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LEGGE DEL CINEMA 0 
CINEMA DEL GOVERNO? 

La legge del cinema e tin 
e iempio cliiaro ilcgli sliocclii 
cui porta I'inlrcrviu DC-I'SI. 
I'ritno risulliilo di qucslo in-
treccio h la scompnrga <li ogni 
cenno nU'uboliziniic della ccti-
•ura d ie pur per tunto tempo I 
loeiiilisli, insienie a noi romuni-
•li . Iiuniiu consideraln un pas-
•o imlispcii»ul'ilc per gurautire 
la libiTlii del riiicm.i. 

Noii vale etidentcuicntc, per 
i socialist! il ricliiamo a que-
i lo piissuto. ('dine noil valo 
nemmrno la rralla rite Ma u 
dimoBlraro come, aliolila la 
rcimira tcalnilc, qucsto scllo-
rc dello spctlucolo, slid nl i i ic 
mi usrrndo da eerie secclir. 
Al cnnlr.irin, dopo vcnl'nnni 
dj censiuu mil cinema, Eciuhra 
d ie una purlo dci prodiillori 
ilaliani alihia linilo per con-
icntrarc i siioi idc.ili sulle mi
ni ro di Cilia l.nllril>ris;i<la. Si* 
forte is ipnti/./:iliilc d ie per i 
elcricali rimporlanlo fosse rlio 
lion si prndurcHScro pin film 
d'itnpcgno sociulc o nriislico e 
pcnsaliile clii: per i socialist! 
fosse qucsto I'oliliiollivo? Pu-
rolo a parlc il fnllo e the la 
rollahorazione deiimcrhliano-
loriiilistu se lia pintiiin a di-
\ idere qniilcln* pollrona non ha 
dnto ccrlo BIT! risnllali ciillii-
rali. 

Sconfilli siiH'alioli/imie del I a 
reiisura, i sorialisli, nvevano 
proinesso ili rimi'diiirc sul pro
blem.! ilrlla lihcrl.'i del cinrma 
con la lejsgc ccniinniicii. Dopo 
discussion! diiralc oltrc un an
no nll'inlcnio dei quallro par-
tili, dopo pi'iiosc aiilicaincrc di 
niesi I'on. (.'orona c riuscilo a 
prescnlarc un progciio di leg-
xe quando giii la preccdento 
legge (rlie aveva avulo iindi-
ci vcrgogunsc proroglin dalla 
d. c ) , era ncailiita c si era ve-
rificala la Catoosa « varalin le-
g i s» rlm oggi si tenia di in-
vocarc per fare approvare una 
Irgge (pjalniasi. 

Infalli la ntmt.i leggc Co
rona. tioil solo insisio net mini-
tenrrc il MSICIII.I dci rhtoriti, 
(clie impedisre il rixanamonlo 
del nicri'fllo cincinatografico) 
ma lo nggrava. Si inventa, rine 
ratlcalalo di a liiiona rondol-
la n o cosiddclto di qualita per 
i fi lm: o cio, evidenlciiicnlc, 
per mantencro sol lo rontrolln 
produllori e niondo drl cine
ma. Fingcndo di volcrlo risa-
nare in real I a si punta a peg-
giorare, sollo lulli gli aspet-
li, il nostro cinrma a csclusivo 
vanlaggio, e qui e il punlo da 
non dimenlirare, del cinema 
Americano. Pa lo chc il PCI 
nella sua proposla di leggc 
cliiede ralinlizione dei ristor-
ni e la contemporanca a de-
tassazionc» (si Iratla di pro-
paste conrrcle conlro ogni di-
•criminazinne e quindi anche 
conlro gli atteslati « di quali-
tan ) sia i d.c. d i e i sorialisli 
ci dirono d i e non vogliamn 
impedire la pnrnografia o il 
basso l ivello della produzione. 
Ma baslcrcbhe d ie gli uni e 
gli allri si guardasscro alle 
spallo per trovore una rispo-
sla fin trnppo prolianlr a que-
sla crilira. Finora, infalli, so-
no slali renstirali c saliolnti i 
film mipliori c si c pervrniili 
i nve co alia i l i^nlu/ innc del 
merralo e della qualila. 

Analogn disrorto rriliro va
le per gli rnli del cinema. I 
sorialisli, seniprc d'arrnrdo con 
noi sul coutrollo parlameularc 
cfTicienle sti Inli rnli . roxa pro-
pongono nella nuova leg^e? 
Ai demnrristiani d i e prima 
rrano soli in qucsli rnli. si 
gono aggiunli alctini sorialisli 
e nella leggc non si vuole ar-
redere a conlrolli di sorla. So 
qnesla c cocrcn/a o nioraliz-
zazionc degli cnli sla ad ognu-
no cnnslalare. 

Ma al ili la drllc rarrnzc c 
degli error! gra\i di impoMa-
7inne del progciio Corona sla 
la s i lua/ione rrrata«i dopo la 
presenlaziniie della lepse nel-
I'ambito della maggioranza. 

