
PAG. 4 / a f t u a l i t a r U n i t d / mercoledl 24 febbraio 1971 

Le Mutue: bilancio di un fallimento 
» • • I • , . ^ l I I I • • • • • I - • — i ^ ^ — • . . . . • 

Medici emigranti 
e cure dimezzate 
nel Mezzogiorno 

Le differenze di classe evident! e nascoste 
I «merWionalisti» ed il Servizio sanitario 

Le Mutue come paravento 
di una medicina die anneb-
bia, ma non elimina, le dif
ferenze di classe nella tutela 
sanitaria (quindi come osta-
colo anche ad un'impostazione 
della medicina di prevenzio-
ne), da un lato; daU'altro il 
Servizio come possibile (non 
scontata) via ad una forma 
di salario sociale che, con la 
garanzia della salute, da altro 
potere ai lavoratori nella so* 
cieta. A questo quadro, che 
esce dallo scontro per la ri-
forma sanitaria, alcune indagi-
ni pubblicate ora dal Centra 
investimenti sociali (numcri 
132-133 del Quindicinale CEN-
SIS), porta alcuni altri de
menti. 

Gli « assistibili » delle Mutue 
non raggiungono ancora oggi 
i 47 milioni, su 54 milioni 
di abitanti. I 7 milioni di cit • 
tadini che risultano scoperti 
sono tutti dei ricchi? E* una 
domanda a cui manca ancora, 
dopo due anni di indagini sul-
la riforma sanitaria, una ri
sposta. E' tacito tuttavia che 
si tratta in gran parte di la
voratori privi di un rapporto 
di lavoro che consenta loro 
di ottenere l'assistenza mutua-
listica; la loro spesa non mu-
tualizzata pud variare fra i 
300 e i 400 miliardi all'anno, 
in base ai dati di spesa che 
conosciamo (ma, lo sappiamo, 
chi non e mutuato rinuncia 
spesso alle cure). L'80% di es-
si si ritiene siano nelle re-
gioni meridionali. 
Fra gli « assistibili *, ben 14 

milioni di cittadini non rice-
vono assistenza farmaceutica 

Su richiesta 

dei sindacati 

Italsider: 
riduzione 
del lavoro 
a 40 ore 

Avanzata dai lavora
tori la richiesta di au-
mentare gli organici 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 23 

Si e riunito a Genova il Co
mitate di coordinamento dei 
consigli dei delegati degli stabi
limenti Italsider congiuntamen-
te alle segreterie nazionali del
la Flom-Fim-UIlm per discutere 
con l'azienda i problemi deri-
vanti dall'applicazione della ri
duzione delTorario di lavoro a 
40 ore settimanali e della ca-
renza degli organici in genera
te, nonche la realizzazione della 
mensilizzazione del salario a se-
guito dell'accordo del dicembre 
1970. 

Dopo ampia discussione Htal-
rider ha convenuto sulla neces
sity di un allargamento degli 
organici per adeguarli all'esi-
genza di realizzare le 40 ore li-
quidando la pratica degli stra-
ordinari e la monetizzazione dei 
riposi. A questo scopo l'azienda 
si e impegnata a discutere a li-
vello dei singoli stabilimenti 
con le rappresentanze sindacali 
i problemi degli organici che si 
pongono nelle diverse aree pro-
duttive per l'applicazione effet-
tiva delle 40 ore e per risolvere 
i problemi delle saturazioni de-
rivanti da ritmi insopportabili. 

II 15 marzo le parti si riuni-
ranno in sede nazionale per ve-
rificare gli accordi che saranno 
interyenuti a livello dei diversi 
stabilimenti. H c coordinamento ^ 
Italsider ha sottolineato l'impor-
tanza di questo problema in rap
porto all'obiettivo di allargare 
gli organici e percid l'occupa-
ziooe sottolineando all'azienda il 
rilievo che si attribuisce a que
sto obbiettivo 

I deputati 
comunisti per 
la pensione 

dei mezzadri 
I compagm deputati Pochctti, 

Di Marino, Caponi. Tognoni, 
Gramegna, Sulotto, Bruni, Sgar-
bi. Pellizzari, Aldrovandi. Rossi-
novich, Ppjetta Giuliano, Frego-
nese e Bardelli banno interro-
gato il ministro del Lavoro e 
della Previdenza sociale *per 
conoscere a quali ragioni sia 
da attribuirsi il fatto che entro 
il 31 dicembre 1970 non sia stato 
emanato il provvcdimento legi
slative. delegatogli con l'arti-
cok> 32 della legge n. 153 del 
30 aprile 1969, inteso a stabi-
lire per i mezzadri ed i coloni 
la facolta di reinserimento. a 
domanda, nell'assicurazione ge
nerate obbligatoria per I'mva-
lidita, la vecchiaia e superstiti 
dei lavoratori dipendenti >. Gli 
interroganti hanno anchc chie-
sto di c conoscere se la non ot-
temperanza alia legge sia do-
vuta ad una scelta del ministcro 
del Lavoro e della Previdenza 
sociale oppure a contra sti in-
sorti in seno al governo; e di 
sapere, Inoltre. cosa si intenda 
fare per assicurare ai mezza
dri e coloni i diritti sanciti col 
predetto articolo 32 della legge 
sulla revisione degli ordinamen-
ti pHUionistici c delle norme 
in materia di sicurezza so
ciale ». 

diretta dalle mutue; di essi 
8 milioni e mezzo non la ri-
cevono nemmeno in forma in-
diretta. Se prendiamo a base 
l'attuale spesa farmaceutica 
delle mutue si tratta di cir
ca 150 miliardi di lire di spesa 
a carico dei mutati. 

In questo caso non sappia
mo, tuttavia, in che misura il 
cittadino provvede alia sua 
salute, sia pure per la via 
del criticato ricorso ai far-
maci; e da pensare che vi 
proweda scarsamente, esclu-
si i cast di persone a red-
dito elevato. 

