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UNA INCHIESTA SULLA TUTELA DELLA 
SALUTE NEI DIVERSI PAESI EUROPEI URSS 

Flotta di elicotteri 
e aerei per ogni 

ospedale regionale 
Crfre impressionanti: I'Unione Sovietica conta ora meta deH'intero corpo sanitaria eurepee e un 
quarto di quello mondiale - Perche il tasso d'incremento delta popolazione e piu alto rispetto 

agli Stati Uniti, alia Gran Bretagna e all'ltalia - Com'e fissato il prezzo dei medtemali 

L1TALIANA ALLERGICA AI - PAPPAGALLI - !'s*< ttte2TSS^JttJ£l£& 
•stive suH'uomo italiano. Ma rispetto agli anni scorsi c'e una differenza: ed e il fatto che si considera ormai acquisito I'avanzarc, nella penisola, 
di una nuova coscienza, piu modern* • adaguata ai tempi, dei problem) dell'eguaglianza dei sessi e del diritto familiare. Per cui speuo Cuomo italiano, 
quando resta ancorato a vecchie concezioni di • superiority» rispetto alia donna, c finitce nelle rovine di un ordine sociale» che e ormal prefenda-
mente scosso. E la donna, dal canto suo, sa guardare dall'alto in basse i c pappagalli». Come, appunto, nella fote pubblicata da € Stern». 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. giugno. 

Osserviamo questo fano ap 
parentemente cunoso-. se 
prendiamo un gruppo di pae-
si ad alto sviluppo economi 
co (USA, Inghilterra. Italia) e 
li mcttiamo a raffronto con 
l'URSS. si constata che ques'o 
ultimo paese ha il minore nu-
mero annuo di nati in rap 
port© alia popolazione ma, 
eontemporaneamente. ha 
piu alto tasso d'incremento 
delta popolazione stessa. La 
cosa si spiega in un solo mo-
do: in URSS si muore di me-
no. Ogni mille persone ne 
muoiono annualmente 7,2 con-

URUGUAY: appunti su una guerriglia che ha un anno di vita 

CHI SONO I PARTIGIANI TUPAMAROS 
che hanno messo in f uga Rockefeller 

OGGI 
gli «audaci» fossili 

Dal rapimento di uno dei massimi collaborator! del regime alia beffa 
dell'esplosivo inservibile - Rubano i libri contabili per svelare le attivita 
fraudolente del mondo politico e finanziario uruguayano - Per mezz'ora 
padroni delta stazione radio - Un colpo al prestif io USA nell'America Latina 

LA CHIAMATA di Al
berto Cavallari alia 

direzione del "Gazzetti-
no" di Venezia, fu pre-
ceduta da un lungo pe-
riodo durante il quale ci 
svegliavamo, la mattina, 
in istato di ansiosa in-
certezza. 

Una sola cosa era slcu-
ra: die Cavallari stava 
trattando con la «proprie-
ta» del fogho veneto la 
sua assunzwne, ma la de-
cisione tardava a venire 
perche non si mettevano 
d'accordo sullo stipendio 
del nuovo direttore. Cor-
rcvano voci allarmate e 
discordanti. « Cavallari 
ha chiesto tre milioni al 
mese. Stanno trattando 
sulla base di due milioni 
e settecento mila ». « Spi-
lord ». « Vuole un con-
tratto di quindici anni». 
« Gliene hanno oflerto 
uno di died, pin le at-
tenuanti e un televiso-
re ». • Chiede la gondo
la ». « Domanda Vacqua 
minerale ». * Ci siamo. 
Pare che mollino ». 

