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Tempo pieno 
e pari dignita 
per i docenti 

Libert^ d'insegnamento e di sperimentazione - Rispetto per gli 
allievi - Reclutamento sottratto al sistema dei concorsi per esami 
nozionistici - Oggi I'incontro fra il minlstro Misasi e i sindacati 

Oggi le segrelerie nazlonall del sindacati dalla scuola aderenti alle Confederation! 
(CGIL, CISL, UIL) e i aulonoml » (SNSM, 5 ASM I, SNPPR, ANCISIM, SNAFRI, SNASE, 
ANPRA) s'inconlreranno, separatamente, con II mlnistro delta PI, on. Misasi. 

Verranno discuss! — a quanta tl e appreso ufficlosamente — I problem! relativl 
alio stalo giuridico degli insegnanti, ai corsl abllltanti, alle nuove tecniche di recluta
mento e, forse, alia rlforma della scuola secondaria superiore. 

Alia ripresa dei lavori parlamentari la 
commissione Istruzione della Camera e 
poi I'Assemblea esamineranno il di segno 
di legge delega sullo stato giuridico del 
personate della scuola materna. obbliga-
toria e secondaria superiore. I I gruppo 
comunista ha preparato un gruppo d'emen-
damenti il cui scopo e di modiflcare radi-
calmente il senso della proposta. die e il 
solo modo di otlenere die le norme alle 
quail dovranno rifenrsi i rapporti fra il 
personale e 1'amministrazione consentano a 
chi opera nella scuola di poter svolgere 
liberamente il proprio lavoro e di mettere 
percid in movimento un meccanismo die 
possa portare alia rottura o almeno alia 
crisi il sistema di rapporti autoritari che 
grava sugli insegnanti e per mezzo loro 
sui giovani. 

I punti principali su cui si svolgera la 
lotta dei comunisti sono quelli relativi al 
ruolo e alia funzmne degl'insegnanti. alia 
situazione professionale e retributiva. al 
reclutamento e aggiornamento. alia liber 
ta didattica, civile e politica, alia liberta 
d'iniziativa degli alunni. alia gestione. 

Gli emendamenti comunisti tendono ad 
eliminare ogni menzione d'un ruolo sepa-
rato per il personate delle varie scuole 
(per cui esistono oggi ingiustificate diffe-
renze d'ogni genere fra maestri e profes-
sori medi, fra professori medi e professori 
di scuola secondaria superiore) e soprat 
tutto per le varie funzioni. a proposito 
delle quali il testo govemativo accenna 
ripetutamente alle figure del <r docente >, 
del <t capo di istituto ». dell' « ispettore sco-
lastico », del < di ret tore didattico » confi-
gurando una scuola che resta, proprio 
perche continua a poggiare su questi pita 
stri. la stessa di prima. Gli emendamenti 
affermano percid che lo stato giuridico 
deve riguardare il « personale insegnante 
e non insegnante delle scuole di ogni or-
dine e grado» senz'altra specificazione, 
che si tratta di « riordinare i ruoli secon-
do il principio dell'unicita della funzione 
docente. della pari dignita di tutti i gradi 
della scuola e della necessaria parita di 
livello nella formazione cutturale e pro
fessionale del docente > e tenendo pre
sent! le « responsabilita della funzione di-
reltiva ». 

In merito alia situazione professionale 
si fa centro sul principio del pieno tempo 
sia come impegno rivolto esclusivamente 
alia scuola sia nella prospettiva d'una ri-
forma della quale il pieno tempo signifi 
chera anche una maggior durata della 
giornata scolastica da dedicarsi atl'attivita 
didattica, alia ricerca. alto studin, alia 
sperimentazione (gli obblighi di servizio. 
dice un emendamento. devono essere de-
terminati < nella prospettiva della scuola 
a pieno tempo e dell'impegno civile e cui 
turale dei docenti nei rapporti con la scuo
la e con I'ambiente sociale »). In questo 
quadro. ne consegue necessariamente una 
revisione del rapporto del personale col 
proprio lavoro, un aumentato riconosci 
mento dell'impegno nella professione e 
peicid un adeguato miglioramento retri-
butivo. 

Per la forma del reclutamento. mentre 
il testo governativo prevede come norma 
il sistema squalificalo dei concorsi per esa 
mi nozionistici. gli emendamenti comuni
sti slabiliscono che la forma del recluta 
mento sia queila del concorso per titnli 
« sulla base di corsi annuali di qualifica-
zione professionale e cutturale aventi va 
lore di abilitazione per 1'insegnamento e 
organizzali con la partecipazinne dell'uni-
versila » e considerano insieme il proble 
ma detragginmamento come dovere e di-
ritto al tempo stesso. e come difesa della 
condizione professionale secondo un prin

cipio che vale senza eccezione per qual 
siasi categona di lavoratori. 