Meno conosciuta, invece, e 
la differenziazione interna, fra 
gli assistiti stessi delle Mu
tue. Essa dimostra che la mu-
tualizzazione delle spese di ma-
lattia non elimina nemmeno la 
differenziazione prettamente 
economica. Cosi, se prendiamo 
quanto spendono le mutue per 
ciascun assistito in ricoveri 
ospedalieri scopriamo che si 
va dalle 19.515 lire annue per 
« assistibUe » del Friuli-Vene-
zia Giulia alle 5.727 lire della 
Campania. Non abbiamo dub-
bi che incidono su questa spe
sa sia il caro-ospedale (le di
verse tariffe) che la durata 
delle degenze, e altri fattori, 
ma la differenziazione e siste-
matica: in tutto il Mezzogior
no d'ltalia le mutue hanno 
speso per ricoveri ospedalieri 
la meta, e talvolta meno, che 
nel resto d'ltalia. Cosi di fron-
te alle 15.500 lire pro-capite 
dell'Emilia o della Toscana 
stanno le 6.947 della Sicilia, 
6.209 della Calabria, 8.886 del
la Sardegna, 7.339 della Basi-
licata, 10.319 della Puglia, 6.725 
del Molise. 

Mancanza di ospedali e, 
quando vi sono, ad un livello 
peggiore che nel resto del 
paese, scoraggiano il ricorso 
alle cure insieme a difficolta 
delle famiglie. Ma anche la 
mancanza di ospedali fa par
te del quadro della medicina 
mutualistica che nelle grandi 
citta arriva ad incoraggiare la 
speculazione delle cliniche pri
vate, non negando le conven-
zioni, mentre nelle zone arre-
trate del paese non stimola 
certo il miglioramento delle 
attrezzature. 
La situazione pu6 essere 

spinta al paradosso in una 
organizzazione mutualistica 
come quella dei coltivatori di-
retti dove l'assistenza ospe-
daliera per assistito risulta piu 
costosa che nelle altre mutue 
ed oscilla dalle 21.316 lire pro-
capite del Veneto alle 8.599 
della Campania. 

Nemmeno la utilizzazione 
dei medici, la loro distribu-
zione in rapporto alia popola-
zione da assistere, e sfuggita 
alia differenziazione di classe 
dei servizi sanitari a cui le 
mutue fanno da paravento. 

Cosi, se prendiamo a base 
la Lombardia dove e'e un 
medico ogni 100 abitanti (non 
e il rapporto piu favorevole: 
nell'Emilia Romagna e'e un 
medico ogni 97 abitanti. in To- * 
scana uno ogni 94, in Umbria 
uno ogni 90), troviamo anco
ra le regioni meridionali con 
una presenza di medici mol-
to piu scarsa. In Calabria 
abbiamo un medico ogni 172 
abitanti (ma nelle province 
di Reggio e Catanzaro uno 
ogni 222 abitanti); in Sarde
gna uno ogni 144 abitanti (ma 
a Nuoro uno ogni 211); in 
Basilicata uno ogni 160. In 
Campania e Sicilia le diffe-
renziazioni sono piu profonde 
fra capoluoghi e altri centri: 
a Palermo c*e un medico ogni 
76 abitanti ma a Trapani uno 
ogni 150 e ad Enna uno ogni 
177; a Napoli c'd un medico 
per ogni 77 abitanti ma a Be-
nevento uno ogni 153. 

Le mutue. nei confronti dei 
medici, hanno conservato al
cuni degli aspetti deteriori del 
libero professionismo, il che 
in pratica ha significato cc-
stringere moiti medici all'emi-
grazione. se volevano farsi una 
clientda. 
Molte e profonde sono. dun-

que, le cose che la riforma 
sanitaria deve cambiare. Le 
tappe concordate con i sin-
cati, fino al 1964. segnano dei 
traguardi il cui raggiungimen-
to. sotto l'aspetto della unifl-
cazione sostanziale dei tratta-
menti ai cittadini, a comin-
ciare da quelli meridionali, 
presenta grandi difficolta. 
Non si pud parificare alcun-
che senza costruire ovunque 
difettino. ma specialmente nel 
Sud. una rete di attrezzatu
re ospedaliere e di servizio. 

Fra gli awersari della rifor
ma. non dimentichiamolo. si 
sono manifestati anche taluni 
< meridionalisti .̂ dai quali e 
partita l'accusa ai sindacati 
di porta re avanti. con la ri
forma sanitaria. «le richieste 
corporative della classe ope-
raia settentrionale >. Una ac-
cusa falsa, ma fatta con pre-
cisi intenti. cioe con lo scopo 
di ridurre il meridionalismo 
a puro sostegno dell'accumu-
lazione dei capitali a favore 
di quei centri di potere che 
hanno disposto delle risorse 
del paese nel modo che an
che i risultati della medicina 
mutualistica dimostrano. 

r. s. 

Come i frenfamila lavoratori del gruppo respingono I'attacco ai salari e alia occupazione 

Zanussi: deciso no operaio 
alia «ristrutturazione» 

Dopo lo sciopero generale a Pordenone prosegue la lotta articolata jn tutte le 
fabbriche del complesso - Si mira a rendere sfagionale e saltuario il rapporto 

di lavoro e a intensificare i ritmi e lo sfruttamento 

Decisloni unitarie 

In sciopero 
il personate 

del CNR 

II personale del Conslgllo 
nazionale delle ricerche (CNR) 
sclopera oggi per un nuovo 
rapporto di lavoro. La prote-
sta e stata proclamata unita-
riamente dalle sezioni provin
cial! dei due sindacati di ca-
tegorla, 11 SIR-OGIL e l'ANR 
sulla base di una plattafor. 
ma rivendlcatlva che compren-
de 1 seguenti punti: non li-
cenziabilita e garanzia di as-
sunzione in rapporto giuridl-
co stabile per il personale a 
rapporto precarlo; dlmlnuzlo-
ne del ventaglio salariale; ri-
strutturazlone del lavoro stra-
ordinario nel quadro di un 
riassorbimento dello stesso nel-
la paga base; ripristino del 
meccanismo di automatlcita 
nei passaggl dl categorla. 