Difatti un bel giorno 
il contralto ju concluso 
e quella sera vedemmo 
Alberto Cavallari inter-
vistato dal tclegiornale. 
II nuovo direttore era in 
tipografia, parlava appog-
giato al bancone degli 
impaginatori. II Veneto, 
nelle sue parole, diven-
tava un regno. « Questa 
terra —- diceva prcssapo-
co il Nostro — confina 
a Nord con I'Austria, a 
ovest con la Lombardia, 
a est con la Jugoslavia, 
a sud con Pontelagoscu-
ro... *. La voce dell'inter-
vistatore si udiva fuori 
campo e a un certo pun-
to, per crrore, invece che: 
* Direttore » disse: « Ge
nerate...*. Adesso non 
rammentiamo bene, ma 
ci pare di ricordare che 
Alberto Cavallari, quella 
sera, portava qualche co
sa a tracolla: forse era 
un cannocchiale, come i 
marescialli di Napoleone. 
Dictro di lui passava 
ogni tanto qualche tipo-
grafo, Uno lo sjiord. Al
berto Cavallari si limilo 
a dargli una fuguevole 
oeclnata, via si capi be-
nissimo il suo pensiera: 
« Quello li, se mi tocca 
un'altra volta, lo licen-

LiO • 
Tuttavia da quel gior

no ci mettemmo a legge-
re ai>siduamente il "Gaz-
zettino", persuasi che pri
ma o poi non avremmo 
mancato di notare la pre-
senza sul gtornale di un 
direttore che prende qua
si tre milioni al mese 
piii il cappuccino alle 
cinque, e ora, a qualche 
mese di distanza, dobbia-
mo rieonoseere che nel 
nuovo "Gazztt t tno" di 

Cavallari Vunghia del leo-
ne comiiicia gia a inci-
dere. Ma lentamente, co
m'e giusto che faccia un 
direttore deliberato a in-
trodurre il nuovo senza 
abbandonare cid che del 
vecchio si dimostra an-
cora valido e vitale. Voi 
sapete che i titoli di un 
giomalc, solitaviente, si 
couipongono di tre par
ti: I'occhiello, il titolo ve
ra e proprio e il somina-
rio. Per escmpio: (oc-
duello) < Si completa il 
r iassetto dei pubblici di-
pendenti » (titolo) « Ac-
cordo per i dirigenti sta-
tali » (sommario) * Re-
visione delle qualifiehe 
per facilitare l 'ingresso 
dei giovani nelle carrie-
r e — Miglioramenti eco-
nomici con maggiore chia-
rozza retributiva — Sod-
disfazione dei sindacati 
— Domani la rat if ica». 
Qualche direttore mira 
alia abolizione degli oc-
chielli, qualcun altro ten-
de ad accorciare o a 
sopprimere i sommari. 
Esistono, naturalmente, 
diverse scuole, tutle e-
gualmente inconcludenti 
e fiitHi. 

Ma Alberto Cavallari 
e riuscito, lavorando con 
grande ed esclusivo im-
pegno sugli occhielli (fi-
nora), a moUiplicarne la 
presenza sul giomale, 
rcndendoU, m cowpenso, 
assolutamente mutili. E' 
il caso, per dime una, 
degli arlicofi di fondo, 
che tulti sanno dove so-
no e sui quali non e pos-
sibile, neanche a rolere, 
cadere in cquivoco. Eb-
fietie Cavallari ha intro-
dotto I'occhiello anche 
per i fondi, che sono 
sempre sovrastati da que
sta energica parola: * E-
ditoriale », in modo che 
non possa mai succedere 
die uno domandi: « L'ha 
letto il fondo del "Gaz-
zettino" stamane? » • Ma 
stia buono che non I'ho 
trovato. Se non avvisa-
no, come si fa a capi-
re? Dov'era, fra la Pic-
cola pubblicitd? ». Inve
ce, con Cai'allari tutto e 
chiaro e detto in breve: 
« Editoriale » e sotto e'e 
I'editoriale, alia buon'o-
ra. Quando il papa ando 
a Bogota, la notizia era 

pi'tCruuiu uiii tliulu; 
« Paolo VI a Bogota » 
con sopra questo occhiel-
lo decisivo: * Religione », 
in maniera che un ateo, 
con rispetto parlando, 
fosse avvertito. Pare una 
cosetta da niente, ma 
pensate come la lettura 
del giomale diventa piu 
tbrigativa e piu perspi-
cua. Ammazza la cogna
te e due vidne? Occhiel-
lo: € Sangue ». Un bruto 
violenux una ragazza? 

