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Concluso il Congresso socialdemocratico 

Annunciate per il 7 2 
il ritorno di Saragat 
alia testa del PSDI 

Polemica aperta tra Tanassi e Ferri — Votazioni a tarda notte 

IL PSDI aspetta Saragat. Lo 
annuncio che l'attuale Presi-
dente della Repubblica « ai pri--
mi dell'anno prossimo tornera 
alia guida del partito socialde
mocratico » e stato dato ieri 
mattina da Tanassi alia tribu-
na del Congresso e ha scatena-
to, come e naturale, la piC* 
grossa manifestazione di con-
sensi tra quelle registratesl nei 
quattro giorni di lavori. Ma que-
sta anticipazione serve soprat-
tutto a conchiudere un dibatti-
to svoltosi appunto nel segno 
deH'ineertezza e dell'attesa. La 
nostalgia del vecchio leader e 
la speranza che esso possa da 
solo, per forza carismatica, su-
perare di un colpo gli ostacoli 
e i problemi che il partito si 
i trovato dinanzi nei suoi di-
ciotto spericolati mesi di vita, 
sono — lo si e visto — senti-
menti che hanno all'interno del 
PSDI una forte presa. Che si 
sia sentita la necessita di an-
nunciare il ritorno di Saragat 
con quasi un anno di anticipo. 
facendo maggiormente pesare 
sulla attivita del Quinnale una 
ombra di parte che ha gia su-
scitato in certe occasioni aspri 
contrasti, e molto grave. Nella 
sostanza, infatti. viene colpito 
il precetto costituzionale che 
vuole il Capo dello Stato estra-
neo ai partiti: Saragat, pur non 
avendo la tessera del PSDI, si 
trova ad essere gia oggi il si-
curo candidato alia massima 
carica del partito socialdemo
cratico. 

Ma, con Saragat o senza di 
lui. per quale strada dovrebbe 
incamminarsi il partito? A que-
sto mterrogativo non e stata 
data, in effetti. risposta. Lo 
anticomunismo e la riconfenna 
della volonta di ottenere a tut-
ti i costi un centro-sinistra « di 
ferro» non bastano da soli a 
riempire il vuoto. Alcuni diri-
genti. come Cariglia e Preti, 
hanno nuovamente fatto bale-
nare a scopo di ricatto la even-
tualita di uno scioglimento an
ticipate delle Camere: ma nes-
suno si fa sicuramente delle il-
lusioni sulla possibilita che obiet* 
tivi clamorosamente falliti in 
passato possano essere raggiun-
ti di un colpo, non si sa bene 
in virtu di quali forze decisi
ve, nella situazione attuale. 

Con l'intervento di Tanassi e 
con quello, conclusivo, svolto 
da Ferri nel tardo pomeriggio, 
il congresso ha espresso I'ab-
bozzo delle due tendenze che si 
stanno facendo luce nella so-
cialdemocrazia italiana (una so-
cialdemocrazia che di per se 
ha ben poco da spartire con i 
roodelli storici classici conosciu-
ti in Europa). Tanassi ha svol
to, per circa due ore, un di-
scorso che sostanzialmente e 
quello della unificazione socia-
lista (anche se ha precisato che 
la costituente del '66 fu un er-
rore, per il modo come si rea-
lizzo). Egli ha detto che nel di-
segno dell'incontro tra PS1 e 
PSDI vi era la volonta di crea-
re una alternativa democratica 
alia DC e di « mirare alia cri-
si del PCI per reahzzare 1'uni-
ta dei lavoratori italiani nel 
grande partito socialista demo-
cratico >. Per ritenere ancora 
attuale questo disegno. occorre 
dunque punlare tutte le carte 
sulla permanente validita del 
centro-sinistra, e tendere non 
soltanto al successo elettorale 
delle Iiste del c sole nascente » 
ma anche a non rompere gli 
ormeggi del PSDI rispetto al-
1'area nella quale esso si col-
Ioca. 

Tanassi ha anche aggiunto — 
a mezza strada tra il grottesco 
e il patetico — che occorrera 
non smarrire il senso del carat-
tere socialista del partito. Da 
qui tutta una tessitura di sot-
tintesi sulla necessita di gua-
dagnarsi maggiore c credibili
ty ». per non offnre arnu agli 
awersari, e sull'obbligo di non 
essere pessimisti (e qui Tanas
si ha criticato il catastrofismo di 
Preti in materia economica). 

