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CAGLIARI — Un'assemblea di operai della Rumianca all'interno della fabbrica. E' ancora in corso la lotta per la riduzione dell'orario di lavoro 
$ 

Nelle lotte che scuotono Fisola 
si prepara il f uturo del giovani 
Tavola rotonda con i dirigenti regionali della CGIL: Giovannetti, Atzori, Inconi, Locci, Manca 

CAGLIARI, 14 
La lotta per la occupazione e per il miglioramento della condizione operaia 6 in pieno 

corso in Sardegna. Non c'e nessuna pausa. nessun rallentamento, nonostante la stagione 
estiva. La resistenza. nelle fabbriche, continua. Si deve fare la rinascita. quella vera 
stavolta. Bisogna ribaltare il corso economico. aprire alia Regione piu avanzate prospet-
tive. E' nata nell'Isola una nuova classe operaia. giovane, combattiva. La sua coscienza 
politica e sociale — tra alti e bassi, anche ostilita e incomprensioni, ma sempre attra-
verso una dialettica intensa — si sviluppa nel corso di battaglie durissime dentro e fuori 
la fabbrica. Molte vertenze si vincono, specie nei complessi industriali maggiori; ma non man-
cano le vertenze perdute, nei complessi minori. Ci sono luci e ombre. Come rimediare? 
Come ridare flducia ai gio
vani che si sono battuti, non 
hanno vinto, e hanno pronta 
la valigia per emigrare? 

« La preoccupazione maggio-
re, quando penso al mio av* 
venlre di operaio, e la paura 
di dover domani abbandonare 
tutto qui. Per ricominciare 
daccapo altrove, se mi va be
ne nel Continente, o nella 
peggiore delle ipotesi in una 
citta straniera ». Questo in ge-
nere il discorso che ci e stato 
fatto da giovani operai e ope-
raie durante una serie di in-
terviste volanti nelle fabbri
che piccole e medie di Ca-
gliari e deU'immediato retro-
terra. 

Abbiamo riscantrato, nei la-
voratori intervistati (eta me
dia 24 anni), un deciso spi-
rito combattivo, ma anche, 
diffuso, un senso di sfiducia 
per la mancanza di prospetti-
ve. Diecine di aziende sono 

' in stato prefallimentare, le 
, serrate sembrano vicinissime, 

i licenziamenti vengono gia 
annunciati, il ricorso alia cas-
sa integrazione e ormai cosa 
abituale. 

Se le fabbriche chiuderan-
no, se i bassi salari e lo 
sfruttamento scientifico non 
saranno superati, molti di que-
sti giovani — che hanno rag-
giunto degli ottimi livelli di 
specializzazione — saranno co-
stretti ad emigrare. La Sar
degna, ancora una volta, per-
dera il suo migliore materia-
le umano. 

Sottoponiamo i risultati del
la nostra inchiesta ai dirigen
ti regionali e provinciali del
la CGIL, con i quali improv-
visiamo una piccola tavola ro
tonda. Sono con noi: Dave-
rio Giovannetti. segretario re-
gionale della CGIL; Ugo Loc
ci, segretario regional? ag-
giunto: Villio Atori, segreta
rio provinciale della Camera 
Confederate del Lavoro; Vit-
torio Manca, segretario pro
vinciale della Filcea-CGIL; Eu-
genio Inconi, operaio della 
Rumianca, membro del Co-
mitato regionale del PCI. 

La situazione e drammati-
ca, non solo nelle piccole e 
medie aziende. E' un'estate 
calda, caldissima, ad ogni li
vello, nelle campagne come 
nelle aziende petrolchimiche. 
Lo ribadiscono i rappresen-
tanti del sindacato unitario. 
Sentiamoli. 

Un moto 
di r if or ma 

GIOVANNETTI: Ci rendia-
mo conto che il momento e 
difficile. Stiamo, appunto, la-
vorando per spingere avanti e 
sviluppare un moto ampio e 
possente di rinascita e di ri
forma della societa sarda e 
meridionale. Gli scioperi ge
nerali awenuti' in Sardegna, 
la folta partecipazione dei sar-
di alia manifestazione meri-
dionalista di Roma. Ie azioni 
rivendicative di ogni giorno. 
le occupazioni di piccoli e 
grossi complessi industriali. 
stanno a dimostrare che il 
movimento non •" fermo. ha 
una sua dinamica, si muove 
in pr"foi.Hi»a Non e piu tern 
po di equfvoci. ne di com-
promessi. I problem i sono 
stati pcsti. Ie tre organizza-
zioni sindacali — negli incon-
tri recenti con la G.unta re
gionale e con le delegazioni 
dei partiti autonomisti. quel-
li dell'area governativa e quel-
li della opposizione di sini
stra — hanno indicato gli ob-
biettivi da raggiungere. In pri-
mo luogo. un piano di svilup-
po dell occupazione che pre-
veda un rilancio della attivi-
ta produttiva. in modo da cre?-
re subito 30 mila nuovi po
st! di lavoro. 