Lo studio della legge ha im-
pegnato i parl.imenlari del 
eentrn sinistra per quasi un an
no. Al le noslre sollecilazinni 
coslanti per una legge organira 
•i rispondeva di averc pa-
zienza. II parlo era difficilr, 
il roinislro inlcrprllava le ca
tegoric. Finalmenle la propnsta 
b prrscnlala in I'arlamrnlo. 
(*lie arcade? Lc ealegnric in
terpellate rijconirnno d i e i lo-
ro suggerimenli ili fomlo non 
sono slali tenuli in alcun con-
l o . E allora in una cnne»ima 
rianiono ili rappres^ntanti del-
le Tarie rategorie con i parla-
mentari del centro sini«lra si 

A Roma il 
Congresso 

dei centri di 
cultura popolare 

Al Palazzo della Civilta del 
I-avoro di Roma si apriranno 
lomani 1 a p n l e i l a v o n del 
"ongrcsso Nazionale dei Centri 
U Cultura Popolare d e l l U N L A 

| (Unione nazionale per la loita 
contro l'analfabetismo*. I temi 
:he saranno posti in discussione 

Itratteranno particolarmente de l . 
b'edurazione degli adulti e della 
•cultura popolare nel mondo. del 
Iruolo dci Centri nello svi luppo 
Idelle comunitft meridional! e 
del lc nuove attualita del sud. 
con particolaro r n u a r d o alia 
proRrammazionc cnlturale e al
io sv i luppo socio-oconomico 
Rclatori del Conpre-sso saranno-
Anna Lorenzetto. prestdonte 
d e l l U N L A . Luifii Volpicclli . Al
ba Do Cespodes. Salvatore Vali-
tutti. Michcle Cifarelli . Gcnnaro 
Cassiani. Nel lo Mnzzocchi Alc-
manni e Giuseppe Zanfini. I 
lavorl fi concluderanno venerdl . 

sludiano una decina di emeu-
dnmenti. '• 

Dopo quesla prima dimoslra-
zione delle earenze di una leg
ge sludiala per un anno, gli 
emendamenti vengono prcscn-
tali in Commissioim dall'mi. 
d.c. Di Cianuanloniu. Ma pri
ma d i e si pussi alia discussio
ns gli emendamenti sparisco-
no. I'cr lulelare linlc^rila ilrl
la proposla di legge? M domau-
dcra qualcuuo. Nienle alfallo; 
uienlre d.c. e socialisli insiciue 
prescutano una decina di nuo-
vi emendamenti soltuuto in or-
dine ai primi arlicoli della leg
ge slrssa, allri ne \erranno au-
cora. Alcuni deptilali d.c. prc-
seiituno poi allri iiinpie o sei 
emcnilamcnli. Si airmi cosi a 
tin rarnevale di emcnilamcnli 
su una legge ilistu«sa per un 
anno. I', si »a gia d i e \erranno 
ancora allri emeiidamenli in M--
guito. I-] siamo aurora in Cotu-
missione alia Camera. I'oi <i 
sara I'Alda della Camera e in
fill u la commissione e 1'Aula 
del Senalo. 

Tulto cio. si baili, arcade 
nrH'ninliito ilei partili di go-
verno. V. I til lo cio uienlre M 
finge di dimnsiraie d ie la cul
pa dei rilarili e dcll'iipposi-
zione. 

1'er quanlo ci ligiiarda con
lro i ritardi di qiiindici aimi 
dei vari t;o\enii il.c.. noi a\e-
vamn pre.«enlalo in I'arlamen-
lo una nostra proposla di lex-
ge d ie , rivisla e ripreccnl.il.i in 
quesla legiblaiura, non .si e vo-
luto disciitere in alles.i del pro-
gello t;o\enialivo. 

C'e di pin: ini/.iala da giorni 
la discussione in commissioue, 
un cinendaiiieiilo a sorprcs.i 
dell'on. Paolirchi del P S I.. 
proemava da parte d c. (siamo 
seinpre iieiramliilo del centro 
sinistra) la sospensioiie della 
discussione per paiccclii ^ioini. 
A questo plllilo c'e da cliicdcr-
s i : Leggi; del cinema o cinema 
del g o w n i o ? Oiie^le le ri-»nl-
tan/e. K semlir.i d i e li.isiino a 
dismisiira per slaliilire clii i a 
non volere dare una leggc al 
cinema. Trnciulo anche conlo 
del fallo d i e la legge d i e hi 
vorrebbe fare non solo c no

l i va al cinema stesso ma ha tut-
li i caratteri della provviso-
rieta. • -

Queslo del cinema e un te
nia assni seottanle. K il fallo 
d ie la legge proposla redii nel 
situ seno lull! i prineipi da 
scinpro ridiiesli dalla D.C. e 
sollanlo inarginali bririole dei 
propositi socialist!, e una cn-
nesima tonferma d ie se si vuo
le si a re nl go \erno, ogni po-
lilica d e w rsscic subordinata 
alle decisinui di d i i guida il 
carro, e eioe del gruppo doro-
leo della D.C. 

La polilica di centro sinistra 
lia un volto solo. Come sul pia
no ecouomico si riliene di coiu-
ballere la cougiiinluia propu-
ueiido decreli per ridare fidti-
ci.i al padrouato. cosi nel cine
ma. non \olenilo accellare I'a-
lioli/ione dei risiitrni e I'iui/io 
dell.i (i dela'sa/ione », non si 
Miiile in rcall.'i modifiearu il 
mercalo, lis.uiailo, eoslriugen-
do I'imliMria ciiieuialograflca 
a riorgani//.irsi. nliolendo ri-
calli e disciiiiiiiin/ioni, com-
ballendo cioc alia radice per 
la re.de ed cfTclliva morali/.-
za/ione del noslro cinema. 