Nel suo sforzo di apparire 
«credibile>. il presidente del 
PSDI ha citato perfino Marx. 
richiamandosi inoltre, con qual-
che cenno demagogico. alia du-
rezza dell'attuale condizione del-
Ja classe opera ia in Italia. Ri-
guardo ai recenti episodi di vio-
lenza fascista. ha confermato 
naturalxnente la sua adesione 
alia tesi degli copposti estre-
mlsmi » affermando quindi che. 
in ogni caso. tutti i partiti ai 
governo e tutti i ministri sono 
corresponsabili deU'operato del
la pohzia e dei carabimen. nel 
bene e nel male. Per il governo, 
aifine. ha proposto un «franco 
confronto » tra i quattro partiti 
della maggioranza; cioe, a quan-
to sembra, un « vertice >. 

Se Tanassi ha preseniato al 
Congresso una riedizione della 
gia fallita politica deU'unifica-
zione socialdemocratica (sebbe-
ne secondo tempi e modi diver-
si). Fern ha mvece difeso la 
linea della scissione — carat-
terizzata anch'essa piu dagli 
insuccessi che dalle vittorle — 
e Ilia riproposta nelle sue con
clusion! congressuali. 

Egli ha osservato che nei con
front! del problema del comu-
nismo non vi sono dissensi nel 
PSDI, come non ve ne sono 
sulla necessita di «salvare il 
centro-sinistra >. Ma. ha aggiun
to. occorre anche attaccare chi 
vuole il superamento della for-

Riprende il lavoro 
in alcuni reparfi 

della FIAT 
Alio stabilimento FIAT di Ri-

valta i novemila operai sospesi 
riprenderanno il lavoro regolar-
mente da I primo turno di sta-
mane sino al primo turno di sa-
bato. Per i 15.500 operai sospesi 
dello stabilimento di Mirafiori 
il lavoro riprendera invece dal 
secondo turno di domani sino 
al primo turno di sabato. 

mula quadripartita e contrasta-
re chi prepara l'emarginazione 
dei socialdemocratici dalle giun-
te regionali e dalle amministra-
zioni locali di grande rilievo. 
In polemica sottintesa con Ta
nassi. Ferri ha ricordato che 
dalla periferia del partito l'ac-
cusa piu ricorrente che viene 
rivolta alia direzione e stata in 
questi ultimi tempi quelle del-
l'eccessiva arrendevolezza: non 
possiamo quindi piu subire — 
ha soggiunto — i tentativi che 
tendono ad escluderci dalle mag-
gioranze. 

Occorre anzi che i socialde
mocratici passino alia controf-
fensiva, mirando alia costitu-
zione di una alleanza democra
tica — una « santa alleanza ». 
come e stata subito ribattezza-
ta — tra le forze affini attual-
mente esistenti all'interno del-
l'area di centro-sinistra, e cioe. 
ha detto. una parte della DC. 
l'ala nenniana del PSI. e an
che il PRI. I socialdemocratici 
dovranno inoltre cercare voti. 
nelle prossime occasioni eletto-
rali. non soltanto richiamando
si alle loro tradizioni riformi-
ste. bensi in tutte le direzioni. 
e quindi, secondo quanto Ferri 
ha fatto capire. soprattutto ver
so i ceti conservatori e reazio-
nari che sono tradizionalmente 
tributari dei partiti di destra. 

Ferri ha infine confermato la 
validita delle proprie ipotesi di 
revisione costituzionale in sen
so autoritario e presidenziale. 
dicendo che si tratta di temi 
che potranno divenire attuali 
anche piu presto di quanto og
gi sia possibile immaginarc. 

Dietro le quinte del congresso. 
il confronto tra le due princi-
pali tenden?e emerse si e tra-
sferito anche nella contrattazio 
ne relativa alle leve di dire
zione. La elezione dei 31 mem-
bri della Direzione e awe-
nuta solo a tarda ora dopo 
una lunga riunione della se-
greteria del partito. 

La hsta sulla quale si e vo-
tato comprende 62 nomi scelti 
tra gli uomiiii vicini a Tanassi. 
a Ferri. a Cariglia e a Preti. 
II meccanismo della votazione, 
nonostante alcuni accordi sotto-
banco. puo portare a solenni 
bruciature di noti personaggi. 
Î a questione della formazione 
della segreteria puo darsi sia 
dcterminata dal voto. II proble
ma risulta. tuttavia. ridimensio-
nato dal preannuncio del ritorno 
di Saragat: il nuovo segretario 
dovra solo tenere caldo il posto 
fino al '72. 

e. f. 

