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La provenienza geografica digit studenti 

ROMA 
Perche scoppia 
V Uni ver sita 
Per il Lazio non e sufficiente un solo Ateneo l'esi-
genza di crearne altri si fa sent ire con senipre irag-

giore forza per evitare una com pi eta paralisi 

Quando si dice che l'L'ni-
versita di Roma scoppia, che 
le sue aule, i sum labora-
tori, le sue attrezzature non 
ce la fanno piu a contenere 
la marea montante di stu
denti che lavorano in uno 
spazio cosi ndot to . bisogna 
poi andare a vedere a lcum 
dei fattori che determinano 
questa crisi e dal cui esame 
bisogna partire per cercare, 
conseguentemente . di cam-
biare uno stato di cose ora-
mai insopportabile. In quin-
dici anni. a partire dall'anno 
accademico 1952 "53, l'Uni-
versita di Roma ha visto piu 
che raddoppiare il numero 
dei suoi studenti: da 35.219. 
iseritti e fuori corso, nel 
1952 '53, a 71.687 nel 67 68 
U n aumento vert iginoso che 
portera nel 1980 ad oltre 
120 000 — secondo le previ-
sioni piu caute — il numero 
di studenti , romani e non 
romani, che frequenteranno 
ai diversi anni di corso le fa-
colta de l l 'Ateneo romano. 11 
piano territoriale per il La-
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vani di questa regione iscrtt- l province minon rappresenta-
tisi in queU'anno all 'Vniser- ; no il 13.5 - t l 156 >u 8 539) . 
Mta). II piu alto contnbuto , 
m termini assoluti e relati-
\ i e offerto da Abruz/i e 
Molise: nel 1964-65. 799 
iseritti al p n m o anno su 
2 389 (33.44°"). Tra le regio
ni meridional) . un apporto 
particolarmente rilevante e 
fornito dalla Calabria: I ' l f o 
dei suoi iseritti nel 1964-"65 
(345 g iovani) . I.* altre re-
gioni meridionah e le isole 
danno contributi piu mode-

(129 g iovani ) : la Puglia il 
3.4"o (214 g iovani ) : la Ba 
sil icata il 60« (45 giovani); 
la Sici l ia 1*1,69° n (117 gio
van i ) ; la Sardegna. infine, il 
2 , 9 N (64 g iovani) . 

Va sottol ineato che — pur 
se in termini relativi la per-
centuale di giovani delle va-
rie regioni che si iscrivono 
al pr imo anno a Roma sul 
totale dei giovani di tali 
regioni che si iscrivono al
l 'Universita in qualunque 

Nel 1954-"55 tale percentua 
le era pan all'11.9 . (486 
-studenti >u 4 0 7 6 ) . nel 
60-61 , 11.1 . (635 su 5 746) . 

In base al rapporto tra 
complesso de°Ii .studenti 
(iseritti ai \ a n anni di cor
so piu fuon corso) e stu
denti iseritti al p n m o anno 
che si nscontra in questi 
anni accademici, si possono 
indurre le cifre c o m p l e t i v e j 
di studenti provenienti da 

II medico a casa tutti i giorni 
i controlli e poi il conto: zero 
Un sistema sanitario nazionale che funziona con speditezza e semplicita • Le prowidenze per le madri e per i bambini • Le condizioni di si-
curezza e di igiene nelle fabbriche - II «problema» dei vecchi: a fianco delle casepensioni si sta sviluppando ora, con successo, la forma 
dell'assistenza domiciliare che permette di non modificare Tesisten za dell'individuo e di non separarlo dalle sue abitudini ed amicizie 

Dal aoftro corrispondente 

Porcospino da spiaggia 

sti: nel 1964-'65. la Campa- queste province: 3 499 nel 
nia il 21« del suoi iseritti 1954-'55: 3 K82 nel 19fi<VK1 

Provenienza 

Anni accademici 

1954-55 1960-61 1964-65 

Roma 3.590 5.111 7.373 
Altre provincie laziali 486 635 1.166 

Totale Lazio • • 4.076 5.746 8.539 

Altre regioni italiane 
Estero 

Totale generale . . 

1.767 
32 

2.032 
52 

2.553 
89 

5.875 7.830 11.181 

Studenti iseritti al 1° anno nell'Univtrsita di Roma secondo 
ia provenienza 

rio fa appunto questa previ-
s ione, e nella relazione Er-
mini si prevede un raddop-
pio degli studenti universi-
tari entro 10-12 anni. 

