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Per sviluppare la sperimentaiione firtelando la salute dei cittadini 

EMILIA: PROPOSTA Dl LEGGE 
PER LA RICERCA SANITARIA 

Ieri la conferenza stampa dell'assessore alia sanita — Dare carattere pubblico al rapporto tra Industrie far-
maceutiche ed enti ospedalieri — II rapporto tra medico e paziente — La funzione degli Enti Locali 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 15 

Non llmitare o frenare la 
sperimentazione In campo sa-
nltarlo, ma tutelare la salute 
del cittadini: questl 1 due ca-
plsaldl su cul si fonda la pro-
posta dl un progetto dl legge 
reglonale per la sperimenta
zione medlca presentata sta-
mani alia stampa dall'asses-
sore alia sanita della Reglone 
Emilia Romagna, compagno 
Turcl. 

Proposta elaborata sulla ba
te dl uno studio condotto da 
una commlsslone nomlnata 
dalla Reglone e composta dai 
proff. Buffa dlrettore dell'lstl-
tuto dl patologla generale del
l'Unlverslta dl Modena, Dal 
Monte aiuto dell'lstltuto dl 
patologla medlca dell'Unlver-
sita dl Bologna, dott. Donatl 

e Gubelllnl per la federazio-
ne CGILCISL-UIL, proff.Mac-
cacaro dlrettore dell'lstltuto 
dl blometrla dell'Unlverslta dl 
Mllano, Montanaro asslstente 
dell'lstltuto dl farmacologia 
dell'Unlverslta dl Bologna, 
dott Martlno dell'assessorato 
reglonale alia sanita, Aude 
Pacchlonl presldente degll lstl-
tutl ospedalieri dl Modena: 
commlsslone coordlnata dal 
dott. Lojacono consulente del
l'assessorato. 

Tutti I componentl della 
commlsslone hanno parteclpa-
to alia conferenza stampa e 

alcunl dl loro sono intervenu-
ti illustrando varl aspettl del 
progetto. Quanta sla scottan-
te la questlone della speri
mentazione medlca sugll es-
serl umanl, e plu che noto. 
Ierl come oggi, ognl volta che 
sono venutl a galla fattl plu 

II congresso della sezione comunista 

Narni: i cittadini 
partecipano 

alle scelte del PCI 
Due giornate di dibattito: dal temi locali a quelli 
nazionali e internazionali - Oltre cinquecento 
nuovi iscritti - Le conciusioni del compagno Valori 

Nostro servizio 
NARNI, 15 

In una zona tra le plu 
«rosse» dell'Umbria (nelle 
ultlme elezloni ammlnistratj-
ve il PCI ed 11 PSIUP conqui-
starono la maggioranza as-
soluta) dove 11 partlto e pas-
sato negli ultlmi dodicl mesl 
da 1.150 a 1.680 Iscritti, il con
gresso della sezione poteva 
rischiare dl scivolare nel 
trionfallsmo, o, comunque, nel 
passivo complacimento del 
successi ottenutl, delle vlttorie 
gia conquistate. I comunlstl 
di Naml questo rischio rhan-
no evitato, portando la dl-
scussione su teml concretl, In 
un cinema cittadlno, invitan-
do tutta la popolazlone. 

Dalla relazlone del .segretario 
Ricci. un operalo delllSettro-
carbonlum (una fabbrlca chi-
mica dl Nam! Scalo) al quln-
did interventl succedutlsi nel-
l'arco delle due giornate, so
no emersi 1 problem! real! 
del lavoratori umbrl, i temi 
della battaglia ideale (si e 
parlato molto del risultati e-
lettorali in Prancla ed In Clle, 
del Vietnam) e della « via ita-
liana al sociallsmo». 