Dibattito PSI - PCI - DC - PRI a Roma sulla politica economica 

II meridionalismo a confronto 
coi reali interessi di classe 

Le fesi "quantitative" di Giolitli e la necessita di schieramenti piu avanzati messa in evidenza da Querci - Morlino 
per il trasferimento dei poteri costiluzionali alle region! - Interventi di Reichlin e del presidente della Cassa Pescatore 

Terremoto a Los Angeles 

LOS ANGELES. 9. 
Quindici morti, decine di feriti e danni ingenti 
ad edifici, strade e ponti: questo il primo 
sommarto bilancio del violento terremoto che 
ha colpito la California mcridionale. II terre
moto si e manifestato sotto forma di violenti 
sussulti in serie, seguiti da movimentl ondu-
latori durati circa un minuto. Le scene di 
panico sono state numerose. Migliaia di per-

sone hanno abbandonato le loro case precipi-
tandosi all'aperto. La potenza del sisma e 
stata valutata tra il grado 6 e il grado 6,5 
della scala di Richter, dove i terremoti vera-
mente gravi sono dal settimo grado in su. 

- E' stato comunque il piu violento terremoto 
avvenuto nella zona di Los Angeles dal 1952. 
Nella telefoto: un cavalcavia autostradale 
dissestato dal terremoto verso la valle di 
San Fernando 

CAMERINO: lettera del Rettore al ministro Misasi 

« DIMETTO PERCHE IN QUESTA 
UNIVERSITY NON C'E DEMOCRAZIA 

I ripetuli interventi repressivi di alfre aulorita scolastiche e della polizia hanno 
sdegnato il prof. Berlingieri — L'agiiazione degli sludenti che occupano la mensa 

» 

Nostro senrizio 
CAMERINO. 9 

II prof. Pietro Berlingieri 
ha inviato ieri all'on. Riccar-
do Misasi ministro della Pub 
blica istruzione. una lettera 
con la quale annuncia le pro 
prie dimissioni daH'incarico di 
rettore deH'Universita. conferi-
togli circa un anno fa. 

In essa egli afferma: < La 
mancanza di fondi e di at-

trezzature necessarie per una 
seria realizzazione del dirit 
to alio studio da parte de 
gli iscritti all'universita camer-
te; le difficolta. le incompren-
sioni e gli ostacoli interni ed 
esterni di ordine oggettivo e 
soggettivo imped iscono la 
completa realizzazione in Ca 
merino di una universita re-
sidenziale. di una comunita 
democratica fondata sul ri-

Atfuando le decisioni dell'OPEC 

Venezuela e Indonesia 
rincarano il petrolio 

La Esso-ltalia piange miseria e chiede 
I'aumento del prezzo per la benzina 

Due paesi produttori di petrolio, il Venezuela e I' Indo
nesia, hanno annunciato la decisione di fissare per legge il 
nuovo prez'o del petrolio a partire da marco. II governo 
venezuelano, che aderisce alia Organizzazione dei produttori 
(OPEC), ha fatto sapere in una conferenza stamps tenuta 
ieri che prezzo, tasse e normativa saranno quel I i concordat! 
con gli altri paesi rappresentati alia recenfe trattaliva di 
Teheran. II prezzo in Indonesia, secondo fonti ufficiose, sa 
rebbe portato da dollar! 1,67 per barile di 130 litri a dollar! 2. 
I prezzi del greggio variano a seconda della qualita e della 
distanza dai mercati. Le compagnie interessate in Indonesia 
sono la Caltes, che appartiene alia Texaco e alia Standard 
Oil, e la Stanvac, che appartiene alia Esso e alia Standard 
New Jersey. 

Gli altri paesi dell'OPEC stanno preparando misure ana-
loghe. Ieri il ministro algerino dell'energia, Andessalam, e 
giunto a Tripoli per consultazioni. 

Prosegue intanlo la campagna del Cartello petrolifero 
per scaricare sui consumatori i miglioramenti concessi ai 
produttori. Ieri la Esso-ltalia, che ha venduto nel 1970 2QA 
milioni di prodotti petroliferi con un incremento del 1<M per 
cento, ha presentato un bilancio in perdita. Ma, anziche an 
nunciare il suo ritlro dal mercato italiano (dove, a stare 
ai bilancl fiscal!, perde da sempre), la Esso fa appello al 
governo perche gli aumenti I marginl. A quanto sappiamo, 
tuttavia, la Esso non ha cessalo di accrescere gli implant! 
stradali e le relative spese dl imbonlmento del consumatore. 
Queste situazloni rendono pressantl nuove scelte nel campo 
dell'energia, a cominciare dall'ENEL che conllnua a co-
strulre central! a petrolio, che danno un costo dl 4,75 lire 
• chllovaltora, rnentrt le centrall nuclearl lo danno a L. 4,25. 

spetto reciproco di tutte !e 
componenti. 

