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E TEAM-
DEI G10RN0 3 

Sulla pelle 
dei lavoralori 
NON AI3BIAMO solo i sa-

lari piu bassi d'Europa, 
siamo anche il paese che spen* 
de mcno per le pensioni. Cc ne 
informa 1'Uffido statistico del-
le Comunita europee che, con 
una sua indagine, ha stabilito 
che per le pensioni di vecchiaia 
il Lussemburgo spende il 10% 
del suo reddito nazionale, la 
Germania Occidentale il 9,9%, 
1'OIanda il 6,9%, il Belgio il 
6,3%, la Francia il 5,9% e Pita. 
lia solo il 5,5%. Si tratta di 
perccntuali sul reddito nazio
nale e, poiche il reddito pro-
capite in Italia e piu basso che 
negli altri paesi, anche l'inferio-
rita delle pensioni pagate in Ita
lia non si misura tutta con 
quelle percentuali; e ancora piu 
grande. 

Piu tn dcttaglio, bisognereb-
be poi andare a vedere come e 
distribuito il reddito prodotto 
fra lavoratori, capitale, percet-
tori di rendite ecc... ma il risul. 
tati non sarebbe originate: arri-
veremmo dove tutti sanno, cioe 
alle pensioni di 12 mila lire al 
mese pagate ai contadini, al 
massimo di 19.500 lire « godu-
to » (e la parola del linguaggio 
ufficiale) dagli operai agricoli 
come « massimo » e dalla mag-
gioran/a degli stessi operai in-
dustriali come « minimo ». Die-
tro queste cifre, che talvolta 
vengono rcse ancora piu astrat-
te — si cita la media nazionale 
di 22.500 lire per quasi sette 
milioni di pensionari — c'e la 
vita grama di un'intera genera-
zione di anziani, la generazione 
die Fin ricostniito il paese dopo 
la scconda guerra mondiale, 
clu ha gettato le b.isi e in parte 
p.igatn il duro prtvzo del « mi 
racolo cconomico» degli anni 
cinquant.i. 

Ci sono anche vere e proprie 
tragedie personali, che compa-
iono in qualche angolo di cro-
naca di giornale, e di cui la co-
sidetta claJse dirigente, 1 « rin-
novatori» del centre sinistra 
non mostrano vcrgogna. Anzi se 
ne inorgogliscono quando esal. 
tano la « concorrenzialita » del-
1'industria italiana, i suoi suc-
cessi sui mercati esteri, fatci a 
spese del salario e dei contri-
buti previdenziali (quindi dei 
pensionati), quelle esportazioni 
che compensano ai capitalisti la 
mancanza di una maggiore 
espansione del mercato interno 
-— e come potrebbe awenire 
con quei salari e quelle pen
sioni? — ma non possono com
pensate in alcun modo i lavo
ratori itaiiani, sulle cui spaJle 
vengono scaricati tutti i cosri di 
un sistema capi'talistico nazio
nale che batte tutti i similari 
sistemi dell'Europa occidentale 
nell'organizzare lo sfruttamento. 

La proposta del PCI per Pau-
mento delle pensioni, nel re-
•pingerc la vergocnosa offerta 
di un aumento del solo 10% 
che non copre nemmeno la sva-
lutazione monetaria, e quindi 
una proposta realistica, che fa 
appcllo a tutte le forze polhi-
chc democratiche nffinche1 ven-
ga liquidato uno degli aspetti 
piu iniqui dclla situazione so-
cialc italiana. 

Renzo Stefanelli 

Colombo infuria 
i l Pian ci manca... 
STANDO a quanto il mini-

stro del Tesoro on. Colom
bo ha detto in Campidoglio, 
celcbr.indo la giornata del ri-
•parmio, il piano quinquennale 
di sviluppo non marcia. « Mez-
zogiorno, agricoltura e impie-
ghi sociali del reddito — ha 
detto testualmcnte il ministro 
— sono in ritardo, mentre la 
quota destinata agli investimen-
ti direttamente produttivi e in-
feriore a quella che il program-
ma reputa necessaria per il rag-
giungimento degli obiettivi sta-
biliti ». 

Si pu& aggiungerc — cosa 
che ne Colombo ne" altri uomi-
ni del governo fanno — che al-
cune leggi che la stessa impo-
stazionc dclla programmazione 
aveva qualificato come «pre-
giudiziaU» non hanno varcato 
la soglia dclla progcttazione. 
Cosl e per 1'urbanistica, per i 

Eroblemi tributari, per i pro-
lemi previdenziali e pcrsino 

per la proccdura di applicazio-
ne del piano. 

