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Si e aperto ieri a Napoli il convegno indetto dal PCI 

IL RUOLO DEGUINTELLETTUAU 
NELLA CRISI DEL MEZZOGIORNO 
La relazione del compagno Papapietro - La questione meridionale alia luce delle trasformazioni so

cial! e politiche degli ultimi decenni - Elaborazione teorica e impegno pratico degli intellettuali nella 
critica del capitalismo - « Meridionalismo » e leninismo 

Dal noitro inviato 
NAPOLI, 6 

Con una densa relazione di 
Giovanni Papapietro, del co-
mitato centrale del PCI, si e 
aperto oggi, al palazzo dei 

congressl della Mostra d'Ol-
tremare, 11 convegno organlz-
zato dalla sezione culturale e 
dalla sezione meridionale del 
partito comunista sul tema 
«Crlsl della societa meridio
nale e ruolo degli intellet
tuali ». 

A qualche settlmana appe-
na dal voto del 13 giugno, 
mentre la controffensiva pa-
dronale sceglie la via dell'at-
tacco aperto e pesante alle 
conquiste operale, sul terre-
no fondamentale delle liberta 
e dell'occupazione, erodendo 
i marginl per soluzioni alchi-
mistiche della crisi del cen-
tro-sinistra, questo convegno 
ripropone un tema nevralgi-
co: quello del significato del
la strategia delle riforme in 
rapporto a quel « meccanismo 
unico» (capitalistico) della 
nostra economla alia cui ri-
produzione e funzlonale 11 per-
manere di ineguali livelli di 
sviluppo nel paese. Qui e la 
radice della «questione me
ridionale », qui 11 senso lenl-
nista e gramsciano della pro-
posta di alleanza fra prole
tariate lndustriale e contadi-
ni meridionali, qui e l'origlne 
della formula del «nuovo 
blocco storico» e, all'interno 
di essa, della problematica re-
lativa alia funzione degli in
tellettuali. 

Ecco le ragionl di interesse 
non contingente del convegno 
e della partecipazlone folta e 
attenta di delegazioui prove-
nienti da tutte le region! del 
Sud, dalle Puglie, dalla Cala
bria, dalla Sicilia, dalla Sar-. 
degna, dalla Baslllcata, dal 
Molise, oltre che di numero-
sl esponenti del mondo del-
l'arte e della cuitura. 

Alia presidenza sono statl 
chiamati i compagnl Valen-
za, segretario della Federa-
zione di Napoli, Napolitano, 
Reichlin, Alinovl e Romeo, 
della Direzione, Franco Ferri 
e Giuseppe Chiarante, del Co-
mitato centrale. 

DI che tipo e, dunque, que-
sta «crisi della societa me
ridionale » e In che rapporto 
sta, rispetto ad essa, e rl-
spetto alle modlficazionl in-
tervenute nella organlzzazlo-
ne capitalistlca del lavoro, 
quella complessa stratiflcazio-
ne soclale che si e soliti desl-
gnare come «gll intellettua
li»? 

Nuovi modelli di 
comportamento 

Nella sua analisi ii compa
gno Papapietro e partito dal
la constatazlone che nel gran-
di fenomeni di squilibrio eco-
nomico e di degradazlone so
clale subiti dalla societa me
ridionale in quest! annl e che 
ne hanno accentuato il carat-
tere parassitario e la disoccu-
pazione (nel Mezzogiorno la-
vorano sei milioni di cittadi-
ni su 19 milioni, cioe il 31,8 
per cento della popolazlone 
contro il 35,4 per cento del 
Nord e, negli annl del centro-
sinistra. dal '62 al '69, sono 
emigrati nelle region! del 
Centro-Nord piu di un mlllo-
ne di lavoratori) sono emer-
si degli element! nuovi. Vi e 
stata cioe una crescita dl for-
ze produttive nuove e conse-
guentemente di « nuove civil-
ta e model!! collettivl di com
portamento » in un quadro so-
cio-politico strutturato In fun
zione delle esigenze della 
espansione monopolistica e di 
quel centro-sinistra moderato, 
alfiere la Democrazia cristia-
na, che per un decennio ne 
b stato 11 garante. II risultato 
e stato un deterioramento ut 
teriore del clima politico, che 
ha fomito basi di massa al-
l'attacco da destra alle lsti-
tuzioni repubblicane, ha de-
terminato lo spreco incalco-
labile di ricchezze umane. pro
duttive. naturali, 1'attacco al-

- le autonomic qulndi alia pos-
•ibilita per il Mezzogiorno di 
dars! un tipo di sviluppo in 
grado di contrastare la di-
sgregazione socio-economica e 
I'asfissla polltica. 