Stamane alle 10 11 persona
le in sciopero si riunira in 
assemblea al CNR per discu
tere gli sviluppl dell'azione 
sindacale. 

Ospiti della CGIL 

Sindacalisti 
della RAU 
in Italia 

Ospite della CGIL, e giunta 
a Barl una delegazione di di-
rigenti sindcali della Confe-
derazione internazionale sin
dacati arabl, deH'Unlone ma-
rocchlna del lavoro, della Fe-
derazlone dei lavoratori della 
RAU, della Federazlone del la
voratori slriani e di quella del 
lavoratori palestinesi. 

Gli ospiti hanno partecipa-
to, presso la Camera confe-
derale del Lavoro, ad un In-
contro con i rappresentantl del 
lavoratori deflla provlncla dl 
Barl. Nel corso della rlunlo-
ne, si e avuto un ampio 
scambio di informazloni fra 
le parti, al fine dl approfon-
dire la conoscenza delle ri-
spettive condizioni dei lavora
tori. II saluto dei lavoratori 
della CGIL e stato portato 
dal segretario regionale Car
mine Patrono. La delegazione 
inlzla un giro dl visite In di
verse localita della Puglia, tra 
cui Cerlgnola. 

Dal noitro inviato 
PORDENONE, 23 

Uno sciopero generale a Pordenone mercoledl scorso. a Azlo-
ne articolata > con cinque ore settimanali di sospenslone del 
lavoro in ogni stablllmento. Rlunlone sabato del comitato dl 
coordinamento fra i consigli di fabbrica, per decidere l'ulte-
riore sviluppo della lotta: questo, in rapidissima sintesi, il qua
dro della risposta operaia nel gruppo Zanussi dopo la rottura 
delle trattative avvenuta I'll feb
braio. 

Si tratta dl una lotta com-
plessa e difficile contro I pia-
nl di rlstrutturazione che i 
dirigenti del gruppo portano 
avanti con cautela ed ablli-
ta, ma con una determina-
zione che non sfugge al la
voratori. La complesslta della 
lotta proviene In primo luogo 
dalla stessa artlcolazlone che 
il grande monopollo dl elet-
trodomesticl e venuto assu-
mendo: se 11 nucleo maggiore 
degli Implant! e concentrato 
negll stabilimenti Rex dl Por
denone e Zoppas di Coneglia-
no, a quest! vanno agglunti 
la Castor dl Torino, la Tri
plex dl Mllano, la Becchi di 
Forll, la Stice dl Firenze, la 
Rex dl Mel, nel Bellunese. 

E' su questa artlcolazlone 
che 1 padroni della Zanussi 
hanno puntato, per tentare di 
dividere 11 fronte dei lavora
tori. La rottura dell'll feb
braio non e awenuta infattl 
su controproposte inaccettabi-
11 della dlrezione. Questa ave-
va bensl Imposto dapprima 

E7 in corso una lotta aziendale per I'occupazione 

PR0V0CAT0RIA SERRATA 
ALLA IGNIS Dl VARESE 

Pronta risposta operaia e corteo nelle strade della citta — In 
atto da ieri, per tre mesi, la sospensione di trecento lavoratori 

Nostro servizio VARESE, 23 
Ieri sera incontro della direzione della Ignis con i sindacati; la dlrezione rlsponde In ma-

niera astolutamente negativa, per non dire beffarda, a tutte le rlvendicazlonl operate; questa 
mattina la fabbrica e rimaita chlusa con un ridicolo pretesto. E' la serrata. Gli operai, dopo 
un'assemblea, si awiano da Cassinetta di Biandronno a Varese, in auto, in moto, in bicicletta, 
e percorrono in carovana la citta in lungo e in largo per far conoscere a tutti l'ultima cana-
gliata dell'azienda. II meccanismo della serrata 6 tra i piu semplici e meno difficilmente inter-

fretabiU. Per i padroni della 
gnis — dicjamo padroni percbe 

Sconfitta la linea antisciopero 

Firmato l'accordo per 
i 14.000 della Falck 

- MILANO. 23. 
m La ftrma dell'accordo per i 14 mila lavoratori della Falck 
~ siglato stasera ha segnato il conseguimento di un importan-
- tissimo sucoesso politico e sindacale in quanto oltre ai con-
Z tenuti positivi dell'accordo ha signincato la sconfitta della 
- linea antisciopero attuata da Falck. 
Z Come avevamo scritto giorni fa i lavoratori della Falck 
Z avevano approvato nelle loro assemblee l'accordo. subordi-
Z nando pero la firma al pagamento delle ore abusivamente 
" trattenute sul salario, in omaggio al principio stabilito dal 
- padrone che le paghe devono essere decurtate non in rela-
Z zione alle ore di sciopero. ma in relazione al calo della pro-
- duzione causato dagli scioperi. 
" I?ri, Falck e stato costretto ad accettare le condizioni 
Z poste dai lavoratori. tanto cbe i salari del mese di febbraio 
- saranno pagati regolarmente, mentre per integrare quelli di 
Z gennaio abusivamente decurtati il padrone si e impegnato a 
• far lavorane 4 sabati al 50 per cento. 
Z Questo sucoesso e stato possibile grazie alia unita ed alia 
• compattezza dei 14 mila lavoratori della Falck, che hanno 
- condotto senza tentennamenti una lotta di 5 mesi. costellata 
Z da continue provocazioni padronali. cui i lavoratori hanno 
- sempre risposto accentuando la krtta. I punti piu importanti 
Z dell'accordo riguardano le qualifiche soprattutto per la ridu-
- zione delle paghe di posto A a 12 categorie. il rimborso dei 
Z salari persi a causa del declassamento in rei'azione agli anni 
Z di anzianitd. la possibilita di indagine neirambiente di lavoro. 
» la pubblicazione degK organici di ogni squadra con relativi 
Z sostituti, l'aumento del premio di produzione. 

