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DOCUMENTATA DENUNCIA DEL PCI NEL DIBATTITO AL SENATO 

A Venezia con la legge speciale > 
una grossa operazione speculativa 

L'intervento del compagno Chinello - La decadenza della laguna precisa scelta a vantaggio del goippi ca
pitalistic! - Esautorate tutte le istanze elettive - II progetto di legge comunista per uno sviluppo economico 

che salvaguardi i centri storici e garantisca il control lo pubblico dei canoni di affitto 

Piu di mille morti al mese sulle strode 

L'auto uccide 
quasi quanto 
la vecchiaia 

Nel 1971 si sono avuti 12.000 decessi per incident'! 
Altri dati sulle cause e sulle circoslanze delle sciagure 

L'assemblea dl Palazzo Ma-
dama ha iniziato ieri pome-
rigglo la discussione sui pro
blemi di Venezia e del suo 
territorio con una relazione. 
presentata a nome della mag-
gioranza governatlva, dal se-
natore Tognl, cul e seguito 
un documentato Intervento 
del compagno Chinello, che 
ha illustrato ampiamente la 
situazione venutasl a deter-
minare in questi annl, confu-
tando punto per punto l'espo-
sizione di Togni e richlaman-
dosl al progetto di legge del 
PCI. 

La «legge speciale » predl-
sposta dal governo per Ve
nezia — ha detto in smte.si 
Chinello — oltre a non risol-
vere i gravi problemi della 
area metropolitana e del suo 
circondario. apre la via a co-
lossali speculazionl (anche 
edilizie) ed esautora, in mo-
do pressoche totale, il comu-
ne. ramministrazione provin-
ciale e la Regione. 

Chinello si e riferito. anzl-
tutto, ai «process! che ora 

sono in atto e che ora coin-
volgono materialmente Vene 
zia». ricordando come lo svl 
luppo del « polo » industriale 
di Porto Marghera sia stato 
la «controparte del sottosvi 
luppo di vaste aree della re 
gione ». 

«La decadenza dl Venezia 
— ha detto — il suo depaupe-
ramento economico e socia 
le. la fatiscenza della sua edi 
lizia monumentale e residen 
ziale, .sono parti integrantl dl 
questo sottosviluppo» 81 e 
trattato dl una precisa scelta 
politlca. che ha portato a tra 
sformare la laguna in porto 
industriale e Mestre in « ghet
to operaio ». aggravando una 
serie di fenomenl naturall 
fbradisismo, Innalzamento del 
livello del mare) e 1 livelll 
di sfruttamento della mano 
d'opera attraverso 1 bassi sa-
larl e la monetizzazione dl 
durissime condizioni di la 
voro. 

A questo tipo di sviluppo 
si va innestando attualmente 
una nuova fa^e di gonfiamen 

Grave inadempienza verso le Regioni 

II governo blocca 
34 miliardi 

per la montagna 
Convegno a Torino per denunciare la politica di ra-
pina di questi anni - La proposta comunista per la 
costituzione di «comunita montane» - Realizzare 
la legge 1102 approvata con i voti delle sinistre 

Dalla nostra redazione ! 
TORINO, 3. 

Quando, solo qualche anno 
fa, in Italia, comincid una 
consistente importazione di 
auto straniere si levarono sui 
giornali della grande borghe-
sia alte strida, lament!, mi-
nacce, appelli al patriottismo. 
Tutti furnrao informati sui 
meccanismi della bilancia dei 
pagamenti, sui suoi squilibri, 
sui pericoli che ne derivava-
no per l'economia nazionale. 
Gli interessi capitalisti do
minant! erano toccati e rea-
givano, anche con le consue-
te mistificazioni. Niente di 
strano. Ascoltando a Torino 
esposizioni relazioni e inter-
venti durante i due giorni di 
convegno sui problemi della 
montagna, ci chiedevamo che 
cosa non potrebbe scrivere 
un ipotetico giornale portato-
re degli interessi montanari. 
Tenendo conto che montagna 
in Italia vuol dire circa me-
ta del territorio nazionale con 
una popolazionc che — mal-
grado lo spopolamento inar-
restato — raggiunge i dieci 
milioni di persone. La no
stra bilancia dei pagamenti e 
gravata da massicce importa-
zioni (came, burro, formag-
gi) rese necessarie dallo sta
to di crisi strutturale di tut-
to il settore agricolo della no
stra economia nel quale le zo
ne montane hanno un posto di 
rilievo. . 

Verso la montagna l'atteg-
giamento dello Stato italia-

no, e stato caratterizzato da 
sempre dall'abbandono o dal
la rapina. Questo atteggia-
mento, esso si antinazionale, 
sta cambiando? La battaglia 
delle forze popolari comincia 
ad incidere. i montanari han
no la possibilita di uscire da 
uno stato antico di subordina-
zione? H nono convegno sui 
problemi della montagna, pur 
con qualche cautela, ha ri-
sposto di si. 