Qual e la risposta del mo-
vimento operaio. delle sue or-
ganlzzazioni, in particolare 
del PCI? E" questa una veri-
flca per la strategia delle ri
forme, per la sua capacita di 
determinare delle crescite rea-
11 di potere popolare e di ag-
gregazione polltica nuova in-
tomo al movimento operaio 
(il nuovo blocco politico e so-
ciale). Una risposta da con-
trapporre sia alia tesi che nel 
Mezzogiorno vede in corso una 
operazione c neogiolittiana », 
cioe una operazione che ten-
de a razlonallzzare lo svilup
po sulla base di un «incon-
tro s fra neocapitallsroo e ari-
stocrazia operaia; sia alia te
al che ipotlzza un Mezzogior
no come terzo mondo o co
me «subnazlone» del Nord 
monopollstlco. 

Ed eccoci cosl, ha detto Pa
papietro, a definlre in questa 
situazione il ruolo e 11 signi
ficato degli Intellettuali. Qui 
il problema e per un verso 
quello dl definlre 1'lntellet-
tuale non in base al caratteri 
lntrlnsecl, potremmo dire pro
fessional!, della sua attivita, 
ma In rapporto, ccjie diceva 
Oramsci, « all'lnsleme dei rap-

S)rtl sociali*. Per questo 
ramscl indivldua 11 «blocco 

Irrtellettuale » come carmatu-
t t flessibile ma resistentlssl-

ma del blocco agrarlo » e l'ln-
tellettuale meridionale come 
«intermediario e... sorvegllan-
te del capitalismo settentrio-
nale e delle grand! banche». 
Non il «meridionalismo», 
dunque, dice Papapietro, e la 
chiave interpretativa, ma 11 
leninismo. 

Per l'altro verso, si tratta di 
rilevare — anche per il Mez
zogiorno — i mutamenti nel
la organizzazione capitalistl
ca del lavoro e le conseguenti 
modlflcazloni intervenute nel
la funzione intellettuale in 
rapporto alia trasformazione 
della scienza (del resto gia 
lucidamente lndividuata da 
Marx) in forza produttiva im
mediate. In particolare, per 
1 tecnici e per gli strati In
tellettuali legati direttamente 
o indlrettamente al mondo 
della produzione, si tratta dl 
individuare la dupllce con-
traddizione fra «la qualita 
produttiva della loro qualin-
ca sclentifica, e l'espropriazio-
ne di essa da parte del capi
tate », fra «il carattere socla
le della forza produttiva e lo 
uso parziale del prodotto, co
me conseguenza dell'appro-
priazione privata del plusva-
lore ». 

La scuola 
e la ricerea 

Papapietro ha pol sottoll-
neato In particolare due temi 
strettaraente connessi a que
sto quadro, quello della ri
cerea sclentifica e quello del
la scuola. 

Quanto al primo, Papapie
tro ha affermato che la ricer
ea sclentifica rlsente non sol-
tanto del carattere generica-
mente baronale delle struttu-
re universltarie e del loro in-
treccio organico e corruttore 
col potere politico moderato 
(1 60 miliardi stanziati in ven-
ti annl dalla Regione sarda, 
magari per finanziare ricer-
che sui lichen! dell'Hlmalaya 
o le cattedre a un milione Tu

na acquistate dalla Regione 
sicillana che ha'dilapidato ric
chezze favolose negli arreda-
mentl per lTJniversita); ma 
anche della volonta della clas-
se domlnante di mantenere 
Isolati tecnici e rlcercatori 
scientific! dalla societa meri

dionale nel suo lnsieme. Que
sto e il corollarlo politico di 
una situazione che, a parte 

poche felici eccezioni (come 
la ricerea sulle acque condot-
ta dal dissalatore del CNR e 
dalla sezione barese dell'Isti-
tuto dl ricerche Breda) vede 
una subordlnazlone totale del
la ricerea nel Sud a centrl 
direzlonali esterni. Che non e 
naturalmente subordlnazlone 
territoriale, ma « sociale ». E* 
subordlnazlone cioe alle scel-
te produttive del capitate mo-
nopolistico, che Impllca una 
lndustrializzazione distorta e 
un drenaggio indiscriminato 
delle risorse del Mezzogiorno. 

Quanto alia scuola, la situa
zione e pressoche esplosiva. 
Basta un dato — nel 1968 la 
piu alta percentuale di ripe-
tentl sugli iscritti e stata toc
cata dalla Calabria col 233 
per cento seguita dalla Sicilia 
col 19,8 per cento — per do
cumentary la funzione rigo-
rosamente classista, ulterior-
mente ribadita dalla funzione 
dequaliflcante e di parcheg-
gio mascherato per la disoccu-
pazione cui nel fatti essa ab
solve. 

Tre dimensioni 
delle riforme 
Papapietro ha indicate le 

linee di una risposta polltica 
a questa situazione, deflnen-
do una strategia di riforma 
secondo tre dimensioni fon-
dament&li: 1) la utilizzazlone 
generate delle risorse, che sot-
trae al capitalismo la valvola 
dello spreco, della distruzione 
delle ricchezze ( di cui il Mez
zogiorno e un esemplo cosl 
drammatico; 2) la finaliz-
zazione sociale delle risorse 
umane, produttive, naturali 
che sottrae al capitalismo lo 
strumento della parcellizzazio-
ne del processo lavoratlvo 
(cioe, ha detto Papapietro, 
della separazione del lavoro 

dalla sua finalita) e della su
bordlnazlone del ceti produttl-
vi; 3) la organizzazione di 
nuove forme di intervento, di 
controllo democratlco e di po
tere, dalla struttura produtti
va alio Stato. 