La liberta d'insegnamento e di speri 
mentazione 6 affermata dal disegno di 
legge ma negata al suo interno, oltre tut 
to. dal fatto che si vogliono mantenere 
in vita tutte le strutture burocratiche: di 
fronte alia concretezza dell'opera d'un pre
side o d'un direttore che risponde solo di 
fronte all'apparato ministeriale, le affer 
mazioni riguardanti la liberta restano nel 
migliore dei casi velleitaria espressione 
di buone intenzioni. Bisogna toglier di mez 
zo quel ruolo di funzionari direttivi e as 
sicurare al personate insegnante e no 
« la piena liberta civile e politica con la 
abolizione degli attuali regolamenti che 
limitano i diritti personali e privati non 
che politici degli insegnanti ». eliminare le 
note di qualiflca. i rapporti informativi. il 
diritto pressoche assoluto dei funzionari 
d'infliggere pumzioni che sono fra i piu 
efficaci strumenti deU'autoritarismo. Ugual 
mente gli emendamenti comunisti propon 
gono che il trasferimento degl'insegnanti 
sia possibile solo su domanda o per sop-
pressione di posti e quanto alle liberta 
sindacali affermano il principio non tanto 
della loro < tutela » quanto della garanzia. 

"che dev'essere data con norme precise, del 
loro rispetto: una di queste norme e indi-
viduata nel diritto d'assemblea da null'al 
tro c disciplinata » che dalla maturita civile 
e sindacale di chi lavora nella scuola. 

I I rispetto degli alunni e del loro diritto 
alia piena maturazione personale. affer 
mato genericamente dal disegno di legge, 
e condizionato dal permanere o meno del 
sistema burocratico su cui poggia la vita 
della scuola e dal perpetuarsi o meno della 
chiusura dell'istituzione scolastica rispet
to all'ambiente sociale. In particolare. per 
quanto riguarda i giovani della secondaria 
superiore. la volonta libertaria e persona 
listica pud trovare sincera manifestazione 
nel riconoscimento pieno del diritto di ra 
dunarsi in « organismi assembleari > liberi 
di decidere e di prendere iniziative auto 

' nome «nella vita e nel governo della 
scuola *. 

Come punto di fondo per un mutamenlo 
della gestione che non comporti la « coge 
stione » ma faccia posto alle forze orga-
nizzate della societa. gli emendamenti co
munisti propongono 1'elettivita del diretto
re e del preside con possibility di ricon 
ferma per non piu di due ejezioni succes
sive. le assemblee degli studenti con libera 
partecipazione degl'insegnanti e di persone 
esteme alia scuola. consigli d'insegnanti 
con la presenza di studenti o. solo per la 
scuola obbligatoria. di genitori, un consi-
glio di gestione con rappresentanze degli 
enti locali e dei sindacati. un consiglio 
scolastico provinciate il cui presidente so-
stituisca il provveditore agli studi. 

Nessun progetto di legge e. nessun grup^ 
po di emendamenti, si sa. pud essere per-
fetto. ma resta da vedere quale logica 
passera: se queila secondo cui si cam 
biano i nomi delle cose lasciandone inal 
terata la sostanza o queila che introduce 
modifiche nello stato delle cose cioe. nel 
caso dello stato giuridico. nelle norme che 
regolano il rapporto d'impiego del perso
nale in modo da fare spazio alle iniz'ative 
degl'insegnanti. dei giovani. dell'ambienle 
« estemo >. Ancora una volta va ripetuto 
che. se e vero che la questione si decidera 
nelle Assemblee parlamentari. 6 pur vero 
che conta e non poco per questa deci-
sione il modo come si fara sentire la voce 
non solo degl'insegnanti ma di tutte le 
categorie dei lavoratori. 

Giorgio Bini 

Vent'anni di malgoverno hanno aggravate i problemi della citta 

Ascoli: municipalismo usato 
per nascondere le colpe dc 
, Le false polemiche sulla Cassa del Mezzogiorno, I'universita, I'autostrada — 570 lire di 

reddito al giorno per i contadini, duemila disoccupati, quattromila emigrati — I 15 
miliardi spesi per il nucleo industriale hanno dato solo 1300 posti di lavoro 

II Vaticano e il referendum 
L'Osservatore Romano Im 

pubbheato ieri una nota intor-
no all'atteggiamento del Va
ticano a proposito del refe
rendum. Essa e intitolata 
« pretese sorprendenti». Que
ste pretese sarebbero quelle 
di alcuni organi di stampa i 
quah pretenderebbero dalla 
Santa Sede un intervento per 
far cessare I'iniziativa del 
referendum contro la legge 
che introduce in Italia la pos
sibilita del divorzio. II quoti-
diano del Vaticano sottolinea 
che, secondo il proprio punto 
di vista, il problema ha due 
aspetti: I'aspetto religioso e 
quello civile. Dopo aver riba-
dito che, dal punto di vista 
religioso to Chiesa ha — ov-
viamente — un atteggiamento 
contrario al divorzio, il quo-
tidano sottolinea che per cib 
che attiene piu propriamente 
al .referendum la' Santa Sede 
ha osservato il silenzio come 
« atto di rispetto », trattandosi 
non di Un fatto religioso ma 
dell'aspetto civico della que
stione. Percid sarebbero as-
surde le pretese di un inter
vento vaticano contrario al-
I'iniziativa del referendum, 
giacche* non vi & stato neppu-
re un intervento favorevole 
al referendum stesso. • 
• L'argomentazione va sotto-
lineata. Innanzitutto, da essa, 
si ricava che il referendum 
contro il divorzio non e r.osa 