II punto di partenza e la 
legge 1102 approvata anche col 
voto dslla sinistra quasi un 
anno fa. E' una legge quadro 
che assegna alle Regioni il 
compito di Inserire. in questa 
cornice, precise norme legi
slative. Ma il nocciolo della 
questione e la collocazione 
nuova delle popolazioni mon-
tanare. L'assessore alia mon
tagna della provincia di To
rino nella relazione generale 
ha sottolineato questo punto. 

Entro un anno 
Si danr.o per superati osta-

coli che vengono dal pnssato 
(organismi burocratici di va-
rk> tipo) e che sono in realta 
da superare. C*e perd la na-
scita dello strumento di auto-
governo: la comunita monta-
na; l'art. 5 della legge dice: 
entro un anno dalla sua co
stituzione « ciascuna comuni
ta montana approntera, in ba
se alle indicaziom del piano 
regionale, un piano plurten-
nale per lo sviluppo economi
co sociale della propria zo
na*. Alia Regione e affidato 
il compito di legiferare in 
materia di istituzione, attivi-
ta. finanziamento delle comu
nita montane in attuazione 
della legge 1102. 

Al convegno e stato distri
b u t e il testo di una propo
sta del gruppo comunista al
ia Regione Piemonte su que
sta materia, dove si ribadi-
Sjce che tpilastro fondamenla-
le della nuova legge e la co
munita montana formata dat 
soli Comuni ai quali si viene 
coA a riconoscere il ruolo 
di titolari della rappresentan-
mt degli interessi globalt del 
territorio*. Le comunita di-
rengono «le vere protagoni-
ate delta elaborazione e del-
!• etecuzione del programma 

tnomico di base* con la 

competenza necessaria per va-
lorizzare « lo sviluppo delle 
zone montane», per organiz-
zare «la partecipazione popo-
lare alia formazione dei pia-
ni e dei programmi di svilup
po economico e sociale». La 
proposta di legge comunista 
fc firmata dai consiglieri Fer
raris, Bono, Fabbris. Raschio. 
Revelli e Rivalta, alcuni dei 
quali hanno parteclpato :at-
tivamente al convegno. La 
proposta sara discussa entro 
la seconda meta di ottobre. 

Le Regioni sono tenute ad 
adempiere l'obbligo di legife
rare entro il 31 dicembre di 
quest'anno. «Chiediamo alle 
regioni — ha detto il com
pagno on. Bettiol — un atto 
di ftducia nelle capacita di 
governo locale delle comuni
ta montane, chiediamo ad es
se Vadempimento sollecito di 
quanto dispone la legge 1102, 
scadenze precise vanno rispet-
tale tt. Ci sono ritardi delle 
Regioni da recuperare. Perche 
«lo stato di dissesto della 
montagna giunto ai gia acuti 
e cronici fenomeni di abban-
dono e dispregazione della 
stessa societa civile impone 
tempi di lavoro abbreviati». 

II caos edilizio 
Interventi in montagna si-

gnificano agricoltura. indu-
strie di trasformazione o con-
servazione collegate alle pro-
duzioni agricole. artigianato e 
turismo. 

Per il turismo il convegno 
ha osservato che o il caos edi
lizio dominante in non pochi 
centri moniam di ogni parte 
d'It alia, impemiato unicamen-
te sulla speculazione delle 
aree fabbricabili (...) deve es 
ser per git amministratori del
le comunita montane un mo 
nito e costituire un esempio 
assolutamenle da non segui-
re per non vanificare le pos 
sibilita operative offerte dal
la nuova legge 

ttOccorre — aveva detto il 
compagno Bettiol — battere 
il tentative di mantenere ac-
centrala la struttura dello 
Stato e di concenlrare nelle 
proprie mani strumenti e po-
teri che devono essere trasmes-
si alle Regioni che. a loro 
volta, li trasferiranno alle co
munita montane » Sulla « ur-
gente necessila che tuttt gli 
adempimenli preristi dalla 
legge stessa sulla montagna i 
canco delle Regioni smno rea 
lizzate nei termini previsti dal 
la legge* 

Andrea Liberatori 

Da domeni 
a Castellammare 

il Festival 
meridionale 
dell'Unita 

NAPOLI. 3 
Con una grande mamfesta 

zione antimpenalista <in pren 
deranno parte delegazioni del 
Vietnam, dell 'Algeria, della Gre 
eta e della Spagna si aprira 
giovcdi a Castollammare il Fe 
stival meridionale dell 'Unita 

Delcgazioni di gtovani prove 
nicnti da varie localita della re 
gione confluiranno a Castellam
mare e si umranno ai democra • 
t ic i stabiesi per dar vita a un 
corteo che si corHudera con un 
comizio del compagno Sogre. 
responsabile della sezione estcri 
del PCI. 