Opponendoci con seinpre 
niiiMKioie \i^ore al danneggi.i-
meiito ulleiiore della gia pce
cal ia condi/ione del uostro ci
nema. lollando cnnlio |e di-
scrimiiia/ioui, le censiue bigot-
te e i ricalli ecoiiomiei noi col-
legliiamo il mondo dell.i culm-
ra e did cinema al mondo del 
lavoio nella gramle liallagli.i 
per la lilierla ed il rimioxaiuen-
lo politico, sociale. eeonomicn 
del paes". Anche lie! confronti 
delta sinistra callolica c laica, 
e parlicidarmenle dei rotiipagni 
sorialisli, proprio in quesla 
ballagli.i noi dimosli iamo il 
noslro sen«o di responsabilila, 
l.i nostia leale \nca/ ioi ie al-
1'1111 iI.*i. Saieiuiuo dawero op-
posilori preconcelli se, nel 
c.niipo del cinema come in lul
li gli allii . noi uon ci ballcsji-
nio per impedire d i e le for/e 
della sinistra, e in parlicolarc 
i socialisli, compiaiiu un allro 
grate passo falso. 

Davide Lajolo 

Importante progetto di legge 

del PCI in 93 articoli illustrate* 

ieri in una conferenza stampa 

Solo un servizio sanitario nazionale 
pud tutelare la 
salute pubblica 

Le prestazioni sanitarie dovranno essere garantite a tutti - Come 
dovra essere articolato il Servizio - I poteri attribuiti agli enti locali e 
al ministero della Sanita • L'assistenza ospedaliera e i rapporti tra i sa-
nitari e la nuova organizzazione - Entro tre anni il Servizio Sanitario 

Nazionale potrebbe entrare in funzione 

Due partorienti romane sistemate sul pavimento di una corsia, attendonn il Iuro turno 
dinanzi al rcparto maternita del «San Giovannis. 

Romania: 2 0 anni di progresso ininterrotto 

«via» di Gheorghiu-Dej 
Un volto nuovo per le citta - L'industria all'avanguardia - Conversazione nella 
redazione di «Viata economica»- Alia «Danubiana»: le macchine e gli uomini 

Dal nostro mviato 
DI RITORNO DACCA 

ROMANIA, marzo 
Come In Svczia a Skanscn, 

la Romania ctislodhcc alle 
sonlic del bosco di Rancatn, 
chc dclimita a oriente I'abi-
tato di Hucurcst — in un ?«n-
sco all'aria apcrta — le im-
rmujlni autcntichc drl suo pns-
sato: le capanne di pictra e 
panlia, di un'uniea stama, dci 
monti Apuseni, le case-forti-
lizio del pastori del nord della 
Moldavia, le verandc di leano 
scolpito del Maramnres e dcl~ 
VOltenia. Mani amorevoli di 
studiosi le hanno folic dalla 
rcaltft viva dei villaaal. con 
il loro mobilio, i low utcn-
sili, il vaxellame, le stoffc, c 
lc hanno trapiantatc qui. a tc-
stimonian:a di epoche chc non 
sono remote, ma si avriano 
rapidamente a divcntarlo 
Quale u no ha sur/r/rrilo di 
porrc accanto ad esse le im-
mafjini del presente. per un 
confronlo non disintcressato: 
ma il suaacrlmento non r 
stato accolto. Qucsto museo 
vuole essere innan:i tutto un 
atto di amove verso Veredita 
multimillenaria che gli uo
mini d'oagi raccolgono; il se
gno di un leaame che si rian-
noda. 

Ecco un altro tratto di quel 
' modo romeno • di scntirc il 
socialismo che si avvertc fin 
dal primo contatto con il 
parse. Lo scrittore quasi rto-
vantenne Tudor Arghczi. tr-
stimonr di altrc epoche come 
di quella prrsrnte. ha scrilto 
della monorchia straniera. im-
posta ai romeni nrl sccolo 
scorso. e dri rrgimi e gorcrni 
• a fior di prlle • che I'hanno 
accompagnata, come di una 
• parentcsi' felicemente su-
perata nella itoria nazionale. 
Si rende onore agli ingegni 
che, pure negli anni piu but. 
il paese ha dato: si sottoli-
neano le conquiste che. mal-
grado tulto. si erano ottrnute 
11 socialismo e il quadro nrl 
cui ambito la naziom pwo per 
la prima rolfa rcalir^are se 
strs<a 

Son t un tratto inedito nrl-
I'Europa drll'rst. Qui, perd. 
esso sembra essere stato in-
taccato mrno chc altrorc dalle 
ricende dell'ultimo ventennw. 
r. comunque, impronta ehia-
ramrnte di se la maggior 
parte delle realizza:ioni che 
si offrono alio sguardo del 
visitatore in un soggiorno 
breve come il nostro. Una 
corsa di quattro ore. in auto
mobile, nella nuova Bucarest 
che circonda la • isola • sto-
rica, e sufficiente a rendere 
su scala addlrUinra spetta-
colore la misura e le quahia 
dellc traslormaztoni che han
no posto la Romania, nel dc-
cennio |Q^-iSt, al prima po
sto in F.uropa per lo sriluppo 
cdili:io Qurllo chc i visita-
tori occidentali hanno chta-
mato il boom ha una coiwi-
sten:a tnoppugnabilc: i nuort 
timirtlcri di abitoiione. crcati 
secondo un chiaro piano rc-
golatorc, mettendo a Irutto 
I' espenrnza raccolta dagli 
archttettl romeni nel paeti piu 

avanzati, si estendono per 
chilomctri, a perdita d'occhio: 
uli smantellamenti hanno 
aperto strade spn:iose, ricchc 
di verdc: spesso .\i fronteg-
giano, ai due Inli. lc lince 
srrltc c lc tinte chiare degli 
edtfici modcrni, complctati 
appena o ancora da comple-
tarc, c la fila dellc vecchie 
case, ad uno o « due piani. 
destinutc a sparirc; in me::o. 
i padiulioni dci ncgo:i che 
serviranno il quartiere. I.a 
citta nuova prende il soprav-
vento sulla vecchia e sulle 
stesse costruzioni dei primi 
anni delta democrazia popo
lare. Bticarctt (un milionc di 
abitanti durante la guerra, un 
milionc quattroccntomila oggi) 
e crcsciuta con ritmo costante; 
I anno scorso si e arricchita di 
51.500 nuori appartamenti e 
qucsl'anno ne avra altri 53 000 
II problcma degli alloggi non 
e lontano dalla soluzione. 