Nonostante che abbia pro 
fuso tutte le mie energie in 
questa auspicata direzione. 
constato che Fambiente non 
condivide lo spirtto delle scel
te che hanno caratterizzato 
durante il mio rettorato il 
potenziamento delTuniversita. 
ed in particolare non ha ap 
prezzato i metodi tendenti a 
realizzare. pure nella note vole 
deficienza di strutture e di 
legislazione. una maggiore de-
mocratizzazione della vita u-
niversitana Mentre respin-
go con fermezza ogni accu-
sa ed ogni interventn esterni 
compreso quello repressivo. 
ravsegno le mie dimissioni da 
rettore r 

Queste dimissioni. giunte co
me un fulmine a ciel sereno. 
sono evident emente da por 
re in relazione con gli awe-
mmenti dei giorni scorsi II 
prof. Querci. commissario go-
vernativo alPopera universita 
ria di Camerino. ha deciso 
sabato pomeriggio di chiude 
re la mensa. sita nei collegi 
universitari maschili che in 
sieme a quell! femminili sono 
occtipati da otto giorni dagli 
studenti che rivendicano dei 
giusti diritti in mentn di as 
sistenza Lo ste.<«o prof Quer
ci aveva in precedenza chia 
mato polizia e carabinien a 
pre^idiare per due gmmi con 
secutivi detti collegi 

Al termine di una affolla 
tissima as<tomblea studentesca 
svnltast presso i collegi uni 
vprsitan gli studenti — circa 
800 — con grossi cartel ii 
indicanti le rivendicazioni e 
la loro condanna nei confronti 
delle aulorita accademiche 
hanno sfilato per le vie pnn 
cipali di Camerino. ma non 
sono giunti dinanzi all'edifi 
cio ove e la sede centrale 
dell'universita. Qui hanno tro
vato i carabinien che. al co 
mando del capitano Sassi. 
hanno cercaio di sciogliere il 
corteo e spezzare i numerosi 
cartelli. Ma gli student! han

no ugualmente raggiunto la 
universita invadendola com 
postamente. richiedendo un 
colloquio con il rettore ed 
il prof. Querci: ma costoro non 
si sono fatti vedere. 

II capitano Sassi. a questo 
punto. riusciva con forza a 
farsi largo fra gli studenti e 
ad entrare nell'universita mal 
grado all'ingresso di questa 
van docenti. in particolar mo
do il prof. Pedrotti. lo invi-
tassero ad uscire Gli studen
ti stessi sottolineavano poi al 
comandante dei carabinieri 
che poco prima aveva ferma-
to uno studente dimostrante 
— Stefano Perticarini — quan
to aveva detto il prof Pe
drotti e lo invitavano ad usci
re e n la^ iare subito ii loro 
collega che fornite in caserma 
le proprie generalita veniva 
effettivamente rilasciato poco 
dopo 

Gli studenti si portavano 
nuo\amente verso i collegi 
universitari ove rioccupavano 
la mensa che avevann abban
donato sabato pomeriggio 
quando il prof Querci emise 
i] decreto della chiusura 

Dal canto suo il rettore Ber 
lingiert stigmatiz7ava I'iniziati 
va del capitano Sassi e espri 
me\a un'altra prntesta al 
questore di Macerate Gli siu 
denti decidevano di effettuare 
una denuncia all'Autorita giu 
diziana e anche alcuni pro 
fessori si associavano alia de
nuncia 

Intanto. van direttori di isti 
tuti deH'Universita di Came 
nno hanno inviato una lettera 
al rettore ed ai capi delle 
facolla in cui comumcavano 
di aver decisii sosiH-nsinni del 
le lezioni e delle esercitazioni 
sino a quando la grave si
tuazione non verra risolta. 