Concludera i l Festival una 
grande manifestazione popolare 
che si svolgera domenica e alia 
quale partocipcra i l compagno 
Giancarlo Pajctta. 

to di Porto Marghera. me-
diante la creazione di una 
estesissima «area chimica» 
che avra i suoi confini ol -
tre 11 Po. Per questo le Ca-
mere di commerclo hanno or 
ganlzzato un convegno sul 
t nuovo porto » di Venezia In 
questo modo dovrebbe con-
cretizzarsl il nuovo piano per 
ralizzare quello che il consl-
gllo comunale della citta ha 
definlto l'« uso capltallstlco dl 
Venezia». La « legge specia
le » del governo, integrando 
si col « piano della chimica », 
dovrebbe essere uno degli 
strumenti per portare avanti 
questa linea. 

Ecco la ragione di fondo 
per cul II governo afferma 
che. essendo Venezia un cen 
tro di « preminente interessp 
nazionale ». l'ente regione e le 
assemblee elettive loeall non 
dovrebbero avere alcuna voce 
in capitolo circa la soluzione 
dei suoi numerosi problemi. 
ma uniformarsi «agli indiriz 
zl fissati dal CIPE » (comitato 
lnterministeriale per la pro 
grammazione economica), sia 
per quanto riguarda il «pia • 
no comprensorlale», sia per 
la salvaguardia della citta. de 
mandata ad una commlssio 
ne. presieduta dal Magistra • 
to delle acque, cui dovrebbe 
spettare anche il compito dl 
esprimere un «parere vinco 
lante» su tutte le ope re da 
eseguire nel territorio (il che 
significherebbe. in pratfea. in 
tervenire anche per quanto 
concerne le licenze edilizie). 

E' competenza dello Stato 
— dice ancora la «legge spe 
dale» governativa — «Pese-
cuzione delle opere di difesa 
dall'inquinamento dell'aria e 
delle acque natural!» e al go 
verno. infine. dovrebbe esse
re demandato il compito dl 
emanare un atto « avente for-
za di legge» per quanto ri 
guarda le norme concernentl 
il risanamento e il restauro 
Gli enti - locali, in pratica. do 
vrebbero accontentarsi di « es
sere sentiti». . • 

Non siamo qui soltanto di 
fronte ad una violazione del
le norme costituzionali e della 
legge comunale e provinciale: 
in sostanza il governo inten-
de affrontare i problemi di 
Venezia e dello stesso piano 
comprensoriale in virtu degli 
Interessi dei gruppl capitali
stic! gia insediati e in via di 
sviluppo e-'-rinnovamento. - E 
vuole avere,. percib, la. possi
bility di agire senza interven-. 
ti esterni, senza ascoltare lo" 
istanze elettive locali, sen7a 
tener conto della volonta **ei 
cittadini. 

Questi « indirizzi » sono gia 
stati seguiti e con risultatl 
gravissimi. Cosi. ad esempio. 
la legge del '66 si e rivelata 
un «premio alia grande pro 
prieta immobiliare », per cul ' 
— secondo una recentisslma 
indagine diretta dal dottor 
Wladimiro Dorigo — mentre 
1 15 315 proprietari di un so
lo immobile (68 per cento di 
tutta l'edilizia veneziana) han
no ricevuto 28 contributi per 
110 milioni (e cioe il 7 per 
cento dei 1.571 milioni finora 
erogati). i 154 proprietari di 
oltre 20 umta immobiiiari cia-
scuno (2.28 per cento d tut
ta l'edilizia cittadina) hanno 
ottenuto 47 contributi per un 
valore di 550 milioni. 

Se dovesse essere varata la 
«legge speciale» del gover
no la situazione pegglorereb-
be ancora. anche perch6 il ter
ritorio d'intervento e oggi mol-
to piu vasto. perche. in de-
finitiva, i proprietari degli im-
mobili saranno liberi di spe 
culare sui fitti a proprio pla
ce re. 

Una delle cause della deca
denza d Venezia. a parte i 
guasti determinati dall'uso ca-
D'talistico delta lazuna e sta 
to 1'esodo massiccio dei la-
vorator; dal centro Con la 
legge del governo. anziche di-
minuire questo fenomeno si 
ingigantirebbe 

A questo punto Chinello ha 
affrontato le question! dell'in-
qu'namento dimostrando co
me gli interventi previ«tl in 
questa direzione favonrebbe 
ro in definitiva le grandi 
aziende e segnatamente !a 
Montedison. 

Infine. il senatore comuni ' 
sta. dopo aver ricordato la 
ferma opposizione del comu 
ne e. su determinati puntl. 
della regione veneta al «te 
sto govemativo». si e richia 
mato al Drogetto ^e: '•omu 
nisti; o un progetto alternati 
vo — ha detto - che fa pro 
pr:e le indicazioni del Con 
stelio comunale di Venezia e 
almeno una parte di quelle 
de' Consie'.io regionale»; un 
progetto che restltuisce %lle 
assfmblee elettive la loro an 
tonomia e la lore - sovranita 
cost:fuzionale. che stabilisce 
«: nettamente i! primato della 
salvaguardia e dell'unita del 
•a laguna. delle sue !snle e 
dei centri storici d: Venezia 
* Chiogzia B e che affronta il 
problema de! risanamento. a 
f:ni d: una effettUa ricompo 
s'zione sooiale della citta la 
gunare a attraverso l'uso del 
lesoronrio e il controllo pub 
bliro dei canoni di affitto» 

« II nostra progetto d: 'eg 
ge — ha detto ancora Chlnei 
lo — oltre a far proprie le 
orevisioni finanziarie del « co 
mitato per Venezia » (350 mi 
Hard;), affida l'elaborajione 
del piano comprensoriale — 
sviluppo economico e zone dl 
intervento — ad un consor 
zio di tutti i comuni interes-
sati cui partecipino anche I 
consign di quarticre. la Re 
ginne e il govemon. 

