberera 11 parla
mento. II ^omitato si pronun-
cera inoltre sui regolamenti 
di igiene ambientale. sulla ri
cerca scientifica e sulla pro
duzione dei farmaci. 

Di conseguenza, parallela-
mente al trasferimento alle 
Regioni dei do .a poteri, tut
ti gli enti e istituti mutuali-
stlci, assieme agli altri enti 
pubblici che svolgono attivita 
sanitaria, gli uffici dei medici 
provinciali dovranno essere 
aboliti, mentre gli ispettoratl 
del lavoro dovranno passare 
alle Regioni. IA legge istituti-
va del ministero della Sanita 
va soppressa e il ministero ri-
strutturato nel termini occor
renti affinche serva esclusiva-
mente alia esecuzione delle di-
sposizioni del Servizio. 

Tempi di attuazione 
L'attuazlone della riforma 

deve vedere al primo posto, 
con precedenza assoluta su 
ogni altro momento. la costi-
tuzione delle Unita sanitarie 
locali e la redazlone dei piani 
sanitari delle Regioni. Assie
me a clb e di essenziale lm
portanza la definizione di un 
termine di tempo (a brevissi-
ma scadenza dopo la crea-
zione delle USL) entro cui le 
prestazioni sanitarie di pre
venzione. cu«-a ' riabilitazione 
siano estese alia totalita dei 
cittadini. 

Grave atto autoritario del presidente 

Si acuisce la lotta 
air Istituto tumori 

II prof. Riolo chiama la polizia - Istituto 
statale o regionale? - Ignorati i sindacati 

La posizione del gruppo comunista 

Situazione tesa all'istituto per lo studio e la cura del tumori 
« Regina Elena » di Roma. II personale ha esteso I'occupazione da
gli uffici a tutto I'ospedale. pur garantendo il regolare funziona-
mento dei servizi. Questo impegno a non creare alcun disagio ai 
ricoverati, ha indotto il presidente. prof. Riolo, a desistere dallo 
sconsiderato proposito di chiamare la polizia. Cid e avvenuto, 
tuttavia. all'istituto dermosifilopatico < S. Gallicano > — che assie
me al < Regina Elena » costituisce un unico complesso ospedaliero. 
dove il prof. Riolo si e rifugiato sotto la protezione dei militari. 

Quali sono i motivi di questa aspra vertenza? Da tempo, con la 
nascita delle Regioni e 1'awicinarsi della riforma sanitaria, il 
personale dei due istituti aveva posto il problems della colloca-
zione nuova da dare al € Regina Elena > e al «S. Gallicano >. 
Soprattutto per 11 primo istituto il discorso diventa di grande ri-
Iievo se si pensa all'incidenza crescente delle malattie tumorali. 
all'alta mortalita esistente in Italia (circa 100 000 persone muoiono 
di cancro ogni anno, circa 7-8.000 nella sola regione laziale). Una 
malattia sociale di fronte alia quale esiste un vuoto pressoche 
assoluto. 

Si pongono. quindi. esigenze diverse: di potenziamento. di qua-
lificazione. di stabitita del personale. di democraticita nella gestione 
dei servizi riconoscendo a tutto il personale sanitario, medico e 
non medico, una funzione non subalterna. I tre sindacati del per
sonate non medico si sono pronunciati per il passaggio dei due 
istituti alia Regione: creare, cioe, due ospedali regional!, specia-
lizzati. per i tumori il < Regina Elena >. per le malattie della pelle 
e veneree il « S. Gallicano». 

Questo orientamento parte da due motivaziom: innanzitutto 
perche l lavoratori avrebbero una controparte democratica, la 
Regione. e non una commissione di tutela burocratica (che ha 
bloccato 1'applicazione dei nuovi accordi economici e normativi 
determinando l'agitazione); inoltre. perche. di fatto, i due istituti 
non hanno assolto una funzione di ricerca ma prevalrntemente 
di ricovero e cura e quindi rientrano sotto i poteri della Regione. 
Da rilevare. tra 1'altro. che anche il sindacato che comprende i 

ricercatori dell'istituto. assieme all'ANAAO. hanno ieri accolto que
sta tesi. 

II presidente Riolo. riferendo le decision) del ministro Marlotti. 
ha invece comunicato che i due istituti dovranno avere carattere 
scientifico sotto il diretto controllo della Sanita: per la cura dei 
tumori sara costruito un nuovo grande ospedale. Una posizione. 
come si vede. rigida e autoritaria da cui traspaiono preoccupa-
zioni di potere. 