Dj fronte a questo stato di 
cose il ministro del Tesoro par 
la di una necessaria « coraggiosa 
verifica ». Ma in quale senso si 
intende operarc? Colombo sem-
bra sfuggire anche ai problemi 
che gli vengono proposti all'in-
terno dcllo sresso governo e 
neU'ambito d d piano governa-
tivo. II ministro d d Bilancio, 
on. Pieracdni, e YAvanti! con 
un cditoriale dell'on. Giolitti 
avevano posto il problema di 
concentrare negU organi d d 
piano — n d comitato pet la 
programmazione (CIPE) — i 
potcri decisionali che oggi sono 
nelle mani di Colombo, attra-
verso il comitato per il credito 
o che j*>no concvmrjii nella 
Cassa del Mezzogiorno, o nel 
comitato prezzi o in altri centn 
decisionali. Proposte, queste, 
con le quali i comunisti hanno 
in effetti concordat^ in sede di 
critica alia sostanza d d piano 
governativo e che comunque 
potrebbero avere un valore se-
riamente innovative specie se 
unite a misure per il controllo 
degli investimenri d d grandi 
gruppi privati. 

Ma Colombo ed anche il Go. 
vernatorc dclla Banca d'ltalia 
hanno risposto * picche ». Ed c 
evidente il perchc. Se il piano 
non marcia si ripropongono 
scclte politiche — il Mezzo-
giorno, Tagricolrura, ecc. — alle 
quali la D . C non vuole rispon-
dere se non in termini di pro
paganda ele^.Tulistica. Cosa ri-
^ondera ora U P.S.U.? 

Diamante Limiti 

Presenta ta alia Camera 

La proposta di legge del PCI 
per T aumento delle pensioni 

Elevare i minimi dal primo gennaio a 25 mila lire mensili — Le nuove misure per i colti-
vatori diretti coloni e mezzadri — La corresponsione degli assegni per i figli a carico 

L'iniziatlva dei parlamenta-
ri comunisti di impegnare il 
governo, con la proposta di 
legge presentata ieri alia Ca
mera, all 'aumento delle pen
sioni a far data dal primo 
gennaio prossimo 6 stata ac-
colta con viva soddisfa/ione 
dai milioni di anziani lavora
tori e dalle loro famiglie. 
L'iniziativa si collega alia 
vasta azione di protesta nel 
Paese contro la tattica dila-
toria del governo di centro 
sinistra. Come e noto, infat-
ti, il governo avrebbe do-
vuto affrontare il problema 
entro il 20 luglio 19G7. Ma. 
ancora una volta, questo li-
mite di tempo 6 stato spo-
stato al 31 marzo. alia vigi-
lia cioe delle elezioni. 

II cinismo e il calcolo elet-
toralistico di questa mano 
vra e evidente. Di qui il 
moltiplicarsi delle manifesta-
zioni e delle iniziative unita-
rie dei pensionati che trova-
no nella proposta di legge del 
PCI il momento coordinato-
re. Ed ecco il testo della 
proposta di legge di cui sono 
firmatari i compagni: Lon-
go, Ingrao, Miceli. Barca, 
Tognoni, D'Alessio. Busetto. 
Mazzoni, Venturoli. Di Mau-
ro, Sacchi. Rossinovich, Bia-

gini. Abenante, Raucci. 
ART. 1 — Al fine di dare 

concreto ed immediato awia-
mento all'adeguamento delle 
pensioni e delle prestazionl pre
videnziali ai lavoratori pensionati 
dipendenti ed autonomi — ade-
guamento che dovra fondarsi: 

— sulla corresponsiono del 
minimo di pensione che garan-
tisea una vita dignitosa ai vec-
chi lavoratori; 

— sulla perequazione delle 
pensioni e delle prestazioni per 
tutte le categorie lavoratrici: 

— sul flnanziamento da parte 
dello Stato. secondo l'obbligo 
sancito dalla Costituzione. dei 
minimi di pensione (pensione sr>-
ciale), per il biennio 1968-'G9 
le norme vigenti sono modiflcate 
secondo gli articoli della presen-
te legge. 

ART. 2. — L'articolo 15 del
la legge 21 luglio 1965. n. 903. 
6 sostituito dal seguente: 

« L'art 1 della legge 12 agosto 
19F.2. n. 1338 e sostituito dal 
seguente: 

« II coefficiente di moltipliea-
zione delle pensioni base con
template dnll'art. 9 della legge 
4 aprile 1052. n. 218. nel testo 
modiflcato dalla legge 26 novem-
bre 1955. n 1125. h elevato dal 
1° gennaio 1968 a 103. 7 volte. 

«H coefficiente di cui al com
ma precedente e elevato dal 
1. eennaio 19C9 a 108. 2 volte* 

ART. 3. - L'articolo 16 della 
legce 21 luglio 1965. n. 903 e 
sostituito dal seguente: 

€ II primo comma dell'art. 2 
della legge 12 agosto 1962, nu-
mero 1338 e sostituito dal se. 
guente: 

< L'importo mensile delle pen
sion! di vecchiaia, di invalidity 
ed ai superstiti. adeguato ai 
sensi dell'art. 1 non puo essere 
inferiore al minimo: 

« A) di L. 25.000 dal 1° gen 
naio 1968; 

« R) di L. 30000 dal 1J gen 
naio 1969 >. 

ART. 4 — 11 primo comma 
dell'art. 17 della legge 21 lu
glio 1965. n, 903 e sostituito dai 
seguenti: 

«11 coefficiente di moltiplica-
zione delle pensioni base a ca
rico delle gestioni speciali per 
i coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri. per gli artigiuni e per 
gli esercenti attivita commer
cial! e elevato. dal 1. gennaio 
1968 a 103. 7 volte. 