Dal pretore di Torino 

Esemplare condanna 
contro la Sip 

TORINO. 23 
Z Per aver diffuse tra i lavoratori un comunicato intimi-
Z datorio che minacciava grari sanzioni disciplinari quatora 
- essi avessero partecipato ad una lotta sindacale, l'azienda 
Z telefonica SIP (ex-STIPSL) dovri ora distribuire agli stes-
- si lavoratori un'ordinanza giudiziaria che annulla il comu-
Z nicato e le minacce in esso contenute. 
• Cos! ha ordinato il pretore di Torino, applicando in 
Z modo esemplare l'articolo 28 dello Statuto dei diritti dei 
• lavoratori («repressjone della condotta antisindacale»). 
Z Da tempo la SIP sta attuando una politica di riduzione 
Z degli organici e di maggwr sfruttamento dei lavoratori. 
- cercando di imporre loro la c polivalenza >. ossia 1'obbligo 
Z di svolgere le piu diverse mansioni senza tener conto 
- della toro qualifica. Contro questa pretesa dell'azienda a 
Z partecipazione statale i sindacati dei telefonici hanno pro-
"» clamato un'agitazione a livello nazionale. raccomandando 
Z ai lavoratori di rifiutarsi di eseguire compiti che esiilano 
Z dalle loro mansioni. La direzione della 1» zona SIP (Pie-
- monte e Lombardia) ha altera emesso. il 10 febbraio scor-
Z so. un minaccioso comunicato che definiva c violazione > 
- del contratto ogni forma di «autolimitaziooe > del lavoro 
Z come il rifiuto di eseguire prestazioni non compatibili con 
- la qualifica del lavoratore. e concludeva: cDetti compor-
Z tamenti, non potendo essere considerati forme legittime 
• di protesia sindacale secondo le vigenti disposizioni di 
- legge c di contratto, saranno oggetto di lmmediata conte-
Z stazione disciplinare». Per rendere piu efficace la mi-
- naccia, alcuni capi furono incarioati di distribuire capil-
" larmentc il comunicato, facendolo firmare ai dipendenti 
• «per conoscenza» e tenendo loro dei sermon! in cui si 
Z parlava esplidUmente di Lcenxiamento. 

accanto a Borghi e'e ora anche 
la Philips — la contrattazione 
con i lavoratori e le loro orga-
nizzazioni e evidentemente un 
principio sacrilego. 

E" gente. insomma, che si sie-
de al tavolo delle trattative piu 
con l'animo di chi intende eli-
minare la controparte che con 
quello di mettersi seriamente a 
discutere. Costoro hanno dei 
piani — in particolare quello di 
ridurre di un migliaio il mime-
ro dei dipendenti. mantenendo 
intatti, se non aumentando, i 
livelli di produzione, con conse-
guenze assai ovvie sui ritmi di 
lavoro — e li vogliono realiz-
zare. senza che nessuno faccia 
storie; infatti tra le altre cose. 
e di pochi giorni fa l'annuncio 
di 263 sospensioni per tre mesi. 
il che significa in realty altret-
tanti licenziamenti. 

Ma le storie i lavoratori le 
fanno e le fanno tutti insieme, 
come questa mattina. Alle 6, ap-
pena gli operai del primo tur-
no. circa 3.500, sono arrivati da-
vanti ai cancelli della fabbrica. 
trovandoli chiusi. non hanno esi-
tato e li hanno aperti come han
no potuto. si sono fatti aprire 
poi le porte della mensa ed 
hanno tenuto un'assemblea. tutti 
quanti. msieme ai dirigenti sin
dacali della FIOM. della FIM 
e della UILM. II dibattito e sta
to breve, perche tutti erano 
d'accordo. Dopo aver valutato 
il comportamento dei padroni si 
e subito deciso di manifestare. 
portando la protesta fino a Va
rese per suscitare la solidariet£ 
concreta. oltre che dei cittadi
ni. anche degli enti locali e 
dei partiti. illustrando i propri 
argomenti. Agli operai appare 
ormai chiaro come tutta l'azio-
ne delta direzione dell'Ignis sia 
animata dalla prccisa volonta di 
irritarli. demoralizzarli. divider-
li. facendo leva sulla sempre 
piu inconsistente ipotesi delta 
es.stenza di nuclei operai tra-
dizionalmente moderati. Delle 
sospensioni abbiamo gia detto. 
Ieri sono state ancora pesante-
mente confermate. ins:eme alte 
risposte negative per tutti i 
punti della piattaforma. che ri-
guarda la garanzia dei livelli 
di occupazione. aumenti. la fis-
sazione di nuovi limiti per i 
passaggi di categoria. ore re-
tribuite di lavoro sindacale per 
i delegati, etc. L'unica risibile 
offerta e questa: modestissimi 
aumenti dal 1. gennaio '72 da 
intendersi come anticipi sul 
contratto del '73. Ma ancora 
piu intollerabile c ratteggiamen-
to dell'Ignis. se teniamo conto 
che. dopo aver posto come con-
dizione per lo svolgimento del-
1'incontro di ieri lo sblocco di 
una ccrta quantita di prodotti 
e dopo che i sindacati. con sen-
so di responsabilita. avevano 
accettato. consentendo l'uscita 
di circa 6000 frigoriferi. i rap-
presentanti padronali neppure si 
erano prcsentati nel luogo sta
bilito. costringendo i lavoratori 
ed i dirigenti sindacali ad an-
darli a scovare. 