Grodualita, 

niente awenture 
' S I fa altrettanto — cl di-

cono — in Uittelealtre citta: 
In effetti. le statistichc con-
fermano che lo sviluppo edi-
lizio c strcltamentc collcgato 
a qucllo indiistriale e alio 
sforzo gencralc per valoriz-
zare tuttc le risorse del paese. 
1,'indusirializzazionc ha so-
spinto dirci citta oltrc la so-
glia dei ccntamila abifanfi e 
alcune di esse, come Brasov, 
Clu). Polrsti, sono oagi centri 
economici di p n m o piano 
Huncdoara. che durante la 
guerra aveva seimila abitanti. 
ne ha ooat nornnlamila ed e 
il piii importante centro si-
derurgico del paese. Le • citta 
senza storia •. come Onesti. 
nata dallo sviluppo della pe-
trolchimica, e Virforia. sfio-
rano la decina. Colpisce. nella 
nuora Bucarcxi, la parte che 
£ drstinata agli studenti: ma 
la Romania, che prima della 
qurrra aveva solo altrc tre 
universita. ne ha ogtji altre 
tindici \clla sola capitate ci 
sono diaotto tcatri. quanti cc 
n'erano prima in tulto il pae
se. e nelle cltre citta oih di 
cento 

Attraverso quali tappe si e 
giunti a qucsli risultati? In 
quale misura si sono potute 
evitare qui te strettoie. gli 
errori. i ripiegamenti e le 
scossc che si sono verificate 
in altri paest dell'Europa so-
cialista? A quale fase corri-
sponde la pianificazione piu 
rrcente? Interrogativi come 
questi sono ricorsi pih volte. 
nelle conversazioni di questi 
giorni, e le nsposte dei no-
stri mterlocutori — a volte 
franche nel ricono<crre che la 
via della editicazione e stata 
irta di difjicolta c di con-
flitti — ci hanno spesso ri-
portato alia figura di Ghcor-
ghtu-Dcj, il lender pianto la 
settimana scorsa come un 
eroc nazionale: al realismo. al 
senso dclVcquiUbrio, alia fer-
mezza che vengono indicotl 

come le sue qualita fonda-
mcntali. 

Li poniamo ancora, in una 
conversazione meno Iretto-
losa, nella redazione di Viata 
econom:ca. il se l t imanaie . iorfo 
nelfcstate del '63, come or-
gano della Socicta di scienze 
economichc, sullo sfondo del-
I'impctuosa crescita dellindu-
stria nazionale. Fasi? L'ele-
mento chc qui si vuol porre 
in rilicvo e, piuttosto, una 
• continuita ». / problem! di 
fondo dcll'cconomia nazionale 
— induslrializzazione, crea-
zionc di un'agricoltura intcn-
siva. multixcttoriale — fu 
Gheorghiu-Dej ad impostarli 
fin dalla prima conferenza na
zionale del Partita comunista, 
subito dopo la liquidazione 
del fascismo II paese era al
lora in unu situazione disa-
strosa- le conseguenze della 
piir.Va e dcll'occupazione, il 
flagello di una siccita quale 
non si conosccva da secoli. 
Tra il '-15 c il '4S si lavord 
alia ricostruzione. sulla base 
di un piano basato sulle ri
sorse naturali del paese: poi 
vennero piani a breve ter-
minc. II primo piano a lunga 
scadenza e qucllo del '50, 
quinquennale, • raddoppiato * 
da un piano decennale per la 
elettrtficazione del paese: si 
puntava su invcslimcnti geo-
louici e sulla creazionc di una 
industria meccanica. per al-
larqarc la ba<c matcrialc dcl
l'cconomia. Gradualita. niente 
awenture: questi, ci si dice, 
sono stati i critcri costanti dei 
pianificatori. 

Scl '55 — continua il nostro 
interloculorc — gh obbiettivi 
fondamenlati erano ancora gli 
siessi. ma problem! nuovi ve-
nivano in primo piano: diver-
sificare l'industria meccanica, 
creare grandi comptessi ener-
getici. ralorizzare a un livello 
snperiore le risorse naturali. 
E furono questi i compiti fino 
d '60. It piano sessennale, im-
pastalo da ultimo e ora giunto 
al tcrmmc. aveva come ob
biettivi un ultcriore sviluppo 
tecnico. una produzione di-
reita aU'ctportazione, la di-
versificazione dellagricoltura 

Selle campagne la trasfor-
mazione socialtsta era ormai 
indispensabile e fu in effetti 
attuata, rapidamente e senza 
scosse. tra ti '61 e il '62. Ap-
parcntcmcnle, la Romania era 
in ritardo, su qucsto terreno. 
rispetto ad altri paesi socia
lists Ma. a partire dal '49. 
essa aveva affrontato I pro-
blemi fondame>\tali della crea
zionc di una base tecnico e 
dei quadri. aveva sviluppato 
si*tcmaticamente e paziente-
mentc lc vecchie forme di 
izssociazwnc; aveva rinnnciato. 
fin dal '51, al sistema delle 
quote obbliaatoric, ponendo i 
rapporti con la campaqna su 
una base commerciale. La tra-
siormazione era ormai una 
qucstionc di forma, un passo 
realtz.-abile senza urti dram-
matici. 