ATZORI: L'obiettivo e di 
avanzare verso una nuova cor.-
dizione. non solo materiale. 
dei lavoratori meridionali e 
sardi; vpr«=o una linea alter-
nativa dello sviliropo indu 
striate ed economico; verso 
la riforma a<?raria e la tra-
sformazione delle zone Inter
ne agro-pastorali. Ouel che oc-
corre ora e continuare la lot
ta con maggiore impegno. Dal-
la lotta generate e coordina-
ta si sta passando a lotte 
articolate di aziende, di set-
tore, di intere zone, a conqui-
ste anche parziali che isoli-
no e dividano i gruppl del 
padronato, che rafforzlno 11 
potere del lavoratori nella fab
brica, suscitando nuove ener-
gfe • volonta di affermare 1 

diritti, tutti i diritti, delle po-
polazioni isolane, in specie 
delle nuove generazioni. 

INCONI: Chiunque attenti 
a questa unita e ai suoi svi-
luppi deve trovare una rea-
zione pronta e adeguata; co-
si pure chiunque tenti, o per 
infantilismo o per meditato 
disegno, proprio o altrui, di 
mettere in forse la compat-
tezza e la disciplina della lot
ta. La condizione dell'operaio 
in una fabbrica petrolchimi-
ca come la Rumianca non e 
solo di svantaggio economi
co, di basso salario, ma di 
sfruttamento sotto ogni aspet-
to. Pensiamo alle infrastrut-
ture che mancano, alia salu
te che va in malora, alia casa 
e alia istruzione che sono 
proibite. In questo momento 
ci stiamo battendo per la ri-
duzione dell'orario settimana-
le di lavoro e la quinta squa-
dra. Significa che la lotta non 
interessa solo le maestranze 
della Rumianca. Interessa tut
ti. Infatti, una nostra vitto-
ria pu6 portare l'assunzione 
di diverse centinaia di giova
ni nella fabbrica. Sul piano 
piu generate, delle prospetti-
ve dell'industria chimica in 
Sardegna, e necessario che 
noi riusciamo a dire le cose 
con chiarezza e ad imporle 
con la lotta unltaria della 
classe operaia. 

GIOVANNETTI: Gli stessi 
problem! della Rumianca li 
troviamo alia SIR di Porto 
Torres. Qui, al momento, esi-
ste, concreta, la minaccia di 
licenziamento dei dipendenti 
delle aziende esterne. Sem-
bra siano attorno ai 2500. Pe-
r6 bisogna tener conto che 
1000 sono quell! gia licenzia-
ti. Nella intera operazione si 
rawisa un tentativo strumen-
talu di Rovelll teso ad eser-
citare pressioni nei confronti 
del potere pubblico per con-
dizionare gli sbocchi del pia
no chimico nazionale. e per 
affermare la presenza priva-
ta nel settore ai fin! di nuovi 
incentivi e nuovi finanziamen-
ti pubblici. E poi esistono 
problemi infrastrutturali enor-
mi. Dove si insediano Ie In
dustrie petrolchimiche, assu
me proporzioni allarmanti il 
fenomeno degli inquinamenti. 
Inoltre si verifica l'aumento 
indiscriminato di tutti i prez-
zi. La crisi degli alloggi di-
venta tragica, per non parla-
re della crisi idrica. 

Ad un quadro del genere 
si contrappone 1'azione dei 
sindacati per uno sviluppo 
dei processi secondari, 1'in-
cremento e la stabilizzazione 
dei livelli occupativi. parten-
do dalla riduzione del rap-
porto tra operaio addetto e 
caDitale investito. 

LOCCI: Voglio portare un 
esempio concreto. Nella indu-
stria petrolchimica ogni ope
raio richiede un investimento 
di oltre 60 milioni; per la 
industria manifatturiera il ca
pitate da impiegare si aggira 
intomo ai 13 milioni. II rap-
porto e da 1 a 5. Intendo 
dire che se il capitate pub
blico viene investito nell'in-
dustria manifatturiera e pos-
sibile occuoare 5 dipendenti 
in^pcp di 1. 