Una posizione chiara e responsabile e stata presa dal gruppo 
consiliare comunista che si e posto a disposizione dei lavoratori 
ed ha chiesto alia commissione sanita della Regione di esaminare 
a fondo la situazione escludendo ogni soluzione precipitosa. O 
problema della ricerca sui tumori e un problema troppo impor
tante per essere liquidato con decisioni umlaterall e interessate. 
Intanto sia riconosciuto ai lavoratori l'accordo economico con la 
corresponsione immediata di tutte le spettanze di cui hanno diritto. 

c t. 

L'iniziativa politico dei comunisti in Sardegna 

Cagliari: lotte di massa 
e sviluppo del Partito 

II capoluogo e lo specchio del f allimento del «Piano di rinascita* 
La « cintura rossa » - II dibattito nelle sezioni - La situazione 

alia Rumianca - Successi nel tesseramento 

12 morti in Giappone Un grave Incl-
dente e avve

nuto ieri nel distretto glapponese dl Yamasci, presso la citta 
dl Fujlyoshida, dove un treno e deragliato a causa di uno 
scambio difettoso. Dopo essere uscito dai blnarl, II convoglio, 
della c Fuji Kyuko Railway » e preclpitato per alcune declne 
di mefri nella scarpata laterale. Dalle lamlere contorfe sono 
stall trafti flnora dodici cadaver!, mentre altri 72 passeggerl 
sono rlmastl feriti in maniera piu o meno grave. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 4 

Cagliari 6 lo specchio del fal-
limento del Piano di Rinasci-
ta: come lo e il suo Campida-
no: e come lo sono la Trexen-
ta, il Sulcis. il Sarrabus. flno 
al deserto di Villasalto e Ca-
stiadas. 

Intorno a Cagliari, si sten-
dono vaste lande desolate e 
quasi senza uomini vahdi, ma 
sono anche sorte illcune di quel
le «cattedrali nel deserto» 
che. nell'intenzione dei gover-
nanti di centro-sinistra. avreb
bero dovuto risolvere la cr.si 
endenuoa dell'economia ISOIJ 
na. Esse sono attorniate da un 
retroterra contadino privo di 
infrastrutture. con uomini sem-
pre meno numerosi (40 per cen
to gli emigrati!) che lavorano 
campi senza canali di irrigazio 
ne. L'acqua per le campagne 
sarde v:ene pornpata dalla Sa
ras, dalla Rumianca. da altri 
stabilimenti. 

II rapporto agricoltura-indu-
stria si 6 sempre risotto in una 
fuga dei giovani dalle campagne 
verso la citta. alia ricerca di 
un posto in fabbrica. Cid crea 
nuove masse di disoccupati. La 
Petrolchimica. infatti. assorbe 
una grande quantita di denaro 
dalla Regione senza perd tra-
durlo in posti di lavoro. 

Un esempio? La Rumianca 
nel 1968. con 18 miliarrii e 210 
milioni di fatturato. aveva 1.175 
dipendenti: nel 1969. con 23 mi-
liardi e 967 milioni di fatturato. 
era scesa a 983 dipendenti. Lo 
sfruttamento e la ranlna pro-
cedono di pari passo. ed au-
mentano sempre. Rovelli ha 
investito alle porte di Cagliari 
55 miliardi: 15 di contributo a 
fondo perduto. 34 di mutuo 
agevolato, appena 6 di tasca 
propria. Una fabbrica. insomnia, 
quasi regalata dal potere pub-
blico. e che, agli inizi del "71. 
occupa appena 650 operai. dei 
quali solo una parte sono sardi. 

La presa di coscienza di que
sto sistema di sfruttamento, 
che succhia denaro dalla Re
gione e dallo Stato per poi tra-
sformarlo in bassa occupazio-
ne e sLslematlca repressione, 
ha indubbiamente contribuito a 
creare una nuova leva di mili-
tanti DOlitid. 