Occhiello: « Mandrillo ». 
Viene una alluvione? Oc
chiello: « Acqua ». Un 
ubriaco precipiia da un 
ponte e si uccide? Oc
chiello: • Vino ». Siamo 
di fronte a una nuova 
tecnica editoriale desti-
nata, lo sentiamo, a fa
re epoca. 

Ma e nell'indirizzo da-
to al giomale e nella 
conseguente scelta dei 
suoi maggiori collabora-
tori politici che Alberto 
Cavallari ha mostrato 
una spregiudicatezza e 
una audacia che nessuno 
di noi, per quanta lo 
sapessimo temerario, a-
vrebbe mai sospettato in 
lui. Figuratevi che I'edi-
torialista numero uno 
del nuovo "Gazzettino" 
e Alfio Russo. Forse non 
sono neppure due anni 
che Russo ha lasciato la 
direzione del "Corriere 
dell a Sera", eppure, a 
vederlo riapparire ora 
sul giomale veneziano, 
pare di trovarsi di fron
te a un ritrovamenlo fa-
voloso: «Scoperti dopo 
seimila anni i resti del 
penultimo direttore del 
"Corriere"*, oppure: *Ri-
compare in famiglia do
po quarantadue anni di 
assenza ». Ma e inutile 
meravigliarsi: Alfio Rus
so e qui davanti a noi, 
e bisogna onestamente 
rieonoseere che e peggio-
rato, sebhene gli sia ri-
masta intatta la sua vir
tu primaria, quella di 
non sorprendere 

Sentite, a mo' di esem-
pio, questo passo di un 
'editoriale* di Alfio Rus
so, a proposito della con-
ferenza di Mosca ("Gaz
zettino" del 19 giugno): 
« Delia consistenza ideo* 
logica di tale dooumen-
to e delle sue basi "seien-
tifiche" vi e niente da di
re (sic) poiche vi si in-
siste sugli antichi moti-
vi antiamericani, antite-
deschi e anticapitalistici, 
senza alcuna eonsidera-
zione della evoluzione ri-
voluzionaria del eapitali-
smo e della formazione 
della nioderna societa 
occidentale, tut tora in 
fase di sviluppo e deci-
samente orientata verso 
la pace c la cooperazio-
ne universale DPI rispet-
to delle libcrta indivi-
duali e collettive, oltre 
che r.ell'indipendenza na-
zionale >. 

Alberto Cavallari ci dia 
retta: se, finito di conta-
re lo stipendio, gli resta 
qualche minuto di tem
po, cambi I'occhiello su
gli articoli di Alfio Rus
so. Metta: * Asilo >, cost 
se crede, pud anche to-
gliere la firma. Capire-
mo tubito di chi sono. 

Tupamaros. Un nome che sa 
di cose e fatti da noi lontani 
dei secoli, legati profonda-
mente ad una storia a noi qua
si sconosciuta, e stato scelto 
come distintivo da un'organiz-
zazione guerrigliera, quella 
uruguyana, che da tempo sta 
nducendo alia disperaztone 
il governo di Pacheco Areco e 
che appena due giorni fa ha 
costretto Nelson Rockefeller 
ad «annullare temporanea-
mente » la sua prevista visita 
a Montevideo. 

I Tupamaros sono nati alia 
cronaca di tutto il mondo nel-
l'agosto dell'anno scorso quan
do, con un'operazione auda-
ce, il commando Mario Robai-
na Mendez del Movimento di 
Liberazione Nazionale Tupa. 
maros rapl Ulysses Pereira 
Reverbel, uno dei massimi 
collaboratori del regime. Pa
checo Areco mobilito piu di 
tremila poliziotti Ua meta 
circa di tutti gli effettivi di-
slocati a Montevideo), ma non 
riusci a niente. II prigioniero 
torno ljbero solo quando i 
Tuoamaros decisero che le 
contropartite nchieste erano 
state soddisfatte. 