GIOVANNETTI: Occorre te
ner oresente che le aziende 
insediatesi in Sardegna han
no attuato solo in minima 
mrte i programmi presentati. 
Se aggiungiamo il grave ri-
tardo nella attuazione dei pro
grammi delle Partecipazioni 
Statali. il quadro del settore 
industriale appare in tutta la 
sua drammaticita (senza con-
tare il continuo esodo dalle 
camoagne). 

LOCCI: I massicci finanzia-
menti alle aziende petrolchi
miche appaiono, soprattutto. 
in netto contrasto con i li
cenziamenti minacciati: 2500, 
come detto. nelle aziende e-
sterne di Porto Torres, ma an
che 400 alia Saras-Chim!ca di 
Sirrok ed alcune centinaia 
nell'area industriale di Porto-
vpcrne I *indnc«*ti non solo 
ch'edono che siano salvaguar-
dati i livelli occuoativi; riven-
dicano bensl il passaggio de-
finitivo negli organic! degli 
ooerai i quali concorrono a 
f«r nascere Tazienda madre. 
Giustissima ci sembra una 
delle rtvendicazioni alia base 
dell'attuale lotta alia Rumian
ca: il superamento del siste-
ma degli appaltl nei lavori di 
manutenzlone, al fine di per-
mettere 1'assorbimento di 400 
operai minacciati di essere 
messi sul lastrico dopo che 
all'azienda non servono pUk 

MANCA: Con una piattafor-
ma rivendicativa cosl artico-
lata, non solo il piano del sin
dacati per 30 mila posti di 
lavoro subito acquista vigore e 
piena credibilita, ma si salda 
strettamente alia vertenza in 
atto nel settore petrolchimico 
per la riduzione deH'orario di 
lavoro a 37 ore e 20 minuti 
settimanali e la istituzione 
della quinta squadra. Ci6 com-
porterebbe, grosso modo, lo 
aumento di mano d'opera del 
20 per cento, e per la sola 
Rumianca 200 dipendenti in 
piii tra turnisti e giornalieri. 
Mi pare si tratti di un aspet-
to estremamente qualificante 
della battaglia sindacale, poi-
che investe la condizione ope
raia all'interno dei complessi 
e riguarda alio stesso tempo 
una nuova organizzazione del 
rapporto di lavoro. Le assem-
blee di fabbrica, che si svol-
gono in questi giorni alia Ru
mianca e vedono la totale 
adesione delle maestranze, 
confermano la validita della 
nostra impostazione della ver
tenza. L'azienda, invece, si di-
mostra Intransigente, cerca 
ancora una volta di «mone-
tizzare » il lavoro tenendo fer-
mi i principi dello sfrutta
mento dell'operaio. 

La piena 
occupazione 

LOCCI: La protesta per la 
condizione subalterna in cui 
la classe padronale tiene le 
masse operate non si espri-
me, sia beninteso, solo a li-
vello delle grosse aziende pe
trolchimiche e minerarie. Cen
tinaia di operai, in questo 
momento, guidati dalle orga-
nizzazioni sindacali. si stanno 
battendo per la piena eman-
cipazione, partendo dai salari 
e dal diritto di conservare 
il posto di lavoro. II tomai-
ficio Cimar di Domusnovas, 
per esempio, e occupato da 
una settimana. La conceria 
Uti di Assemini. dopo tre 
giomi di occupazione. e stata 
fatta sgomberare dal Procu-
ratore della Repubblica, ma 
lo sciopero continua ad ol-
tranza. II fine ultimo della 
dura vertenza sindacale e che 
le due fabbriche diventino in
tegrative del calzaturificio Sig-
nm di Tglesias. con la crea-
zione di un cartello control-
lato dalla SFIRS. 

GIOVANNETTI: Per finire. 
azzardiamo un giudizio sul 
confronto in atto tra la Giun-
ta regionale e le organizza-
zioni sindacali intomo ai pro
blemi qualificanti della piena 
occupazione. dello sviluopo 
industriale ad asse pubblico. 
della riforma agraria, della 
legge urbanistica, del diritto 
alio studio. Ebbene, dai pri-
mi contatt! awertiamo che 
la amministrazione regionale 
non ha ancora colto bene la 
eccezionale gravita della situa
zione. ne ha pronti adeguati 
strumenti di intervento im-
mediato e programmatic!. II 
lassismo. la tendenza al rin-
v?o. Ie mezze parole contrad-
dicono non noco l'euforia del
le dichiaraz'on' nrosramma 
t'chp. " trionf^'^Tio con cui 
il nroblema deiroccupaziope 
wniva assunto come nunto 
o^al'tTcante *» irrinuncJab'te. 
E* chiaro che non sara con-
sentita la commedia degli equi-
voci. Le masse operate e po-
polari hanno imboccato la lo-
ro strada. mettendo in moto 
un nuovo meccanismo rivolto 
a smuovere le cause struttu-
rali della secolare arretratez-
za della Sardegna e del Mez-
zogiomo. 