«11 coefficiente di cut al com
ma precedente e elevato dal 
1° gennaio 1969 a 108. 2 volte ». 

ART. 5 - l.'art. 18 della legge 
12 luglio 1965. n. 903 e sosti
tuito dal seguente: 

€ II trattamento minimo spet-
tante al coltivatori diretti. co
loni e mezzadri. agli artigiani 
e agli esercenti attivita com
mercial! e elevato: 

c A) a L. 16.000 dal 1° gen
naio 1968; 

« B) a L. 20.000 dal 1° gen
naio 1969: 

« C) a L. 30.000 dal 1" gen
naio 1971 >. 

II Penfagono si riserva il veto sulle altre vendite 

Costruiremo carri armati 

per i fascisti greci ? 
Si tratta de! vecchio Patton 47 rifiutato da quasi tutti i paesi atlantici 
Sara destinato al nostro esercito e a quelli della Grecia e della Turchia 

Confermato anche dalla Cassazione 

Contributi pensione: 
nessuna prescrizione 

La sentenza riguarda il caso della vedova di un 
vigile urbano che, vista respinta la sua istanza 
di pensione, aveva citato in giudizio I' INPS 

GENOVA, 1. 
II diritto alia pensione e alia 

tutela previdenziale e assicurato 
anche quando situazioni obiettive 
abbiano sospeso o arrestato il 
corso del normale rapporto as-
sicurativo. Lo ha sentenziato la 
Corte di Cassazione conferman-
<lo in pieno il verdetto emesso 
il 15 febbraio 1964 dalla Corte 
d'Appello di Genova. 

La vicenda che ha dato luogo 
alia sentenza — che d'ora in poi 
avra valore di norma — riguar
da la signora Battistina Moli-
nari che. rimasta vedm'a nel 
1945 di un vigile urbano che al 
momento della morte aveva solo 
5 anni di anzianita nel corpo dei 
vigili. pur avendo pagato rego-
larmente i contributi all' INPS 
durante diversi impieghi ricoper-
ti in precedenza. si vedeva ne-
gata la pensione sia dalla Cassa 
di Previdenza che dall' INPS. 
L'ente di previdenza infatti in 
terpretava il decreto del presi-
dente della Repubblica ?ulla re-
versibilita e refficacia dei con
tributi retroattivt come operante 
soitanto nei cas; maturati dopo 
la data del decreto presiden-
ziale stesso. La vedova. vista 
respinta la sua istanza di pen
sione, citava in giudizio 1'INPS 
e oggi, a distanza di 22 anni. ha 
finalmente ottenuto la pensione. 

Imminente 
I'operazione 
a Paolo V I 

I medici curanti di Pao'.o VI 
hanno deciso di non protrarre 
ulteriormente l'intervcnto chirur-
gico che verra pertanto eseguito 
nei prossimi giorni. 

Nella tarda serata i profes
sor! Valdoni, Arduini. Mazzoni e 
Fontana hanno diffuso in pro-
posito il seguente comunica-
to in cui «constatata la riso-
luzione del recente episodio feb-
brile che aveva causato l'inter-
ruzione di ogni attivita del Santo 
Padre e la ripresa delle buone 
condizioni di salute, confermata 
dai risultati del!e ultime inda-
gini ematochimiche e clini-
che. hamo concordemente ri-
tenuto di non protrarre ulterior
mente Tintervento chirurgico. che 
veira pertanto eseguito nei pros 
simi giorni. I sanitari hanno poi 
proceduto ad uno scrupoloso con
trollo degli ambienti. della sala 
operatoria e dell'attrezzatura pre-
disposta. riconoscendoli perfet-
tamente idonei e corrispoodenti 
alle modeme esigenze chirurgi-
che». 

Domani a Firenze 

SI APRE IL C0NGRESS0 
DEL PARTITO RADICALE 

Domani a Firenze si aprira 
il quarto congresso del partito 
radicale. con una relazkme del 
segretario nazionale Gianfranco 
Spadaccia. D dibattito sui temi 
della politica estera, dei < diritti 
civili > (divorrio, liberta religio-
sa, ecc.). della politica econo-
mica. mirera a deftnire propo
ste. a costituire punti di riferi-
mento per uno sehieramento di 
forze che si muova nella pro-
spettiva d*una c nuova sinistra ». 

Lo stesso congresso. rifletten-
do questo attegg amento politico 
dei radicali. sara aperto alia 
partecipnzione, oltre che dei 
membri del partito, di cittadmi 
indipendenti e di militanti dei 
partiti di sinistra. Saranno ino> 
trc present: gli exponenti di que: 
gruppi pac.flsti, dei circoli cul-

turali. della Lega per il divorzio. 
di associazioni per i diritti ci
vili. che sono federati — se
condo k> statuto approvato la 
estate seorsa — nel partito ra
dicale o harmo obbiettivi con-
vergenti con quelli agitati dai 
radicali negli ultimi tempi. 

Domattina. prima dei lavori 
congressuali, al cimitero di Tre 
spiano a Firenze. si terra una 
commemorazione di Ernesto Ros
si. che degli ideali democratic: 
e laid cui i radcah si richia-
mano fu tenaee assertore. 