Da allora intorno ai Tupa
maros si sono create diverse 
leggende, delle quali la piu 
attinente alia realta e che es-
si sono dei Robin Hood inaf-
ferrabili. Tanto che possono 
permettersi, oltre che di com-
battere con grande successo 
contro le truppe di repressio-
ne, di giocare clamorosi tiri 
mancini non solo alia pnlizia e 
al governo ma anch*> a tutti 
i settori deU'eslabltshment 
uruguaiano. L'anno scorso un 
commando di guernglieri .si 
impadroni indisturbato di un 
grande quantitativo di esplo-
sivi. Si accorsero dopo che 
tutto pra diventato inservibi
le e una notte cinque o sei 
grandi bidoni di esplosivo 
vennero trasporlati davanti 
airingresso pnncipale della 
munitissima fortezza in cui 
abita il capo della polizia. 
Una cortese lettera, firmata 
Tupamaros, diceva piu o me-
no: questo esplosivo e inser
vibile. Avremmo dovuto ab-
bandonarlo e siamo sicuri che 
lei lo avrebbe presto trova
to. Per risparmiarle la fati-
ca abbiamo pen sat o bene di 
farglielo trovare di fronte 
alia sua abitazione. 

I colpi piu clamorosi dei 
guernglieri uruguayant (che 
prendono il nome da Jose Ga
briel Condorcanqui, detto Tu
pac Amaru II, il principe in-
cas che nel 1780 si sollevo 
contro gli spagnoli, dai quali 
fu selvaggiamente assassina
te) sono di quest'anno. 

II 14 febbraio alcuni Tupa
maros dettero l'assalto alia 
Emprcsa Financiera Munty di 
Montevideo e se ne andarono 
indisturbati (e necessario dire 
che i guerriglieri non hanno 
mai provocato vittime e fen-
ti fra i civili) portando via 
oltre a 24 mila dollar! (piu 
di dodict milioni di lire) i li
bri contabili dell'impresa. 
Questa non denuncib 1'azione 
dei guerrtglieri, e ne aveva 
ben donde. Purono t Tupama
ros, dopo alcuni giorni pas-
sati a leggere 1 libri conta
bili, a svelare 11 mistero: non 
solo 1 libri erano stati ma-
nlpolati, ma in east vi era la 
teatimonianza di attivita frau-
dolente di un otrto aumaro 

di esponenti del mondo poli
tico e finanziario uruguayano. 

I patrioti denunciarono ai 
giornali le loro scoperte, i 
giornali pubblicarono le ri-
velazioni e la magistratura 
entrb in azione. Diverse per
sone sono finite in carcere, 
anche se un prowido incendio 
ha distrutto «le prove del 
delitto». Qualche giorno do
po l'incendio, una telefonata 
avverti Arturo Otero, un fun-
zionario giudiziario incarica-
to di condurre le indagini, 
che davanti alia porta della 
sua abitazione erano stati de-
posti cinque minuti prima, gli 
originali libri contabili della 
Financiera Monty. I Tupama
ros, in un comunicato, com-
mentarono la vicenda: « Sap-
piamo bene quale classe so
ciale e quali interessi difen-
de la attuale "giustizia". Non 
spenamo pertanto che i tri-
bunali si dicano d'accordo 
con le nostre idee, perd — 
perbacco — non permettere-

stata puntualmente restituita. 
II terzo clamoroso colpo 

e di appena un mese fa, del 
15 maggio. 

Mentre la popolazione uru-
guayana intera stava ascoltan-
do alia radio la cronaca di-
retta di un incontro di calcio 
per le finali della « Coppa Li-
beradores», una voce sere-
na, ma ferma use) da centi-
naia di mighaia di apparec-
chi radio: 

«Attenzione, attenzione, la 
trasmisisone continua con un 
comunicato del Movimento di 
Liberazione Nazionale Tupa
maros, che controlla ora que
sta emittente » 

Mentre si svolgeva la tra-
smissione, miriadi di poliziot
ti, al comando del capo del 
servizio segreto, colonnello 
Romeo Zina Fernandez si di-
rigevano verso la stazione ra

dio. Prima di andarsene l guer-
riglieri lasciarono davanti ai 
microfoni aperti un registrato-
re in funzione e attaccato al-
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mo che pvadano le loro pro-
prie 1PI;^I •>•>. Le indagini sui 
misfatti della Monty, intanto, 
continuano. 