• Sarebbe stato molto me-
glio nascere in uno di quel 
paesi dove il lavoro e sicuro 
per tutti. dove esso conserva 
ima dignita »: h una frase pro-
nundatA da un giovane ooe-
ralo alia ricerca di prima oe-
cunazione durante il nostro 
hrpva via»r?io tra le fabbriche 
caeliaritane. Una frase ppssi-
mista' Non oroprio. Vuol di
re. *>d i ciovani ce lo hanno 
confermato, che in Sardegna 
il futuro non e vuoto se si 
continua a costruire. come 
hanno snlegato i sindacalisti 
della CGIL. con impegno e 
respiro profondi un movimen
to di lavoratori e di popolo 
che, avanzando e lottando. 
dal suo lntemo esprima ed 
Imponga una reale alternati-
va dl potere e di governo. 

Giuseppe Poddi 

L'Unita e 
Rinascita 
in f acolta 

Una delle ultime manifestazioni nella Casa dello Studente 

Nostro servizio 
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« Tutti i giorni L'Vnione 
Sarda racconta i fatti, an
che i piu semplici in mo
do da favorire la classe 
borghese e la politica bor-
ghese a danno della po
litica e della classe prole-
taria. Scoppia uno sciope
ro? Per il giornale bor
ghese gli operai hanno 
sempre torto. Avviene una 
dimostrazione? I dimo-
stranti, sol perche siano 
operai, sono sempre dei 
turbolenti, dei faziosi, dei 
teppisti... II governo ema-
na una legge? E* sempre 
buona, utile e giusta, an
che se e... viceversa. Si 
svolge una lotta elettorale, 
politica o amministratlva? 
I candidati e i programmi 
migliori sono sempre quelli 
dei partiti borghesi. E non 
parliamo di tutti i fatti che 
il giornale borghese o fa
ce, o travisa, o falsifica, 
per ingannare, illudere, e 
mantenere nell'ignoranza il 
pubblico dei lavoratori... 
Bisogna dire e ripetere che 
ogni lira data a L'Vnione 
Sarda e una pallottola nel
la schiena dei lavoratori». 

Questa frase di Gramsci 
diretta alia classe operaia 
e contenuta in un articolo 
apparso neU'edizione pie-
montese de\VAvanti! il 22 
dicembre 1916 sotto la ru-
brica Discorsi di stagione, 
e stata leggermente aggior-
nata, applicata alia funzio-
ne antioperaia e antipopo-
lare che esercita in Sar
degna il quotidiano caglia-
ritano dei petrolieri, ed af-
fissa neU'atrio delta Casa 
dello Studente. 

Questa frase di Gramsci. 
soprattutto oggi, pud giu-
stamente essere portata co
me la ragione che sta al 
fondo della diffusione del
la starapa comunista nelle 
facolta da parte dei com 
pagni delta sezione univer-
sitaria « Carlo Marx >: la 
necessita di offrire agli stu 
denti delle fonti qualifica-
te di controinformazione; 
la esigenza improcrastina 
bile di dare agli studenti 
1'occasione quotidiana di 
prendere coscienza delle 
atrocita commesse giorno 
per giorno dal capitali-
smo di casa nostra e dei 
paesi in cui piu acuto di-
venta lo scontro di clas
se; ta possibilita, insom
nia. data agli studenti di 
ripudiare un vecchio mo
do di vedere il mondo. di 
vomitare l'oppto che propi-
na la classe dirigente attra 
verso i suoi giomalt prez 
zolati: la possibilita. infi 
ne. data agli studenti di as 
sumere un ruolo attivo e 
responsabile nella societa 
sarda e nazionale. 

< Un momento di lotta, 
quindi. e lotta costruttiva. 
nel momento stesso net 
quale gli universitari co-
munisti introducono la li
nea del Partito e la voce 
della classe operaia nelle 
Facolta », come sottolinea 
il compagno Michele Con-
giu. uno dei piu atttvi dif-

fusori del quotidiano del 
PCI e delle sue riviste 

< La diffusione — ag-
giunge Congiu — e senza 
dubbio uno dei momenti 
fondamentali della presen
za dei comunisti nelle Fa
colta; un momento di sen-
sibilizzazione. di awicina-
mento verso le nostre po-
sizioni degli studenti che si 
trovano disorientati. Por
tare L'Unita o Rinascita ad 
un collega per noi signifi
ca fargli acquistare sem
pre maggiore coscienza, 
impegnarlo nella lotta gior
no per giorno. fargli cono-
scere con esattezza e tem-
pestivita la linea del Par
tito sempre presentata di-
storta e falsata sia dalla 
stampa padronale che da 
quella dei vari gruppetti. 
Oltre a cio. la diffusione 
del giornale del PCI e una 
importante occasione per 
awicinare una quantita 
notevole di persone, cono-
scere compagni e simpa-
tizzanti rimasti a volte iso-
lati, in modo da responsa-
bilizzarli all'impegno quo- • 
tidiano ». 