Da questo punto di vista, 
ha concluso Papapietro. ana
lisi, ricerea, cioe funzione in
tellettuale, e costruzlone poli-
tica fanno per dei marxisti 
tutt'uno. II che significa, per 
gli intellettuali, recuperare la 
potenzialita rivoluzionaria di 

critic! della formazione socia
le capitalistlca saldando, nel
la lotta, impegno pratico e 
critica teorica. 

Sulla relazione di Papapie
tro si e immediatamente a-
perto il dibattito. Sono inter-
venuti Schllardi di Lecce, Sa-
stro dell'Italsider di Napoli, 
Callce di Potenza, De Lau-
rentls, Treccanl, De Felice, 
Ricci, D'Alo, Romeo, De Con-
ciliis, Chiarante, Calabria, Ba-
ragll, Traversa, Alinovl.. Dei 
loro interventi del prosegul-
mento della discussione da-
remo notlzia domani. 

Franco Otfolenghi 

Gli hanno costruito addosso 

Ora che e diventata legale 

La«pillola» 
. - * . • 

presto gratis 
in farmaria? 

Oggi al Senafo I'esame della proposta di legge PCI 

PARIGI — Gli hanno costruito' addosso, di volta 
in volta lo tallonano con offerte piu cho allet-
tantl o lo minacclano di sfratto con la forza, ma 
J tan Boubet impavido rositte a dire c no ». Lui 
e sua moglie non vogliono andarsene dalla vec-
chia casa del quattordiceslmo circondario, dove 
hanno sempre vlssuto e dove intendono conti-
nuare a vivere, anche se nel quartiere la pace 
di un tempo si e dissolta con i'arrivo delle ru-
spe. Adtsso dovra deciders la magistratura tra 

quest! slngolari contendenti, simbolo dello svi
luppo caotico delle megalopoli modeme. II grat-
tacielo innalzato dalla speculazlone edilizia non 
pu6 essere abitato nel plan! piu bassl, flnche II 
reslduo edilizio del passato non sara rimosso. 
Contro la potenza Immobiliare, II tenace signor 
Boubet ha lanclato la sflda, dlsdegnando of
ferte dl milioni e contlnuando a passeggiare sot-
to le flnestre dove II cartello c afflttasi > non pud 
essere esposto flnche a lui non aggrada. 

La « pillola » potra essere 
ottenuta gratuitamente ? E' 
questa l una delle richieste 
contenute nella proposta di 
legge comunista oggi all'esa-
me delle commissioni Giusti-
zia e Sanita del Senato che 
fissa t norme per la cono-
scenza e 1'uso dei farmaci ad 
azione progestitiva >. 

La proposta (d'iniziativa 
dei compagni Angiola Minel-
!a, Giglia Tedesco. Argiroffi, 
Orlandi, Maris, De Falco, 
Guanti) dice che l'INAM e 
gli altri enti mutualistici «so-
no tenuti a somministrare 
gratuitamente > la pillola ai 
loro assistiti < sulla base di 
relativa prescrizione medica*. 

E' questa una delle condi-
zioni affinche il valore socia
le, civile, morale della con-
quista sancita dalla sentenza 
della Corte costituzionale, che 
ha abrogato il divieto della 
propaganda anticoncezionale, 
non si riduca ad una mera 
affermazione teorica. Ma af
finche il diritto ad utilizzare 
i mezzi inerenti la procreazio-
ne (sia per promuoverla che 
per prevenirla), sia garantito 
a tutti in modo eguale, sono 
necessarie altre adeguate mi-
sure. 

II PCI chiede (art. 1) che 
c la funzione di guida e di 
assistenza sui problemi rela-
tivi alia regolamentazione 
delle nascite sia esercitata 
dal servizio sanitario nazio-
nale e dalle Unita sanitarie 
locali >. Sinu a quando le 
nuove strutture sanitarie pre-
viste dalla riforma non sa-
ranno in funzione, saranno i 
Comuni (art. 2) incaricati di 
c programmare, istituire e ge-
stire tali servizi presso ambu-
latori comunali o altre strut
ture pubbliche esistenti >. La 
consulenza e l'assistenza cso-
no affidate a personale spe-
cializzato: medici. ostetriche, 
infermiere professional!, as-
sistenti sociali ^ la cui pre-
parazlone dovra essere assi-
curata con corsi < program-
mati. organizzati e controlla-
ti dalle Regioni >. 

L'articolo 3 delta proposta 
di legge stabilisce che la ven-
dita dei farmaci antifeconda-
tivi deve awenire dietro pre-
sentazione di ricetta medica. 
La informazione scientifica 
di ogni prodotto «spetta 
esclusivamente al Consiglio 
superiore di sanita e. perife-
ricamente, ai medici dei ser
vizi comunali >. c E' proibita 
qualunque forma di informa
zione e di propaganda promo-
zionale delle vendite da parte 
delle ditte produttrici >. E cid 
per impedire qualsiasi pres-
sione di tipo commerciale e 
speculativo. 