La conversazione tocca ora 
il senso delle affermazioni dei 
diriqenti romeni circa il - con-
soltdamento dellindtpendenza 

nazionale ~ e del loro attcg-
giamento in materia di coope-
razione con gli altri pacsi so
cialist. E it nostro interlocu-
torc, accalorundosi, afferma 
chc ' infinite forme di coope-
ruzione - sono a suo avciso 
possibili, ' nel rispetto dell'in-
dipendenza nazionale, senza 
comproincttcre I' edificazionc 
socialista in alcuno dei pacsi 
interessati ~. La Romania coo-
pera slrcttamcnte con la Ju
goslavia, ad escmpio. nel caso 
della idrocentralc danubiana 
alle Porte di Ferro, e con la 
Cecoslovacchia, nel caso della 
centrale di Ludus; ha coopc-
rato con la Cecoslovacchia, 
con la RDT c con la Polonia 
nella costruzione del com-
plesso di Brnila, chc sfrutta i 
canneti del delta del Danubio 
per la produzione di ccllulosa. 
Cid chc cssa respinge e il 
principio della proprieta co-
mune, di una pianificazione 
che impedisca ai pacsi partc-
cipanti di svilupparc le loro 
risorse c il loro commcrcio 
estero secondo lc loro csi-
genze e capacita. 

La fabbrica 
e la campagna 

tin rrnfo pfd primavcrile 
ci ha accompagnato poco do
po fuori citta. dinanzi ai can-
crlli della - Danubiana — 
Uzina dc anvelope ». una fab
brica di .pneumatici larga-
mente automatizzata, con mil-
leduccento dipendenti. che c 
oppena entrata nel suo terzo 
anno di rita. Siamo. malgrado 
il fervore di attivita e i ru-
mori che rtempiono il pec-
saggio. in apcrta campagna. 
E il direttore — un uomo di 
quaranta anni. dal largo viso 
prolctario — ci spiega che la 
- Danubiana - ha reclutato sul 
posto la maggior parte dellc 
sue mac*tranze. qualificandole 
fin dalla fase drl montaggio 
delle macchine. Costruita tra 
il *57 e it "t',0. la fabbrica e 
entrata nella produzione nel 
'62. 11 25 per cento della pro
duzione e per lesportazione 
In quali paesi? 11 direttore 
nomina la Cecoslovacchia. 
I'URSS, la Gran Bretagna, il 
Ghana. Vlrak. la Grecia. I'Un-
ghena. la Jugoslavia. E' riu-
scito Vinserimento della gen-
te nella fabbrica? Diciamo: al 
90 per cento. E la qualita del 
prodotto? Si scarta. dice il 
direttore, lo 0.5 per cento. 
L'etA media degli operai e 
venttsette anni. la media dei 
salari e olfre I 1.100 lei (su-
periore. cioe, a quella nazio
nale). con punte fino a 2.000 
lei <* oil re .Vi costruiscono. 
mtorno, case per i dipenden
ti: vi sono premi di produ
zione: ntsvuna forma 'di par-
tecipazione agli utili. II di
rettore e licto di mostrarci i 
reparti: le macchine moder-
nissimc, • acquistate in Gran 
Bretagna (I lecnici britannici 
sono ancora qui) sono in ple
na attivita, sotto oil occhl vl-
giH di operai alcuni dei quell 

sono quasi dei ragazzi. Anche 
qui, il socialismo & al passo 
con la tecnica. 

E gli uomini? 11 nostro bre
ve soggiorno non ci ha dato 
moltc occasioni di approfon-
dirc il contatto con loro e ci 
•• ancora tempo per concludc-
rc sul piano amichevote la 
conversazione con il direttore. 
Come avevamo pensato. e un 
ex-opcruio. figlio di operai. E' 
nato a Braila, la citta dove ha 
sede il gin citato complcsso 
della ccllulosa (anch'esso lar-
gitmentc automatizzato), ed ha 
laqgiit un fratello. opcraio. 
Fino alio scorso gennaio. era 
ingegnerc capo net complciso 
chimico di Victoria, il nuovo 
centro industriale della re-
gionc di Plocsti chc lavora 
in strctta cooperazionc con la 
- Danubiana -. Ora abita a 
Bucarcst con la sua famiglia 
c con la madrc, che e in pen-
stone. Vorrcmmo rivolarrgli 
ancora la piu generate dellc 
domande: che co*a pcn*a del-
I'oggi. che cosa si aspetta dal 
domain? Sorridc e ci ricorda 
chc in qucsto paese. solo ven-
ti anni fa, si andava scalzi. 
l.'ed'ficazionc socialista ha gia 
dato piit di quanta si fosse 
mai aato spcrare: quel che 
non hi ancora dato e a por-
tata di mano. 