attinente alia sfera religioso. 
Sarebbe opportuno il dirlo ai 
molti che vanno incettando 
le flrme, invece, cercando di 
speculare sul fatto religioso^ 
quasichS la legge sul divorzio 
volesse imporre di divorziare 
ai cattolici che considerano 
il matrimonio un sacrnmento 

e che, quindi, lo considerano 
tndissolubile. Tali aberrazioni 
si sono sentite e si sono let-
te durante la carnpagna per 
il referendum contro il dt-
vorzio da parte di gente (co
me certi figuri dell'estrema 
destra) i quali cercano di co-
prire col nome di « cattotico » 
le loro vergognose imprese. 

Tuttavia, se cosl d — se cioe 
e vero che il silenzio vaticano 
va interpretato come «atto I 
di rispetto» verso una mate
ria che religlosa non e — ri-
mane I'interrogativo sul con-
tegno, sull'atteggtamento di 
alcuni membrt della. gerar-
chia cattolica La parola « ge-
rarchia» non £ nostra, ma & 
della Chiesa cattolica. Ed essa 
sta ad indicare un disporsi 
gerarchico, appunto, dei mini-
stri del culto. Questo silenzio 
vaticano e stato osservato da 
tuttt i membri di tale gerar-
chia? £' evidente che non e 
stato rispettato. Come dovra 
essere giudicato Vatteggiamen-
to di quel vescovi o sacerdoti 

che hanno assunto poiisione 
attiva in questa carnpagna per 

' il referendum? E ancora: la 
Chiesa cattolica non esiste 
solo in Italia, ma anche in 
molti paeai in cui il, divorzio 
e ammesso nelle rispettive le-

gislazioni civili da decine di 
anni. Lottano i sacerdoti di 
questi paesi per aboltre la le-
gislazione che ammette il di
vorzio? Evidentemente no. Bi
sogna ammettere, allora, che 
la situazione in Italia & sor-
prendente. Vi sono alcuni 
membri della gerarchia che 
non osservano il silenzio, ma 
passano ad un'aztone sul pia
no civile, nel mentre il per-
tice della gerarchia cattolica 

dichiara che il silenzio d 
I'unica via giusta. 

Dunque, vi deve essere o 
qttalcosa che si d inceppato 
nel funzionamento gerarchico 
oppure una tolleranza, o 
forse anche un incoraggiamen-
to da parte di chi questo si
lenzio non avrebbe voluto. Da 
cib sorge la domanda attor-
no al reale atteggiamento del 
Vaticano. 

Tanto piii che la natura po
litica de/roperazioHe-referen-
dum non pi/6 essere ignorata 

• neppure da chi fosse il piu 
lontano dalle cose di questo 
mondo. Sull'operazione si so
no lanciati come falchi gli ar-
nesi delta destra peggiore. 
Come ignorare che persino 
gli sgherri del partito che ri-
vendica a s& I'obbrobriosa ere-
dita del fascismo hanno fatto 
propria una tale bandiera? 
Sono costoro — e coloro che 
li sorreggono — che sognano 
Vaprirst in Italia di una guer-
ra di religione, L'avanzare, nel 
popolo, di una coscienza pro-
fqnda dei propri dirtti, I'unir-
si dei lavoratori nella batta-
glia per le riforme socialt at-
terrisce tutti t grandi specu-
latori, i grandi finanzieri, i 

- gruppi parassitari. Costoro 
, della religione se ne inflschia-
;no, cost come se He inflschia-
no del divorzio: giacche", per 
loro, non e'e legge, non c'i 
freno, c'& I'arbitrio assoluto di 
fare quel che vogliono. Ep-
perd, costoro sognano che i 
lavoratori possano dividersi 
tra di loro in altro modo: sul

la religione o sul divorzio, ad 
esempio. E' questo calcolo che 
6 ripugnante e dovrebbe ri-
pugnare a chiunque desideri 
un civile sviluppo del Paese. 

Violento assalto notlurno della polizia al Polifecnico 

20 arrest i e 30 feriti 
negli scontri di Milano 
All'interno della facolta di architettura si erano accampate ateune fami-
glie di senza tetto - Coinvolti donne e bambini - L'inerzia deiramministra-
zione comunale • L'intervento di un gruppetto con I'unico obiettivo di 

trovare lo scontro violento 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 7. 

Venti arresti e 30 feriti: que
sto e il bilancio dello scontro 
violcntissimo che si e svolto ieri 
notte attorno al Politecnico. as-
sediato per ore dalla polizia, 
con l'obiettivo di sgombrare le 
aule della facolta di architettu
ra dove alcune famiglie di s(N3-
za tetto si erano accampate, 
su suggerimento di esponenti di 
c Lotta continua > ai luali si 
erano accodati aU'ultiino mo-
mento alcuni del « Manifesto ». 