Rappresaglia 
aH'azienda 

ENI di 
Praia a Mare 

PRAIA A MARE, 6. 
Sono in lotta dal 29 mag-

gio gli operal della fabbrica 
di confezlone Marlane di Praia 
a Mare, che chiedono un pre-
mio di produzione (previsto 
dal contratto nazlonale) di 120 
mila lire, e la revisione delle 
qualifiche. Dopo un primo in-
contro con i dirlgenti dell'a-
zienda a partecipazlone stata-
le le trattative sono state in-
terrotte per il netto rifiuto pa-
dronale a concedere il premio 
di produzione. Sono comin-
ciati cosl scioperi artlcolati di 
mezz'ora. II 25 giugno scorso 
pol la Marlane, con un grave 
atto di rappresaglia ha reso 
noto che non avrebbe pagato 
le ore di lavoro prestato: una 
vera provocazione, una vera 
illegalita confermata ieri. A 
questo punto i lavoratori han
no deciso lo sciopero ad ol-
tranza, fino alia revoca del 
provvedimento deciso dall'a-
zienda, un provvedimento che 
assume maggior gravita se si 

Lettere— 
all9 Unita: 

II figlio vide 
I'assassino 

della madre 
CAGLIARI. 6. 

Colpo di scena nelle indagi-
ni suirassasstnio di Domeni-
ca Senes. la donna di Orune 
uccisa con cinque colpi di pi-
stola da uno sconosciuto 

II giudice istruttore del tri-
bunale di Nuoro dottor Gio
vanni Antonio Tabasso ha con-
vocato nel suo ufficio il figlio 
della vittima, il diciannoven-
ne Antonio Oosseddu, ed al-
trl due giovani, l'insegnante 
Pietro Contena, dl 20 anni. e 
lo studente Giuseppe Cossed-
du, di 18 anni. 

Mentre il primo, al termlne 
d! un lungo interrogatorio. e 
stato congedato ed ha fatto 
subito ritorno ad Orune. gli 
altri due giovani sono stati 
tradotti nelle career! nuoresi. 
con una ordlnanza del magi
strate, per falsa testitno-
nianza. 

E' stato accertato che Pie
tro Contena e Giuseppe Cos-
seddu, quando l'omicida 
estrasse la pistola per uccide-
re la Senes, si trovavano 
a circa quaranta metri di di-
stanza, assieme al figlio del
la sventurata donna. I due 
avrebbero dovuto chiarjre al 
giudice alcuni particolari cir
ca le meccanica del delitto. 

Rapporto sulPentita e la destinazione dei finanziamenti oggi all'esame del CNEL 

Regressi nella spesa pubblica sociale 
Battuta d'arresto, con alcune diminuzioni, in fondamentali settori, come Tistruzione - La sanifc piu miliardi ma non migliore 
protezione della salute - Pesanti discriminazioni a danno dei lavoratori meridionali - Per il bilancio statale il problema delle abi-
tazioni quasi non esiste - Le riforme come esigenza che scaturisce dalla incapacity di rispondere ai bisogni dei cittadini 

II Consiglio dell'economla e 
del lavoro discute oggi un 
r a p p o r t o preparato dal 
CENSIS (Centro stud! mve-
stimenti sociali) sulla spesa 
pubblica in campo sociale. La 
ricerea esamina come un'in-
sjeme di otto settori di spe
sa molto divers! fra loro, il 
piu grosso dei quail, quello 
previdenziale, non apparticne 
nemmeno alia spesa puublica 
ma al sistema dei fondi sala-
riali dei lavoratori: 1) istru-
zione; 2) attivita cultural!; 
3) lavoro; 4) previdenza; 5) sa
nita; 6) assistenza pubblica; 
7) siusUzia; 8) edilizia pub
blica. E' un'impostazione che 
mint a sopcavalutare llmpe-
gno dello Stato in campo so
ciale, da una parte, e daH'al-
tra a gettaxe una sorta di al-
larme per la naturale cresci
ta dei fondi previdenziali, cre
scita che e stata rapida negli 
ultimi dieci anni ma al tem
po stesso del tutto insufficen-
te a soddisfare esigenze ele-
mentari nei campo delle pen
sion!, deU'indennizzo della dl-
soccupazione e degli assegni 
familiar!. E' un'impostazione 
politica che fa quindi a pu-
gni col programma di rifor
ma che il movimento operaio 
si e dato In quest! anni e, 
al tempo stesso, errata per da-
ti di fatto. 