Giancarlo Bosetti 

una discussione defatigatorla, 
per sostenere come e perche 
non potesse assumere alcun 
nuovo onere. Pol si e perb 
offerta di lnlzlare a discutere 
alcune rlvendicazlonl partico-
larl di singole azlende, per 
giungere ad una possibile « ar-
monizzazlone » del trattamen-
to salariale. Ma si e lrrigidi-
ta sulla trattativa rlguardan-
te 11 « pacchetto » dl richieste 
presentate per l'lntero gruppo. 

Tuttavia e proprio su questo 
punto che 1 lavoratori e le lo
ro organizzazioni sindacali, 
non hanno potuto scendere a 
compromessi, giacche qui si 
gioca la prospettiva della con-
dizdone operaia e dei livelli 
dl occupazione nelle fabbriche 
Zanussi e quella della econo-
mla dl Intere zone. I padroni 
accampano gonfiandole an
che artiflclosamente, difficol
ta produttlve nel settore. Ma 
non vi e dubblo, che guar-
dano assai lontano. Contano 
non solo dl superare l'attua
le congiuntura (determinate, 
fra l'altro da errate prevlslo-
ni dl mercato: non si poteva 
ad esemplo, puntare su un 
indefinite assorbimento dl fri
goriferi al ritmo degli anni 
passati) ma di giungere ad un 
sostanziale potenziamento pro-
duttivo. 

A quanto si sa, contlnuano 
le trattative per una integra-
zione con la tedesca AEG, 
gia presente nel gruppo col 
25 per cento. Ma soprattutto 
continua la messa a punto del 
programma di razionalizzazio-
ne e dl concentrazione pro-
duttlva, che e stato aH'origine 
delle stesse operazioni di as
sorbimento di altri complessl 
del settore (l*ultimo in ordine 
di tempo, ed il piii importan-
te, quello della Zoppas dl Co-
negliano) operato dalla Za
nussi. Proprio per l'attuazione 
di questo piano, lo Stato, at-
traverso 1'IMI ha concesso un 
finanziamento di clnquanta 
miliardi. Non si conoscono ov-
viamente i dettagli del pro
gramma. Ma non ci si disco-
sta dal vero, pensando soprat
tutto ad una suddivlsione spe-
clalistica di produzlonl: ad 
esempio, i frigoriferi in uno 
stablllmento, 1 televisor! in un 
altro, i a grandi implantin in 
un altro ancora, ecc. 

Cosa pub determinare un 
processo del genere? In pari* 
mo luogo, un andamento cicli-
co a stagionale » (poiche tale 
e la richiesta del mercato) 
delle singole produzioni, che 
avrebbe riflessi gravi sulla 
occupazione e sui livelli sala-
riali. A periodi di intensa at-
tiviti lavorativa, ne suben-
trerebbero altri ad orario ri-
dotto, con ingenti sospensioni, 
e via dl questo passo. Inol
tre, e ormai noto che per 1 
padroni a concentrazione» e 
a razionalizzazione » significa 
soprattutto aumentare il ren-
dimento produttivo con il mi-
nimo di investimenti, a spe
se cioe dell'impegno psico-fi-
sico dei lavoratori. 

Proprio per contrastare, o 
meglio per o contrattare » un 
programma dl questo tipo. la 
classe operaia del gruppo Za
nussi ha presentato il suo 
a pacchetto » di rivendicazioni 
ed ha chiesto come condizio-
ne indispensabile una trattati
va globale. I lavoratori non 
sono in linea di principio 
contrari ad una razionalizza
zione produttiva, essi non in-
tendono entrare nel merito dei 
piani produttivi aziendali, pre-
tendono perb di non doverne 
pagare le spese. 

Ecco quindi, la richiesta del
la stabilita e della espansione 
dei livelli di occupazione, in
sieme a quella del «salario 
contrattuale garantito*. Ecco 
le richieste fondamentall che 
riguardano il controllo dei rit
mi. degli organici, dell'am-
biente ai fini della tutela del
la salute, della riduzione del
Torario di lavoro nei reparti 
a maggiore nocivita. A questo 
punto. dovrebbe essere chia
ro a tutti il carattere « politi
co » della resistenza ad una 
trattativa globale. da parte dei 
padroni. Come anche dovreb
be essere chiaro il largo con-
tenuto sociale. e non corpo-
rativo, della lotta dei 30 mi
la del gruppo Zanussi. 

E* in gioco infatti il proble
ma degli investimenti produt
tivi nei territori di Coneglia-
no, e di Pordenone; sono in 
giocn question! legate alia bat
tal ia per le ri forme, come 
quella della salute in fabbri
ca, delle strutture e della ge-
stione del sistema sanitario. 
I comuni, le assemblee elet-
tlve, le forze politiche demo-
cratiche, non possono dunque 
estraniarsi e nemmeno limi-
tarsi ad una generica posizio-
ne di solidarieta nei confron
ti della lotta in corso. Occor-
re un deciso impegno, una 
larga unita delle piii diverse 
categorie sociali attorno alia 
classe operaia di Pordenone, 
di Conegliano, delle altre fab
briche del gruppo. Quella at-
tuale e una lotta che inclde-
ra a lungo sul futuro non so
lo delle fabbriche, ma dell'in-
tero tessuto sociale delle zo
ne interessate. 

Mario Passi 

Docuimento 
del SNS-Cgil 
sulla riforma 
universitaria 

La segreterla nazionale del 
Sindacato scuola della CGIL 
ha approvato un importante 
documento sulla « riforma uni
versitaria ». 