Ennio Polito 

Per I'lissisten/ii Minitiirin 
I'ltnlin spendt* di piii della Gran 
Bretagna, t h e 6 consick-nito, in 
qucsto campo. il paese eapila-
lihtico piu avanzato. Tuttavia 
lo utato di salute della nostra 
popohi / ionc e larganientc in-
.soddisfaccntc. caiattcriz7ato eo-
m'e dal coiitciuporunen mani
fest a I\M del lc mnluttic t ipiehc 
del lc / one piu svi luppatc — lc 
cosiddette • malatt ic del pr<i-
{•re.sMi •- — e di quel le piu ar-
rctratc. Spcndiamo di pu'i. ma 
ottcniauio i pci>Ki(>ri risultati 
Sono in vijjon*. in Italia, l im
ine spci equa lnc i e complicate. 
c a r e n / e iissai ainpic di a t tre / -
/a ture e di servi / i N u m e i o s e 
categoric hanno dint to ad una 
ass i s len/a incomplete , vi sono 
di f feren/e fra aKi'icollura c in
dustria. il eeto medio dispone 
di muttlc che forniscono solo 
una parte del lc cure. Iuoltrc 
In pluralita e la dispcrsione de_ 
gli Enti . i diversi trattaineuti 
nirint'Tiio dello stesso Ente. 
pcrsino la suddivis iono della 
malnttin in diversi sottogrup-
pi. provocano una ineerte/./a 
del diritto oltre che una di
spcrsione di nu*7zi c di attrez-
zature. La prcvenzionc di ca-
rattere col lctt ivo e affidata 
alio Stato. i rieoveri ospeda-
licri ad « Opcre Pic •• e. per al
cune mnlattie, a grandi Enti 
previdcnziali: lc att ivita ain-
bulatorinli sono affiliate a m u -
tue e Comuni, il pronto soc-
corso ed il trasporto dei malati 
alia Crocc Rossa. le cure do-
miciliari n convonzioni con i 
medici . 

Da queste conlraddizlonl di 
fondo ha prcso 1'avvio il enm-
pagno prof. Giovanni Berl in-
guer per i l lustrare il progetto 
di l eggc comunista chc prevc-
dc l ' i s t i t imone di tin Serviz io 
Sanitario Nazionale dest inato a 
risolvcrc. nel giro di tre anni. 
uno dei problemi pin scnti l i 
da milioni di lavnratnri c di 
rittadini. Rerl ingucr ha preso 
la parola nel corso ili una con
ferenza stampa svoltasi ieri 
nella sede del Comitnto cen
trale in via de l lc Bo l tcghc 
O-irurc cd alia quale hnnno par-
tceipato qual i f ied! psponcnti di 
istituti assisleii7iali ed orga-
ni/zazinni professional! c s in-
dacali dci medici . N e e nato 
subito un v ivace ed appassio
nato dihattito chc ha segnato 
praticamente 1'avvio di quella 
ampia discussione alia quale 
il PCI intende sottoporre il 
progetto nel Paese n l - f m e di 
rr.rcoglicre dalle categoric c 
dal le forze sociali intcrcssate. 
tutti i possibili contributi po
sit ivi. prima di presentarlo in 
Pnrlnmcnto. Tra gli altri era-
no presenti il dotl . Surari del 
Centro stndi dcll 'INADKI,. il 
dott. Trannso dell 'ENPI. il dott 
Orlando d e l l l N A I L . il dottor 
Seotti del l ' lNAM. il prof Cap-
pellini de l le Associazioni dei 
Chirurshi . il dolt PuMeleri. "c-
gretario nazionale dei medici 
condotti . il dott. Genti le del-
I'Ordine dci medici di Roma. 
il dott. Proli del Sindacato me
dici italiani. il dott Granaso 
dcll 'Associazionc medici del 
I»avoro. 

II compagno Berhnguer ha 
ri levato che es istono condizio-
ni o c e e t t i v e chc rendono que-
sta rifnrma fra lc piu mature 

e che ne hanno impostu hi p r e - . Per la dht i ibu/ionc. il pro-
sen /a pc i smo nel programmn getto p i e v c d e l.i coCMsten/a dl 
til sviluppo econoimco il qua-

Da april* l'Unita 

Articoli, servizi, testimonianze di dirigenti, 
comandanti partigiani, operai, intellettuali, 
patrioti sulle giornate deli'aprile 1945 
Ogni c o m p a g n o diffusore. ogni s ez ione non t r a l a s c i n o 
o c c a s i o n e in quest i giorni per c s t e n d e r e la presenza 
quot id iana dc l l 'Uni ta . per c o n q u i s t a r e nuovi lettori 
tra le generaz ion i del la R c s i s t e n z a c o m e tra i g io-
v a m , intensi f icando la racco l ta degl i 

abbonamenti speciali 
per il Ventennale della Liberazione 
Gli abbonamenti pervenuti i giorni scorsi saranno 
attivati a part ire da domani; gli abbonamenti che per-
verranno aU'Unita entro il 7 apri le verranno attivati 
a partire dal 12 aprile. Fra le Federazioni che hanno 
apedito il maggior numero di abbonamenti segna-
liamo oggl Napoli con 330, Roma 252, Rieti 205, Pi ta 
224, Ancona 170, Arezzo 135, Firenze 124, Perugia 105. 