PresI come lnsieme, gH otto 
settori oonsideratl hanno as-
sorbito nel 1970 il 25,8° i del 
reddito nazlonale a fronte del 
15,3*'• nel 1961. E' perb 11 set-
tore previdenziale che. passan-
do nel decennio dal 6.9'k al 
143*% del reddito nazlonale, 
ha fomito llncremento prm-
cipale. Ma non si tratta di un 
Incremento dl spesa pubblica, 
bensl di contributi propor-
zionali al salari versatl ai 
fondi previdenziali e da que-
stj restltuiti al lavoratori aven-
ti diritto, qulndi talarto indt-
rctto che appartieoe fin dal-

l'inizio ai lavoratori e non 
spesa. L'amministrazione pre
videnziale fa soltanto da me-
diatore fra chl versa e chi 
riceve; e a misura che ere-
scono i fondi previdenziali 
la parte della popolazione che 
li riceve (come gli anziani) 
anzlche essere mantenuta di
rettamente col salarlo diretto 
dalle famiglie, lo e in forma 
soUdaristica attraverso la con-
tribuzione previdenziale. 

Mescolare 1 dati,d'altra par
te. conduce ad oscurare il 
mancato sviluppo deU'effetti-
va spesa pubblica, quella che 
lo Stato effettua in proprio 
alimentandoJa col prelievo fi-
scale. In dieci annl, la spesa 
per l'istruzione aumenta sol
tanto dal 3 al 5 per cento 
del reddito nazlonale, nono-
stante che 1 giovani a scuola 
siano passati nel frattempo 
da 8 a 11 milioni. A sua vol
ta, questo incremento e dovu
to In gran parte ai migliora-
menti salariali agii insec îftn-
ti e si configura quindi an
che come adeqvamento di si-
tuazioni salariali intoTIerabili. 
Se andiamo a vedere invece 
un settore decislvo per la po
lltica sociale come quello del
le abitazioni. dl scottante at-
tuaiKa, troviamo che si e sce-
sl dal misero 0.4% del 1961 
aTl'ancor piu misero 028'» del 
1970. Wevi e anche contraddit-
tori sono gli aumenti di spe
sa pubblica in altri oampl. 

La salute 
ignorata 

La spesa per la santt* au
menta dal 3,1 al 3,6 per cen
to, ma come? Da una parte. 
abbiamo uno Stato che, attra
verso 11 mlmotero della Sanita, 
anoora net 1970 apendeva 11 
15,2°* del totale; nonostante la 
apinta al Servizio aanitario na

zlonale la grandissima parte 
della spesa per la salute era 
privata, tramite le Mutue o 1 
cittadini. Ed e per questa ra-
glane che l'aumento di spesa 
traduce essenzialmente feno
meni specuiativi: e massimo 
per le rette ospedaliere, che 
nel 1970 assorbivano ormai 828 
miliardi dl lire (43,4»/o del to
tale) e per i farmaci (482 mi
liardi di lire, 253**) e mini-
mo per le prestazioni diretta
mente fomite al cittadmo, tra
mite Torganizzazione ambula-
toriaJe decentrata (155 miliar
di di lire, 84'-b). La spesa va 
laddove e andata la scelta 
politica, a favore di crescent! 
profitti specuiativi a carico 
della salute e a dlscapHo del
la possibilita di interventi pre-
ventlvi nella salvaguardia del
la salute. 

L'istruzione 
impoverita 

In aumento o in diminuzio-
ne le cifre, insomma, non so
no la misura di un'effettivo 
miglioramento della risposta 
ai bisogni sociali. L'inconsi-
stenza della spesa del minl-
stero del Lavoro, ad esempk), 
giunge al punto di presentar-
ci una diminuzlone dal 28,6 
ai 18,6 per cento della spesa 
per 1 servizi del collocamen-
to. Pensiamo agli uffici che 
dovrebbero oollocare 1 brac-
oiantl pugUesi di cui si riflu-
ta 1'apertura serale, ma, piu 
in generate, alia mancanza dl 
un progetto politico di svilup
po di questa funzione sped-
fica dlntervento nel mercato 
del lavoro che dovrebbe qua-
lificare una « polltica sociale a. 
L*unica funzione che si svi-
luppa al ministero del Lavoro 
e queUa del suasldio alle cen-
tinaia dl Istituakxil para-pa-
dronali e para-assistenziall 
che redtano A commedia di 

una preparazione professiona-
le inesistente. 

Se la percentuale della spe
sa per l'istruzione e la cultu
re. sul reddito nazlonale e del 
5,8 per cento nel 1970. nel 
1969 era stata superiore, cioe 
del 5,9° o. Queste cifre non m-
dicano pert una stasi, ma una 
regressione in rapporto agli 
studentl in corso. E' nel 1967 
che si raggiunse la spesa di 
558 jnila lire-anno per ogni 
studente universitario, mentre 
nel 1970 si e scesi a 443 mila. 
Nella scuola elementare nono
stante l'accrescersi delle esi
genze la spesa e stazionarla 
negli ultimi cinque anni e, 
se valutiamo anche la perdita 
di valore della moneta ai fird 
degli investimenti, forse in ri-
duzione anche qui. 