Nel momento in cui sen 
via mo il rettore e ancora alia 
Universita. mentre gli studen 
ti riuriti in assembled stanno 
esaminando le improvvise di 
missioni del prof. Berlingieri 

A. Zilliaco 

Dibattito a quattro, lunedl 
sera, alia sede romana del-
I'lSLE, sul Mezzogiorno. I di-
rigenti della sezione del PSI 
«G. Brodolini > avevano in-
vitato Nevol Querci. del pro-
prio partito. Tommaso Morli
no. della DC. Alfredo Reichlin 
per il PCI e Aristide Gun-
nella. del PRI, per un confron
to di posizioni che si 6 rive-
lato particolarmente utile al-
I'indomani dell'assemblea dei 
consigli regionali del Mezzo
giorno che si e tenuta a Pa
lermo dal 29 al 31 gennaio. 
Non che siano emerse novita. 
ma alcune cose sono preci-
sate circa la possibilita. oggi. 
di realizzare un nuovo schie-
ramento di forze politiche ca-
pace di risolvere, con il pro
blema meridionale. 1'intreccio 
di contraddizioni che tormen-
tano (piu che frenare i ritmi 
di sviluppo) I'economia e la 
societa italiana. 

Per il ministro del Bilancio, 
on. Antonio Giolitti, che pre-
siedeva I'incontro. la possibili
ta di risolvere il problema 
sorge oggi perche — a diffe-
renza dei due decenni che ci 
stanno alle spalle — esso di-
viene momento centrale della 
politica nazionale e. tramite 
la programmazione economi
ca. I'asse attorno a cui ruote 
ra I'azione pubblica di stimo 
lo e correzione della struttu-
ra economica nazionale. Baste 
rebbe. dunque. rendere pos
sibile questa programmazione 
per poter affrontare positiva 
mente — questione di tempo: 
in 10 o 15 anni — la que 
stione meridionale. Ma gia 
Querci. nel suo intervento. ha 
posto alcuni problemi che 
vanno oltre la formula del
la programmazione. Per Quer
ci, occorre una c alternativa > 
al meccanismo che produce il 
sottosviluppo e. cio che man 
ca. oggi. e uno schieramento 
di forze capace di attuarla. 

Quindi bisogna porsi quegli 
obiettivi su cui e possibile 
la convergenza e. poiche gli 
incentivi non risolveranno 
niente. usare le sedi della 
programmazione per contrat-
tare gli investimenti. Querci 
ha poi messo l'accento sulla 
importanza delle riforme so-
ciali per il Mezzogiorno ma 
ritiene che esse implicano 
maggiore qualificazione da 
parte dei partiti politici poi-
che i sindacati. che hanno la 
base nella classe operaia del 
Nord. tendono a mettere l'ac-
cento su aspetti corporativi. 
Peraltro. a questo suo modo 
di vedere I'azione sindacale 
non ha aggiunto alcuna espli-
citazione: per la sanita i sin
dacati hanno contrattato anche 
la programmazione ospedalie-
ra. che destinera al Sud 1*80% 
delle nuove attrezzature. co
me per la casa hanno posto 
la necessita di costruire per 
i non abbienti ed espropriare 
gli autori dei disastri edilizi 
di Agrigento. Palermo. Napo-
li. Potenza. Bari e Reggio 
Calabria. 

Delle riforme si e parlato 
anche in altri interventi. ma 
sempre in modo genenco. 
senza cioe arnvare ad una 
valutazione contestuale con i 
problemi del Mezzogiorno che 
— ad un anno di distanza 
dalla loro impostazione — & 
ormai matura. D altra parte, 
un apprurondimento in tai sen
so non e certo da aspettarsi da 
chi na posizioni come quelle 
espresse da Gunnella. che b 
tornato a svolgere il temino 
lamalfiano sulla necessita di 
accumulare di piu e di limi-
tare l'autonomia regionaie a 
favore della centralizzazione 
delle decisioni economiche. 

Morlino, nprendendo la te 
si di Giolitu circa le «nuo
ve condizioni > per risolvere il 
problema mendionale. ha cosi 
indicato le novita: 1) inter-
dipendenza piu stretta fra e 
spansione del Sud e ultenore 
sviluppo delle aree avanzate; 
2) legame fra le riforme e I? 
soluzione del problema men 
dionale. e cominciare da quel-
la della scuola. 3) nuovo ruo-
lo dei sindacati nella societa; 
4) nuova articolazione del po-
tere pubblico nelle regioni. II 
putere delle regioni. con Cap 
porto dei movimenti sindaca-
It. occupa uno spazio finora 
lasciato \uoto dallo Stato ita
liano — quello del controllo 
e della gestione del territorio 
— mutando le condizioni per 
risolvere moln problemi. 