L'intero circondario cagliari-
tano — con il 38 per cento dei 
voti al PCI nelle ultime elezio-
ni amministrative. con la con-
quista di ben 15 comuni da par* 
te delle sinistre unite — costi
tuisce una vera e propria « cin
tura rossa >, che preme sulla 
struttura urbana burocratica 

Teppisti messi in fuga al quartiere Flaminio a Roma 

Respinta dai giovani democratici 
un' aggressione fascista all' UISP 

Cacciati a calci mentre tentavano di penetrare in un circolo dell'assocla-
zione sportiva democratica - Scandaloso comportamento della polizia 
che. awertita con ore di anticipo della provocazione-, non ha ritenuto 

opportuno intervenire per individuare ed arrestare i responsabili 

Nel cantiere in Svizzera morirono 88 operai 

Mattmark: i colpevoli esistono 

VISP (Sviz/era>. 4. 
Ci sono voluti cinque anni di Indagini per far 

dichiarare ad un giudice istruttore svlttero che, 
forse, « vi sono altmtnli sufficltnti per procedere 
in relazion* al crollo della diga dl Mattmark a. 
Nella tragedia, come e noto, rimasero ucclsi I t 
operai la magglorama del quail emlgrantl Ita
lian!. Fu nel 1945 (esattamente II 3 agosto) che 
la parte termlnalo del ghlacclalo Allalln si stacc6 
improvvlsamente stppellendo le baracche dove 
dormlvane I lavoratori addettl alia dlga, selto 

migliaia di tonnellate dl ghiaccio e pietre. 
II giudice istruttore dl Vlip, ha dlchlarato di 

avere informato dlclassette funtlonari e tecnlcl 
che lavoravano al progetto Mattmark che • sem-
brano estervl element! sufficient! per una ailo-
ne penale contro dl loro ». II giudice, comunque, 
ha agglunto che la vlcenda potra avere ulterior) 
svlluppl solo te la procura decider* dl accusara 
formalmente I « sospettatl ». 

NELLA FOTO: II cantlora dl Mattmark ••polio 
dalla valanga. 

La teppa fascists ieri sera ha 
ricevuto una dura lezione da un 
gruppo di giovani lavoratori che 
si trovavano nei pressi del cir
colo UISP in piazza Perin del 
Vaga. al Flaminio. Presentatisi 
con mazze di ferro e caschi. gri-
dando inni fascisti. i loschi ft-
guri hanno tentato di aggredire, 
sotto gli occhi di alcuni poli-
ziotti. i giovani democratici che 
stavano per entrare ne! circolo. 
I fascist! sono stati messi *n 
fuga due volte: prima proprio 
davanti la sede dell'UISP e poi 
quando hanno tentato di assali-
re i compagni alle soalle. In 
tutta questa scandalosa vicen-
da un ruolo importante ha gk> 
cato ancora una volta la poi: 
zia che. awertita fin dalle nri-
me ore del pomonggio di una 
e\entua!e provocazione (che del 
resto i fascisti avevano prean 
nunciato con un volantino). non 
ha ntenuto epportuno interveni
re so non quando i mascalzoni 
erano gia stati respinti. In pra 
tica. ancora una vo'ta. i poh-
ziotti hanno favonto I'azione 
tepn^tica. nfiutand<^i di iden-
tificare ed arrestare i colpe 
voli. 

Comunque. segnaliamo noi al-
l'ufricio Do'itico della questura 
c alia magistratura i nomi dei 
figun che hanno guidato 1'as 
salto contro i democratici. Si 
tratta di certo Rosci. segretario 
della sezione del MSI di via 
Luca Signorclh. e di certo Dad 
dio. riconosciuti entrambi da nu
merosi abitanti del quartiere e 
tristemente noti al Flaminio per 
le continue provocazioni che 
hanno mc&so in atto in questj 
ultimi tempi nel quartiere. Da 
altra parte, se solo avessero 
voluto. i tre agenti che hanno 
assistito fin dall'inizio all'at; 
gressione avrebbero potuto iden 
ti flea re personalmente i teppisti. 

I] gran'ssimo epusodio e acca-
duto ieri sera verso le 19. I 
fascist! Hn dalla mattina ave-
vano diffuso per tutto il quar
tiere un volantlno che, tra l'al-
tro, affermava: < Gloved! 4, ort 

18$) tutti nei locali della se
zione Flaminio per dimostrare 
con la nostra presenza che il 
Quartiere Flaminio non sard mai 
campo libera ver la violenza co
munista ». Inoltre. nei giorni 
scorsi, gli stessi teppisti. sem
pre senza che la polizia si de-
cidesse ad intervenire. aveva-
no tappezzato i muri del quar
tiere con scritte fasciste. 