Nonoslante le ripetute pres-
sioni fatte sul questnre e sul 
procuratore della • Repubblica 
dal preside della facolta Porto-
ghesi e da professori democra
tic!. come il compagno Bottoni. 
affinehe fosse evitato 1'uso del
ta forza pubblica. la polizia ha 
atteso la notte per intervenire 
con estrema durezza. Incurante 
del fatto che all'interno dell'edi-
ficio di architettura si trovas-
sero donne e bambini indifesi, 
la polizia si e lanciata all'attac-

Con il voto del Consiglio nazionale sulla relazione Gabaglio 

C0NS0LIDATA L'UNITft DELLE ACLI 
Solo due astensioni sul documento che conferma il carattere autonomo e di classe deirassociazione 
Conferma dell'ispirazione cristiana e della presenza dei sacerdoti - Gli obiettivi e il metodo di azione 

I I Consiglio nazionale delle ' 
ACLI ha fatto propri i conte-
nuti della relazione del presi
dente Gabaglio sul carattere e 
le finalita deirassociazione a 
seguito della decisione di di-
simpegno della Conferenza e-
piscopale. Nei due giorni di 
dibaltito (presenti 51 consighe-
ri, compresi alcuni della mi
nora nza) sono net ta mente pre-
valse le voci a favore della 
linea classista e autnnoma ma 
non sono mancate valutazioni 
divergenti (in particolare da 
parte dell'on. Foschi). Tutta
via il documento finale 6 sta
to approvato con solo due a-
stensiom. mentre sulla sua 
parte piu controversa — quel 
la relativa all'organizzazinne 
del dissenso — si sono avuti 
anche alcuni voti contrari. 

I I documento e in pratica 
una sintesi della relazione di 
Gabaglio. Unico elemento di 
#fersiftcazinne e la scorn pa r-
ta di qualsiasi apprezzamento 
M l significato della nota de-

liberazione della CEI. C'e una 
frase di esplicita rassicurazio-
ne nei rispetti di coloro che. 
nella gerarchia e fra gli as-
sociati. temono un mulamrnto 
dei fondamenli ideali delle 
ACLI. Tale frase dice che 
« anche nella loro nuova po-
sizione le ACLI mantengono 
la loro fonda men tale ispirazio-
ne cristiana » come scelta vis-
suta « all'interno delle condi-
zioni di classe ». L'associazio 
ne sollecita la presenza dei 
sacerdoti. purche « rapporla 
ta * a questa carattenzzazione. 

Le ACLI — dice ancora il 
documento — non fanno poli 
tica in proprio. disponibili a 
convergenze ed azioni unitarie 
senza pero confondersi con 
altre formazioni o risultare 
ad esse subalterne. secondo 
una linea che si fonda su 
«una strategia del cambia 
mento della societa. un'alter-
nativa all'asseUo capitalistico 
esistente ». I I metodo di azio
ne viene definito nei scguenti 
element!: crescita delta co

scienza di classe in ampi stra
ti di lavoratori: ricerca del 
massimo di unita della clas
se; rinnovamento degli stru
menti di lotta della classe 
senza contrapporsi agli stru
menti storicamente elaborati; 
individuazione dei linea men ti 
di una societa di versa. 

Gli obiettivi concreti vengo-
no cosi defimti: unita sindaca
le in termini di autnnomia e 
di partecipazione dal basso: 
lotta per una politica delle ri
forme che altut uno sposta-
mento di potere; un rapporto 
dialettico con le istituzioni de-
mocraliche: ricerca di allean 
ze sociali e politiche attorno 
ad una piatta forma che ri-
sponda alia volonta emergen 
te dalle masse lavoratnci. 

Per quanto riguarda I'asset-
to interno. i i documento riba 
disce la legittimita del dissen
so ma respinge gli atti che di-
sconoscano la funzione degli 
organi dirigenti ed invita le 
organizzazioni che hanno pro 
clamato la loro « aulonomia * 

al pieno rispetto dello Statute. 
II Congresso verra convocato 
a tempo debito. e sono pre-
viste alcune iniziative di stu
dio e di verifica per l'anno in 
corso. 

I comizi 
elettoroli 

del partito 
OGGI 

Gcnova: Berlinguer; Ba 
ri: Amtndola; Palermo (C 
Naval!): Bufalini; Roma -
p. Radio: Cossutta; Palma 
Campania: Chiaromonte; Ro
ma • p. Bologna: Ingrao; 
Barcellona (Messina): Ma-
caluso; Catania: Occhetto; 
Sarracapriola (Foggia): Rei-
chlin; Genova - Oil. Tran-
vlarlt: Adamoli; Roma • p. 
Risorglmento: PatroMlll; 
Canicatti: Russo; Adrano: 
Rindone; Patemo: Rubbi. 

co sparando centinaia e centi-
naia di candelotti laenmogeni 
che hanno reso irrespirabile 
l'aria in tutta la zona, ha ef-
fettuato cariche durissime. ed e 
infine riuscita ad entrare nella 
facolta dopo circa due ore di 
battaglia. All'interno non ha 
trovato piu nessuno degli ap-
partenenti ai e gruppelti » che 
avevano dato vita alio scontro: 
tutti - si erano dileguati attra-
verso uscite secondarie. In una 
stanza del terzo piano avevano 
trovato rifugio i componenti del
le 37 famiglie di senza tetto 
che sono state poi allontanate 

La polizia ha dato. qutndi. 
vita ad una gigantesca caccia 
aU'uomo per le strade attorno 
al politecnico. fermando una 
ventina di persone. che non si 
sa fino a che punto sono state 
protagoniste della battaglia. 