Questo di Morlino era I'ini 
zio di un discorso che. an
cora una volta. non e venuto 
fuon dal dingente dc. Poiche 
nel rrhimeiUo in cui la DC. 
con i suoi alleali di governo. 
snatura la nforma tnbutana 
negando alia Regione autono-
mia di accertaniento e Ji en 
trate fiscali: nel momento an 
cui risponde di no ai sinda
cati che chiedono la pubbli 
cizzazione del suolo. i poteri 
che la nuova articolazione del 
lo Stato va ad assumere sul 
territorio appaiono ridotll a 
dimension, ridicole. C se non 
si e caphc* di far pagare 
nemmeno !• usse — con una 

vera imposta patrimoniale, ad 
esempio — agli speculatori 
fondiari del Sud e del Nord. 
che cosa mai pu6 cambiare 
nel famoso e criticatissimo 
« meccanismo di sviluppo >? 

L'intervento di Alfredo Rei
chlin e partito quindi dal ri-
fiuto dei nuovi giochetti di 
prestigio che si fanno con 
le cifre per porre al centro. 
invece, le condizioni politi
che necessarie perche muti-
no — nel Sud quanto nel 
Nord — gli schieramenti di 
interessi che dell'attuale mec
canismo di accumulazione si 
alimentano in modo parassi-
tario. L'esperienza regionaie e 
valida nella misura in cui po 
tra consentire di mutare gli 
schieramenti politici che so
no garanti di un tipo di 
sviluppo capitalistico che ha 
visto I'ltalia esportatrice, al 
tempo stesso. di uomini e di 
capitali. Si tratta di cambiare 
il modo di formazione delle 
risorse. punto di partenza, 
poi. per poterle anche impie-
gare diversamente: se finan-
ziamo la proprieta terriera, 
questa potra usare i) contri-
buto pubblico anche per la 
speculazione edilizia mentre 
la cooperativa dei lavoratori 
agricoli puntera. al contrario. 
all'aumento della produzione 
e dell'occupazione Puntare e-
sclusivamente sui grandi in
vestimenti industriali. lascian-
do in questo autonomia di 
scelta - come si e fatto — 
ai grandi gruppi finanziari. 
compresi quelli pubblici. ren 
de vano ogni sforzo di col-
mare il divario fra Nord e 
Sud. 

Nel dibattito che e seguito 
questa < impossibility» di 
sbocchi. al di fuori di muta-
menti nei rapporti sociali di 

produzione e politici, d stata 
costatata dai piu. Interessan-
te. rispetto a questo proble
ma di fondo. l'intervento del 
presidente della Cassa per U 
Mezzogiorno prof. Gabriele Pe
scatore. Egli ha sostenuto. fra 
un aneddoto e I'altro. 1) che 
la parita NordSud e un mi-
to, non 6 realizzabile; 2) che 
I'azione della Cassa e stata 
ottima ed i risultati sono 
mancati soltanto per il con-
temporaneo dispiegarsi di po 
litiche contraddittorie a livel-
lo nazionale. eliminate le 
quali qualche risultato si ve-
dra. D'accordo, quindi. con 
Giolitti: solo che Giolitti dice 
di credere all'eliminazione del 
divario e Pescatore no. 

Ora e chiaro che la Cassa 
e < ottima », funzionale, alia 
concezione che del problema 
ha Pescatore. per il quale non 
si tratta di eliminare ir" diva
rio ma solo di amministrar-
lo nel modo migliore possi
bile. E quanto alia possibilita 
di migliorare condividiamo il 
concetto del prof. Pescatore: 
il padrone non solo non pud 
permettersi di uccidere 1'ast-
no su cui cavalca, ma cerche-
ra di irrobustirlo affinche. 
correndo di piu. aumenti la 
velocita di chi lo cavalca 
Quanto a cambiare i mecca 
nismi di sviluppo. e rendere 
possibile il traguardo della 
parita. occorre uno scontro 
politico di massa di cui del 
resto i sindacati — con le lo
ro vertenze sul Mezzogiorno e 
I'agncoltura — hanno gia in
dicato alcuni degli obiettivi 
immediati, su cui occorre co-
stringere le forze pnlitiche a 
pronunciarsi uscendo dalle e-
quivoche manifestazioni di be-
nevolenza. 

r. s. 

Un Irisie primalo del noslro paese 

Ventisettemila 
neonati 

sono morti 
in Italia 

nel solo 1970 
L'inefficacia dei centri dell'ONMl riconosciuta dal
lo stesso direttore sanitario centrale - I piu alti 
indici di mortalita registrati nel Mezzogiorno 
Carenfe I'assistenza medica e infermieristica 

Ventisettemila bambini. 
di eta inferiore ad un an
no. sono morti in Italia nel 
1970. su un totale di 920 mi 
la nati. Nella prima setti 
mana di vita la mortalita 
ha raggiunto fl 50 per cen 
to sul totale dei decessi per 
arrivare al 65 per cento nel 
primo mese. I nati morti 
sono stati sedicimila. 