Ma. l 'Universita di Roma 
richiama studenti da tutte le 
regioni i tal iane, anche se. 
il contributo e particolar
mente intenso solo per alcu-
ne di esse e per le altre pro
vince laziali. Nel l 'anno acca
demico 1964'65, su oltre 
11.000 studenti che si sono 
iseritti al primo anno nel le 
varie facolta, ben 3.719 ap-
partengono a famigl ie che n -
s iedono in altre province 
italiane. Si tratta, come ab-
biamo detto, solo degli iserit
ti al primo anno. Purtroppo 
non si dispone della distri-
buzione degli studenti uni-
versitari secondo i vari anni 
di corso e la provincia di re-
sidenza. Dovremo quindi ri-
cavare l 'ammontare comples-
eivo degli studenti • fuori 
sede » per via indiretta: se 
si moltiplica il numero di 
3,719 per il rapporto esisten-
te in queU'anno nell'Univer-
sita di Roma tra il totale 
degl i studenti (iseritti ai va
ri anni di corso piu i fuori 
corso) e il totale degli iserit
ti al primo anno — rapporto 
che, nel l 'anno accademico 
1964-'65 e uguale a 5,0 — si 
n c a v a la cifra orientativa di 
oltre 18.500 studenti che. ap-
partenendo a famigl ie resi-
denti in altre province, sa* 
rebbero immatricolati nel-
l'Universita di Roma. 

Come dicevamo il eontri-
huto de l le varie regioni ita
l iane e assai differenziato. 
Infatti, dei giovani apparte-
nenti a famigl ie resident! 
nel le regioni del « tr iango lo 
industr ia le» c dell'Emilia-
Romagna, neanche l ' ln« di 
coloro che si iscrivono al 
primo anno di University in 
questi anni viene a iscriver-
si al l 'Universita di Roma. 
Anche per quantn riguarda 
le tre regioni venete (Vene-
to, Trentino-Alto Adige , 
Friuli-Venezia Giulia) la si-
tuazione non e diversa Evi-
dentemente , per tutte lc re
gioni del Nord. giuoca la 
forte attrazione delle sedi lo-
eali. 

La situazione camhia pas 
•ando alio regioni centrali e 
meridionali , e alle isole 
Dalla Toscana, un tre per 
cento — abbastanza stabile 
nel decennio — di nuovi 
iseritti ai i 'Universita scelgo-
no Roma (nel 1964-65 sono 
130 i giovani toscani che si 
iscrivono all 'Universita di 
Roma). Umhria, Marche e 
Abruzzi e Molise forniscono 
aliquote assai piu e levate: 
nel 1964-'65 su 907 giovani 
umbri i scntt is i all'Universi-
ta, ben 237 (26,13*0) si sono 
Iseritti a l l 'Ateneo romano; 
dal le Marche, sempre nel 
l964-'65. provengono 255 gio-

(pari al 13,66% dei gio-

Ateneo italiano. e fortemen-
te decrescente durante il de
cennio 1954-'55-1964-'65 — 
tale diminuzione non trova 
riscontro nei valori assoluti 
(ed e questo il fatto che piu 
ci in teressa) , cosicche. co-
munque , aumenta fortemen-
te nel tempo jl numero dei 
giovani che. appartenendo a 
famigl ie residenti in altre 
regioni , vengono a iscriversi 
nel l 'Universita di Roma. 

Ed ecco la situazione rela-
tiva alia regione laziale. Su 
11.181 iseritti in totale al 
primo anno nell 'anno acca
demico 1964-'65. ne i rUmver-
sita di Roma, 8 539 proven
gono dal Lazio secondo la 
seguente d is tnbuzione pro-
vinciale: 319 da Viterbo, 151 
da Rieti , 7.373 da Roma, 283 
da Latina. 413 da Frosinonc. 
Sul complesso degli studenti 
i scntt i s i al primo anno di 
provenienza laziale quell i 
provenienti dalle quattro 