« L'unlversita costitulsce og
gi un elemento declslvo per 
la elaborazione delle basl tec-
nico-scientifiche necessarie al
io sviluppo capitalistico e per 
la formazlone e quallficazione 
della forza lavoro. Essa — e 
detto nel documento del SNS 
CGIL — e strettamente con-
nessa al processo di produzio
ne sociale, anzl ne e uno dei 
moment! essenzlall, nel quale 
le contraddizlonl si riflettono 
fortemente; non e una " zona 
neutra" in cui avvlene un 11-
luminato confronto delle Idee 
ma costitulsce essa stessa ter
rene. dello scontro di classe. 
E non a caso alia richiesta 
dl scolarizzazlone e di quallfi
cazione dl massa, che non e 

solo un prodotto dello sviluppo 
del capitalismo ma anche un 
risultato della lotta di classe, 
le forze dominant! ltaliane ri-
spondono con adeguamentl 
settoriall e con proposte dl 
rlstrutturazione che da una 
parte eludono i problemi di 
fondo di una maggiore e di-
versa quallficazione culturale, 
scientifica e professional del
le masse lavoratrlci e dall'nl-
tra accelerano 11 processo dl 
dequalificazione degli studi, 
nell'ambito del piu generale 
processo dl dequalificazione 
del valore della forza lavoro, 
conseguente al tipo di sviluppo 
capitalistico e della divlslone 
sociale del lavoro. In questo 
contesto si inquadra 11 tenta-
tivo di organizzazione degli 
studi universitarl Italian! dl 
cui 11 testo della 612. in di
scussione al Senato, e la piu 
compiuta espressione. 

«II SNS CGIL da un giudi-
zio negativo di tale testo. In
fatti 11 ddl non prende nem
meno in considerazlone lo sta
to glurldico del personale 
"non insegnante " considera
te ai margini dell'attivlt& uni
versitaria. Si accoglle la fi-
gura del docente unico, ma so-
stanzialmente la si fa corri-
spondere all'attuale cattedra-
tlco, lasciando intatte tutte le 
stratificazionl esistenti tra do-
centi " subalternl" e il per
sonale precario». 

«La gestione dell'unlversi-
ta — e scritto ancora nel do
cumento — e vista in termini 
di cogestione delle varie com
ponent!, ma sostanzialmente 
tutto il potere decisionale ri-
mane al cattedratlco... II di-
partimento non assume la 
funzione portante per una di-
dattica nuova... II diritto alio 
studio e basato su un tipo di 
finanziamento quantitative-
mente non idoneo a ribaltare 
la linea di selezlone di classe 
presente neiruniversita. La 
spesa pro-capite per studente 
prevista sulla base degli stan-
ziamenti (1.805 miliardi) e dei 
saggi dl sviluppo della popola-
zlone studentesca ammonta a 
337.000 lire pro-capite. Nel 
1960 si spendeva 353.000 lire 
pro-capite cioe il 50 per cento 
in piu, tenendo conto del dl-
verso potere di acquisto della 
lira ». 

Nella seconda parte del do
cumento sono Illustrate una 
serie di proposte che il Sin
dacato avanza per un'effetti-
va riforma dell'universita: 

1) Definizione dl un precl-
so stato giuridico di tutto il 
personale universitario, attra-
verso: a) Tallargamento degli 
organici per ottenere un rap
porto studente-docente compa
tible con una didattica basata 
sul lavoro di gruppo e stret
tamente legata alio sviluppo 
della ricerca; b) l'istituzione 
del ruolo unico del docente ri-
cercatore universitario, carat-
terizzato dalla pariteticitA dl 
diritti e di doveri, dall'impie-
go a tempo pieno senza possi-
bilitA di opzione e dalla mobi
lity delle mansioni e delle re
sponsabilita; c) eliminazione 
immediata di tutte le forme 
precarie dl rapporto di lavoro 
attraverso la stabilizzazione a 
tempo indeterminate di tutto 
il personale; d) immissione 
immediata nel ruolo unico di 
docente ricercatore degli at-
tuali assistenti di ruolo, pro-
fessori incaricati e di tutto il 
personale che svolge di fatto 
mansioni analoghe; e) reclu-
tamento per mezzo di veri e 
propri contratti di lavoro di 
almeno 20.000 docenti nel pros-
simo quinquennio. 

Nel mondo 
del lavoro 

METALMECCANICI — Una 
riunione congiunta delle se-
greterie della CGIL, CISL e 
UIL e della FIOM, FIM e 
UILM avra luogo giovedl 25 
febbraio per un esame dei 
principal! problemi della con-
ferenza unitaria dei metalmec-
canici che si terra a Roma 
dal 6 al 9 marzo. 

PARASTATALI — Si riuni-
scono Oggi i diretUvi delle 
tre Federazioni dei parasta-
tali per fissare la data dello 
sciopero della categoria. Ieri, 
intanto. si e svolto, con esito 
negativo, l'incontro tra le stes
se organizzazioni sindacali e il 
ministro Ferrari Aggradi con-
vocato nel tentativo di risol
vere la vertenza 

CANTONI — E' iniziata la 
terza settimana di lotta del 
dipendenti dei 16 cotonifici 
Cantoni per un accordo inte-
grativo rispetto al contratto 
nazionale della categoria. 

ISTITUTI DI PENA — 1 
dipendenti degli lstituti di pre 
venzione e pena si asterran-
no dal lavoro per tre giorni 
a par tire da oggi. Reclamano 
il paRamento ai una inden 
nita di rischio. 

VAGONI LETTO — Prose
gue lo sciopero ad oltranza dei 
lavoratori dei vagoni Ietto do 
po la rottura delle trattative 
per il rinnovo del contratto. 

BANCO DI SICILIA — Dal 
primo marzo, fino al 22 del
lo stesso mese attueranno una 
serle dl scioperi i dipendenti 
del Banco dl Sicilia. Chledo-
no un accordo azlendala. 