Si tratta. in definitiva. di 
una proposta che rovescia I'm 
dirizzo pnvatistico e specula 
tivo della legge govern9tiva *• 
che raccogllc le aspirazionl c 
le indicazioni della popolazto 
ne e delle sue istanze elettive. 

sir. se. 

L'acquirente del Colosseo 

Anche mister Thomas Merr ik , grazie alio stato 
dei monument! romani, sta godendo II suo quarto 
d'ora di notoriefa. Come h nolo, i l riccone ca-
liforn(ano ha offer!o 600 milioni di l ire in cam-
bio del'Colosseo ed al t r i 600 si e detto disposto 
a spenderll per restaurarlo: Fin qui non ci sa-
rebbe nulla di strano, se non i l fatto che questa 
volta * un americano ad of f r i rs i di comprare 
I'anfiteatro piutlosto che acquistarlo — come tan-
te volte e avvenuto in passato — dal solito « pa-
taccaro > romano. Quello che Invece sorprende 
e i l credito che e stato dato ad una proposta si
mile. 

La direzione generale delle Belle A r t i , ad 
esempio, ha ritenuto doveroso una risposta, anche 
se sprezzante. c SI tral ta della proposta — han
no detto — di una delle tante persone che cre-
dono di poter fa r tut lo con i soldi e I'efflcienza 

tecnlca». Piu cauti sono stal l , Invece, 1 so-
vrintendenti alls Belle Ar t i e ai monument! di 
Roma che hanno giudtcato positivamente la pro
posta ma % soltanto per i l suo valore di denun-
cia di una situazione insostenibile per mancanza 
di fondi e di personate ». • -

L'archltetto Terranova, esperto di Ital ia No
stra, ha detto che II c bravo ed efficiente ameri
cano dovrebbe offr i re almeno 600 mil iardi di l i re, 
ammesso che un capolavoro architettonico quale 
i l Colosseo sia monetlzzablle». Naturalmente, 
I'architetto ha anche affermato che, se si im-
boccasse questa strada, con le intention! che 
hanno i nostri governanti di correre ai r ipar i , 
si rischierebbe di vendere tutto i l patrimonio ar-
tistico italiano. Nella foto: Thomas Merr ik men
tre mostra alcuni pezzi della sua collezione di 
foto del Colosseo, 

Oltre dodicimila morti nel 
1971, piu di mllle al mese. 
per incldentl .della strada, 
quasi quanti se ne reglstrano. 
nello stesso anno, per iperten-
slone (13.196), senllita (13.129), 
omicidi e sulcldi (14.248). E' 
questo uno dei numerosissimi 
dati, impresslonante anche 
per il confronto con altre piu 
frequent! cause dl morte, con-
tenuti neirinteressante volu
me Statistica degli incidenti 
stradali pubblicato In questi 
giorni dall'Istituto Centrale di 
Statistica. 

Nel 1971 vi sono statl esat-
tamente 12.070 morti per in
cident! stradali, mentre ne ri-
sultavano 12.141 nel 1970, 12.369 
nel 1969. 11.759 nel 1968, 11.481 
nel 1967 e 10.934 nel 1966. II 
numero totale degli incldentl 
e stato di 313.265, rispetto a 
307.710 nel 1970, 317.857 nel 
1969 e 322.000 nel 1968. In 
183.302 incidenti vi sono stati ' 
degli infortunati, morti o fe-
rlti; in 129.963 non si sono 
avuti dannl alle persone. II 
mese di ottobre del 1971 ha 
il primato per il numero di 
incidenti. 29.384. segulto con 
circa 27.500 incidenti dai mesl 
di magglo, luglio e settembre. 
La « punta minima » si rileva 
in febbraio con 21.992 slnlstri. 

Significativ! sono i dati ri-
guardanti i tip! di incidenti 
e la categoria del velcoli coin-
volti. Nel 1971 si sono veri-
ficati, nel caso di veicoli sin-
goli: 38.896 investimenti di 
pedone, 13.274 urti con vei-
colo fermo. 7.799 urti con osta-
coli accidental!, 45 urti con 
treno, 23.215 incidenti per 
fuoriuscita dalla sede strada-
le, 2.697 per frenata improv-
visa, 458 per caduta dal vei-
colo. Vi sono stati, poi, 226.308 
incidenti tra 1 veicoli. di cui 
i piu numerosi (211.909) si ri-
feriscono ad autovetture pri-

- vate e pubbliche. - 30.395 ad 
autocarri, 30.028 a ciclomotori, 
16.046 a motocicli a solo. 
12.716 a velocipedi e cosi via 
fino ai veicoli a trazione ani-
male e ai carri a braccia 
che concorrono rispettiva-
mente con 362 e 107 incidenti.' 