nm 

le, peralt io. nel suo complcsso 
si presenta conservatoire ed iir-
rctrato rispetto alle esigenze 
di trasforma/.ionc del la socicta 
itahaiia. Queste cnndi / iom sono 
lo svi luppo del movimento l i -
vcndieativo del lavoratori che 
in niaiucra seinpre piu esplici-
ta e cousapcvolt* tende ad una 
gencralc i i forma del s istema 
sanitario. la frantuma/ ionc de l . 
le istitu/.iom operant! nel set -
lore, t h e non eoiisentc la ple
na u t i l i / / a / i one ne lo sv i luppo 
delle coi ioseen/e e del le con
quiste (Irll.'i inediema. ostacola 
ogni coutrollo democratico. av-
vi l 'sce i sanitai i . trasfoima la 
ass is lcn/a sanitaria in uno dci 
puntclli deH'attuale potcre. im-
pedisee la neeessaria uni ta i ie -
ta degli interventi nel campo 
della sanita pubblica: infinc la 
spesa sanitaria pubblica che ha 
superato. pro-capite. quella di 
paesi chc hanno serv i / i sanita
i i piu complcti c progrvditi 
s en /a peraltro chc s iano stati 
colmati i vuoti nella ass is ten/a . 
ne miglioratc qual i tat ivamenlc 
lc prestazioni. 

TI progetto comunista si pre
senta come una legge-quadro 
che delta i prineipi cui dovra 
uniformarsi il futuro Serviz io 
Sanitario Nazionale precisando 
gia fin d'ora alcuni punli e s -
scnzlali della sua struttura-
zionc. 

Sono in romplesso 03 nrticoli 
chc qui c impossihi le i l lustra
re nel dettaglio per ragioni di 
spa/ io . N e d iamo un rapido 
riassunlo. 

Finalita della legge 
Si afferma c h c il S S N. d e v e 

assicurare a tutti i cittadini ita
liani la tutela del la salute c Tas-
sistenza sanitaria, e v i c n e posta 
in primo piano l'csigenza di ren
dere ramhientc corrispondentc 
al le esigenze del nianteninicnto 
del la salute. 

D ir i t t i de l c i t t a d i u o 
Per le prestazioni sanitario. 

FC ne sottolinea. nel progetto. la 
gratuita. I.e misure di igienc e 
di medici tin prevent iva saran
no affidate dircttaniente al 
S S N . inentrc per le prestazio
ni i l iagno=t;co-tcrapcutiehc ci 
«i potr.Ji avvalere , ovo le i*.titu-
7ioni <lcl S S N . stesso siano 
insufficient!, di servizi conven-
zionati. 

Per questo. il progetto si Hint-
ta ai miglinramcnti i lel le in-
dcnnitfi per inabilita tcinpora-
nec. senza affrontare il vasto 
rapitolo della inabilita pcrma-
nentc <in qucsto modo. il pro
getto rimane ineentrato sulla 
tutela della «alutc>. Viene tut-
t ivia chiarito chc tali indefini
te compctofio anche in caso 
di mi-urc di prcvenzionc. oltrc 
che di malatti.i. e v e n g o n o prc-
visti partieolari diritti della la-
voratrirc in ea<n di gravidenza 
r puerpcrto. 

O r d i n a m e n t o de l S . S . N . 
Organi del S S N. sono 11 Mi

nistero della Sanita. Regioni. 
Provincie e Comuni In qucsto 
modo ci si diffcrcnzi.-t dal pro
getto del CNEL. c h c affida al io 
Stato la prevenzione collettiva 
c ad un Ente para^tatale unifi-
eato 1'assistenz.i sanitaria, c dal 
- Piano di svi luppo economico -, 
«econdo il qu.ile U S S N . e 
senipliccment»» - articolato a l i 
ve l lo comunalc . provinciale e 
regionalc- . e si introduce il cri-
tcrio dcll'iinitaricta e i lemocra-
ticita del Servizio 

Viene poi definita la circo?cri-
7ionc flTnita sanitaria locale> 
c o m e o r g a n h m o di dire7ione 
unitaria su ba^e t erntor ia l e ili 
tutti i «ervi7i del S S N . e lc 
unite di ba^c c o m e organismi 
capillari del le prestazioni dia-
gno-;t ico-tera pent iche. 

Consigli r Comitati 
Si tratta di organismi con 

compiti piu che con^ultivi. nci 
quali la cornpoMzione mi^t.i 
'rappre^entanti ilcgli Enti I.o-
CA]). dei l avorator i . dei <ani-
t a n . in- ieme ad c-porti demn-
rraticr.mentc eletti* puo con<en-
tire I'e^pre^'ionc ili una volon-
ta di politica "-anitana c h e sia 
«o-tenuta da una preeisa con«a-
pevolezza del lc e<=igenze e del
le possibility tecnico-scientif i -
che 

P r o d u z i o n e t d i s t r i b u z i o n e . 
II progetto r iprende la propo-

sta di riservare al io Stato la 
produzione dci farmaci di pre-
minente intercs«e sociale. la cui 
attualita e te«timnmata dai ri-
'tiltati della Commjs^ione anti-
tru^t. p la cui urgenza d c n \ a 

'dalla crc-centc cspan-.ionc del lc 
l«po^c nnitualistichc in que«to 
campo E' d.t ricordare che il 
-P iano di svi luppo economico-
prcvede. al contrano . 1'istitu-
zionc del hrevetto sui prodotti 
farmaccutici, proprio in un mo-
mento in cui l'industria italia-
na sta possnndo rapidamente 
sotto il controlJo di capitali stra-
nierL 

fannaeie pubbliehc e private. 
con diritto di prcla/.ionc dci Co-
muni sulle fannaeie di nuova 
istitu/.iono e sulle sedi vaeantl. 