1954- 55: 3 t>82 nel 1960'61. 
5.830 nel 1964-65 E' da pre
sume! e che questi dati Ma-
no al disotto della realtii. 
poiche si puo m m o n e v o l m e n 
te ritenere che il rapporto 
adottato sia a^^ai piu e levato 
per quest] studenti la cui re-
go lanta di studi e certo as
sai minwre dei residenti a 
Roma a causa del le maggiori 
difficolta che essi oggettiva-
mente incontrano nel corso 
degli studi ipendolarita , 
scarsa frequenza del le lezio-
ni ecc ) Cio che m e n t a di 
esserc sottol ineato e che. an 
che se il numero degli stu 
denti re«identi nel le altre 
province laziali che si iscri
vono neU'Universita di Ro
ma non e molto e levato. esso 
assomma. come era prevedi-
bile. la quasi totalita dei gio
vani di Viterbo, Rieti. Lati 
na e Frosinone che si iscri
vono all 'Universita: nel de
cennio 1954-'55-1964'65 ben 
1'85% dei giovani di queste 
province che si iscrivono al
l'Universita vengono a stu-
diare a Roma; un po' di mo
no per Rieti e Latina (circa 
il 70%) , un po' di piu per 
Viterbo e Frosinone (circa il 
9 0 % ) . 

Se nei pro<:simi quindici 
anni si avesse un andamen-
to uguale a quel lo riscontra-
to nell ' intervallo 1960'61 
1964-'65, il numero di .stu
denti appartenenti a famigl ie 
residenti in queste provin
ce ehe verrebbero a fre-
quentare i corsi ne l l 'Ateneo 
romano passerebbe dagli ol
tre 5.800 del 1964'65 a cir
ca 10.000 nel 1980: ma, poi
che e necessario toner con
to di un incremento demo-
grafico di base e di un certo 
aumento dei tassi di scola-
rita univers i tana, e molto 
ragionevole prevedere che 
<,uesti giovani ammonteran-
no nel 1980 a circa 20.000. 

L'esigen/a della istituzione 
di altre Universita nel Lazio 
(oltre che a Roma, natural-
mente) appare quindi giusti-
ficata da un regolarc (e non 
eccess ivo) prevedibile au
mento della popolazionc stu-
dentcsca. 

Eugenio Sonnino 

SOFIA, gtug'iu 
Un attacco di mfluen^i — 

quella detta di Hong Kong 
— mi ha cost ret to, quest 111 
v e m o , a spenmentare dtretta 
mente come funziona il siste
ma di asMstenza sanitaria in 
Bulgaria- Una telefonata a! 

d i n » possono avviare il ma-
I.ito aliVspedaie pt>hchnicn a 
ru: fanno capo o direttamen-
te a uno degli istituft spe 
c:akzzati. 

Ma :1 r.ttadini) non e as-i-
Mito dall'organizzazione sani
taria soltanto quando e ma-
lato Un altro del principi 
su cut si fonda l'assistenza 

« mio » ospedale. il medico a | medica m Bulgaria, dopo quel 
casa tutti 1 giorni. poi 1 con
trolli (radiografle. anv'isi, elet-
trocardiogrammH e infine il 
conto: zero. Avevo dovuto 
comperare 1 farmaci che nu 
avevano prescntto (non quel 
Il che mi avevano direttamen-
te somministrato. come le mie 
zioni) e mi ero oret>o il gxisto 
di pagare trenftitsinque lire 1 
tubetti di vitamine e centocm-
quanta gli antibiotin. 

Questo e il sistema chp va
le in Bulgaria per tutti 1 cit-
tadim tanche quelh provviso-
nV l'assi.sten/a medica as.so-
lutamenie xratinui e quella 
farmaceutica a un prezzo go-
neralmcnte mfenore ai costi 
di produ/ione o di lmporta-
7ione. tanto pel contenere gli 
sprechi E' un sistema che 
fun/uma fon semplicita e spe 
dlte/?a per l'assen/.i di"j!i in 
tralci burcK'ratu-t inseparatii 
Il mvece dalla linuta/»(>nc dei 
l'assistenza e per il tipo di 
organi77a«one su base tern-
foriale 

Ogni raggruppamento di abi 
tanti di una determmata con 
slsten?a — ehe puo essere 
un quart iert- cittadino o un 
centro di rampagna o un sruu 
po di villaggi — ha il propno 
ospedale, che e re^olarmen-
te un pohclinico e una rete 
di dispensari e dt «punti me-
dici » mediante 1 quali l'orga-
nirzazione sanitaria raKCiuri'^e 
tutte le localita e turti i csitta-
dini Parallelanienle aah ospe-
dali polichnici operano poi 
quelli con una funzione o una 
specializrazione particolare 
(niatermta. petlintna. trauma-
tologia, tumon, TBC. ecc.i . 