II compagno Mario Ros
si, che collabora attiva-
mente alia diffusione, met-
te in evidenza anche l'im-
portanza e la distribuzio-
ne della stampa e del ma
teriale di propaganda c non 
solo per contrastare e bat-
tere la voce dei padroni, 
ma anche come continua 
verifica dell'interesse poli
tico degli studenti e del
le possibilita di mobilita-
zione ». 

Dietro Ie parole dei com 
pagni stanno fatti precisi: 
il successo incontrato dal-
1'assidua diffusione di Ri
nascita e deti'Unita. Nel 
momento di ripresa e di 
slancio dei comunisti nel
le facolta universitarie, e 
non e poco, abbiamo avuto 
punte di 60 80 copie di Ri
nascita e fino a 100 copie 
deWUnita. L'interesse alia 
lettura del quotidiano del 
PCI aumenta ogni giorno 

Per far conoscere anco
ra meglio la voce del par
tito e Ie rivendicazioni del 
le masse, sono state prese 
— in specie dai compagni 
delle zone interne che al-
Ioggiano nella Casa dello 
Studente — attre impor
tant! iniziau've: come quel
la di afnggere gli articoli 
piu importanti negli spazi 
di affissione per portare a 
conoscenza delle centinaia 
di studenti che frequenta-
no la mensa la nostra po
litica e le nostre battaglie. 

Grande importanza biso-
«rna ricordare che hanno 
a\,uto. questi aspetti del 
nostro lavoro. nella forma-
zione del Comitato antifa 
scista della scuola. per il 
suo indirizzo verso posi 
zioni corrette e per il suo 
rafforzamento durante le 
recenti gravissime provo-
cazioni degli squadristi. In 
tal senso la diffusione e la 
propaganda delYVnita e di 
Rinascita si e rivelata de-
cisiva. 

Diego Quaglioni 

UMBRIA 

Narni: i cittadini preparano 
i Consigli di quartiere 
Un convegno preparato da decine di assemblee di zona e di frazione 

Nostro servizio 
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L'esperienza della politica 
del decentramento e dello svi
luppo della partecipazione di
retta ha trovato a Narni una 
propria specificita in relazio-
ne al fatto che in tutto il 
narnese sia in alcune frazioni 
fondamentali che nei quartieri 
della citta, sono state sempre 
presenti forme autonome di 
elaborazione culturale e spe-
rimentazioni popolari e di 
massa nella direzione di for
me originali ed autonome di 
vita associata. 

I problemi che si presenta-
no, quando si tratta di af-
frontare un nodo fondamenta-
le quale quello della parteci
pazione, non sempre e possi-
bile risolverli usando. in ogni 
citta lo stesso metodo. 

In Umbria. la presenza di 
numerosi centri storici all'in
terno dei quali « il rione » ha 
presentato sempre una pro
pria caratteristica sociale e 
culturale, affermando cosi nel
la realta cittadina la propria 
presenza autonoma la que-
stione assume indubbiamente 
un interesse particolarmente 
stimolante. 

Si tratta. infatti, di realiz-
zare — attraverso un incon-
tro ed un confronto perma-
nente — la unificazione delle 
diverse esigenze sociali nel 
quadro di una visione globale 
dei problemi e delle necessita 
e nello stesso tempo di valo-
rizzare la autonomia conser-
vando il patrimonio di cultu-
ra popolare delle singole co-
munita. 

A Narni, per esempio. in
tomo al vecchio centro storico 
della citta che ha conserva-
to — pur con notevoli con-
traddtzioni derivate dalla cri
si sociale ed economica che 
coinvolge l'intera regione — 
un proprio tessuto di valo-
ri culturali vivi, ed operanti si 
6 andata sviluppando in dire
zione della conca ternana una 
di versa realta che e fatta del
le fabbriche chimiche del 
Linoleum e dell'Elettrocarbo-
nium. • • . . - . _ . 