La mortalita infantile, re 
lativa al primo anno di vi 
ta. e stata. lo scorso anno 
del 29 per mille. collocan-
do il nostro paese ad uno 
dei pnmi posti nella gra-
duatoria europea Le stati-
-tiche dimostrano che poco 
o nulla si e fatto in Italia 
per limitare il triste feno 
meno della mortalita infan

tile. 
I piu alti indici di mor

talita si sono registrati nel 
Mezzogiorno con il 48 per 
mille. piu del doppio del 
Nord Italia dove hanno rag 
giunto il 21 per mille. Fac 
ciamo parlare ancora i da 
ti: la Campania e la regio 
ne del Sud dove l'indice di 
mortalita infantile ha rag
giunto il livello piu alto. 
con il 52 per mille. con 
punte massime a Napoli 
(56 per mille) e a Caserta 
(55 per mille). Seguono la 
Basilicata (45 per mille) 
la Calabria (42.3 per mil 
le). Ia Sicilia (38.4 per mil 
le). la Sardegna (36.8 per 
milla). U Molise (33.5 per 
mille). 

Troppe partoriscono in casa 
Secondo il prof Elio Zam-

bra no. direttore sanitario 
centrale dell'ONMl. quanto 
ai provvedimenti per ridur 
re nel nostro paese la por 
tata di questo problema. 
t I'ONMl non pud dare che 
un minimo contributo>. 

L'inefficacia dei centri 
dell'ONMl e riconosciuta 
dallo stesso dingente sani 
tano. quando afferma che 
nella prima settimana di 
vita, nessun bambino viene 
porta to ai consultori: che 
la frequenza dei bambini 
nel primo mese. special 
mente nei periodi inverna 
li. e rara e che < I'azione 
dell'ONMl non puo percid 
essere efRcace in questi 
periodi durante i quali la 
mortalita e altissima >. 

«II 40 per cento (dato 
che appare a>sai inferio 
re alia realta nd r ) del 
le gestanti partorisce in 
Italia a domiciltn Manca 
qu.ndi - e sempre il pro 
fessor Zambrano a dirlo -
una adeguata assistenza 
medica e infermieristica al 
neonato che va incontro a 
vane affezioni. talvnlta 
mortali Manca la pos^ibi 
lita del rapido trasporto 
della gestante o del neona 

to grave in centri attrezza 
ti e forniti di personate 
competente. Questi centn 
in Italia sono scarsissimi 
Anche I'assistenza in ospe 
dale lascia molto a deside 
rare*. 

« Mancanza. insufflcienza 
o cattivo funzionamento 
delle reti fognanti: infesta 
zioni di topi, inset ti: con 
vivenza con animali dome 
stici: accumulo e irrazk) 
nale rimozione dei rifiuti.... 
abitazioni inadeguate sono 
cause immanenti di morbo 
sita e mortalita del neona 
to. L'ONMl - ha concluso 
il prof Zambrano — pud 
soltanto ten tare di educare 
la popolazione dal punto di 
vista della medicina pre 
ventiva. attraverso i medi 
ci consultoriah e In ^paru 
•o num^ro di a^^istenti sa 
n:iane Ma tanti precetti 
dt igiene famihare e infan 
tile cadmio npl nulla quan 
do manca ogni pos^ih<hta 
di traiurh in pratica » 

Riconoscimento qup^io -
ia una fontp non *ispetta 
bile ~ che cosi com e con 
cepita I'aisisipnza all'in 
fanna nel nostro paese e 
inutile e dannosa 

Nuovo intervento 

del sen. Bosco 

Ministro e 
industriali 
vogliono 
subito la 

tv a colori 
« E" opportuno fissare subito 

una data, anche se non irop-
po ravvicinata > per I'introdu-
zione dell a TV a colori in Ita-
dia: questo ha dichiarato. an
cora una volta, il min'stro Bo
sco in una intervista che ap-
parira sul numero di domani 
dell'Espresso. II responsa'Dile 
del ministero delle Poste e Te-
lecomunicazioni torna cosi 
alia carica a pochi giorni dal-
I'analogo discorso tenuto alia 
scuola superiore delle teleco-
municazioni: la sua dichiara-
zione e particolarmente impe-
gnativa e sposa nella sostanza 
la tesi degli industriali del 
settore che invocano il colore 
come miracoloso toccasana 
alia crisi dell'industria elet-
tronica nazionale. 