In una citta dove vlvissiml 
sono il dibattito e la pole-
mica politica (il compagno Dl 
Fino, sindaco della citta, si 
incarica spesso di redigere 
grossi manifestl murali che 
vengono esposti nella bache-
ca del corso cittadino che 
danno poi 11 via a risposte 
e contrapposizloni polemiche 
molto vlvacl) i problem! del 
comune, del modo di ammi-
nistrare dei comunlstl, delle 
scelte compiute finiscono con 
l'assumere spesso un peso 
preponderante nelle rlunlonl 
di parti to. Anche al congres
so, owiamente, se n'e parla
to molto. A Narni sono al-
1'opera da phi di un anno i 
consigli di quartlere; sul loro 
modo di lavorare, sulla effetti-
va partecipazlone dal basso 
che sono statl in grado di 
produrre, il dibattito e stato 
molto largo. Comunque, dalla 
comprensione delle scelte fat-
te dalla amministrazlone, dal-
l'impegno diretto che i citta. 
din! hanno mostrato si e par-
titi per parlare del bilancio 
comunale. 

Nel campo della scuola, ac-
canto ad un contribute di so
li ventuno milioni del gover-
no, ramministrazione ha spe-
so oltre duecento milioni: 
sono state aperte nuove 
scuole, e stata rfmborsata per 
l'ottanta per cento la spesa 
per i libri agli student! del
la scuola dell'obbligo e per 

la totalita la spesa per 1 tra-
sport!. Dl Fino ha ricordato 
l'impegno del comune per la 
eliminazione delle pluriclassi 
(antlca piaga dell'Umbria). 
per l'istituzlone dl un cen-
tro per la formazione fisica 
dei ragazzi, di un centro per 
la ricreazione dei bambini. 
Ed ancora l'asslstenza farma-
ceutica ed ospedaliera per i 
lavoratori autonomi. i lavori 
pubblici. l'urbanistica. 

a Ma il Comune — ha detto 
Di Pino — non e soltanto un 
erogatore dl servizi, facendo 
delle scelte qualificanti abbia-
mo operate per fare del mu-
nlcipio mv centro di lotta e 
di costruzlone dl esperienze 
positive. 

Queste scelte, nate dal di
battito nei consigli jil quar-. 
tlere, sono strettamente le-' 
gate al problem! economlcl e 
social! di ordine locale e na-
zionale. 

Delle questioni della condi-
zione operaia in fabbrlca e 
della fuga dalle campagne (a 
Nam! in dieci anni la popola
zlone e diminuita di sette-
cento unite mentre ben mllle 
contadini hanno dovuto ab-
bandonare la terra) hanno 
parlato molt! compagni. Si e 
trattato di grosse e spesso 
drammatlche trasformazionl 
che hanno sconvolto le vec-
chle strutture soclall ed eco-
nomlche. Narni, come tante 
altre citta e centri storicl del
l'Umbria, deve fare I contl 
con una cresclta incontrolla-
ta della cinta urbana che 
rischla di svilire e mortifi-
care la sua caratteristica 
struttura medloevale mentre 
le montagne e la campagna si 
impoveriscono e si spopolano. 

L'impegno che 1 comunlstl 
di Nam! hanno ribadito si 
riassume nel concetto che la 
gestione del territorio «spet-
ta alia collettlvlta »: da qui e 
nata la scelta dei piani par-
ticolareggiati per 11 centro 
storico e per gli Insediamen-
ti produttivi a Narni scalo, 
le zone per il verde e per 
i parch! pubblici. 

II compagno Dario Valori, 
nel rlassumenre il dibattito 
congressuale, ha ricordato co
me ! mall dell'Umbria siano 
riconducibill a precise scel
te nazionali compiute dai va-
ri govemi direttl dalla Demo-
crazia cristiana e come, per 
battere questa linea contra-
ria al grandi Interessi popo-
lari, occorra costruire un 
grande movimento di massa 
che sconfigga, intanto, la po
litica del govemo Andreotti. 

Renzo Massarelli 

o meno edlficantl — dalle me
dicine dannose al malatl usatl 
come cavle — e segulta una 
esplosione di commentl, di
scussion!, documenti, accuse 
e difese. A questo flume di 
parole non sono segultl perd 
attl e decision! concrete, co-
sicche il nostro Paese non ha 
ancora leggl o norme che re-
golino la materia. 