I dispensari e 1 «punti me 

Lo chiamano « bikini-
porcospino », ed e sta
to sperimentato ieri 
per la prima volta, da 
questa belia ragazza 
americana, sulla spiag
gia di Ostia. Non e an-
cora ben chiaro se ver-
ra uttlizzato dalle turi-
ste straniere per tener 
distanti i famigerati 
« iatin lover »; o se, al 
contrario, ha una fun
zione puramente este-
tica. Certo e che, col 
«porcospino», non de-
ve risultare facile, a 
chi lo indossa, il sedersi 

Viaggio nella nuova Algeria nel momento in cui sorgono le Regioni 

Un aereo nel Sahara per raccogliere i voti 
Un nuovo passo avanti nella costruzione delle strutture politiche ed economiche dello Stato, nato sette anni fa da una lunga 
guerra di liberazione • L'opera di decentramento del potere - Come funzioneranno le assemblee ora elette e quali i loro poteri 

Dal nostro inviato 
ALGERI, t iufno 

Un piccolo aereo ha fatto 
la spola, per due giorni, nel-
1'immenso Sahara, per racco
gliere 1 voti della gente del 
deserto, che aveva sc-elto 1 
suoi amministraton regionali 
L'aereo ha trovato agli appun 
tamenii fissati 1 145 seggi « iti
nerant! » allestiti su camion, 
ehe avevano raggiunto gli elet-
tori piu lontani. Il dipartimen 
to dell'OASIS costituisce qua 
si la meta del terntono nazio-
nale algenno con il suo milio-
ne e 300.000 chilometri quadra-
ti, ed ha una popolazione est re-
mamente dispersa. In questa 
legiune M e raggiunta unalta 
pereentuale di votanti, il 
77,41 per cento su un totale 
nazionale che e stato del 72,50. 

Oh algTini hanno < ompiu 
to un nuovo passo avanti nel
la costruzione delle strutture 
politiche pd economiche del lo
ro gunaniss imo Stato. II pri 
mo fu due anni fa, 1'istituzio 
ne uclle « Assemblee pupoia-

ri comunali ». II secondo, cui 
abbiamo assistito e quello 
delle wl lay ate », una enti-
ta amministrativa che raggrup-

pa comuni e province e che pud 
paragonarsi nl!e nostre regioni. 
La terza tappa sara 1'istituzio-
ne del Consiglio nazionale del
le « wilayate ». La partecipa-
zione popolare alia istituzione 
dei Comuni, attraverso il voto 
espresso sulla lista unica dei 
candidal 1, presentata dal par-
tito del FLN, era stata del 
fi8„S7 per cento (nelle grandi 
citta coma AJgen • Orano, 

aveva registrato punte ancora 
piu basse) Q w s U volta al-
1 rtppello del Fnmte la popola
zione 1M risposto con un 72,1(1 
Gh eletiori erano poco piu di 
6 miliom (su una popolazio 
ne di poco pui di 12). II voto 
era universale e scKreio Gli 

trollo 
L'assemblea e compost a da 

3.T a 50 membri, a seconda del
la mipnrtanzrt della popolazio
ne e sara eletta ogni 5 anni. II 
prefetto (o wall 1 e il consiglio 
esecutivo sono invecp nomina 
ti dal cenlro. II potere decisi-

eletton hanno potuto compie- 1 vo resta nelle mam del wall 
re la loro sfolta su una li
sta che comprendeva ;1 doppio 
dei candidati nercssan. 

Un altro impegno preciso 
assunto dal Consiglio della Ri 
volu/ione, e stat(» cosi mante 
nuto IA; 15 w:ia>atp ini/ic 
ranno sub.to la loro opera -Si 
ricordera che wila\a era il no 
me con il quale si definivano 
-lurante la puprra di libcia 
7ione dal domm.o lr.inrese h> 
sei regioni politico militan isti-
tuite dal FLN. f.'aver man 
tenuto la denom na/ionc ha tin 
doppio significato quello d. 
ptrpetuare una uadi /ume glo 
nosa e quello di d,mostiare 
che il go\prno i.tienp supeia 
ta la fase in cui il «regu> 
nalismo ». sviluppa'osi dojio la 
lioera^ione, costituiva un pe 
ricolo II gcverno procede nel 

che p il solo depos i tary dul 
raiitorita statale e che non 

rappresentera, come era in pas-
.sato, soltanto il ministro degli 
interni. ma il governo nrl suo 
insieme Sara lui ancora il 
coordinatore e il dingente di 
oRni attivita economlca. socia 
le p oulturale che la wilaya 
pscrt Kera K', in questo mo 

svo.yono in tin clima che non 
favoi -i c una eHettiva parte-
cpa / ionc delle masse » ma si 
nconosi eva che erano comun-
que omtetuvamente un nuovo 
passo verso l.i dPinocrayia. 