Bosco. del resto. sembra in-
tenzionato ad accelerare i 
tempi anche nella pratica: 
non e certo un caso che pro-
prio ieri. nella sede romana 
della RAI-TV di via Teulada 
un buon numero di < ampex > 
(gli apparecchi di registrazio-
ne delle bande videomagneti-
che) fossero impegnati nella 
registrazione di programmi a 
colori con il sistema Pal e Se-
cam: questi programmi devo-
no essere visionati dallo stes
so ministro per una ulterior© 
informazione sui progressi 
comphiti dai due sis temi di 
trasmissione. 

La tesi di Bosco. cosi co
me appare dall'intervista al-
VEsprebSO, e che 1'introduzio-
ne del colore contribuirebbe 
< al superamento della crisi 
industriale > e potrebbe an
che «limitare il danno deri-
vante dalle trasmissioni este-
re che vengono ricevute da nu
merose local ita della peniso-
la >. E' noto. infatti. che sta 
per entrare in funzione una 
stazione in Jugoslavia (Capo-
distria) che sara ricevuta da 
una ampia fascia di utenti ita
liani nelle regioni venete. in-
teressando probabilmente un 
milione di utenti. Bosco vi 
aggiunge tuttavia anche le 
zone che gia possono ricevere 
le trasmissioni a colori cZalla 
Francia. dalla Svizzera. dal-
1"Albania e dalla Grecia e met-
te cos) insieme un totale di 
undici milioni di persone in
teressate ai fenomeno. «E ' 
evidente quindi. ha aggiunto. 
Ia necessita di stabilire la da
ta d'inizio delle trasmissioni a 
colori italiane. tanto piO che 
i tempi saranno inizialmente 
limitati per cui la corsa agli 
acquisti degli apparecchi po
tra essere controllata e con-
tenuta >. 

Proprio questo. tuttavia, ap
pare il punto centrale della 
questione. E' evidente infatti 
che una cattiva e limitata ri-
cezione di programmi greci o 
albanesi non i affatto para-
gonabile ad un organico ciclo 
quotidiano di trasmissioni ita
liane sul secondo canale (che 
e gia pronto per essere inte-
ramente dedicato aJ colore. 
grazie alle trasformazionj si-
lenziosamente operate dalla 
RAI-TV): ed e altrettanto evi
dente che 1'ottimismo di Bo
sco sul < controllo > della dif-
fusione non appare giustificato 
da alcuna seria analisi. Resta 
dunque ancora in sospeso il 
problema: quale sa rebbe Ia 
somma che gli italiani sareb-
bero indotti ad investire neJ-
l'acquisto dei nuovi appa
recchi? 

Secondo calcoli meno otti-
misti dovrebbe aggirarsi sui 
100 miliardi. E ancora: gli in-
vestimentj necessari a questa 
spesa. come si armonizzano 
con quelli necessari in altri 
set tori? Cosa e mutato rispetto 
aJI'analisi che aveva consiglia-
to il temporaneo blocco dd 
colore fino a tutto U 1970? Non 
risulta. infatti. che il CIPE o 
il ministero del Bilancio e del
ta Programmazione abbiano 
gia espresso il loro parere in 
proposito: nd che governo e 
Parlamento siano stati inve-
stiti della questione. 

Cid malgrado Bosco affer
ma che essendo scaduto il ter-
mine del 1970 «si puA ormai 

j procedere alia determinazione 
della data t : e aggiunge di ri
tenere che questa decisione 
sa rebbe utile per evitans 
t I'accenruarsi del fenomeno* 
del passaggio di Industrie Ha-
liane del settore in mani stra-
niere: che e quasi come dire 
che bisogna chiudere la stalla 
quando i buoi sono gia scap-
pati. 

Quanto al problema del si
stema di trasmissione. il mi
nistro — che come abbiamo 
visio ha gia impegnato la RAI 
in un lavoro di dociimentazio-
ne - afferma che ormai non 
v'e quasi piu nessuna diffe-
renza sia col Pal che col 
Sfcam I'industna italiana sa-
rebbe in grado di iniziare la 
nroduzione comTiprciale en tn 
tred>ci mesi circa Anche le 
ittre7zature di trasmissione 
rhUrehbero essere a punto en-
tro un anno o diciotto mesi. 
Ma questi sono dettagli. Per 
Bosco. la sostanza appaft gia 
fuori discussiofw. 
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