Nuova clamorf)sa azione, 
qualche tempo dopo: l'assal
to al casino dell'hotel «San 
Rafael », Punt a del Este. Dal
le easse dcll'aristocratica casa 
da gioco sparirono 55 milioni 
di pesos (137 milioni_di lire), j 
Per quaicne giorno i lupama-
ros stettero a godersi lo spet-
tocolo dei poliziotti che, le 
mani nei capelli, giravano a 
vuoto non riuscendo neppure 
a capire chi mai fosse stato 
ad effettuare il colpo, Poi il 
comunicato dei guerriglieri: 
« II MLN (Tupamaros) ha sa-
puto dalla stampa che fra il 
denaro acquisito con la espro-
priazione del casln6 «San 
Rafael» — operazione della 
quale si assume la responsa-
bilita — esiste una parte che 
appartiene ai lavoratori di 
questa casa da gioco ». Quella 
parte dei soldi dl spettansa 
datll lxQ9ieamu dal caaln6 e 

la porta pnncipale un grosso 
cartpllo- « Attpn/uine, questo 
edificio e minato». Natural
mente non era vero, ma e 
bastato ad impaunre i poli
ziotti che, vista la mala para-
ta e sentito rhe la trasmissio-
ne continuava ancora, provo-
carono un corto circuito. Tut-
te le radio della citta tacque-
ro. Un gruppo di artiglieri, do
po aver preso le debite pre-
cauzioni, apri il port one pnn
cipale. e un festoso scoppiet-
tio di piccoli petardi lo 
accolse. 

L'ultimo episodio e crona
ca di appena due giorni: in 
piena citta venti sedi di so
cieta statunitensi sono state 
eontemporaneamente sabota-
te, Una, quella della General 
Motors, e stata completamen-
te distrutta. Nelle fiamme 
un'altra parte dell'ormai va-
cillante prestigio USA in Sud 
America e rimasto carbonis-
sato. 

Raf««l Of«ro 

tro 9,4 negli USA, 9,9 in Ita
lia e 11.8 in Inghilterra. C'e 
stato un anno -— il 1964 — 
in cui s'e toccata perfino quo
ta 6,9. Ma perche si muore 
di meno in URSS? Qualcuno 
parla di rlima o di innata ro
bust ezza delle razze. Ma non 
e un'osser\-azione seria. Nel 
ltti:t morivano trenta russi su 
mille, e ancora nel 1940 ne 
morivano 18. Naturalmente 
le cause della bassa mortali-
ta sono molteplici. ma una 
e decisiva: 1'organizzazione 
e i metodi del servizio sani-
tario. 

Partiamo da questi dati: 
l'anno scorso e stata spesa per 
la salute — da parte dello 
Stato e delle aziende — una 
soinma equivalente a 7000 
mihardl di lire; nel paese o-
perano 36 medici e 79 specia
list i diplomat i ogni diecimila 
abitanti, il che cornsponde 
alle risnettive cifre assolute 
di 600.(MX) e un uiihone e 900 
mila, pan a meta dell'intero 
corpo samtario europeo e a 
circa un quarto di quello mon
diale; i posti ospedaheri so-
no •2.4W).IMH) e cioe 101 ogni 
dicci mila abitanti di cui il 
10'r riM'ivato u yesi'anti e 
partonenti; operano 21.000 
consult on femmimii e pedia-
trici e 4.000 centri profilatti-
ci. Fermiamo qui la statisti
cs e cerchiamo di vedere se 
essa esprima qualcosa di piu 
di una semplice ricchezza di 
mezzi. 