Lettere— 
all9 Unita: 

Quando l'«esper-
to » cerca di salvarsi 
con una battuta 
(e barando) 

Caro direttore, 
Piero Ottone si d gib fatto 

abbastanza conoscere dai tele-
spettatori per la sua faziosita 
antioperaia e la zua rrania di 
vedere le cose attraverso tl 
prisma conflndustriale, come 
ha piu che dimostrato nel 
ttmoderarea i dibattiti della 
TV sull'autunno sindacale. Ma 
quale dcompiton glornallsta 
televisivo non si era ancora 
scoperto come uno che ama 
anche ricorrere a colpl gobbi 
o, come si dice in gergo, a 
barare sotto banco come ha 
fatto durante il dibattito tele
visivo delta sera del 18 feb
braio. Incalzato dalla chiara 
presentazione che il compa-
gno Ingrao ha fatto della no
stra strategia delle riforme, 
Piero Ottone ha cercato di 
salvarsi con una battuta, se
condo cui queste riforme sono 
poi quelle gia realizzate in 
Germania, in Svezia e cosi 
via, per cui, a suo modo di 
vedere, sarebbero pot fondate 
le critiche che da a sinistra » 
vengono mosse al « revisioni-
smo» del PCI. Ingrao ha di
mostrato con prontezza e de-
cisione cib che contraddistin-
gue la nostra strategia delle 
riforme dal riformismo social-
democratico. 

A me preme perb ricorda-
re, proprio per rilevare quan
to osservato all'inizlo, che ba-
sterebbe seguire la cronaca po
litica di questi ultimi tempi 
relativamente al paesi indica-
ti « amabilmente » da Ottone 
per notare come in verita quel
le riforme anche in questi pae
si sono ben lungl dall'essere 
state realizzate. Proprio nel 
campo della casa, delta sani-
ta e della scuola, quali teml 
prioritari, prendiamo ad esem
pio la Germania occidentale 
che, anche in virtu della gran
de massa di lavoratori italiani 
costrettt ad emigrare in que
sto paese, e piii conosciuta 
al grande pubblico italiano. 
Ebbene, la speculazione sulle 
aree fabbrlcabill, la mancan
za dl case per t lavoratori, 
lo scandalo degli sfrattl in 
massa hanno raggtunto pro-
porzioni tali da sptngere il 
governo Brandt a prendere 
prowedimenti legislative Re-
sta, Inoltre, il fatto che — 
come ha scritto Neue Gesell-
schaft, rivista diretta dallo 
stesso Brandt —, o a 25 anni 
dalla fine della guerra la RFT 
conta ancora 6 milioni e 300 
mila abitazioni prive del ba-
gno, 4 milioni e 80: mila sen
za il gabinetto interno, men
tre 800.000 famiglie vivono an
cora In alloggi di emergen-
za». Per non parlare owia-
mente dei due milioni dl la
voratori stranteri che vivono 
nei «t lager a o peggio ancora. 
Per la sanita — su cui si rico-
nosce la necesslta di abbatte-
re la divisione di classe che 
impera negll ospedali — 6a-
sta ricordare che lo Spiegel, in 
uno del suoi numeri di gen
naio 1971, sottolineava che tl 
loro stato & veramente mise-
revole, titolando il servizio de' 
dlcato a questo problema: 
« Krankenhausenplette o (falli
mento degli ospedali). 

Per il settore della scuola 
ci sembra sufficiente rilevare 
che il * Programma » dell'Spd 
per il e passaggio agli anni 
10», approvato dal Congres-
so di Norimberga del 1968, 
affermava che a il deficit del
la RFT nel campo della scuola 
e insopportabile, in particola
re se raffrontato alia RDT...» 
e che a in base ai calcoli del-
lUfficio Statistica federale nel 
1965 solo il 10% degli ctudenti 
delle scuole medie superiori e 
il 6.4% di quelli delle scuole 
superiori erano figli di ope
rai... ». 

Circa la Svezia, st potreb-
be ricordare a Piero Ottone 
che il programma sociale del 
governo del socialdemocratico 
Palme e stato dimpropriamen-
tea de fini to dai partiti bor* 
ghesi svedesi a la via per r r-
tare la Svezia dalla democra-
zia parlamentare al socialismo 
utopistico • perche, seconao 
Palme, esso mtrerebbe a con
trastare il potere delle 14 gran
di famiglie del cosiddetto 
a club dei ricchi: Non per 
disconoscere Vutopia che ani-
ma Palme quando pensa a fa
re til socialismo nella socie-
ta» e a lasciare «il capitali
smo nell'economia». ma per 
rilevare che comunque ejlt se 
vuole tentare un programma 
sociale deve poggiare il suo 
governo sul sostegno del 17 
deputati comunistL 

lo ritengo che a un giorna' 
lista mespertow come Piero 
Ottone queste cose sono note, 
ma lul le ha lasciate voluta-
mente da parte per far pas-
sore una battuta che, in real-
ta, oggi, non serve piii a con-
vmcere nessuno. Caso mai 
serve a ricordare che sotto 
qualslasl latitudine I nemici 
delle riforme sono i padroni. 

DINO PELLICCIA 
(Roma) 

Le borsc di studio 
ai « figli di papa » 
Caro direttore, 

ho letto l'articolo tn cut st 
parla di borse di studio dl 
mezzo mihone assegnate, dal
la Regione sarda. ad untzer-
silan non bisognost o, me
glio, ricchissimt. Vengono se-
gnalatt t cast verificatist a 
Tempio e in alcuni paest del
la Barbagia. lo posso aggxun-
gerne altn che si sono veri-
ficatt qui. aa Isili. e che so
no scandalost quanto quelli 
di cui si t gia parlato. 