Sull'insieme delle spese sta-
tali l'istruzione incise per il 
19,5*'# nel 1967 ma nel 1970 
era ai 19,3**. Dietro queste 
cifre e'e la mancata assunzio-
ne dei libri scolastici a cari
co dello stato. 1'alientamento 
delle costruzioni scolastiche, la 
mancata estensione degli as
segni di studio, lo spazio im-
plicitamente creato per una 
fungeia di iniziative private 
nelle qual! si fa mercato dei-
rmsoddisfatta esigenza di ac-
cedere a maggiori livelli di 
qualificazione profeaslonale e 
culturale. 

E' un quadro che certamen-
te ha delle connessioni con 
quello dello sviluppo del fon
di previdenziali, ma -bisogna 
distlnguere: H mancato ade-
guamento degli assegni fami
liar! e im problema connesso, 
quello delle pension! no. Nel-
l'ambito delle erogazioni pre
videnziali le pensionl sono 
passate dal 743 all'80.8 ne
gli ultimi cinque anni; gli asse
gni familiar! sono scesi dal 
21,6 ai 16,4 per cento. LA dl-
namica saiariale e della scala 
mobile sul costo della vita fm 

muovere le pension! ma non 
hj. toccato, e non tocca, l'in-
tegrazdone al salario delle fa
miglie dei lavoratori. 

Gli squilibri 
ed i poteri 

n Rapporto documenta In 
qua] modo, per moUi settori. 
& la spesa pubblica stessa ad 
aHmentare gli squilibri terri
torial!. Lltalia meridionale ed 
insulare col 353 per cento 
della popolazione riceve solo 
il 22,4'b della spesa ospedalie-
raed H 30.4*'* delle spese as-
slstenziali. E' una conseguenza 
diretta della natura privatisti-
ca della spesa sanitaria: solo 
il Servizio sanitario. di-
stribuendo la spesa in base ai 
bisogni. pu6 dare al Mezzo
giorno non solo la parita ma 
anche quella maggior quota 
di cui abbisogna per darsi le 
attrezzature sanitarie che non 
ha. Ma come valutare il fatto 
che l'ltalia meridionale ed In
sulare. con il 512V» dei disoc-
cupati riceve solo il 403*'* del
la spesa per H servizio pubbli-
co di collocamento? Senza dub-
bio la ragione e nella natura 
burocratica del servizio, nel 
suo disimpegno rispetto ai 
problemi del mercato del la
voro. 

In generate e resigenza dl 
andare a forme di spesa pub
blica modellate sui bisogni — 
sanita, abitazioni. Istruzione In 
particolare — che emerge. II 
valore storico della strategia 
delle riforme e nell'aver posto 
questo problema lnsieme al-
l'altro, di superare una gestio-
ne estremamente centralizzata. 
tala da rendere formale ed 
inefficace lo stesso decentra-
mento ammlnistratlvo dello 
Stato. 

Sono 1 problemi dl fondo 
cui il CNEL dovrebbe dare 
una risposta non formale. 

La «sveglia» al 
ministro per 
i licenziati 
dalla Difesa 
Cara Unita, 

sono un compagno dl La 
Spezia, a suo tempo cacclato 
dall'Arsenale per motivi sinda-
cali. Era il periodo in cui im-
perversavano, lo ricorderai be
ne, i ministrl Scelba e Pac-
ciardi che nella loro « caccia 
alle streghe » buttavano sul la-
strico i lavoratori comunistl 
e socialisti dtpendentt della 
Difesa che davano attivita al 
sindacato o al partito. Nol pa-
gammo duramente, perche pet 
mesi e mesi — e taluni anche 
per anni — non trovammo un 
lavoro, le nostre famiglie era-
no letteralmente alia fame. 

Adesso, finalmente, dopo es-
serci tanto battuti, siamo riu-
sciti ad ottenere un parziale 
risarcimento per quello che al
tera perdemmo (anche se non 
potranno risarcirci mai delle 
sofferenze paiite nel vedere la 
disperazione dei nostri faml-
liari). La legge e stata appro-
vata, da alcuni mesi, pert si-
no ad ora non e stata appli-
cata. Non sarebbe il caso di 
dare la sveglia ai minlstri 
competenti? Ti pongo questa 
domanda, anche a nome dl al
tri miei ex compagni di la
voro, gia avanti negli anni e 
in condizioni tali da non po-
ter aspettare oltre. 

Grazte e fraterni salutt. Se 
pubblichi la lettera, per favo
re non mettere il mlo nome 
(Scelba e Pacclardi sono pas
sati, ma qualche loro erede e 
stato alia loro scuola ed im-
piega ancora gli stessi mezzi!)-

LETTERA FIRMATA 
(La Spezia) 

Facendosi interprete di al
tre analoghe sollecltazlonl, il 
compagno senatore Pirastu ha 
proprio recentemente presen-
tato un'interrogazione al mi
nistro della Difesa a per sa-
pere se non ritenga necessario 
procedere subito alia nomina 
della Commissione prevista 
dall'articolo 6 della legge 31 
marzo 1971, n. 214, accogliendo 
le giuste richieste dealt ex di-
pendenti del suo ministero co-
stretti ad abbandonare ii lavo
ro per motivi politici nel pe
riodo 1» gennaio 1950-31 di-
cembre 1959, i quail da tanto 
tempo attendono il riconosci-
mento dei loro diritti». 