La sanita e un servizio pub-
blico primario, unico e uni
versale di cui ogni cittadino 
usufruisce gratuitamente ed 
automat icamente per tutto 
1'arco della vita, a prescin 
dere dalla professione, dalla 
posizione sociale, dal luogo di 
abitazione e da ogni altro fat-
tore che non sia la sua sa
lute flsica e psichica, Dato 
questo suo carattere, il siste-
ma samtario e integrato nel-
lo Stato. Ma bisogna intende-
re questa affermazione. Gli 
organi supremi decidono 
le linee fondamentali della 
politica sanitaria e le assicu-
rano mezzi proporzionali. La 
direzione operativa e condot-
ta dal ministero della Sani
ta secondo un piano e un bi-
lancio che hanno forza di 
legge. Piano e bilancio cosri-
tuiscono la somma dei piani 
e dei bilanci dei nunisten del
la Sanita delle Repubbliche 
federate e delle venti Repub
bliche autonome, i quali, a 
loro volta, comprendono pia
ni e bilanci dei Settori sani-
tari dei Soviet regionali, cit-
tadini e distrettuali. In tal mo
do, la gestione della sanita e 
esercitat'a, nell'ambito terri-
toriale, dall'organo pubblico 
elettivo con un collegamento 
verticale a carattere settoria-
le (ministero), Le assemblee 
elettive. dalla piu bassa alia 
piu alta, hanno Commissioni 
permanenti per i problemi 
della sanita, composte di de-
putati, esperti e rappresen-
ranti della popolazione. Pres-
so ogni istituzione sanitaria 
opera un Consiglio sociale, in 
rappresentanza della comuni-
ta mteressata. il quale con
trolla e collabora ma non 
pub dirigere in quanto que
sta facolta e riservata ai So
viet, ai Ministen e ai Diset-
tori delle istituzioni. 

II sistema 
di gestione 

II bilancio si forma con 
proposte che « salgono » dai 
livelli infrrion a quelli supe-
rion, e una volta diventato 
legge, ritorna verso il basso 
nella forma di assegnazione 
del capitali. Lo stesso vale 
per il piano, il quale ai livelli 
piii alti comprende gli indici 
essenziali deU'attivita e delle 
disponibilita, e viene — su 
questa base — dettagliato via 
via ai singoli livelli. 

Questo il sistema di gestio
ne. Vediamo su quali strut-
ture esso si esercita. Si sco-
pre subit'o una cosa di gran
de interesse: l'asse portante 
del sistema sanitario sovie-
tico non e 1'ospedale ma la 
« policlinika », owerossia il po-
liambulatorio, un ' istituzione 
ignota in Occidente almeno 
su dimensione sociale. Essa 
serve una certa circoscrizio-
ne urbana o mrale. Vi si fon-
dono profilassi, terapia gene-
rale e specialistica, cura do 
miciliare, pronto soccorso, a-
nalisi clinica, assisCenza pe 
diatrica, ostetrica e ginecolo-
gica, cnirurgia non ospeda-
liera, neurologia, dermatolo-
gia, oftalmologia, ecc. 

Ho potuto renderml conto 
della razionalita del sistema 
fondato sulla «policlinika x 
vivendo a Mosca. una citta 
nella quale, nonostante le sue 
enormi dimensioni, non ti 
send affatto «con le spalle 
scoperte * per quanto rlguar-
da la difesa della salute. Nel-
l'elenco telefonico di casa 
abbiamo quattro numerl del
la « policlinika»: quello del
ta reglstraxione che serve per 
prenotare gli appuntamenti 
non urgenti con questo o 
quello specialist*; U nume

ro del medico generico (il 
« terapeuta »> che assolve la 
funzione di medico di casa, 
svolge i controlli correnti, cu
ra le malatUe minon e ci in-
dirizza dall'analista o dallo 
specialista in caso di necessi-
ta; il numero della Sezione 
infantile e quello del pron
to soccorso. Quando ci re-
ehiamo alia « policlinika », tro-
viamo nello stesso palazzo 
tutti i settori della diagnosi 
e della terapia e. come ci e 
accaduto, se occorre la spe-
dalizzazione, l'auto sressa del
la a policlinika » ci porta al-
l 'ospedale parallelo oppure 
alia clinica specializzata. 