L'aijpcllo ai ooicottaggio era 
limit.ito sck'natamente ai casi 
in cm « la liberta di voto fos 
so vu>i,t<a» t> IA quelh m cui 
una list.i « mm avesse candi 
d«tn lapprescntativi degli in 
teress. populan » L'lnfluen/a 
rlt 11 a/mill politics dell'opposi 
/lurn- di s.ni^Tii. 1 unic quest i 
d'1 paiuto (li'iravaiiguardia di 
s nistia, e soprattutto avverti-
bile nei <entii 111 bam. Qui -
c un daio ufficiale — la par-

mento di crescita del paese, 1 tecipa/.onp al voto & sempre 
torse inrtispensabile per as | stata piu bassa della percen 
sicurare aU'Algena uno svi 
hippo ,»rgani(o. piamficato 

A differen/a di quanto a w e 
nuto nelle scorse elezioni comu-

ihiii le tor/e di opposi/.n.ne 
clandestine non hanno que 
sta volta esprpssamente invi 
tato la popolazione ad utia 
astensione di mnssa del voto. 
Ho visto tui volantmo distn-
buito dal Partito dell'avan 

suo programme di decent ra- 1 guardia socialist* che reca la 
mento del potere qui chiama-
to « centrahsmo democratico ». 
II potere cent rale nei diparli-
menti era rappresentato fino 
a ieri da un solo uomo il pre
fetto Con la riforma delle wi
layate accanto al prefetto viene 
istituito un Esecutivo, formato 
dai responsabili dei fondamen-
tali setton produttivi della re
gione. Si forma cosi un picco
lo governo locale sul quale 
l'assemblea Pletta ha un po
tere consultivo a di con-

data del 16 maggio nel quale 
la preoccupazione politic* fon-
damentale era quella di rende 
re cosciente la popolazione che 

le assemblee delle wilayate « so
no semplicemente consultive. 
senza veri poteri » e che il 
« potere del prefetto e del suo 
Esecutivo sono stati rafforza-
ti, e in ultima analisi, le nuo-
VP assemblee sono subordina
te alle decisioni del prefetto ». 
«Queste elezioni — si dlce-
va inoltre nel volantino — si 

tuale na/.onale In queste ul-
time ele/iom ad Algeri ha vo-
tato il *>~ T2 per cento, ad Ora 
no il Wi :<h .1 Mostaganem il 
dft.iu Va pero anche notato 
che ad Annaba, zona indu 
str.ale. dove e in costruzione 
un grande complesso siderui-
li'.fo, la pereentuale e stata del 
74 per cento. 

Le cifre piu alte sono quel-
che che vengono dalle wilaya
te piu povere per giungere al
ia piu alta in assoluto, quella 
ui Kl Asnam (85,701. Cost ne-
gh Aures, una delle zone piii 
arretrate, e nel Saoura, si 6 
•occato rispettivamente Jl 78 
e il 79,30 

La campagna elettorale non 
e stata condotta dai candi
dati ma dai ministri e dai 
membri del Consiglio della Ri-
voluiione Sono essi, una tren-
tina di uomini, che hanno il-

lustrato la riforma amministra

tiva, e che hanno presipdu-
to ie commission) dalle qua
il sono uscite le liste dei can
didati alle assemblee. La con-
sultazione popolare ha con-
dot to nelle 15 assemblee di 
wilayate 7.'i funnonan dello 
Statu, 67 msegnanti, 21 com 
mercianti, 26 mgegnen o tec 
nici. 21 fellahs (piccoli con 
tadini) 21 farmacisti o medi-
ci, 14 operai. 4 giuristi. Un 
rneccanisrno democrat ico si e 
messo in moto. IA> nuove as 

semblee regionali dovranno ora 
elenKere 1 loro president 1 e 1 
loro « bureaux ». dovranno no 
uunarp comm.ssiom special!/ 
zate nei van settori dell'attivi 
ta della wilaya. dovranno nu 
nirsi in via ordinana almeno 