Una pensione 
decente 
per tutti 
Cara Unita, 

ho letto con molto interesse 
l'articolo di Renzo Stefanelli, 
pubblicato su lTJnlta domenU 
ca 6 giugno. Sento con place-
re la lotta che il PCI e il suo 
quotidiano conducono per da
re a tutti, dico a tutti, un mi-
nimo di pensione di 35.000 li
re mensili. 

Io sono pensionato 1NPS a 
68.800 lire al mese, mentre mia 
moglie gode della cosiddetta 
pensione facoltativa di — ba-
da bene — lire 3.335 mensili, 
esclusa la tredicesima. Per 
avere questa pensione ha do
vuto sborsare oltre 400,000 li
re. Non e forse vergognoso 
questo? Perche le autorita go-
vernative non pensano anche 
a questo tipo di pensione ag-
ganciandola at minimi delle 
altre, e cioe alle 24.000 lire 
mensili? A questo punto ti sa-
.rai chiesto il perche di una 
cosl bassa pensione. II perche 
e presto detto: dal 1948 ad og
gi tale pensione non e mai 
stata rivalutata e da quel lon-
tano '48 le cose sono molto 
cambiate, specie il costo delta 
vita che e salito a vertici in-
credibili. 

Ora io mi domando: non e 
proprio possibUe fare qualco-
sa, anche per vedere serena 
mia moglie che, da quando ci 
hanno fatto qll ultimi aumen
ti e con I'istituzione della pen
sione sociale, si ritiene dan-
neggiata e beffata di questo 
sacrosanto suo diritto e, natu
ralmente, protesta? Vorrel ri-
volgere anche una preghiera ai 
nostri parlamentari perche in-
tervengano presso chi dl do-
vere, cosl da mettere la pace 
e la tranquillita in tante fami
glie. 

La risposta, se credl. pub-
blicala in qualunque parte del 
giornale, poiche I'Unlta in ca
sa mia entra tutti l giornl. 

V. G. 
(Milano) 

Le pension! facoltative co
me altre forme di assicurazio-
ne volontaria sono soprawi-
venze di concetti privati nel si
stema Drevidenziale dei lavora
tori. che e impostato invece 
sull'interesse pubblico. LTN 
PS, cioe, dovrebbe cessare 
qualsiasi forma di pensione 
basata sulla capitalizzazione 
del contributo perche questa, 
in un'epoca di forte inflazio-
ne, e una truffa. La pensione 
sociale dovrebbe essere ele-
vata per assumere II suo ruo
lo di garanzia per tutti. Ma 
se pensiamo che vi sono in 
Italia 14 milioni di donne ca-
salinghe, e anche in direzione 
del lavoro domestico che bi
sogna ricercare la soluzione, 
mediante l'accreditamento di 
contributi che consentano la 
Inclusione delle donne che la-
vorano in casa nel sistema di 
pensione contributiva rappor-
tato al salario. (r. s.) 

Esportiamo uomini 
importiamo vacche 
Cara Unita, 

piu che dalle parole, la po
litica del governo bisogna va-
lutarkt dai fatlL Faccio U com-
messo viaggiatore e tutti I 
giornl vedo le malefatte, ma 
ne voglio citare una sola che 
mi sembra esemplare. Pochl 
giornl or sono il mlo lavoro 
mi ha portato a Plataci un 
comune montano in provincia 
dl Cosenza. Died anni fa la 
popolazione poteva contare 
su 42 mila capi di bestiame, 
oggi ne conta appena un ml-
glialo. Ho provato a chieder-
ne in giro il motivo. I ter-
ritori demaniali sono statl n-

cintati con fllo spinato ed han
no fatto una ptantagione di 
pinoll; ma la aente del luogo 
mi ha detto che i pinoli non 
li coglieranno mai perche il 
posto non e adatto per que
sta coltura. 

E cosl, mentre centlnala di 
migllaia di italiani emigrano 
in tutta Europa per andare, 
da salariati, ad aallevare vac
che » per gli industriali stra-
nleri, il governo itallano im-
porta dall'estero il bestiame 
— che, ripeto, si potrebb* 
allevare nel nostro Paese — 
pagando flor dl miliardi in 
oro. 