II contadino delle zone vici-
ne. l'artigiano costituisce la 
classe operaia narnese. Narni 
Scalo, e oggi una nuova e di-
versa citta. Le lotte di que
sta classe operaia, in difesa 
della salute per esempio, non 
sono in contrasto ma trovano 
larghe possibilita di collega-
mento con il piccolo commer-
ciante del centro storico. con 
l'impiegato, l'artigiano. Ecco 
altera che lo sviluppo della 
partecipazione popolare diven-
ta occasione di autonomia e 
di unita insieme. 

Questa ci e parsa la oroble-
matica di fondo che ha im-
peenato i ranDresep'anti di 
ventuno comitati. formatisi 
per costituire i consipli di 
quartiere e di frazione. al con-
vepno promosso dal comune 
di Narni. Sono intervenuti nel
la discussione in venti. ope
rai, contadini, studenti. dopo 
la introduzione dell'assesso-
re Acciacca e la relazione del 
Sindaco Di Zino mentre il 
teatro comunale ha contenu-
to a stento la massiccia par
tecipazione della popolazione. 

H convegno era stato prepa
rato con decine di assemblee 
di zona e di frazione mentre 
la amministrazione comuna
le aveva fatto riprodurre e di-
stribuire centinaia di copie 
della proposta di programme 
regionale di sviluppo elabora-
to dalla Giunta dell'Umbria. 
Una occasione dunque per 
aprire la discussione sxxl temi 
di fondo che investono la co-
munita regionale. un modo per 
costruire insieme una politica 
che serva a risolvere i pro
blemi della citta e della inte
ra regione. 

« Questa nuova articolazione 
democratica » ha affermato il 
compagno Acciacca «fa del 
cittadino il vero protagonista e 
lo rende effettivamente parte-
cipe delle scelte e tutto cio 
e anche garanzia e stimolo 
di una crescita democratica 
del tessuto sociale ed econo
mico del nostro paese >. 

€ I comitati prowisori — ha 
affermato Acciacca — costi-
tuiscono una fase intermedia 
per poi procedere alia elezio-
ne dei consigli e per arrivare 
alia elaborazione dello statuto. 

Non si dovra trattare. ov-
viamente. di una sorta di pic
coli consigli comunali 

H compagno Di Fino ha af
fermato che i cittadini do-
vranno essere attori e non 
spettatori nella risoluzione dei 
problemi. Quali sono i proble
mi di Narni? I problemi piu 
generali che riguardano l'inte
ra socieia nazionale come 
quelli della casa, della sanita. 
deH'istnizione. della piena oc
cupazione e quelli che in ma-
niera particolare interessano 
la citta come la difesa del-
1'ambiente e del territorio. lo 
inquinamento e tanti altri. Su 
questo terreno i futuri consi
gli dovranno impegnarsi e la-
vorare per misurare concreta-
mente il vatore fondamentate 
e 1'importanza decisiva della 
partecipazione per la demo-
crazia italiana. 

Renzo Massirelli 

Terni: per i trasporti 
impegno di Comune, 
Provincia e Regione 

TERNI. 14 
II dibattito che ha impegnato la Regio

ne dell'Umbria su una nuova poutica del 
territorio e sul diverso rapporto che deve 
stabilirsi tra citta e campagna comporta, 
come conseguenza, scelte coerenti nel cam-
po della programmazione regionale in di
rezione degli insediamenti industriali, dello 
sviluppo deH'agricoHura e dell'associazio-
nismo e, dunque dei servizi sociali che de-
vono porsi alia base di ogni momento del 
rilancio dell'economia umbra. 

All'interno di diverse forze politiche e 
sociali e stato invece posto l'accento so
prattutto in direzione di proposte del tutto 
slegate da una impostazione generate dei 
problemi e delle necessita regionali e si e 
tentata cosi la carta del rivendicazionismo 
di campanile, dei falsi problemi, della ri-
chiesta di infrastrutture fini e se stesse 
e non poste in funzione delle necessita pri-
marie e di fondo. 

Per impostare, dunque. una seria politi
ca delle comunicazioni non si pud tener 
conto delle scelte globali che si vorranno 
attuare per far uscire la Regione dall'iso-
lamento nel quale la politica governativa 
ha gettato 1'Umbria. Questo considerazio 
ni di fondo sono state poste alia base di 
una riunione che s'e svolta presso il Muni-
cipio di Terni alia quale hanno parteci-
pato membri della Giunta comunale. di 
quella provinciale e l'assessore regionale 
Ezio Ottaviani per esaminare la situazio
ne relativa alle maggiori infrastrutture 
della conca ternana. 