1 3 volte 1'anno, dovranno stu 
diare e prepararp piani per 
la soiii7innp dm problemi lo 
call, dpliherarc sul bilancio 

Chi sono questi uomini 9 I 
giornali francpsi — « Le Mon 
rip » compreso — non fanno 
un grande sfor7o quando li de 
finiscono persone quasi scono 
sciute. Non si trovano fra loro 
personalita politiche o quadri 
dirigenti a hvello nazionale. 
Sono uomini per lo piu giova
ni, sono come specifica la lo. 
ro provenienza sociale, il qua-
dro medio della glovane bor-
ghesia algerina che si sta qui 
formando e prendendo consi
st enza piu rapidamente di 
quanto non avvenga per il 
proletariate. Uno dei problemi 
piu acuti dell'Algeria e propno 
quello del quadri. C'e una 
prectsa politic* del Consiglio 
della rlvoluzione e del gover
no verso gil Jntellettuall sia 

quelli che hanno preferito npa-
raie aU'estero, sia quelli che 
vivono e lavoiano in patria. 
Lo sfor/o c grande I risultati 
^'iiirigono lentumente ma non 
c'e altro da fare. 

Ui coopera/ione ton enti, so-
cieta, tecnu'i di altri paesi 
(Krancia, URSS. Italia, e t c ( 
va assumendo sempre piu un 

peso evidente in particolare nei 
seitori fondamentah deU'econo-
nua nazionale, appunto per-
clie la fase della lorma/ione 
dei quadn e appena ini/iata 
Ma, qualunque sia il srado di 

i p iepaia/ ione, a tutte le for/e 
opeianti nel paese viene con-
tinuamente chiesto di dare il 
massimo in nome della « rivo 
ln/ione sociahsta » come qui 
viene ( hiarnata 1 opera di len 
ta trasfontia/ione di un paese 
ex < olomale m un paese ad 
economia nusta certamente m-

serito neH'anibito dei paesi pro
gressist 1 arabi. Anche ai mem-
bn delle nuove assemblee non 
si offre nulla e si chiede in 
cambio la ma.ssima dedi/ione 
II costume austero, il clima di 
tensione cost ruttua, lo sforzo 
collettivo, ben visibih in Al
geria, si rial lace iano diretta 
mente ai lunghi anni delta lot 
ta di liberazione Tutto quan 

to e oggi M Algeria » ha con quel 
sette anni « mezzo un legame 
mdissolubile, da tutti, dirigen
ti e popolazionc, esaltato e te
nuto vivo. Uno dei requisiti 
dei candidati alle assemblee 
regional) era appunto quello 
di aver partecipato alia lotta 
di liberazione. 

Luciano Caccid 

lo della gratuita assoluta, e 
j la profilass) di massa, cioe la 
I opera di prevenzione costan-

te e su scale generale. La pro-
! filassi si eolloca anzi come 
j momento direttivo in tutta la 
1 attivita sanitaria L'ospedale 
! pohclinico unificato (profi 
j 'assj cura. nabilitazione* ne 

e l'elemento base mdrmibil? 
e l'organizzazione territoriale 
— la quale permette al HIP 
dico di conoscere direttamen-
te gli asMstiti, le loro condi
zioni di vira, ecc. — ha una 
funzione essenziale anche ri-
spetto alle possibilita dell'azio-
ne profilattica. 

Uno dei campi dove si pu6 
vedere con maggior chiarez-
za dispiegarsi tutta la ncchez-
za e la razionalita del siste
ma sanitario bulgaro e quello 
dellassistenza alia madre e 
al fancmllo. La gestante e te-
nuta a presentarsi al consul-
torn) ostetneo al rerzo mese 
di sravidanza e da quel mo
mento incominciano ad alli-
nearsi sulla sua cartella clini-
ca 1 referti delle visite qum-
dicinab. lni/i.mo 1 controlli e 
le cure di co'npetenza dello 
speciahsta e scatta tutto il 
nieccanismo delle prowidenze 
sociali. La donna abbandona 
(^gni eventuate lavoro pesante 
al quarto mese di gravidan/a 
e usufruisce di un congedo 
complessivo che va da 4 a H 
mesi a seconda delle condizio
ni ed esigenze. La giornata 
le viene ndotta di due ore (a 
sa lano rompleto, naturalmen-
te^ con l'esonero dal lavoro 
notturno fino allottavo mese 
dopo il parto. Se il neonato 
< tino all'eta di tre annii si am 
mala, la madre e collocata in 
Iicenza pagata. 