Dopo la relazione generate di 
Spadaccia e tre relazioni sulla 
politica estera, sui diritti civili 
e sulla politica economica, in-
torno a questi ultimi temi il 
dibattito si svolgera neMe com-
miviont e quindi si concludcra 
al Congresso il 5 novembre. 

L'industria italiana (pub-
blica e privata) impegnera 
ingenti capital! per costruire 
carr i armati per I fascisti 
greci e i generali turchi, su 
licenza esclusiva del Penta-
gono che si riserva il diritto 
di veto per le vendite ad altri 
paesi. Gli USA spacciano que
sto come un modo concreto 
per sostenere lo sviluppo in-
dustriale italiano e per con-
correre a difendere la liber
ta in Grecia. 

La rotizia e ra apparsa su 
due autorevoli giornali di 
oltreoceano il Washington 
Post e l 'Herald Tribune ma 
pareva egualmente incredi-
bile. E* stata invece confer
mata dall'invialo speciale del 
Pentagono per la vendita di 
armi USA all'estero, signor 
Kauss. in una intervista alia 
agenzia della destra socia-
lista quasi a volere sottoli-
neare il carat tere ufficiale 
deH'affare. e il credito di cui 
gode negli ambienti gover-
nativi. 

Siamo. dunque a questo: in-
dustrie e banche si appre-
stano a immobilizzare mi-
gliaia di miliardi per un'atti-
vita improduttiva ai fini eco-
nomico sociali. in una condi-
zione di servitii. di totale su-
bordinazione al capitale e ai 
generali americani. Questi 
gendarmi, bonta loro. dele-
gano all 'Italia una fetta. sia 
pure sottile. dei loro compiti 
impegnandoci in affari poli-
tico-militari dagli sviluppi im-
prevedibili. L'e^calatjon del 
nostro assoggettamento ai 
piani americani supera ogni 
limite. 

Secondo il signor Kauss 
l ' l talia sarebbe < maggior-
mente idonea e interessata > 
a produrre questi carr i dato 
che ne ha gia dueraila dello 
stesso modello in dotazione. E 
ha dimenticato di aggiungerc 
che i vecchi Patton non ser-
vono nemmeno per le cserci 
tazioni. 

II carro e il Patton 47, il 
cui protottpo partecipd alio 
sbarco di Salerno, e rammo-
demato prcse parte all 'ag-
gressione in Corea. Un car ro 
armato « sottosviluppato » che 
Inghilterra. Francia e Ger
mania hanno di gia rifiutato 
e che noi dovremmo invece 
continuare ad acquistare e a 
vendere. 

Su questa vicenda il go
verno deve fornire immedia
te e complete notizie smen 
tendo le sfrontate dichiara 
zioni del commesso viaggia 
tore del Pentagono. A meno 
che non si debba ritenere che 
questo tipo di «industrializ-
z a z i o n o rientra nella pro
grammazione economica del 
centro sinistra. 

ART. 6 - L'art. 21 della leg
ge 12 luglio 1965. n. 903. 6 sosti
tuito dal seguente: 

< Per ogni liglio di eta non 
superiore a 18 anni o, se di 
eta superiore. purche a carico 
del pensionato o inabile al la-
voro ai sensi dell'art. 39 del 
decreto del Presidente della 
Kepubblica 26 aprile 1957. n. H18. 
le iiensioni adeguate a quelle 
integrate ai trattamenti minimi 
delle assicurazioni obbiigatorie, 
sono aumentate dagli assegni 
familiari: 

c per i pensionati dell'assicu-
razione generale obbligatoria e 
per i pensionati delle gestioni 
speciali dei coltivatori diretti, 
coloni e mezzadri, degli artigiani 
e degli esercenti attivita com-
merciali nella misura prevista 
dalla legge 23 luglio 1964. nu-
niero 433. che ha rnodificato i 
valori stabiliti nella tabella A) 
allegata al testo unico delle 
norme sugli assegni familiari, 
approvato con D.P It. 30 niaggio 
1955. n. 797. tnndiflrato con leg
ge 17 ottobre 1961. n. 10'ifi. 

« Per i figli a carico del pen-
sionato e che non prestino la-

., voro retribuito. il limite di eta 
di 18 anni di cui al comma pre
cedente. e elevato a 21 anni 
qualora frequentino una scuo-
la media o professionale e per 
tutta la durata del corso legale, 
ma non oltre 11 26° anno di 

eta. qualora frequentino l'uni-
versita. 

« L'aumento previsto rial pri
mo comma spetta anche alia mo-
glio a carico del pensionato o 
al marito. a carico della pen-
sionata. invalido al lavoro ai 
sensi del 1° comma dell'art. 10 
del R.DL. 14 aprile 1939. n. 636 
convertito con modificazioni nel
la legge 6 luglio 1939 n. 1272. 
purche essi non abbiano pro-
venti di qualsiasi natura supe
rior! nel complesso a L. 30.000 
mensili. 