Per cio che riguarda la costruzione ed 
il relativo tracciato dell'autostrada Rieti-
Terni, un'arteria che dovra collegare con 
ulteriori sviluppi 1'Umbria meridionale sia 
al Tirreno che all'Adriatico. e stato ricor-
dato che l'Anas non ha ancora definito il 

tracciato, n6 esistono programmi di finan-
ziamento e che e quindi necessaria un'a-
zione congiunta nei confronti dell'Anas e 
del Governo al fine di accelerare le pro
cedure per la redazione del progetto 

Per quanto si riferisce al programma 
di finanziamento verra interessato il C.I. 
P.E. perche riconosca il grado di priorita 
e di urgen^a che riveste questa arteria per 
lo sviluppo del sistema umbro-alto laziale 
ed il suo inserimento nei programmi stra-
ordinari di intervento che stanno per es
sere varati nel quadro delle misure anti-
congiunturali. Per i trasporti aerei ed il 
loro rapporto con le attivita produttive del
la conca ternana si e preso atto dei re
centi provvedimenti varati dalla Giunta 
Regionale e del voto da essa espresso nel 
quale si delibera che il Consiglio Regio
nale non esaurisce il proprio impegno alle 
strutture aereoportuali esistenti ma impe-
gna la Giunta perche. coerentemente con 
strutture aeroportuali esistenti ma impe-
la politica di assetto del territorio per-
seguito nel programma regionale. venda di-
sposto uno studio inteso ad individuare ed 
a formulare proposte per soddisfare le 
esigenze della conca ternana. 

Per il problema del raddoppio del b;na-
rio della ferrovia Orte-Terni. in conside-
razione che lunedi prossimo la Giunta Re
gionale si incontrera con il ministro dei 
trasporti on. Viglianesi. e stato ritenuto 
necessario rappresentare al Ministro la 
necessita della rapida realizzazione del gia 
previsto intervento del raddoppio del bi-
nario anche in considerazione del fatto 
che tale priorita e riconosciuta concorde-
mente al livello interregionale e che sul 
piano tecnico v presenta minori difficolla 

r. m. 

Spoleto: attacchi di DG, 
PRI e PSDI alia Giunta 

SPOLETO. 14 
DC. PSDI e PRI stanno in-

tensificando in questi giorni 
a Spoleto i loro attacchi alia 
Azienda Elettrica Municipaliz-
zata e contro la Amministra
zione Comunale che, come e 
noto, si battono da tempo per 
per evitare 1'assorbimento 
della AEM da parte del-
l'ENEL e per mantenere nel
la mani della collettivita la 
gestione di un ente da essa 
stessa creato. I giornali ed i 
bollettini interni dei tre partiti 
sembrano riecheggiare le im-
postazioni date al problema 
dalla recente assemblea degli 
industriali del comprensorio 
che accusarono ta AEM di 
incapacity di soddisfare le 
esigenze dei cittadini >. II 
PSDI ed il PRI non sanno in-
dicare altra scelta che quella 
della liquidazione della azien 
da e del suo passaggio al-
1'ENEL. La DC la prende piu 
alia larga e nel suo bollettino 
di «informazioni di vita po
litica ed amministrativa » ri-

corre alle «lettere al diretto-
re» per affermare che < e 
meglio che la AEM passi al 
l'ENEL > che viene dipinto co
me un modello di c efficien-
za>. E pensare che un anno 
fa, di fronte alle pretese del-
1'̂ NEL di assorbire la azien
da spoletina. la DC scrisse te-
stualmente in un suo foglio: 
«L'indagine dellENEL. e stato 
dimostrato. fu fatta in manie-
ra affrettata e superficiale. 
con spirito di parte e con il 
preciso disegno di volere a tut
ti i costi sopprimere la Azien
da di Spoleto». Ed ancora: 
«I1 cittadino oggi pu6 ragio-
nare e protestare con qualcu-
no e bene o male pud supe-
rare ostacoli e difficolta: con 
la nazionalizzazione invece 
protestera inutilmtnte contro 
1'Ente di Stato che come tutti 
gli Enti di Stato tutti sanno 
che c'e ma nessuno sa dove 
sia ». II discorso giungeva a 
queste conclusioni: « ... la DC 
e certa che l'AEM di Spoleto 
potra come per it passato as-

sicurare con sollecitudine, ef 
ficienza tecnica e convenienza 
economica i servizi essenziali 
per il progresso economico, ci
vile e sociale di Spoleto *. II 
Comune e la stessa azienda 
sono in realta impegnati in un 
grande sforzo per la sistema-
zione ed il potenziamento degli 
impianti della AEM. per ren-
derla sempre piu rispondente 
alle crescenti esigenze della 
popolazione. E' un modo con 
creto" per conservare alia 
azienda.autonomia di gestione 
e di scelte: i ripensamenti (to-
tali o parziali) della DC e gli 
attacchi del PRI e del PSDI 
sono invece indicazione di vo
lonta politiche che non sa
ranno mai accettate da chi e 
convinto che la crescita della 
democrazia e lo sviluppo eco
nomico sono strettamente le-
gati ad una sempre maggiore 
partecipazione popolare alia 
gestione ed alle scelte del po 
tere pubblico. 