Al ntorno dalla mafernita 
il bimbo viene preso m for
za dal repan'o jjedialnco del-
l'ospedale rionale e viene se-
giKto nella crescita e mdinz-
zato nelle diPte. cure, vaccina-
zioni. fino a quando non co-
mincera a occuparsi di lui Ia 
medicina preventiva scola-
stica. 

Per l*opera-io esistono ospc-
dali nelle grandi imprese m-
dustnali o nei centn dove 
•;i raggruppano piu imprese. 
Sono degli ospedali polichni
ci, come quelli nonali , carat-
len/zat i non solo, ovviamente, 
dal maggior sviluppo di deter
minate specializ2azioni, ma so-
pratutto dall'atlivita dei re-
parti profilattici e dal colletta-
mento di questi con gli lsti-
tuti di profilassi. 

Le condizioni di sicurezza 
e di igiene, le norme della li-
siologia e della psicologia del 
lavoro, l'mtroduzione di ap 
parecchiature sanitane e tec-
niche, tutte le misure insom
nia tendenti a reahzzare con-
d'<«oni ortimall di lavoro e 
ad assicurare la diagnosi pre-
coce delle malattie professio
nal!, sono garantite dalla co-
stante attivita che i medici 
ttanto dell'ospedale di fabbn-
ca che degli istituti profilat-
t<ci terntonal i ) svolgono an
che in collaborazione con 1 
sindacati e 1 loro organi dl 
fabbrira. Puo canltare anche 
che da pan'e sindacale n da 
parte medica venga deciso l'ar-
resto del lavoro se si ravvi
sa I'psisten/a d eondi/iom 
pencolose o nocive. 

Negli ospedali di fabbnea, 
come in tutti RII ospedali, 
funzionano anche 1 gruppi di 
nabilita/ione iginnastica cura-
tiva, hiigni. recupero delle fa 
colta. attraverso lavori partt-
co lan l e il tutto P infine con-
nesso a una straordinaru di-
sponibilita di case dt nposo 
e di cura nei piu diversi am-
bientt naturali Basra muover-
.si. in qualsiasi stagione, in 
cerca delle bellezze naturali 
dpi paese per scopnrvi anche 
questa non menu bella real-
ta sooiale Troverete rPKolar-
mente lavoratori in cnnvalp-
scenza o anche semplicemente 
in vat anza nelle ville o nesli 
alberghi situati nelle posizio-
ni piu deli/ iose e chp ave-
vate adocchiato con maggior 
sen so di invidia. 

K. infine, 1 vecchi. Una sola 
no / ion n pur essendo aceo-
jjlienti pd efficient 1 — senza 
vincoli di caserma — le « CA 
se pensumi » ove gli uomin4 
possono farsi accofiliere do
po 1 sessant'anni e le donne 
dopo 1 einqviantacinq)ie, la 
forma alia quale si sta dando 
sviluppo da un paio di anni e 
l'assistenza domicihare, Puli-
zia. mire, cibi, sen/a modifi
care 1'esisrenra dell'indtviduo 
p spnza separarlo da abi'udi-
ni, contatti e amicizie e rele-
garlo in una desolante « atte-
sa del congedo ». E' l'innova-
zione tentata dal piii moder-
no dei comuni italiani. quel-
!o di Bologna, e bocciata re-
golarmente dalle autorita dello 
Stato. 

Tutta 1'assistenza medica in 
Bulgaria e finanziata dal-
lo Stato Dal mimstero della 
Samta dipendono l'universita, 
gli istituti di ncerca e i prin-
cipali ospedali speciahzzati 
Gli ospedali territorial! dipen* 
dono dai comuni, con flnanzia-
mento dello Stato. I lavorato 

I n non pagano contributi aaai-
stenz.ah 

Come il sistema funz.oni lo 
abbiamo. p.u o meno dettai-
s'uatamente detto E' un si 

J sterna dei quale tutti 1 citta-
! dim vi parlano non soltanto 

con soddisfazione ma con or-
gogho. Anche di questo ho 
fatto l'esperienza diretta. 9e 
questo sistema ha dei l imn; 
sono quelli rappresentatj dalle 

! concrete possibilita ecorio-
I miche del paese. non certo da 
I un onentamento che abbia di 
\ mira o che subisca influen»e 
1 da qualche cosa di differen-
I te dal suo oggetto. che t la aa-
I lute dei etttadini. 