Tipico il caso della gravl-
danza. Fino all'ottavo mese 
essa e seguita daH'apposito 
reparto della «policlinika», 
poi si passa in forza alia Ca
sa di maternita presso la qua
le avverra il parto. La stessa 
Casa svolge i controlli e da 
i cunsigli domiciliari per il 
primo periodo di vita del bam
bino, finche esso non passa 
alia tutela del Consultorio. 
Abbiamo costatato ll tem
pest ivo funzionamento del 
mezzo di pronto soccorso, 
sia di giorno che di nolte. 
Nella «policlinika» si svol-
gono. su preciso appuntamen-
to orano, le cure lmetuve (ma 
in molti casi si presenta a 
casa l'infermiera), i bagni ra-
dioattivi, i fang hi, tutta la 
gamma deila roentgenterapia, 
i massaggi, le inalazioni, le 
cure odontoiatriche che non 
comportino protesi, e cosi 
via. 

Nel villaggio 
rurale 

La « policlinika » conta in 
media dai 35 ai 50 medici e 
si suddivids in Settori terri-
toriali (uno per ogni 4.000 a-
biranti) che capillarizzano la 
assistenza per i casi meno 

j complessi. Nel villaggio rura 
le, il Settore e integrato nel 
lospedale; nelle aitre locali-
ta e a se stante. Nelle pic 
cole frazioni, al disotto del 
villaggio, esiste la Stazione di 
assistenza con personale di-
plomato per il primo inter 
vento medico e per quello o 
stetrico. 

Dal villaggio in su ci sono 
anche gli ospedali. L'80','o dei 
casi vengono curati rramite 
la «policlinika», il restante 
negli ospedali general! o del 
le varie specialita. L'ospedale 
di villaggio conta fino a 25 
letti, con uno o due medici. 
Al centro del Distretto c'e lo 
ospedale distrenuale, con 
150-200 letti e tutte le prin 
cipali specializzazioni. Al suo 
tianco c'e la Stazione epidc 
miologica. Un certo numero 
di Distretti costituiscono una 
Regiont- nel cui capoluog > 
c'e l'ospedale regionale, per 
1.000 e piu letti, che rappra-
senta l'apice dell'organizzazio-
ne ospedaliera generale, pos-
siede fino a venti reparti spe-
ciahz/.ati ed e collegato con 
i Dispensari (ant i tbc , antive-
nereo, contro le malattie car-
diovascolari, ccc). Attual-
mente sono in via di fondazi')-
ne gli ospedali regionali pe-
dintric.i. L'ospedale regionale 
e fornito, oltre che di un nu-
trito parco macchine special 
niente attrezzato, di mezzi 
aerei (elicotteri e velivoli) .! 
cui impiego o ormai cosa or 
dinaria in tutto il paese. Na 
turalmente al suo fianco si 
trova la Stazione epidemio 
logica regionale. 

Imponcnte e la rete del'.e 
istituzioni an t i - tbc . Benche 
questa malattia sia in rapi 
da caduta, essa e ancora un 
fenomeno relativamente VH 
sto. Dal H)48 ti obbhgatona la 
vaccinazione ant ltubercola: v 
dei bambini e di una serie di 
categoric lavorative. La degen 
za sanatoriale. ovviamente ri-
petibile, dura in media dai 
due ai dieci mesi, dopo di 
che 1'interessato passa ad un 
convalescenziario per un pe 
riodo congnio. Esistono 6.500 
fra sanaton e centri ant i tbc . 
per 450 000 posti letto. Com 
pleta il sistema ospedaliero 
una TPtp di cliniche di al:.i 
sipecializzazione, talvolta in-
tegrate neH'Accademia delle 
science mediche e nelle Uni-
versita. 

MediarniMitc, il servizio sa 
nitarjo registra ogni anno un 
miliardo e 250 milioni di in-
terventi. II cittadmo non 
spendp una kopeka e nep 
pure ha da svolgere una qual-
siasi fnrmalita amministra'i 
va: basta estbire il libretto 
sanitario. Si pagano invece ie 
medicine che .s'impiegano no. 
le cure domiciliari. II prezii 
di questi farmaci e genera. 
mente modico e, per princi-
pio, deve coprire le sole spe 
se di produzione e di distn-
buzlone. Secondo quanto ab
biamo potuto accertare, alcu 
ne medicine di altissimo co-
sto produttivo o dl prima
ria importanza terapeutica 
vengono vendute sotto costo. 
Ad esempio. la codeina pu 
ra costs l.OflO rubli al chllo 
ma viene venduta a 400 e U 

N Validol » — un card:oreg> 
latore — che costa 1S5 runli, 
viene venduto a 110. P r e d 
fortemente ridotti vengono 
praticati per i pensionati e 
gli invalidi. Nel complesso. i 
cittadini pagano il 20 per easy 
to dell'intera massa dei nia-
dicinali somministrati. 