9- * 

Concluso il congresso 
della CCdL di Pescara 

PESCARA. 14. 
Si sono conclusi ieri, al-

THolel Adriatico di Montesil-
vano. i lavori del Congresso 
provinciale della Camera con
federate del Lavoro - CGIL 
di Pescara su tema: «Occu
pazione, sviluppo economico e 
sociale, unita e riforme*. 

La necessita del congresso 
e stata dettata dal balzo in 
avanti. quantitative e qualita
tive, compiuto dalla CGIL nel
la nostra provincia. L'organiz-
zazione si e rafforzata, pas
sando da 8000 iscritti del '69 
a piu di 11.000, ponendo in 
evidenza un maggior numero 
di attivisti e giovani quadri. 

Si rileva nel documento pre-
paratorio: «La. nostra orga
nizzazione. dal '69 ad oggi e 
notevolmente cambiata. ha 
sviluppato lotte contrattuali e 
generali che. per contenuti e 
metodi. si possono definire 
innovatrici, ed e stata in gra
do di porsi al livello della si
tuazione. assumendo in gene-
rale un peso politico che pri
ma non aveva mai avuto»: 
queste le ragioni di questo 
congresso. al quale hanno par-
tecipato delegati di tutte le 
fabbriche della provincia e di 
tutte le categorie dei lavora
tori, e che e stata conclusa dal 
compagno Giuseppe Vignola, 
della Segreterla nazionale del
la CGIL. 

La relazione svolta dal se-
fretaxio uscente, Piero D'An-

dreamatteo ha particolarmen
te soltolineato lo sviluppo del
la CGIL negli ultimi anni e 
del processo unitario che va 
avanti anche nella nostra pro
vincia con le nuove strutture 
unitarie che vanno sorgendo 
in tutti i luoghi di lavoro. 

Dopo aver analizzato lo sta
to di alcune lotte in corso de
terminate dal grave attacco ai 
livelli di occupazione, D'An-
dreamatteo ha ricordato lo 
obiettivo della creazione di 
50.000 nuovi posti di lavoro 
nei prossimi dteci anni in 
Abruzzo, cCome obiettivo 
quanUtativo e qualitativo ad 
un tempo, presupponendo un 
rovesciamento delle tendenze 
in atto* e respingendo la po
litica. finora attuata. degli in
centivi e dei mutui indifferen-
ziati che hanno dimostrato il 
loro fallimento. 

Particolare attenzkme e sta
ta posta dalla relazione sul 
problema della Monti, con la 
direttiva dl intensificare la lot
ta in modo da sensibilizzare 
l'opinione pubbUca e i centri 
politic! provinciali, regionali 
e nazionali. 

Per dd che riguarda i rap-
porti tra sindacato e partiti, 
«non si pu6 far finta — ha 
affermato — che tutti i parti
ti siano eguali, non si pud 
mettere tutti sullo stesso pia
no». Al sindacato spetta an
che il complbo di indirizzare 
l'attensione dei lavoratori ver-
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so quelle forze democratiche 
che si battono concretamente 
per le riforme e k> sviluppo 
democratico della nostra so
cieta. 

Nelle conclusioni. Vignola 
ha riassunto i punti piu im
portanti emersi nel dibattito. 
sottolineando il generate svi
luppo della coscienza sindaca
le e di classe parimenti ad 
una estenshme deHa forza e 
della presenza del sindacato 
che ha acquistato un mag
gior peso politico nella socie
ta. nei confronti degli enti 
pubblici. delle altre forze so
cial! e delle forze politiche. 

Vignola ha inoltre afferma
to rimportanza di alcune lotte 
in corso (la Monti, gli edili. 
i mezzadri), dell'intreccio tra 
il momento rivendicativo e il 
momento della lOtta per Toe 
cupazione e le riforme. Quests 
crescita qualitativa e quanti 
tativa del sindacato. richiede 
una maggiore capacita di sa 
per costruire giuste piattafor 
me rivendicative e di rifonm 
suite quali individuare le con 
troparti. 

Nei dibattito e emersa con 
forza anche la necessita, nel
la lotta per le riforme, della 
politica delle alteanze con al
tri strati sociali, con i ceti 
medi e, su base setettiva, con 
gli artlgiani ed i commer-
cianti. 

Silvano Console 
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