A questa drammatica nottata 
si e giuriti dopo sei giorni di 
tenstone durante i quali da un 
lato le autorita cittadine non 
sono state in grado di prendere 
alcuna iniziativa concreta a fa
vore dei senzatetto. e dall'allro 
i componenti dei gruppelti ope-
ravano con I'unico costante ob-
biettivo — non di conquistare 
una abitazione a quelle famiglie 
— ma di giungere alio «scon
tro* violento con la polizia. 
< La vicenda ba avuto inizlo il 
pnmo giugno. quando una tren-
tina di famiglie di lavoratori. 
Delia grandissima parte immi-
grati e da tempo costretti a' 
vivere in « alloggi» indegni di" 
questo nome alia- periferia cit-
ladina e in tuguri o cascinali 
di alcuni dei Comuhv M i a «cin-
tura > industriale occupano uno' 
dei tre edifici in costruzione per-
conto deil'IACP hi via Tibaldi. 

U 3 giugno la protesta ha una 
eco al Consiglio comunale. II 
Comune rifiuta ogni intervento. 
se non quello di tipo assisten-
ziale. Nell'aula consiliare. lntan-
to si apre il dibattito sul pro
blema della casa. II consigliere 
comunista Graziano sollecita la 
amministrazione a prendere im-
pegni precisi. sia perche il Co
mune si adoperi contro ogni in
tervento poliziesco. sia perche 
siano requisiti appartamenti pri
vati sfitti in cui alloggiare le 
famiglie costrette a vivere nei 
centri sfratlati e nei tuguri. 

II 4 giugno continua I'occu-
pazione della casa di via Ti
baldi. L'Associazionc inquilini 
delle case popnlari e I'Unione 
inquilini e assegnalari (UNIA) 
prendono posizione per la requi 
sizione delle case private sfitte 
da assegnare a chi ne ha mag 
giormente bisogno. 

II 5 giugno c'e una riunione 
del sindaco con i gruppi di mag 
gioranza. Ne esce un documen 
to nel quale si riconosce la 
drammatirita del problema del 
la casa per i lavoratori di Mi 
lano. ma per quanto riguarda 
il problema della casa di via 
Tibaldi viene Ignorata la richic 
sta di rcquisizione di case pri
vate: si ribadisce solo un ge-
nerico impegno assistcnziale. 

Cosi domenica scorsa alle cin
que del mattino la polizia ir-
rompe nella casa di via Tibaldi. 
Vi sono alloggiate 47 famiglie. 
con un gruppetto di apparte-
nenti a «Lotta continua». Le 
donne e i bambini vengono di-
vise dagli uomini e avviate nel
le case degli anziani di via Pa-
nigarola e via San Vigilio. 

Nel pomeriggio su suggeri
mento di esponenti dei citati 
gruppelti bwiene il trasferi
mento di una parte delle fa
miglie all'interno delta facolta di 
architettura. L'ingresso nella fa
colta awiene senza incidenti. 
Immediatamente pero la polizia 
comincia a circondare I'intera 
zona. Tnvano si cerca di scon-
giurarne I'inten'ento. 

Alle 23 la Procura ordina il 
nuovo sgombero e si accende a 
quel punto lo scontro violcntis
simo che e durato quasi sino 
aU'alba. 

Le donne e i bambini che 
dopo gli scontri erano stati 
caricati su un pullman della 
polizia e costretti a bastonate 
(strazianti testimonianze sono 
state rese durante la confe
renza stampa tenuta oggi po
meriggio) 'a passare la notte 
presso il dormitorio pubblicp. 
e gli uomini fuggiti dalla se
de universitaria, si sono nuo-
vamente raccolti nel Politec
nico. 

Sono emerse intanto ' gravi 
circostanze: gli uomini tradot-
ti In questura nella mattinata 
di domenica dopo lo sgombe
ro 'della palazzina, sono stati 
perentoriamente invitati ad 
abbandonare Milano e a fare 
ritorno al sud con le famiglie: 
i funzionari avevano gia pre
parato i biglietti ferroviari. 

Ancora: gruppi di fascist!, 
al di la dei cordoni della po
lizia, - hanno aggredito nelle 
strade. nei press! dell'Ateneo. 
alcuni baraccati e hanno an
che aggredito i passeggeri di 
una vettura, nel tentativo di 
fare ricadere sugli occupant! 
del Politecnico la responsabi
lita di tali violenze. 

II consiglio di facolta di ar
chitettura e I'assemblea dei do
centi subaltemi del Politecni
co hanno chiesto le dimisrio-
ni del rettore del Politecnico, 
prof. Carassa. definito «re-
sponsabile della invasione po-
liziesca nella sede universita
ria ». Tale decisione -— prose-
gue l'o.d.g. votato dal consi
glio di facolta di architettura 
— non era stata preventiva-
mente comunicata ed ha avu
to come risultato 1'imimana 
deportazione. in piena notte, 
di un centinaio di donne e 
bambini, trasferiti in ospizi o 
lascfati in strada. II documen
to conclude comunicando che 
questa sera ha avuto inizio 
nella facolta un seminario 
permanente sui problemi del
ta casa, cui partecipano i ba
raccati e al quale sono state 
Imitate le forze politiche cit
tadine. II seminario si pro-
trarra sino a quando non sara 
data alle famiglie un'adegua-
ta sistemazione. 