« L'ultimo comma dell'art. 12. 
sub articnlo 2, della legge 4 
aprile 1952. n. 218, e sostituito 
dal seguente: 

« La pensione calcolata secon
do le norme di cui ai prece-
denti comma, e aumentata della 
quota di L. 100 annuo di cui 
all'art. 59, lettera A) del R.D.L. 
4 ottobre 1935. n. 1827*. 

ART. 7 — 1 1 flnanziamento 
del fondo sociale istituito con 
l'art. 2 della legge 12 luglio 
1965. n 903. e a carico dello 
Stato. 

Sono abrogate le lettere d) 
e) f) del primo comma dell'ar-
ticolo 3 e l'ultimo comma dello 
stesso articolo. 

ART. 8 — E' Istituito un 
fondo speciale del fondo ade-
guamento pensioni. 

A tale fondo speciale di ri
serva sono trasferite le riserve 
del fondo adeguamento pensio
ni. nonch6 le riserve della assi-
curazione obbligatoria per 1'in-
validita. la vecchiaia e i super
stiti esistenti al 31 dieembre 
1967. 

II Consiglio di Amministrazio-
ne dell'INPS con propria deli-
berazione regola gli accantona-
menti al fondo speciale di riser
va di cui al 1° comma in modo 
che la consistenza del fondo 
stesso non superi il 10% della 
spesa annuale per le pensioni 
a carico del Fondo adeguamen
to. escludendo dal computo il 
valore degli immobili e delle 
attrezzature per le esigenze fun-
zionali dell'Istituto. 

U Consiglio di Amministra-
zione con propria deliberazio-
ne pud utilizzare la disponibi-
Uta del Fondo speciale di riser
va ai fini della copertura delle 
spese per le pensioni a carico 
del fondo di adeguamento e del-
I'assicurazione obbligatoria per 
la vecchiaia, 1'invalidita ed i 
superstiti. 

11 Consiglio di Amministra-
zione. entro un anno dall'entra-
ta in vigore della presente 
legge. prowede alia rivaluta-
zione dei beni mobiliari ed im-
mobiliari dell'assicurazione ob
bligatoria per |a vecchiaia, l'in-
validita ed i superstiti e del 
fondo da adeguamento. 

Tutte le norme in contrasto 
con il presente articolo sono 
abrogate. 

ART. 9 — L'onere derivante 
dalla attuazione della presente 
legge. valuta to in L. 606.5 mi
liardi per fanno hnanziario 1968. 
si prowede: quanto a L. 234 
miliardi con le maggiori entrate 
attese dal prowedimento legi
slative di proroga della durata 
deH'applicazione dell'addizionale 
straordinaria alia imposta gene-
rale sull'entrata istituita con la 
legge 15 novembre 1964. n. 1162; 
quanto a L. 140 miliardi con ri-
duzione di pari importo dello 
stanziamento iscritto al capitolo 
n 3523 dello stato di previsione 
della ape>n del Ministero del 
Tesoro per lanno finanziano 

! 19^7. doMinato a far fronte ad 
| oneri dipendenti da prowedi-
j menti legislativi in corso: quan

to a L. 129 miliardi con le 
maggiori d:*pon:bi;ita accertate 
cr^i il secondo prowedimento 
di variazione al bilancio per 
il predetto anno finanziano 
1967: quanto a L. 94 miliardi 
con riduzione dello starm'amento 
iscritto a) capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa 
del Ministero del Tesoro per lo 
anno finanziano 1968. destinato 
a far fronte ad oneri dipendenti 
da prowedimenti legislativi in 
corso: quanto. infine. a L. 9.5 
miliardi con riduzione rispetti 

amente dei capitoli n. 2301 
(L. 5.3 miliardi) e n. 2302 (Lire 
42 miliardi) dello stato di pre
visione della spesa del Mini
stero della Difesa il predetto 
anno flnanziario 1968. 

II ministro del Tesoro e auto-
rizzato ad apportare con propri 
decreti le occon-enti variazioni 
di bilancio. 

SI' ALLE REGIONI 

ROMA 

3)cJVvcL 
E quel l i? 
Quell i uon h a n n o ancora Tcta dcl la . ,. Rcgione! 

Sollecitato dai malati 

Vieri vuole 
riprendere il suo 
metodo di cura 

In un telegramma all'Ordine dei medici ha chiesto 
«istruzioni chiare e inequivocabili» entro 48 ore 

I malati di Vieri vogliono pro-
seguire la cura che il medico 
senese ha interrotto dopo il suo 
allontanamento dall'istituto « Re 
gina Elena > dove era in corso 
la sperimeotazione fatta sospen-
dere daUa commisaione Valdoni 
che l'ha giudicata inefiBcace. II 
senso delle manifestazioni di 
protesta inscenate nelle vie della 
capitale e martedi sera davanti 
all'Ordine dei medici. che pro-
prio di fronte all"* a3sedio » dei 
d mostranti ha deciso di rin-
viare la seduta convocata per 
iniziare un procedimento disci-
plinare a carico del dott. Vieri. 
e proprio questo: essi vogliono 
che il medico sia autorizzato a 
riprendere la sua attivita di cura 
contro il cancro. 