MARIO SEVERINI 
(Rignano F. • Roma) 

Lo sciopero degli 
alberghieri ed 
i profitti degli 
albergatori 
Egregio direttore, 

faccio riferimento alia lette
ra pubblicata sul suo quoti
diano il primo luglio sotto il 
titolo « La grama vita del la
voratori degli alberghi» ed al
io sciopero della categoria, per 
aggiungere qualche informazio
ne che potra interessare i 
suoi lettori. Gli albergatori di 
Milano piangono perche « non 
guadagnano », ma questo non 
corrisponde alia verlta per
che, tanto per cominclare, ex-
si hanno gli alberghi al com-
pleto per undid mesi all'an-
no; e pol, da dati in nostre 
mani, rlsulta che gli alberghi 
di lusso arrivano a guadagni 
netti di 500 milioni Vanno. Al-
tro che piangere miseria, per 
non concedere il dovuto ai di-
pendenti! Vi sono certi alber
ghi — e qui posso fare i nomi 
— che si qualiflcano di prima 
categoria e come tali fanno 

^pagare una camera singola li
re 10 mila; ma per essere dl 
prima categoria dovrebbero 
per legge avere il ristorante: 
invece non I'hanno, per cui 
automaticamente dovrebbero 
passare di seconda categoria 
facendo in questo caso paga-
re la camera singola sei mila 
lire invece dl dieci. 

Come la mettlamo? Le auto
rita addette, la prefettura per 
esempio, che cosa dicono? 
Dormono? 

Egregio direttore, vorrel 
proprio che questa mia fosse 
pubblicata perche e bene che 
la gente sappia. Mi firmo a 
nome di altri sette maltre 
d'hotels delta citta, ma il mio 
nome se lo tenga per lei, per 
ovvie ragioni. 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Cl e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo cuttavia assi-
curare 1 lettori che ci scrivo-
no, e i cui scritt! non vengo-
no pubblicati per ragioni dl 
spazio, che la loro collabora-
zlone e di grande utilita per 
il nostro giornale, 11 quale ter
ra conto sia dei loro suggeri-
menti sia delle osservazionl 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Cesare MUSSO, Genova; 
Marco MASINI, Torino; Ma
ria, Giuseppina, Rosa e Anto
nio, Milano; Nicola JODICE, 
Meduno; Alessandro MALA-
SPINA, Torino; Mario LEG-
GIADRO, Verona; Carmelo 
BERTONE, segretario del sin
dacato provincial dei pen-
sionati di Reggio Calabria 
ft Chiediamo Vuniflcaztone dd 
minimi ad un livello di lire 
35.000 mensili, l'assistenza sa
nitaria compteta con tutti i 
ritrovati delta tdenza medlco-
farmaceutica-ospedaliera, una 
casa plena dl aria e di sola 
con equo canone, oltre Vappli-
cazione della scala mobile nel
la misura del 15 per cento re-
troattiva alVl-l-1970»). 

Mario CONDU, Tempio Pau-
sania (e uno studente invita-
to a rappresentare le scolare-
sche dell'istituto «Don Gavi-
no Pes » dinanzi al terzo grup-
po della commissione parla-
mentare d'inchiesta sulla cri-
mlnalita in Sardegna presie-
duta dal d.c. on. Pitzalis e ne 
da un giudizio nettamente ne-
gativo: * L'impresstone ncevu-
ta dall'incontro di Sassari e 
stata quella dl uno scialbo d*-
sbrigo di una pratica ammu 
nistrativa, noiosa incombenza 
prevista in calendario ed m-
splicata con la piena consa-
pevolezza di non apprenderm 
ntente che gia non fosse no
to*); compagna TILDE, Ro
ma (* Da quello strumento co
sl largo d'informazione che t 
la RAJ-TV esce il peggiora 
anticomunlsmo e antisociali-
smo. da n viene alimentato it 
qualunquismo: si possono /a> 
re pure dd programml mtm-
ressantt, dd servizi buoni, co* 
me "TV 7" ed altri, ma mai 
che si vada al fondo del mala 
che con quel servizio si de-
nuncio. Mai.»). 

Antonino GAROFALO, Bolo
gna (a Con Ventrata in vigora 
dell'orario esttvo, per moltt 
treni e stata imvosta la rego-
la che se nan si superano i 
250 o i 300 chilometri non H 
pud viaggiare in II classe. Co
sl uno sale senza saperlo, m 
pol quando passa U controUo-
re deve pagare varecchie cen-
tinaia di lire per il passaggio 
di classe. Hanno trovato un 
modo nuovo per fare soldi 
sulle spalle della povera gen
te? »); Giuseppe CULASSO, 
Saluzzo {*La legge sui fitti 
agrari contribuira a fermara 
o frenare I'esodo dalla cam-
pagna, migltorando I'economia 
del Paese. Tale legge arreche-
ra tndubbiamente benefld al
ta classe contadma, tagliando 
le unghia al padronato sfrut-
tatore»); Baffaele DTXIA, 
Napoli. 

— La lettrice Marlella D„ 
di Trlsste * pregata di inviar* 
ci II suo Indirizzo per poter-
le fare avere una risposta 
personale. Anche il prof. L. 
RUSSO, di Napoli, dovrebbe 
farci avere l'indirizzo preciso. 

Scrtielc letter* fci«vl, Indican-
do con chiairaa Dome, cognome 
e IMUrlm. CM tfesMera ebe In 
calce noe comptfo n proprio no
me, cc lo precM. Le letters non 
annate, o aicUte, o con firms II-
iFffibUe, o cie rccano la sola Indt-
caliona «Un grappa 41«.« 

•aoDttcata. 