O s p e d a l i c a s s i s t e n z a 
II progetto riprende l c pro-

poslzioni esvenziali del progetto 
di legge I.ongo In p-irlieolare. 
si respinge 1'idea che gli ospe
dali possano rc-tare c o m e Enti 
autonomi. ma >-i accogl .e 1'csi-
geir/a chc ablii mo un Coiisiglio 
ili anmiinistra7ione. nomin.ntn e 
rc^potisabile duiaii/.i all'Kntc lo
cale del ferritin io Viene ehia-
i ito i-|i.> tutti gli ospedali pub-
bliei. a iiualuiiqiie ente appar-
teng.nio, pass.uio al S S N . 

T u t e l a de l l a s a l u t e 
11 progetto p iopone che, con-

sider.indo lc malattic nicntnll 
alia s t i egua di altrc nialattie e 
non piii come soggcttc a regi
me di pubblica sieurezza, gli 
ospedali psichiatrici siano enui-
p.irati agli altri ospedali specla-
liz/ati . e sia sviluppatn l'igicne 
incntale verso gli adulti verso 
i soggetti i'1 et.'i evolut lva. 

M a t e r n i t a e i n f a n z i a 
Sono prcviste misure dl e»-

rattcre economico per le l a v o -
ratrici e la tutela ambientale 
della salute, nonchc i servizi dl 
ronsulenzn profilattica, di assi
stenza alle gestanti e dl osplta-
lit.'i diurua (asilo nido) per I 
bambini. 

R a p p o r t i e o n il S . S . N . 
Mentre il S S N . d e v e avere 

propri organlci atti a garantlre 
il servirio medico su tutto 11 
tcrritorio nazionale, v i ene esc lu-
s.i una gencralc - funzionallz-
zazionc »• di tutti i medici . SI 
prevedc la possibility di medici 
convenzionati . e che la scelta 
dci sistemi sia demandata alia 
contrattazionc fra i sindacntl 
medici c gli organi del S.S.N.: 
d e v e essere quindi la qualif ica-
7ionc gr.'idualc dci servizi del 
S S N ad affcrmare. nei con-
fronti del tradizionale rapporto 
incdico-malato. la superioritft di 
un nuovo rapporto 

Qucsto indiri /7o corrispondc 
.-•lia duplieo es igenza di pro-
muovere l'attiva adesione del 
medici alia atturizione del ser
vizio sanitario nazionale e dl 
.issicurarc ai lavoratori una as
sistenza (|u;ilifie.ita. c h c puo e s 
sere garantita solo dal consen-
so dei medici . 

In proposito. ha avuto partl-
colarc r i l icvo l 'Assemblea Na
zionale Medica di Sa lerno ne l 
la ipialc si «"• affermato che non 
vi c opposiz ionc preuiudiziala 
nl -passaggio dalla forma assl-
eiir.itiva al s istema di sieurezza 
s n n a l e •• piirehc - l a riformn 
\ e n ^ a attuat.-i con la attiva eii 
opcrante coll . iborazionc dci rap-
prcsentanti qu.ilificati dci m » -
d.ci - . 

F i n a n z i a m e n t o de l S . S . N . 
I / o n e r e del S S N v i c n e posto 

a c . inco del lo stato Alcune nor-
me transitoric affermano poi 
c h c flnche c i6 non a w e m j a in -
tcramente . flnchi* c ioc i c i tta
dini non s iano chiamati a con
t r i b u t e in proporzione a l le ri-
spottive capacita. il f inanzia
mento c 'jarantito dal passaggio 
al SSN* dei fondi attualmente a 
disposizionc di altri Enti (prev l -
denzial . c altri» per le attivita 
sanitarie. i contributi a qucsto 
fine venaono cio.* tr.isferiti da-
4h attuali Enti al SSN*. 

X o r m e t r a n s i t n r i e 
Le principali norme transito

ric r iguardano la soppress-.ont 
di que^Ii istituti ( p e r e s . IN'AM) 
chc eserci tano soltanto l'assieu-
razione contro lc malatt ic , e 
de l le gestioni sanitarie di enti 
piu compless i (per es . ges t ione 
tubercolosi dc l l ' INPS) . \AS pre 
stazioni cconomiche degl i isti
tuti sopprcssi passano alTIN'PS. 
Si conficura cosi una sola isti-
tuzionc nci campo de'la sanit*!, 
il S S N cd il sr^duale ra^s*run-
pamento in un solo Ente. 1'IN'PS, 
del le cestioni c del le prestazio
ni m o n c t a n e della previdenza. 
Ovviamente . v i ene prevista una 
proccdura di soppress ionc e di 
pa.>sa2i*io c h e non danneggi il 
picrsonale degl i Enti. e che con-
senta al S S N di acquistare tutte 
lc esperienze posit ive finora 
compiute . 

S i e ritemito che non fosse 
possibi le includerc in questo 
proset to una piu ampia cd or-
^anica riforma des l i istituti pre
vidcnziali- qucsta sar i oggetto 
di discussione nel C o n v e s n o Na
zionale che sul tenia della ri
forma previdcnzi. i lc il PCI h.i 
dec iso di indirc per 1 prosi imi 
mcsi 

Dopo l 'esr°s iz ionc del compa-
^no Berbn^uer hanno prcso la 
parol i il prof C.ippcliini. il d o t -
tor Gentile, il dott Portuleri , i l 
dott. Casupoli. il dott. Proli it 
dott. Spinel l i , il dott. G r a n a i o 
cd i compagni sen. Maccarrone 
c on. Di Mauro. che hanno par-
teripato alia e laboraziooe del 
progetto comunista. 
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