Pressato dai pazienti Vieri 
aveva teJegrafato all'Ordine dei 
medici per chiedere Lstruziom. 
La Federazione degli Ordini gli 
aveva risposto che «tutti i me
dici iscritti all'albo possono eser-
citare 1'attivita professionale ov 

servando le disposizioni di legge 
e deontologiche >. Ma ieri il 
dott. Vieri ha ritenuto c instil-
ficiente» la risposta ed ha in-
viato un altro telegramma nel 
quale chiede < chiare e inequi-
vocabili istruzioni >. Egli cioe 
soliecita una precisa autorizza-
zione di poter riprendere il suo 
metodo di cura anti-cancro. Se 
non ricevera risposta entro 48 
ore — ha precisato Vieri — egli 
nterra tale silenzio come assen 
so formale alia ripresa del suo 
metodo di cura. 

Intanto l'Ord ne dei medici ha 
fatto sapere che a carico di 
Vieri sono aperti due procedi-
metni disciplinari: uno che ri-
sale al marzo scorso e poi so
speso in attesa dell'esito della 
sperimentazione autorizzata dal 
ministero della San.ta, un altro 
aperto nel luglio ed a proposito 
del quale 1'Ordine ha gia notifi-
cato i relativi addebiti all'inte-
ressato. 

Su iniziativa della Federazione Colonie Libere 

GLI EMIGRATI IN SVIZZERA 
SOLLECITANO L'ASSISTENZA 
SANITARIA PER I FAMILIARI 

Centinaia di cartoline con migliaia di firme chiedono 
I'unificazione dei progetti di legge presentati in 
Parlamento per una rapida soluzione del problema 

Cennna:a di cartoline con m:-
guaia di firme stanno giungen-
do in questi giorni dalia Sviz-
zera al presidente della Came
ra dei depulati. al presidente del 
Senato e ai parlamentan com
ponent! il comitato ristretto co-
stituito dalla Cornmissione La
voro della Camera per l'unifi-
cazione delle proposte di legge 
coocernenti l'assistenza malat-
Ua per i familiari residenti in 
Italia degli emigrati itaUani in 
Svizzera e dei frontalieri. 

Nelle cartoline — stampate 
per iniziativa della Federazione 
delle Colonie Libere — si nleva 
che « sono stati presentau. alia 
Camera e al Senato, 5 progetti 
di legge concernenti il problema 
deirassistenza malattia ai no-
stri familiari rimasti in patria. 
Cid dimostra la giustezza della 
nostra richiesta avanzata con la 
petizione firmata da oltre 70.000 
connazionali qui residenti, e 
consegnata al Parlamento nel 
mese di novembre 1966. La no

stra a-p:raz:or>e 
contmja il testo dclia carto.ina 
— e quella di vedere risotto il 
problema al piu presto >. 

E' da sottohneare che alia 
raceolta del^e finme e all'invio 
de»^ cartoline — che arrivano 
aua Camera e al Senato da tutte 
le citta della Repubblica elve-
tica — prendono parte non sok) i 
membri delle Colonie Libere. 
ma gli emigrati itaiiani di tut
te le organizzazioni: aclisti, sin-
dacalisti. appartenentt alia * Fa-
migha bellunese >, al < Fogolar 
Furlan >. e c c 

In qjesti giorni. nel corso 
della lunga battaglia alia Ca
mera per i'approvazione deUa 
legge elettorale per !e Regioni. 
vi sono stati dei contatti fra i 
parlamentari del Comitato ri
stretto designato dalla commis-
sione Lavoro. Essi hanno concor-
dato di riprendere lesame del
le proposte di legge present ate 
dal P O e PSIUP. dalla DC e 
dal PSU 

La difficile elezione del Rettore Ma-
gnifico chiama I'attenzione sui pro
blemi insoluti dello « Studium Urbis» 

Z incredibile 
situazione 

dell'Universita 
Se tutti i 70.000 studenti decidessero di fre-
quentare I'Universita dovrebbe chiudere - 30 
mila allievi provenienti dalle province e 350 

posti alia Casa dello Studente 
C'e ancora mo.la incertez^i 

su chi sara il nuovo rettore 
deli"Universita di Koma. Una 
cosa tuttavia e certa: felezio
ne che dovra condurre alia 
soatiitizione di Gaetano Martino 
rappresenta qualcosa di nuovo 
neila vita dell'Ateneo e. piu in 
generale. nel rapporto fra que
sto e la citta nel suo complesso. 

Per la prima volta l'elezione 
del rettore avviene dojx> una 
riunione del corpo aecademico. 
alia presenza dei rappresentan-
ti delle altre component 1 uni-
versitarie. ennvocato [MT di-
sciitere i problemi deH'Umver-
sitji. per esaminare prograninil 
e candidati. Certo. ii nu'cr.ini-
sino che attribui<cv l'e!e/:one 
ad un gruppo estremnmente ri
stretto. e che neppure la nuo
va legge governativa si pro
pone di modificare sostanzial-
mente, rimane un elcmento ar-
caico ed anacronistico. Ma cio 
non diminuisce, anzi rafforza 
il signiflcato democratico ed 
innovatore della riunione del 
corpo aecademico e del confron-
to fra uomini e fra programmi. 