Sono comprest nella gra-
duatorta dei « fortunati » due 
studenti di Isili (restdenti a 
Cagliari) dei quali uno e im-
ptegato presso la Regione sar
da e percepisce uno stipen-
dto menstle di oltre duecento-
mtla lire. I'attra £ una inse
gnante elementare dt ruolo. 
Ancora piii grave e t'assegna-
zione delta borsa di studio al 
ftglto di un noto profession!-
sta nnncht groxso proprieta 
rto terncro 

Inoltre sono state conceste 
borse dt studio a studenti che 
non tntendono conseguire la 

tcurea e si tscrivono all'Unl-
versita soltanto petche. con 
qualche appoygio. possono ot
tenere cosptcui aiuti tinanzia-
ri Tant'e vero che, sempre 
ad Isih, molti dt questi stu
denti, Ugh dt persone abbien-
tl, appena avuta la certezza 
d'aver ottenuto il mezzo ml-
Hone, st sono affrettatt ad ac-
quistare la a 500 » 

Vorret proprio sapere qua
le criteno viene segutto per 
la compilazione delle gradua-
torie. La conclustone che si 
pub trarre da tutti questt fat
ti e che vengono gettati via 
tantt soldi utilizzabih. invece, 
in tanti modi miglinrt. nel
l'ambito della stessa scuola 
che, in verita. ha bisogno di 
molti mutamenti. 

Distinti saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Isili • Nuoro) 

A che punto siumo 
con i detersivi 
« biodegradabili» ? 
Caro direttore, 

leggendo 1'Unita, ho nota-
to due notizie che annun-
ciano il divieto di uso del 
detersivi «non biodegrada
bili ». 

E' gia da un po' dt tempo 
che e scoppiato questo scan
dalo e la stampa se ne oc~ 
cupa: ma nessun giornale ha 
dato nome e cognome a que
sti detersivi «non biodegra
dabili », cosi che la popola-
zione continua ad usarli e a 
peggiorare la situazione. Mi 
sai dire perche nessuno ha 
il coraggio dt scrivere, per 
esempio, che «Dash u, o 
a Ola », o « Omo » ecc. ecc, 
sono detersivi biodegradabi
li o non biodegradabili, af-
flnche la gente possa even-
tualmente smettere di usar
li? Perch& non da TUnita 
delle indicazioni precise? 

Grazie per la risposta. 
A. SPAGGIARI 

La legge che proibisce la 
vendita di detersivi non bio
degradabili e stata approva-
ta dalla Camera e si trova 
attualmente all'esame del Se
nato. Successivamente do-
vra essere emanato, entro 
sei mesi dalla pubblicuzione 
della legge, il regolamento di 
esecuzione. Possiamo dire al 
lettore che, dopo l'esplosio-
ne dello scandalo, le due In
dustrie italiane (Montedison 
e Societk Italiana Resine) 
fornitricl al saponieri del 
prodotto base per fare i de
tersivi, si sono affrettate ad 
annunciare che da circa un 
mese esse mettono sul mer
cato un prodotto che pub es
sere considerato biodegrada-
bile. Per cui, prendendo per 
buone le affermazioni di que
ste due Industrie, tutti 1 de
tersivi In commercio, malgra-
do i molti nomi, dovrebbe-
ro essare sostanzialmente u-
guali e, quindi, biodegradabi
li. Gli si pub credere? Per 
controllare la biodegradabi-
lith o meno di un detersivo 
occorrono accurate analisi 
chimiche, e solo un rigoroso 
regolamento di esecuzione 
della legge potr& renderle 
possibili. 

A questo punto non pos
siamo esimerci dal riferire il 
parere di illustri esperti del
la materia i quali tendono a 
mettere In guardia I'opinione 
pubblica sulla reale portata 
di questa iegge. per non crea-
re eccessive illusioni. E cioe 
che senza un'efficace rete per 
la depurazione degli scarichi 
industriali e clviil (che in 
Italia — salvo rare eccezio-
ni — manca), I'adozione dl 
detersivi biodegradabili avrk 
risultati molto modesti per
che i corsi d'acqua italiani 
sono nella loro straerande 
maggioranza cosi inquinati 
che non riescono a degrada-
re piu niente. 

II « conte Claro* 
di « chi am ate 
Roma 3 1 3 1 » 
Cara Unita, 

per allacciarmi al discorao 
generale sulla radiotelcvisione 
vorrei parlare un po' di una 
trasmissione mattutina che mi 
capita spesso di ascoltare 
quando accendo la radio per 
il <r gazzettino ». 

La tragedia femminile, fat
ta dl insoddisfazione, sfrutta
mento, ignoranza ed incom-
prensione che vivono le casa-
lingke, isolate in un mondo 
che prende coscienza dl si, 
trova sfogo nella piccola po-
sta telefonica creata all'uopo 
dalla RAI e affldata ad un 
* conte Claro* che ta il giug-
giolone con un suo discorso 
qualunquista e bigotto infar-
cito dt amenlta varie. 

La mattina del 18 febbraio, 
ad una donna che diceva di 
essere donna di servizio e 
chiamava padroni i padroni, 
il nostro * conte Claro » spie-
gava che le donne dt servizio 
si devono chiamare collabo-
ratrici e I padroni st devono 
chiamare datorl di lavoro. La 
poverina era molto agitata 
per una truffa che aveva su
bito e lui, il nostro * conte 
Claro ». non trovava dt meglio 
che sgridarla perche i suoi 
padroni (ora s\ che erano pa
droni') arevano il diritto dl 
essere servitt bene e di non 
vederst d'attomo una donna 
angosciata e che perdb non 
faccta certo bene il suo lavo
ro. II primo compito del la
voratore. diccra il nostro 
t conte Claro *. e di larorare 
col snrriso suite tnbhra e di 
serrire bene il padrone Come 
si permettera di parlare »«I 
posto di Inrnrn t mot proble
mi c</<*rT77' Vrrongna' 

Che vc ne rxirc'' Son £ una 
trorata nuorn perch6 la usa-
vano oif) i padroni dealt <;chin-
ri. mn tcntirla nam dnlln no 
stra radio in un rerto cHetto 
L'mcffahtle « conte Clam » del 
* chiamnte Romn 1111 * e pa 
onto dalla RAI qumdi dn tut
ti noi Prrr** allnra tcrre so
lo i padroni"* 

Vt rmgrazio e inlulo 
MARTA GOFF1 

(Milano) 