La statistica dell'Istat con
vene numerosi altri dati che 
possono consentire una ana-
lisi approfondita, sotto qual-
siasi aspetto, del grave pro-
blema degl! incidenti della 
strada e delle loro cause. Una 
serie di tabelle riguarda, ad 
esempio, gli incidenti secondo 
il tipo, le condizioni, il fondo 
della strada e • secondo il 
tempo. Si rileva cosi che sul 
totale di 313.265 incidenti ben 
232.974 sono avvenuti in strade 
a due corsie, in 307.890 la 
strada non presentava ano-
malie, in 266.315 la strada era 
asciutta e in 239.517 il cielo 
sereno. 

L'esposizione di Girotti (ENI) al Comitato d'indagine 

La chimica chiede ingenti capitali 
ma off re poco salario e occupazione 

r 

II cosfo del lavoro fratfato come un «residuo » di gestione • Rapporti con la Montedison: I'Enle di Stalo 
vorrebbe mantenere la partecipazione per ottenere una presenza nei serfori fibre tessili e farmaceutico 

II presidente dell'ENI. Raf-
faele Girotti, e stato di tur-
no ieri al Comitato della Ca
mera dei deputati che condu 
ce 1'indagine sull'industria 
chimica. Circa il programma 
di investimenti del settore 
Girotti e tomato sul proble 

Un anno 
di prigione per 
un volantino 

sindacale 
Un anno di reclusione 

senza condizionale e cento-
mila lire di multa per t dif-
famaxione a mezzo stam-
pa »: questa la grave sen-
fenza emessa dal tribunale 
di Reggio Calabria conlro 
il segretario degli ospeda-
lieri-CGlL. Sebastiano Cru-

! c i t t i . accusato d i diffama 
zione dalla c l in ica i V i l la 
Mater s del professor Tro-
pea. 

I volant in l incr iminat i 
erano stati distribuiti du
rante una lunga lotta sin
dacale per il riconoseimen-
to dei diritti salariali e nor-
mativi dei dipendenti della 
clinica calabrese, ma la 
Corte ha accetfato appieno, 
anzi aggravandole, le r i -
chieste del P M . 

La reprcssione si acca-
nisce in questo periodo par-
ticolarmente sugli attivisti 
di fabbrica e sui sindaca-
listi: 3340 sono infatti le 
denunce contro lavoratori e 
attivisti sindacali emesse 
nei primi M i mtsi di que-
st'anno. 

ma " politico della « divisione 
della torta» fra i gruppi: 
«Per quanto riguarda gli in 
vestimenti ultimati ed in cor 
so - ha detto — l'ANIC-ENl 
ha ricevuto contributi a fon 
do perduto per l'l.l'fc. per la 
Montedison si stima che tale 
percentuale sia del 2-3% e 
per il gruppo SIR del 20% ». 

I! presidente dell'ENI chle 
de. implicitamente, un riequi 
librio a favore deH'ente sta-
tale e della Montedison. Cir
ca le caratteristiche dello svi
luppo del settore le sue idee 
non sembrano pero molto di
verse da quelle di un qua! 
siasi gruppo privato Secondo 
Girotti * per fare gli ammor-
tamenti tecnico-economici e 
per pagare gli interessi sul ca 
pitale occorreranno almeno 
1 240 miliardi: pertanto reste 
ranno disponibili per il costo 
del lavoro 1.880 miliardi. Que
sta disponibiiita non consen-
tirebbe tra il 1971 e il 1977 
un incremento del costo del 
lavoro superiore al 6.4% an
nuo in termini monetari e 
deiri.81> In termini reali». A 
questo 1.8% si ridurrebbe il 
bencficio dei lavoratori chi-
mici per il programma di in
vestimenti di 4.560 miliardi 
(in lire attuali) per quattro 
anni. 

La retribuzlone del lavora-
tore e infatti considerata un 
residuo dei conti di gestione, 
posposto persino al pagamen 
to degli interessi sul capitale 

Riguardo ai rapporti con la 
Montedison, il presidente del-
l'ENI riafferma: 1) che la 
partecipazione ENI al capita
le Montedison dovrebbe rima-
nere e rafforzarsl; 2) in que
sto ambito 1*ENI propone so
cieta miste con la Montedison 
nel settore delle fibre chimi-
che ed in quello farmaceutico 
(per il quale, peraltro, rico-
nosce che « non e ancora ben 
definita la formula delta far-
maceutica sociale inclusa nel 
Progetto '80i>). 