Un successo 

democratico 
Al decano prof. Ferrabino. 

che per primo si era presenta-
to come candidato. e stato ri-
conosciuto da piu parti il me-
rito della convocazione. II vero 
protagonista. tuttavia. della ini
ziativa che ha aperto un varco 
nelTimmobilismo dcll'Universi-
ta. nella sua chiusura corpora-
tiva. e stato il movimento de
mocratico. Esso e intervenuto 
facendo precise richieste, fra 
cui appunto quella della con
vocazione, promuovendo uno 
sciopero. proponendo all'opinio-
ne pubblica i veri e gravi pro
blemi dell'Universita. Solo do
po questo intervento e l'esito 
nullo della prima votazione 
che costringeva il prof. Ferrabi
no a ritirare la sua candidatu-
ra. questi si risolveva alia riu
nione del corpo aecademico. 

Un successo democratico. 
dunque. che e maturato in anni 
di lotta durissima: contro la 
teppaglia fascista che cos'6 la 
vita alio studente Paolo Rossi. 
per la caduta del rettorato Pa-
pi. il cui clima era particolar-
mente adatto ad alimentare lo 
squadrismo. per una riforma 
radicale delPUniversita. Si 
tratta di un fatto. che va al di 
la dell"elezione del rettore. pro
prio perchc ha consentito al 
movimento di ritrovare un suo 
momento di unita. dopo un pe-
riodo dj difficolta e di incer-
tezze dovute a debolezze inter
ne e soprattutto al modo deiu-
dente. ingannevole con cm il 
Governo ha affrontato e inten
de affrontare in sede legislati-
va i problemi dell'Universita e. 
piu in generale, della vita e 
dell'organizzazione sco!ast!ca. 

Non v'6 alcun dubb:o che 
abbia nuociuto e nuoccia alia 
unita del movimento democrati
co e alia sua incisivita il fatto 
che la commissione scuola del 
PSU abbia finite- per subire. 
ottenendo solo qua.ctie rimaneg-
giamento. il p;ano di «contro 
riforma » deila D.C. Un primo 
sigmfkativo successo cho. a!,a 
vigilia del dibattito parlamen-
tare sulla legge Gui. na;)re in 
modo chiaro, esplicito il di.scor-
so sulla riforma. nutrt-ndolo 
delle motivazioni specifiche di 
una sede come quella di Koma 
che per la gravita dei problemi. 
per il grado della sua arretra-
tezza e del contrasto fra questa 
e gli sviluppi della societa. puo 
essere considerata emblematica 
della ensi che paralizza la vita 
universitana in Italia. 

La discuisione in scno a. 
corpo accadem.co. ma for.>-e an-
cor p:u il dioattito puOy:ico 
aua Laad de;ia Cu.tura. i>ui g.or-
na.i, le iettere p.-ogram.naiicne 
dei candidati, le proposte de..e 
associazioni degu incancaii. 
degli assistenti. deg;i student;. 
le iniziative di smgoli o di 
gruppi di docenti democratici. 
specialmcnte comunisti e socia-
listi, hanno permesso alia pub
blica opin:one di capire. ai di 
la dei formulan teenxi e degli 
interessi di categoria. gli aspet
ti sociali e politici dei prob.e-
mj universitan. I prob.emi del 
diritto alio slujio. flno ai gradi 
p;u elevati. in una struttura 
sco'astica che ha cessato di 
essere una scuoia di chics per 
d:vcntare SCJO a >i, m.issa. r'.c'.-
la derr.ocrat;zzdz.onc dcY.a \ (ta 
universitar.a in ogm suo aspet-
to. del suo sviluppo autonomo 
al quale e collegato l"avven:re 
e il progresso della scienza e 
deila cultura. 

Ma che cos'£ oggi I'Universi
ta di Roma? Una congerie di 70 
mila persone. di cui 60 mila 
studenti. che non posso.w ne 
studiare. ne lavorare. Se tutti 
gli studenti decidessero per un 
giorno di andare airuniversita. 
i cancelli dovrebbcro essere 
chiusi perche gli edifici non 
potrebbero contenerli. In d.eci 
anni gli studenti sono aumentati 
di 20 mila. ma il numero dei 
docenti 6 rimasto pre^soche u> 
variato. Le attrezzature scien-
tirlche. Ie bihlioteche sono as-
solutamente inadeguate. Dinan-
zi ad una popolazione di 30 mi
la studenti che provengono dal
le province del Lazio e dalle 
altre regioni. in prevalenza del 
Meridione, la Casa dello stu

dente ne puo accoghere JJ0 o 
la inensa. cajiacc di HDD pastl 
giornaiien. ne appronta. trascu-
ran.io ie nulispeiisabih nonnt 
igiemche. TiW. 

Mo.ti sono gli studenti cht 
lavorano. dato i| numero irri-
sorio di coloro che beneflciano 
del presalano e data la esiguita 
dello stesso. Puo meravigliar* 
che il livello di produttivita 
deirUniversita sia spaventosa-
mente basso? Puo meravigliar* 
che su mille studenti solo 150-
-C0 riescano e laurears:? Con 
quanto spreco di pubblico <le-
naio (̂  facile valutare. 