Dal noitro inviato 
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L"ultima invenzione elettora-
le della DC ascolana e la stre-
nua difesa e 1'esaltazione del
la Cassa del Mezzogiorno. Che 
si tratti solo dl un pretesto 
propagandlstico, bnstano le cl-
fre a dimostrarlo: per effetto 
della Cassa del Mezzogiorno 
(che opera in una parte della 
provincia dl Ascoli) sono stati 
spesi 115 miliardi. Ebbene, nel 
comprensorio Interessato 11 red
dito pro capite del contadini e 
ancora di 570 lire al giorno! 
Ben 15 miliardi sono stati In-
vestiti nel Nucleo Industriale 
di Ascoli. che doveva elimina
re la disoccupazione ed assi-
curare un forte sviluppo pro-
duttivo. Ebbene, il Nucleo al 
posto dei previstl 11 mlla po
sti di lavoro ne ha dati appe-
na 1300, senza nemmeno seal-
fire la disoecup.Tzione. VI so
no almeno 2 mila senza lavo
ro (parliamo dl quelli ufflclal-
mente iscrltti nelle llste di col-
locamento) ad Ascoli, 4 mila 
emigrati. mlgllaia e mlgllala 
di sottoccupati. 

Ecco 1 frutti della Cassa del 
Mezzogiorno. Perche allora la 
esaltazione dl questo organi-
smo fallimentare? Lo abbia-
mo detto: e un pretesto colto 
al balzo dal dibattito e dallo 
scontro in corso sulla Cassa. 
Delibefatamente non si tiene 
conto della nuova realta: I'En-
te Regione. la gestione regio-
nale dei finanziamenti. gl'in-
vestimentl programmatl. Vero 
e che la DC ascolana ha biso
gno dl sollevare il polverone. 
di far rumore, di accende-
re la bagarre municlpalistica 
(«Ascoli non pub perdere la 
Cassa!»: si grida per na 
scondere le proprie colpe. 
Lo ha fatto In passato sof-
flando su miti quail 1'Unlver-
slta, Tautostrada, l'aeroporto, 
o come rawenlristica auto-
stazione ridottasi nei fatti ad 
un tettuccio di plastica verde, 
come il grandioso mercato al-
l'ingrosso alia fine «sistema-
to» sotto le gradinate dello 
stadio comunale. come l'ac-
qua del Pescara che sarebbe 
stata sufficiente per sempre 
e che, invece, comincia a 
scarseggiare anche durante il 
perlodo invernale. 

Nel 1966. aU'inizio del quin-
quennio amministratlvo ora 
conclusosi. il sindaco democri-
stlano di Ascoli si confessa-
va: «C'e da risolvere una si
tuazione economica paurosa e 
tale situazione non si potra 
risolvere se non riusciremo a 
dare al Comune una diversa 
stnitturazione economica, una 
strutturazione basata su quat-
tro caplsaldl: agrlcoltura, 
commerclo, industria e turi-
smo». 

Sono trascorsi cinque anni. 
Tl primo caposaldo — l'agrl-
coltura — fe stato completa-
mente ignorato. La spesa de-
stinata al settore e stata di 
160.342 lire. Ed era obbligato
ria! Del mezzadri e dei coltl-
vatori diretti ci si e ricorda-
ti, ma nella veste di contri-
buenti. 

Circa II commerclo la DC 
ha seguito la linea del poten-
ziamento dei grandi magazzi-
ni: una delibera in questo sen
so e « saltata» poco prima 
dello scioglimento del Consi
glio Comunale grazle all'oppo-
sizlone comunista sorretta dal
la mobilitazione dei niccoli 
dettagllanti. Ma la DC non 
demorde: ha messo In lista 
11 proprietary dt una rete di 
grandi magazzinl. 

Per il turismo si e navigato 
suU'ordinana rotta del picco
lo cabotaggio (ed Ascoli ha 
monumenti e paesaggi splen
did! da far conoscere). In 
quanto all'Industrla abbiamo 
gia detto del plateale insucces-
so dei Nucleo. 