Nella discussione seguita 
alia relazione Ton. Eugenio 
Pegglo (PCI) ha fatto rileva-

re come il posto dato nelle 
prevision! ' al miglioramento 
delle condizioni dei lavoratori 
e all'occupazione contrasta 
con le esigenze di sviluppo 
del Paese, deve essere amplia-
to. Peggio ha rilevato. inoltre, 
che la Montedison non puo 

essere considerata ancora al 
la stregua di una qualsias; 
partecipazione; e un'impresa 
che fonda ormai le sue pro 
spettive sul fmanziamento 
pubblico diretto e deve esse 
re posta sotto diretto control 
lo pubblico. 

Ospedali senza medici 
per altri tre giorni 

La protesta diretta contro i concorsi-truffa - Com-
misstone Sanita: il ministro Gaspari polemizza coi 
medici ospedalieri - Domani manifestazione a Roma 

Da oggi. sino a venerdi com 
preso. i medici ospedalieri ef 
fettueranno i preannunciati 3 
giorni di sciopero contro i 
concorsi di assunzione che. se 
attuati con gli attuali cnteri 
chentelari, - metterebbero in 
pericolo il posto di lavoro dl 
circa 15.000 medici interim. 
incaricati e straordinari 

L'associazione di categoria 
degli aiuti e assist en ti ospeda 
lieri — ANAAO — dando con-
ferma dello sciopero (saranno 
comunque asstcurati i servizi 
di urgenza e di pronto soc-
corso) ha affermato in un co-
municato che « nessuna inizia-
tiva e stata sinora presa a li
vello di governo e di parla-
mento per awiare a soluzione 
il problema » Anche I'iniziati-
va presa dalle Regioni, che 
hanno elaborato una proposta 
di legge per modificare il si 
sterna dei concorsi e risolvere 
il problema dei 15000 incari
cati sulla base di concorsi re 
gionali intern! e riservati, non 
e stata sinora presa in con 
siderazione. 

Per domani I'ANAAO ha In-
detto una manifestazione na
zionale degli aiuti e asalstentl 

ospedalieri che si svolgera d 
Roma alle ore 11 al cinema 
Capranichetta. 

II ministro Gaspari ha fat 
to ieri una comunlcazione alia 
Commissione Sanita della Ca 
mera sui problemi sanitari dei 
Paese. Si e trattato di una 
semplice elencazione dl pro 
blemi. Silenzio totale 11 mi 
nistro ha mantenuto sulLi 
crisi finanziaria degli ospeda 
li; della situazione dei nooo 
com! Gaspari s« e interwsato 
soltanto per quel che rigua> 
da i concorsi dei medici. re-
spingendo in modo duro r 
aspro le rivendicazion! poste 
dai medici ospedalieri 

Per quanto riguarda la rl 
forma sanitaria, il ministro 
ha fatto un'ambigua distin 
zione fra tempi tecnicl di 
attuazione e disponibiiita eco-
nomiche, individuando in 
quattro o cinque annl I pn 
mi. In dieci anni i secondi. In 
altre parole, ne e scaturita 
una linea di governo tesa al 
rinvio della riforma a tempi 
indeftniti, e perc!6 a sostegno 
dell'attuale, distorto sistema 
mutual istico. 

Lettere— 
all9 Unita: 

Per la ricerca e 
lo studio in classe 
e indispensabite 
il quotidiano 
Spettabile direzione, 

sono un'insegnc • le di scuo-
la media e vi chiedo dl poter 
ricevere nel corso dell anno 
scolastico 1972-73 una copia 
gratuita de i'Unita in classe, 
II giornale verra utllizzato da-
gli alunni come fonte di in-
formazione e dl documenta-
zione per attivltd dl ricerca e 
di studio, in alternativa al li-
bro di testo. 

VI ringrazio per la colla-
borazione. 

LETTERA FIRMATA 
(Misinto - Milano) 

Egregio direttore, 
anche quest'anno sono co-

stretto a chiederle di invia-
re gratuitamente nella scuola 
in cui insegno una copia de 
l'Unita. L'esperienza ci ha or
mai conjermalo I'eccezionale 
importanza che viene ad as-
sumere I'ingresso del quoti
diano nella scuola. 1 proble
mi politici e sociali di que
sto nostro tempo, non posso
no piu essere ignorati, non si 
pub piii far flnta che non esi-
stano, continuando a condur-
re lezioni su libri di testo 
vecchi e sorpassati. Come pub 
I'lnsegpante di geografiia illu-
strare I'Indoclna ai suoi allle-
vi, dimenticando che quella 
stessa mattina tutti i giornali 
riportano la notlzla — dico 
a caso, anche se in modo un 
po' partigiano -— che i «viet-
conga sono entrati a Saigon? 
E cosi per quasi tutte le ma-
terie, e cosi per tutti i mille 
problemi che cl assalgono e 
ci coinvolgono. Mi rendo con
to, caro direttore, che dovreb
be essere il minlstero a pre-
disporre — ormai in modo 
definitivo, ed a proprie spese 
— afflnche ogni scuola possa 
abbonarsi ai giornali quotidic 
ni. Ma, per il momento pare 
che non se ne voglia far nien
te. Ed e per questo, come le 
dicevo sopra, che devo fare 
appello alia sua cortesia per 
I'invio gratuito del giornale da 
lei diretto. 