Uno dei punti p:u (lisru--i e 
stalo (|tii'Ilo che niiuard.i ia 
erea/ione di una st-conda Uni
versita. K' un problema di 
aree. di quantitn d| |K>>ti. di 
attrezzature. ecc . ma ime.-te 
problemi strutturali che riguar-
dano molto da vicino questmni 
di riforma soprattutto |KT la 
attuazione del diritto alio studio. 

Ma quando verra la seconds 
Universita? II Comune di Koma 
aveva predisposto ne! Piano 
Kegolatore Generale un'area di 
550 ettari in localitn Tor Ver-
gata che poteva offrire ina so
luzione abhastan7a adeuuata 
per una se<ie ohe. ne.l'onfine 
di previsioni realist ich-.\ fosse 
indipendente dalTattii.Te. mi a l 
essa collecata in mn.'.n funz o-
nale. dotata di cornpe -i en 
lizi in grado di offntv .)-|)ta-
lita a qiiindiei-ventimi a -Mi-
denti e corri.six>ndenti a mivier-
ne esigenze scientdicodulatti-
che. In segtiito all'opixisizione 
del Comune di Frascati e de'.Ia 
Associazione Coltivatori Diretti. 
a nome di un Consorzio per !n 
produzione di vini tipict. il Mi 
nistero dei Lavori Pubblici. in 
sede di approvazione del Piano 
Recolatore. ridusse I'nre.i dn 
550 a 200 ettari. La maggioran 
za di centrasinistra del Comu
ne di Roma ha nccolto reton-
temenfe questo stralcio. imi>e 
gnandosi a reperire un'a'tr« 
area, situata in una divefsa 
localita. per un totale di 1000 
etiari. 

La vicenda dcll'area di Tor 
Vergata rappresenta un nuovo 
scandalo che illumina sulla 
reale volonta di affrontare in 
modo sen'o il problema della 
seconda Universita da parte 
del Governo e della maizgio-
ranza capitolina. In primo luogo 
il reperimento di una nuova 
area in altra localita non s;-
gnifica che rimandare il pro
blema alle calende greche. nel 
tempo stesso in cui procedono 
speditamente i piam per dare 
alia Facolta di Ingegneria una 
soluzione cornorativa attraver-
so la creazione di un Politecni-
co distaccato dall'Universita. 

L'importanza 

del dibattito 
La seconda istanza. la richie

sta di mille ettari fatta dal Mi
nistero della Pubblica Istruzio-
ne & motivata da una previsio
ne che si fonda sui raddoppio 
dellattuale popolazione stiKien-
tesca: da 60 mila a 120 mila. 
Tale incremento e assai su;>e-
riore u quejlo della popolazione 
della citta e del suo immedia
to hinterland. E' una previs:0-
ne. come riconosce |"« Avanti! ». 
che si sp:ej?a soitanto con g'i 
svilupp: derivanti da gravitazio-
ni che provengono da aitre Ke 
gioni. A Roma dunque. dovreb
bcro concentrarsi semprc piu gli 
studenti di altre regioni. spe
cialmcnte di quelle meridionali. 
eludondo l'esigenza ormai indi-
lazionabile di nuove sedi uni-
versitarie come quella abmz-
ze.-e e calahra. 

Non abbjamo ecceduto. dun
que. nel sottolineare i'lmpor-
tar.za del dibattito che ha p.e-
«-duto questa volta l'elezione 
del Rettore. Ci sembra che p:u 
d: un no<lo sia venuto alia luce. 
che i problemi della lotta per 
2a riforma abbiano assunto 
maggiore concretezza ed una 
dimensione piu ampia. richieden-
do un piu deciso impegno por
tico da parte del movimento 
democratico della Universita. 
delle organizzazioni popolari. 
dei partiti. c La Universita ri
mane tuttora saldamente ancc* 
rata al gioco di potere di esi-
gui gnippi e al sottogoverno 
dei partiti. I«i causa prima della 
sua crisi attuale >. cosi s; e^pri 
me :n un articolo. per molti 
versi giu-to ed mteressante. un 
redatto-e di « l'Astrolablo». 
Non siamo certo noi a sottova-
Iutare la gravita del sottogo-
verno e degli «esigui gruppi » 
d: po'ere dell'Universita di Ro
ma. Ci sembra tuttavia che •!-
l'Univers.ta, nella vita politica. 
c'e questo e c'e altro. 

C'b la condiziooe perchJ 1! 
movimento democratico della 
Universita. fatto di tarrte com-
ponenti e di forze nolitxhe di-

i verse, ritrovi, anche al di la 
I del restore da e'e;r?ere. alcuni 

punti foniamentali d'incontro e 
lavori ad esten-Jere. «ti que;»a 
base. !a prooria infuenza. C^ 
la crescita di una coscienza di 
sinistra in miffliaia d; studenti 
e di docenti. C- sono i cornuni-
sti che inten^ono battersi a fon
do per una riforma della Uni
versita che coTisoonda vera-
mente ai bisogni della societA 
nazionale. 

Gastone Gentfni 