I Ferdinando Mautino 

! 

! A Massimo 

Simonetta 

il premio 

dei Lincei 
PREMIATA ANCHE LA VE-
DOVA DI LUTHER KING 
PER UNA «IMPRESA DI 
ALTO VALORE MORALE E 

UMANITARIO » 

II professor Massimo Simo
netta, orduiario di chimica-
lisica neH'Unnersita dl Milano. 
uno dei leaders della giovane 
gcncra/ione <ii studmsi e di ri 
iprcatori moiiriiali che con 1 
suoi .studi e le sue scoperte ha 
raggiunto una larga risonanza 
intcrna/iiinale. ha ricevuto que 
st'anno il premio na/iotiale del 
. I'residcute della Repubblica -
per le scien/e tlsiehe. matema 
tithe e naturali II premio di 
5 milium di lire e stato conse-
KiiaU) persoiialmeiue da Saragat 
al vtncitore ieri mattma alia 
cerinioma di iluusura deH'anno 
accademico dei Lincei che ha 
avutu luogo a Palazzo Corsini. 

II professor Heiuammo Segre. 
presidente dell'accadcmia. ha 
aperto la ccrimoma con un sa 
luto al Capo dello Stato e svol 
gendo subito d<i|M una breve 
rela/ioue sull'.ittivita dei Lincei 
neH'atfio aciadenuco concluso 
Sono stati simcssivamente con 
fenti uumerusi premi tra cui 
uno. istituito dalla fondazione 
Antonio Feltrinelh per una im 
presa di alto valore morale e 
umanitario, di 10 miliom di lire. 
•ilia signora C'oretta Scott, ve 
dova del leader integra/ionista 
negro Luther Kuitf. assaasinato 
dai ra/./isti ameriiani 

L'altro premio Internationale 
Feltrinelh e statu assegnato. 
per la mediuna (20 miliom). 
a Rita I^vi Montalcmi. full pro 
fessnr of department of biologv 
aUTniversita di St Louis e di 
rcttore del 1 entro di neurobm 
loUia del CNK in Roma. I pre 
1111 Feltrinelh riscrvati a ita 
ham sono andati per la medi 
cina ai profpsson Giovanni Mo 
ru//i di Bolotfna, Giacomo Mot 
turn (li Torino. Oresle Pinotti 
di Torino e dmlio Raffaele di 
Homa 

I due pi 1 mi del minister" 
della P I «4 milium uascuno) 
per r.istronom a geodesia. geo 
tisu a e per In tilolotfia e lingui 
stu a sono staii attnhuiti n 
spettivamente a I.ioiurla Rosino 
v t'arlo Diano di Padova 

Sono stati proilamati unci 
ton di premi istituiti dal mini 
stern della P I Ren/o Rail 
(Jiunti di Luna Mai 10 Fotia di 
Roma Ralfae'.e Ruta di Ban. 
Raffaele Mohnelli cli Jesi. Dante 
C'ecchi di Cingoh iMaccrata>. 
Sergio Dans (ii (iorizia. Irene 
M. Malccore di N'apoli. Isa Belli 
Barsah di Roma \ltn premi 
sono andati a Raffaele D'Adda 
no di Roma, Raman Viswana 
than di Nuova Delhi, Giulio 
Tarro. Pietro Knruo rii Pram 
pero. Giuseppe Giaccnne, Fran
cesco Balletta Gustavo \vita 
bile, Italo Covelli Bnr*c di stu 
dio di perfe/ionamento post 
univcrsitat 10 sono state asse 
unatc ad \lberto Passerone. 
Maria (ira/ia Cattania, Glu 
seppc Cusirano, Francesco 
D' \nd(i!fo Mar'.i Ldiana Gra 
7iann l.uigi Tomolo e Gaetano 
/ecchi 

Panagulis trasferito 

al Q.G. dello 
polizia milltort 

ATENE. 11 
Alessandro Panagulis ed il 

mihtare fuggito con lui. Gior
gio Morakis. sono stati trasfe-
nti oggi al quartirr generale 
della poluia mihtare, ad A ten*. 
Dopo la sua ccttura. d 9 l>u-
gno. Panaguhs era stato inter 
rogato nella sede della pohtia 
suite Lircostante della sua eva-
sioue dal carcere mihtare di 
Bti.vati. awenuta nella notte 
tra il 5 ed il 8 giugno I ver-
bah degh interrogator) 
stati trasmess; alia 
htarp. 
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