II medico, dal canto sua, 
non ha diritto di esigere Jtl-
cun compenso al di fuori 
dello stipendio e dei premi 
proporzionali alia sua quaii-
fica e alia sua abilita. L'idea 
secondo cui si pub speculars 
ed arricchirsi curando la so
lute del prossimo e defmiti-
vamente esclusa dall'etica del 
medico sovietico. L'eserciz;o 
privato della professione • 
ammesso a talune condizioni: 
che il gabinetto rlsponda ai-
le norme, one si paghi un'im-
posta proporzionale agli ono> 
rari. e che non si esercit-no 
determinati trattamenti qua
li l'ipnosi e i'intervento olii-
rurgico. salvo casi d'urgenza. 
In realta, solo I gabinetti odon-
toiatrici privati hanno una 
qualche diffusione 
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LATERZA 
P. MELOGRANI STORIA PO-
UT1CA DELLA GRANDE GUER-
RA (1915-1918) La prima sto. 
via della. grande guerra. vist*> 
« dal basso », in una ricoatru-* 
*zione che ha la vivezza dl 
una cronaca immediata: Is', 
battaglie, le aofferenze. i sen-
timenti del soldato in trirW 
cea, sullo sfondo della svol-
ta politica che gia si anda-
va maturando' pp. 550, r i U 
L. 5000 

P. SARACENO RICOSTRU. 
ZIONE E PIANIFICAZIONE 
1943-1948 a cura e con pra* 
fazione di P. Barucci pp. 500, 
L. 3500 

' L. BASSO NEOCAPITALISMO 
! E . SINISTRA EUROPEA pp. 

350, I. 1500 

R. RUNCINI ILLUSIONS E 
PAURA NEL MONDO BOR-
GHESE DA DICKENS A OR
WELL un saggio sulla cultu-
ra inglesa dall'eta vjttoriana) 
al periodo fra le due guerre: 
lo spaccato di una societa). 
che dai -fasti dell'apogeo im* 
periale conosoe una pro* 
gressiva decadenza pp. 368. 
L. 3500 

R. ROMEO CAVOUR E I t 
SUO TEMPO vol. I 1810-
1842 la biografia di Cdvour, 
ampiamentc rmnovata alia 
luce degli inediti custoditi 
nel castello di Santena, sul
lo stondo di un'cpoca m cui 
lo alternative fra rcaziona, 
libcrta c nvoluziono assurt-
sero toni drammatici, che 
in quest opera vengono re-
cuperati nella loro autenti-
cita, al di la delle deforma-
2ioni tramandate da un se-
colo di ottimismo stono-
grafico pp. 800. ri!., L. 750O 

L E . BOROWSKI R. B. JACH-
MANN E.A.CH. WASIAN-
SKI VITA Dl IMMANUEL 
KANT prefazion* di E, Garin; 
trad, di E. Pocar liter intel-
lettualc, la vita e il caratte
re del g.andc filosofo nel 
racconto di tre suoi contem-
poranei, « riveduto e corret* 
to », in parte, da Kant ma-
desimo pp. XX-328, L. 12QO 

L. FEBVRE MARTIN LUTERO 
trad, di G. Zampa pp. 288. 
I i?on 

H. A. L. FISHER STORIA D t U -
ROPA vol. I STORIA ANTI-
CA E MEDIEVALE prafazkm* 

; di A. Saitta: trad, di A. Pro. 
| apero pp. 464. L. 1000 

I KANT ANTROPOLOGIA 
i PRAGMATICA trad, di G. Vi-

dari; revisione della trad, di 
A. Guerra pp. 256, ri leg^ 
L. 3000 

R. VIRCHOW VECCHIO E 
NUOVO VTTAU8MO a « » a 
ell V. Caatnllattl pp. 176, 
L. 600 