Per nascondere questa tnste 
realta la DC ricorre agli slo
gans - municipalistici - ed alia 
pratica awilente delle «rac-
comandaz:oni». Cio non stu-
pisce. Siamo di fronte ad una 
DC abbarbicata alle leve del 
potere locale, che in passato 
ha dato vita ad una Giunta 
comunale con II MSI (ed ha 
riconfermato dl recente questa 
sua antica vocazione eleggen-
do un missino al posto di un' 
rappresentante della sinistra 
nel Consiglio di Amministra
zione del Nucleo). una DC da 
cui si soarano in contimiazio-
ne bordate contro l*Ente Re
gione. . • 

II nostra partito nella sua 
carnpagna elettorale non si 11-
mita alia denuncia. Offre una 
alternativa concreta alia ge
stione democristlana: un'alter. 
natlva per trasclnare Ascoli 
fuori deirisolamento impo«to 
dalla DC agganciando i pro
blem! locali alia grande tema-
tica nazionale delle riforme. 
Di qui la prospett'va degli in-
vestfmenti programmati. del 
piano comprensoriale legato a 
quello regionale. Pol la parte
cipazione popolare sempre af-
fossata dalla DC. i consign dl 
qu<»rt'ere. gli strumenti per lo 
sviluppo della democrazia, per 
vincere il qualunqulsmo ed 11 
ngurgito fascista che anche 
qui s! affacciano come con-
seguenza del malgoverno ed 
anche delle collusioni demo-
crist!ane. 

II 13 giugno Ascoli ha 1'oc 
casione per cambiare pagina. 
per scuotere finalmente il ven-
tennale dominio assoluto del
la DC. In questo senso sara 
determinante il rafforzamento 
della rappresentanza comuni
sta nel Consiglio Comunale: 
cib significhera dare un pri
mo, grosso colpo al passato. 
Imprimere maggior vigore e 
peso ad Idee ed energle nuove 
e rinnovatrlcl. 

Walter Montanari 

Le conclusioni del congresso medici mulualisti 

La prevenzione 
alia base 

della riforma 
y > sanitaria 

II documento programmatico approvato - Rin-
viata la scelta di un rapporto di lavoro a«tem
po pieno» - Accordo per il lavoro di gruppo 

Dal noitro inviato 
PIUGGI, 7 ' 

Un'assistenza sanitaria vera-
mente moderna «deve man
tenere 11 passo con revolver-
si della societa, flno al rag-
giungimento dl un compiuto 
servizio sanltario nazionale ». 
Cosl inizia il documento pro
grammatico approvato a lar-
ga maggloranza — 920 si. 117 
no. 154 astensioni — dai de-
legati al congresso nazionale 
della federazione Italiana me
dici mutualisti che ha conclu-
so ieri i suoi lavori. Gia In 
questa affermazlone e conte-
nuta una scelta a favore del
la rlforma sanitaria e di ri-
pulsa del sistema mutualisti-
co giudicato «non piu sop 
portabile dai cittadini e dagli 
stessi medici». 

Segue un'altra affermnzione 
importante: « La nuova politi
ca sanitaria dovra basarsl In 
primo luogo sulla prevenzio
ne intesa quale rimozione ra-
dicale delle cause delle ma-
lattie inslte nell'amblente di 
vita e dl lavoro del cittadi-
no». Non solo. cioe. si rico-
noscono 1 limitl della medici-
na tradizionale. che Intervie-
ne a malattla avvenuta, ma 
st accetta della prevenzione 
11 contenuto piu avanzato. e 
precisamente ropera dl ricer
ca e di rimozione delle cau
se delle malattie oggi preva
lent! In una societa industria
le, nella fabbrica (ritml dl la
voro. noclvlta amb'entale. par-
celllzzazlone e rlpetltivlta) e 
nelle citta (inquinamentl). Su 
questi teml aveva centrato il 
suo intervento, parlando a 
nome del PCI. il compagno 
Sergio Scarpa (per il PSI ave
va parlato il compagno Spi-
nclli). 

Da queste premesse il con
gresso avrebbe dovuto trarre 
conclusioni coerentl e dellnea-
re un rapporto dl lavoro del 
medico nel servizio sanltario 
nazionale capace di fargli as-
solvere ptenamente la sua 
nuova funzione dl operatore 
sanitario al servizio della col-
lettlvlta. Questo rapporto nuo
vo non pu6 essere che il 
«tempo pieno» con l'abban-
dono della professione prlva-
ta. salvo per coloro che vo-
lessero dedicarsi esclusiva
mente a questo tipo di at-
tivita. 

A questa scelta netta il con
gresso non ha saputo arrivare. 
scegliendo tra la proposta di 
contratto avanzata dalla de-
legazlone toscana — appog-
giata dalie delegazioni di A-
grigento. Palermo, Padova, 
La Spezia, Cremona — a fa

vore del «tempo pieno » e le 
tesi piu conservatricl per il 
mantenimento del sistema 
mutualistico — espres£» so-
prattutto dai delegatl dl Mi
lano e dl Bologna — una via 
di mezzo sostenuta dal dele
gatl dl Torino. 

II documento approvato. in-
fatti. afferma che il medico 
dovra essere inserito nel ser
vizio sanitario mediante un 
contratto collettivo di lavoro 
unico stipulato tra servizio 
sanitario e sindacati medici. 
sulla base dl un orario di 
lavoro e relativi massimall 
di visita Sara 1'unita sanita
ria locale, sulla base del nu-
mero di cittadini residenti 
nella circoscrizione e della gi-
tuazione ambientale. a stablli-
re il numero dei medici ne-
cessari e ad assegnare le ri-
chieste di visita a clascun 
medico. Per il servizio di 
pronto intervento continuati-
vo, diurno. notturno e festi-
vo dovra essere utilizzato 
personale preposto esclusiva
mente a tale servizio. Dovra 
essere cura dell'unita sanita
ria locale assicurare nell'am-
bito dell'orario dl lavoro l'ag-
glorna mento professionale de
gli operator} sanitari e il col-
legamento con I dlversi servl-
zi (specialised e ospedalieri. 
di prevenzione e riabilitazio-
ne) «allo scopo di reallzzare 
un compiuto lavoro dl grup
po». I medici in organico nel 
servizio sanitario «conserve-
ranno il diritto all'esercizio 
deU'attivita professionale pri-
vata al di fuori dell'orario 
di lavoro ». 