Distinti saluti. 
LETTERA PIRMATA 

(Firenze) 

Egregio direttore, 
mi riferisco alia visita ef-

fettuata presso codesta reda
zione dagli alunni della scuo
la integrata nello scorso mese 
di maggio per esprimere la 
mia piu viva riconoscenza per 
la sensibilita da lei dimostra-
ta nell'esaudire la mia richie-
sta del marzo 1972. E' solo 
in un clima di collaborazione 
con il mondo della scuola che 
si pub giungere al superamen-
to delta crisi attuale tra la 
societa e la scuola, afflnche la 
crisi di quest'ultima possa ri-
solversi positivamente. 

Sono sicuro che gli alunni 
hanno tratto da tale visita, la 
quale li ha messi a contatto 
diretto con il mondo del la
voro, un indubbio vantaggio, 
riuscendo ad arricchire il lo
ro bagaglio conoscitivo. Net-
I'augurarmi che anche nel 
prossimo anno scolastico pos
sa ripetersi la lodevole inl-
ziativa, con il consenso della 
s.v., rinnovo it mio piu vivo 
ringraziamento e porgo distin
ti saluti. 

NATALE PELLINI 
Assessore alia Pubblica Istru-
zione del comune di Melegna-

no (Milano) 

Gli assurdi corsi 
integrativi per di-
plomati magistral! 
Caro direttore, 

nella seconda meta del di
cembre 1971, nell'istituto ma-
gistrale «A Gentllia di San 
Ginesio (il paese noto per ora 
soltanto per i convegni tenu-
twi da importanti uomini del
la DC) hanno inizio le le
zioni pomeridiane del secondo 
corso integrativo destinato a 
coloro che, in possesso del 
diploma magistrale, intenda-
no iscrtversi ad una facolta 
untversitaria diversa dal Ma-
gistero. Questo corso dovreb
be equiparare, almeno in teo-
ria, il diploma magistrale ai 
diplomi nlasciati da istituti 
di durata quinquennale. Neo-
diplomati, universitari iscritti 
ai corsi di laurea di Magiste-
ro, maestri elementari, segre-
lari di scuola media, com-
plessivamente una quarantina 
di persone, si iscrivono a que
sto corso. 

II preside precisa che, per 
« disposizioni superiori», non 
potranno sostenere Vesame fi
nale coloro che superino con 
le assenze un terzo delle le
zioni effettire. Nel frattem-
po, i presenti si rendono 
conto che manca un program
ma preciso Cosi H 50 per cen
to degli iscritti ritengono ^iu 
proficua ta presenza alle *.-
ziont universitarie o al loro 
lavoro. Ai primi d'agosto si 
apprende che quasi tutti ven
gono ammessi a sostenere lo 
esame-colloquio. La data del-
Vesame viene ufficialmente 
comunicala e fissata per U 
pomerigaio del 15 settembre. 
La lettera di convocazione 
raggiunge persino due studen-
ti che si trovano sotto le or-
mi. Al mattino del 15 colpo 
di scena: il preside, con to-
no diplomatics e dispiaciuto, 
comunica agli studenli che 
non possono sostenere Vesa
me coloro che hanno supera-
to le 34 assenze. 

Alcuni giovanl si recano a 
Macerata per parlare col 
provveditore. Naturalmente 
questi e a Roma e « non si sa 
quando ritornav. I funziona-
ri cercano di palleggiarsi le 
responsabilita. Un funzio-
nario afferma che e'e una leg
ge da rispettare. Intanto a San 
Ginesio la commissione esa-
minatrice, dopo aver saggia-
to i pochi ammessi non c fuo-
rt-legge*, toglie le tende. Nel 
pomerlggio arriva, puntualis-
simo, uno dei due studenti 
militari e trova soltanto t bi-
dellt. 

Come pub un preside inca-
ricato dello svotgimento del 

corso, smentire con una deci-
sione in extremis, quanto re-
so noto in precedenza? per
che un provveditorato non si 
interessa per chiarire I'acca-
duto? Chi fa le spese di tut-
to sono sempre e soltanto 
gli studenti, che hanno spre-
cato un anno e che sono co-
streltl a restore ancora in 
«area di parcheggio» 

ALBERTO VITALI 
(Penna S. Giovanni • 

Macerata) 

La clausola del minimo del
le presenze e rcalmente sta-
bilita da una dlsposizione le-
gislativa a carattcre naziona
le. Evidentemente la convoca
zione agli esami final! da par-
te^della scuola anche per gli 
allievi che avevano fatto un 
numero di assenze superiore 
a quello fissato era, da! pun
to di vista puramente forma-
le, illegale ed e stata percib 
successivamente annullata o 
per un intervento delle auto-
rita scolastiche superiori o 
per tema d! eventual! conte-
stazioni da parte ministeriale. 