Quando i loschi figuri si sono 
presentati a piazza Perin del 
Vaga. i compagni li hanno re
spinti mentre tentavano di met-
tere piede nel cortile del palaz-
zo dove ha sede il circolo. Su-
bito dopo. alcuni giovani demo
cratici hanno ragziunto l'auto 
delia r*oliyia chr <;; trovava sul
la oiazza ed hanno nuovamente 
chiesto Tintervento legli agen 
ti nor individuare e arrestare i 
colpevoli. Anche questa volta. 
la denuncia dei nostri compa
gni non e servita a nulla. I po-
luiotti hanno assicurato che ci 
avrebbero D^r^ato loro. Invece. 
dopo pochi minuti i teopisti so
no ncomparsi aggirando alle 

Venezia: sciopero 
dei portuoli contro 

la visifo 
di Almiranfe 

VENEZLA, 4 
I lavoratori del porto di Ve

nezia e deH'aeroporto c Marco 
Polo» di Tessera hanno pro-
clamato lo stato di agitazione 
in seguito all'annunciata visita 
a Venezia di Almirante. che 
domenica prossima dovrebbe 
inaugurare una sezione del MSI 
al Lido. 

Tutte le categorie dei por-
tuali hanno fatto oggi un'ora di 
sciopero. dalle 17 alle 18. men
tre altre astensioni dal lavoro 
sono previste per domam a Ve
nezia, Marghera t t Tessera. 

spalle i nostri compagni e ten-
tando ancora una volta di entra
re nel circolo per sfasciarlo. 
La lezione che hanno ricevuto. 
mentre i poliziotti sono rimasti 
fermi al loro posto. e stata e-
semplare. Sono stati cacciati a 
calci nel sedere e non si sono 
fatti piu vedere. Negli scontri 
e rimasto ferito un edite — 
Gianmario Manca. di 45 anni 
— che si trovava nei pressi del 
circolo UISP quando i malvi-
venti hanno tentato 1'aggres-
sione. L'operaio e stato medi-
cato per una fenta al naso 
airospedale San Giacomo. 

II tentativo di aggressione 
di ieri sera alia sede della 
UISP ha. naturahnente. awto 
akruni precedent!, del resto se-
gnalati alia polizia. I fasclsti 
della sezione di via Luca Signo-
relh non hanno mai sopportato 
che il circolo dell'associazione 
sportiva democratica sorgesse 
nel quartiere che ntengeno stu-
pidamente loro roccaforte. II 
Tempo nei giorni scorsi ha piu 
volte pubblicato le bravate di 
teppisti rimasti sconosciuti che. 
nottetempo. si erano recati ad 
imbratlare i mun intorno a) cir
colo con ignobili scritte di apo
logia del fascismo. I democra
tici del Flaminio hanno avver-
tito decine di volte il commissa-
rio Marra che prcA-ocazioni sem
pre piu inquietanti si venfica-
no a danno di passanti. lavo
ratori e giovani. La polizia perd 
non ha mai ritenuto opportuno 
intervenire per evitare lo scon 
cio ed arrestare i capononi fa-
cilmente individuabih. 

Ieri. c»>munqiie. si d toccato 
l'assurdo I democratici hanno 
avvertito con ore di anticipo che 
ci sarel)be stata una provoca 
zione I fascist) stessi si erano 
prenarati alia mascalzonata in 
vadendo il quartiere di volan-
tini. (rli elementi per interve 
nire erano piu che sulTicienti. 
ma evidentemente qualcuno del 
commissariato Flaminio c della 
questura trova logichc cana-
fliate di questo Upo. 

altraverso una serie di inten
se e dure lotte per la conq|i-
sta del posto di lavoro. la pie
na occupazione. i servizi socia-
li, una gestione nuova e demo
cratica dell'istituto autonomi-
stico. 

II collegamento tra la c cin
tura rossa» neriferica ed il 
centro cittadino viene svolto 
dalla sezione di Assemini (un 
comune con sindaco comunista. 
il ferroviere Fedele Lecis. nel 
cui territorio e la Rumianca) 
e dalla sezione Rinascita, nel 
quartiere porjolare di S. Aven-
clrace. 

« Sulle masse di S. Avendrace 
— spiega, durante una riunione 
di caseggiato in via Ticino. il 
segretario della sezione Rina
scita. l'operaio Francesco Man
ca — il partito deve svolgere 
un grosso lavoro. che si muova 
in parallelo con una nenetra-
zione nell'ambiente operaio, sot-
toproletario. impiegatizto, secon-
do una linea politica che faccia 
intravvedere ai nuclei urban! e 
a quelli dell* " hinterland " la 
necessita di condurre una lotta 
che 6 la stessa e che possiede 
uguali obiettivi. Si tratta di rom-
nere l'egemonia democristiana 
e di centro sinistra, che e ege-
monia padronale, per affermare 
un principio di gestione dal bas
so del potere pubblico. come in-
dica la battaglia autonomistica 
di cui il PCI rappresenta da 
anni la punta di avanguardia ». 