Questi i punti essenziali del
la proposta di contratto ap-
provata. Una proposta. come 
detto. che non comple ancora 
una scelta netta. ma che tut
tavia. resplnte le tesi conserva
tricl (In sede di votazione e 
stato bocciato un emenda
mento che tendeva a precsa-
re 1'orario in 30 ore setti-
manali. cioe un «tempo defi
nito)) che avrebbe lasciato 
fin troppo spazio alFattivita 
privata). apre la porta a sue 
cesslvi sviluppi. 

Concetto Test*? 

50.000 lire 
I'Unita 

In memoria del loro caio 
fratello Francesco, vecchio mi 
litante comunista, le sorelle 
Papa hanno sottroscritto, co 
me ogni anno, L. 50.000 a fa 
vore de I'Unita. 

I Ire miliardi per la stampa comunista 

La graduatoria 
tra le federazioni 

Elenco delle somme ver-
sale alia Amministrazione 
centrale alle ore 12 di sa-
bato 5 giugno 
scrizione della 
munlsta. 

Aosta 
Alessandria 
Asti 
Bitlla 
Cuneo 
Novara 
Torino 
Verbania 
Vercelli 
Gcnova " 
Imperia 
La Spezia 
Savona 
Bergamo 
Brescia 
Co mo 
Crema 
Cremona -
Lecco 

. Mantova 
Milano 
Pavia 
Sondrio 
Varese 
Belluno 
Padova 
Rovigo 

" Trevlso 
Venezia 
Verana 
Vicenza 
Bolzano 

, Trento 
Gorizia 
Pordanone 
Trieste 
Udlne 
Bologna 
Ferrara 
Forli 
Imola 
Modena 
Parma 
Piacenza 
Ravenna 
Reggio Emilia 
Rimini 
Areno 
Firtnze 
Grotseto 
Livomo 

per la sotto-
stampa co-

somme 
raccolte 

137J00 
2.082.500 
1.800.000 
4.135.000 

650 000 
• 920.000 
7.000.000 

282.300 
1.340.000 
2.280.000 

347.500 
1.587.500 

405.000 
490.000 

5.007.500 
430.000 
500.000 

3.000.000 
200.000 

4.705.000 
10.000.000 
1.267.000 

100.000 
4.082.500 

400.000 
1.505.000 

512.500 
325.000 

1.275.000 
1.455.000 
1.175.000 

130.000 
207.500 
240.080 
470.080 

2.835.080 
552.580 

20.000.000 
5.875.000 
1.457.500 
2.500.000 
5.742.5*0 
3.190.000 

425.5O0 
13.522.500 
7J87.5M 

5*2 JW 
852.500 

4.8*0.000 
5.088.080 
5.850 000 

Lucca 
Massa Carrara 
Pisa 
Pistoia 
Prato 
Siena 
Viareggio 
Ancona 
Ascoli Plceno 
Fermo 
Macerata 
Pesaro 
Perugia 
Teml 
Frosinone 
Lalina 
Rieti 
Roma 
Vilerbo 
Campobasso 
Aquila 
Avezzano 
Chieli 
Pescara 
Teramo 
Avelllno 
Benevenlo 
Caserla 
Napoli 
Salerno 
Bari 
Brindisi 
Foggia 
Lecce 
Taranto 
Matera 
Potenza 
Catanzaro 
Cosenza 
Crotone 
Regglo Calabria 
Agrigento 
Caltanisselta 
Catania 
Enna 
Messina 
Palermo 
Ragusa 
Capo oTOrlando 
Slracusa 
Trapani 
Cagliari 
Carbonia 
Nuoro 
Orisfano 
Sassari 
Tempio P. 
Varie 

Tofale 

252.500 
332.500 

6.200.000 
2.400.000 
1.410.000 
3.000 000 

265.000 
3.377.500 -

342.500 
320.000 

1.205.000 
10.000.000 
1.535.000 
1.957.500 

552.500 
1.237.500 

237.500 
5-582.500 

525.000 
332300 
210.000 
170.000 
447.500 
447.500 
480.000 

1.335.000 
207.500 
710.000 

3.735.000 
1.752300 
1.875.000 

540.000 
1.205.000 

440.000 
2.380 000 

3:3 000 
532300 
412300 
755.000 
K5.000 
475.000 

1.784.925 
1.149325 
2.421.300 

6*2-800 
883.300 • 

2J19.400 
1.194.700 

414.750 
1413.425 
1.404.225 

712.580 
200.000 
320.000 
150.000 
340.000 
112300 
434.490 

219.449.990 

1077ER1A Dl 
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