Sull'eplsodio riferito dal 
lettore si possono comunque 
fare due osservazioni. Tutta 
la questione dei corsi integra
tivi e assurda. Male imposta-
ta e peggio realizzata, si tra
duce in una presa in giro chs 
danneggia gli allievi e l do-
cent i tnonche il personals dl 
segretena che ogni anno de
ve scioperare per riuscire a 
farsi pagare un minimo di 
straordinari). II problema da
gli istituti magistrali e assai 
serio (vedi i 300 mila mae
stri dlsoccupati) e va risolto 
nel quadro generale della ri
forma dell'istruzione seconda-
ria, costantemente dilazionata 
e mistificata dalla DC. La se
conda osservazione riguarda 
il caso specifico: ci sembra 
giusto che per l'errore della 
scuola non debbano pagare 
gli allievi i quali sono stati 
danneggiati dalla convocazio
ne e dal successivo anmilla-
mento della convocazione 
stessa. (7TJ.7n.) 

L'indennita 
di liquidazione e 
questo salario «che 
aumenta sempre 
e non basta mai» 
Caro direttore, 

leggo nella rubrica «Lette-
re a/lTJnita» del 29 settem
bre una difesa dell'istituto del
la liquidazione da parte di 
Ernesto Martini, della FIOM 
di Milano, e sono stupito di 
trovarci -questo esempio: 
aPrendiamo un impiegato di 
2' categoria con 10 anni di an-
zianita; applicando I'S'/o sullo 
stipendio, corrispondente alia 
indennita di anzianita, egli 
realizzerebbe dal 1962 al 1972 
una somma di un milione di 
lire circa; ebbene, per lo stes
so periodo, in caso di risolu-
zione del rapporto, egli per-
cepirebbe una indennita di an
zianita che, essendo calcolala 
sull'ultimo stipendio, assom-
merebbe a circa 2 milioni di 
lire o. 

Non ti meraviglia questo ca
so veramente eccezionale di 
magnanimita del padronato? 
Secondo me ci sono almeno 
due spiegazioni: 1) il valore 
della moneta, cioe il suo po-
tere d'acquisto nel tempo, non 
e costante e i 2 milioni rice-
vuti nel 1972 non sono il dop-
pio di un milione ricevuto a 
partire dal 1962 mese per me
se. Tanto e vera che lo stes
so 29 settembre e stata pub-
blicata sui quotidiani una sta
tistica della City Bank (che 
ritengo sottovaluti la svaluta-
zione reale del salario ope
raio) da cui risulta che 100 
lire italiane del 1961 valevano 
66 lire nel 1971. Poiche dal 
1968 abbiamo un'accelerazione 
dell'inflazione (la media del 
decennio e stata del 4,0°/* 
mentre da tre anni abbiamo 
oltre il 5'/e) nel 19S0 i 2 milio
ni di lire varranno, di questo 
passo, non piu di un milione; 
2) I'imprenditore, trattenendo 
la quota di liquidazione, la in-
veste e cerca di farci un pro-
fitto (di solito ci fa un pro-
fitto: gli basterebbe depostta-
re gli importi in banca o ac-
quistare titoli di Stato per far-
lo). L'operaio non ha la stes
sa possibilita? Ad esempto, se 
riceve l'8*i in piu di salario 
ogni mese, non aumentano le 
sue possibilita di mandare t 
figli a scuola per fargti stu-
diare, mettiamo Varitmetica e 
l'economia, che sono tanto u-
tili anche ad un operaio? 

Scusami l'intervento, ma 
credo proprio necessario che 
stimoliamo, anche con un po' 
di polemica, un'anali.tt piu rea-
listica del salario *che aumen
ta sempre e non basta maim. 

RENZO STEFANFT.T.T 

Quei funerei 
« oggetti ricordo » 
Caro direttore, 

ai primi di settembre mi 
trovavo di passaggio a Pe-
saro e, neWattesa del treno 
mi fermai al bar della sta-
zione. Vscendo, notai in una 
vetrinetta, dove rengono espo-
sti per la vendita oggetti ri
cordo, delle fotografie a colo-
ri del educe», debitamente 
incorniciate. Non credeto ai 
miei occhU 

Dato che il treno era gia 
in pensilina, non potei fare 
nulla. Ma mi-sembra nprove-
vole che ncssun compagno 
del posto abbia finora ritenu
to necessario intervenire. Mi 
recherb nuovamente in quel
la citta il mese prossimo e, 
nel caso la d'isgustosa efflge 
fosse ancora esposta, intercer-
rb dl persona per far cessart 
Vindegno spettacolo. 

Ricordo, a proposito di que
sto episodio, una lettera pub-
blicata su ITJnita alia fine di 
luglio, in cui un lettore se-
gnalava la vendita di meda-
glie del educe» (e persino 
di Hitler), su tutta la riviera 
Adriatica e sollecitava l'inter
vento dei compagni e della 
magistralura. Ma a quanto 
pare durante restate nessuno 
si e preoccupato della taccen-
da. 

FIORELLA DE STEFANI 
(Venezia) 
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