In citta il processo e gia ini-
ziato. come testinioniano le lotte 
dei portuah. dei pescatori. de
gli abitanti dei rioni periferici 
per la casa. Come dimostra il 
possente sciopero generale del 
9 febbraio. che ha visto 15-20 
mila cagliaritani di tutte le ca
tegorie scendere in piazza per 
le riforme e contro il fascismo. 

II processo e cominciato an
che neU'entroterra con le lotte 
condotte dai settori piu avamati 
in quell'area sociale: gli operai 
petrolchimici di Assemini, Sar-
rok, Villacidro: i contadini di 
Serrenti. Serramanna, VUlasor, 
Monastir; gli edili di Quartu, 
Settimo. Sinnai e Mara. 

Si tratta di legare le due lot
te anche per battere in modo 
definitive quei rigurgiti fascisti 
che. dagli anni '50 agli anni 'GO, 
Cagliari ha espresso attraverso 
il voto di ampi strati piccolo-
borghesi. Non v'e dubbio che il 
fascismo ha subito un drastico 
ridimensionamento. Dalle mi
gliaia di persone che una volta 
andavano ad ascoltare i comi-
zi dell'ex < podesta-galantuo-
mo> a w . Enrico Endrich, si e 
passati alle poche centinaia di 
persone, in larga parte fatte 
affluire daU'interno ed anche 
dal Continente, presenti al di
scorso di Almirante tenuto nel 
cinema di un grosso industriale 
edile < per mobilitare i veri Ita
lian! contro i comunisti, che en-
trano nella Regione servendosi 
del cavallo d; Troia della giunta 
monocolore dc >. 

Da noi l'appelk) alia violenza 
non trova credito. Non viene 
raccolto neppure dalla inquieta 
piccola e media borghesia. Una 
cinquantina di teppisti, spediti 
ad un corteo studentesco per 
provocate dei disordini. messi 
in fuga dai giovani del servi
zio d'ordine, sono fir.iti sotto la 
paterna protezione della polizia. 
Alia Rumianca, fallita l'opera-
zione di dividere la classe ope-
raia tramite i cosiddetti c Comi-
tati di lotta > condotti da ele
menti extra-parlamentari. si as-
siste in queste ultime settima-
ne alio sfacciato ingresso della 
Cisnal, che gode di grossi mez-
zi e di altissime protezioni. Gli 
operai lo sanno: i fascisti del
la Cisnal in fabbrica non de
vono passare, e non pas^eranno. 

C'£ molto da lavorare per 
cambiare le cose. Un'altra por
ta. tuttavia, e caduta: quella 
del Comune di centro sinistra. 
E' in piena crisi. e vede i social-
democratici impegnati nel dare 
una mano ai fascisti. 

II dibattito che si svolge nel
le sezioni cagliaritane segnala 
anche i limiti dell'azione con
dotta dal partito nel capoluogo. 
In particolare vengono analixza-
te le diffkolta incontrate dal 
compagni nel costruire un par
tito che abbia caratteristiche di 
massa. che sappia ritrovarsi con 
un grande numero di militanti 
in occasione delle manifestaw>-
ni di massa e nell'attivita capil-
lare di fabbrica e di quartiere. 

Importante e sapere che la 
« frana > da taluni pre vista, non 
si e verificata. La < Lenin > ave
va nel '69 appena S25 iscritti; 
nel 70 e faticosamente salita a 
380. a febbraio sono stati rag-
giunti 425 iscritti. 

.Von esisteva il circolo deDa 
FGCI. ed oggi esiste. Non si 
diffondeva la stampa comuoi-
sta. ed oggi si cominciano a 
diffondere 100-150 copie del-
1*« Unita » ogni domenica. men
tre i compagni ne hanno diffuso 
900 copie nelle strade e casa 
per casa in occa sione del 50* 
del PCI. 

Non tutto corre liscio. sia ben 
chiaro. Nella nuova dimensione 
vanno interamente conquistaO, 
ccn una intensa protezione ver
so J'estemo. gli spazi propri del 
partito che. per nostra debolez-
2a e per oerte chiusure settarie. 
possono essere stati occupati 
temporaneamente da altri. sia 
pure in trascurabile misura e 
senza I'apporto prezioso della 
classe operaia. 

La capacita del PCI di rinno-
varsi e di allargare la sua in
fluenza e dimostrata dalla coa> 
tinua presenza dei giovani nel
la vita delle sezioni del centro, 
della periferia. del retrolstia 
operaio e contadino, 

Giuseppe Podda 
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