Plu in generale pol 11 pro-
blema della sperimentazione 
investe quello del rapporto 
tra medico e paziente, negli 
ospedall e Istltutl varl, un 
rapporto che fa del malato 
un « soggetto passivo », dlsar-
mate e impotente quanto plu 
il llvello delle sue conoscenze, 
della sua cultura e scarso, per 
non dire della sua condizlone 
sociale. Ora la proposta eml-
liana, mentre fissa dei crlteri 
per una normatlva reglonale 
e sollecita una legislazione na-
zionale dl prlnclpio che regoll 
la materia, tende proprio an
che a correggere lo stato di 
cose attuale. 

Non scoraggiare dunque 
la ricerca e la sperimen
tazione, anzi fornire agli 
sperimentatorl un aiuto tec-
nico-sclentiflco; ma contempo-
raneamente tutelare 1 soggettl 
della sperimentazione attra-
verso forme dl «partecipa
zlone »; e dare carattere pub
blico al rapporto tra Industrie 
farmaceutlche ed enti ospe

dalieri mentre oggi 11 rapporto 
e privato, direttamente conve-
nuto in genere tra case far
maceutlche e medlcl. Va det
to ancora che proprio per
che ha come finalita la tutela 
della salute dei cittadini — 
compito che la Costituzlone 
attrlbuisce direttamente alle 
Region! — questa proposta di 
legge e pienamente legittlma. 
Perche\ e anche questo va sot-
tolineato, non si tratta In nes-
sun modo dl un provvedlmen-
to punltlvo, ma teso a soddl-
sfare nel modo piu valldo le 
esigenze della scienza e quel
le dei pazlenti, non « cavle» 
ma soggettl e interlocutor! 
con pienezza dl diritti. 

Da qui la prevista istituzio-
ne, per il controllo della spe
rimentazione medica, di un 
apposito comitato reglonale e 
dei comitati locali, quest! ul
tlmi — in attesa della crea-
zione delle unita sanltarie lo
cali — lnsediati presso gli 
ospedall della reglone. 

Del comitato reglonale si 
propone facciano parte oltre 
al:rtiedlci dl varie special!ta' 
e a! rappresentant! dell'am-
ministrazione ospedaliera, rap
presentant! del Comuni e del
le Province e tre rappresen
tant! delle organizzazionl sin-
dacali CGIL-CISL-UTL. I comi
tati locali dovrebbero avere 
questa composizione: due rap-
presentanti del Consiglio co
munale del comune in cul si 
trova l'ospedale, il dlrettore 
sanitano dell'ospedale, due 
rappresentant! del personale 
sanitario medico e tre rappre
sentant! del personale non 
medico 

Ed ecco le funzloni: al co
mitato reglonale spetta l'esa-
me e 11 gludizlo sulla valid!-
ta dei piani specific! di ricer
ca che slngoli sanitari o grup-
pl di sanitari lntendano at-
tuare. Piani che devono esse-
re presentati al comitato con 
la speclficazione degli scopi, 
criteri, indicazione di prevedi-
bili rischi e cosl via. II comi
tato reglonale deve quindi ap-
provare o respingere o pro-
poire modifiche al piano stes-
so. Non meno rilevante e in-
novativa, lnflne, la parte che 
rlguarda l'esecuzione del pia
no di ricerca. E cloe: il sog
getto della ricerca. 11 paziente, 
deve dare 11 suo consenso li
bera, spontaneo. informato e 
documentato. 

I component! del comitato 
locale e 1 medic! che effettue-
ranno la ricerca gli devono 
percid comunicare e Ulustrare 
il piano, i suol finl. le tecnl-
che che verranno usate. gli 
eventuall risch!. I pazlenti 
lnoltre possono farsi assiste-
re da persone di loro flducia. 
n loro consenso deve essere 
espresso per iscritto e pud 
essere revocato in qualslasi 
momento. 

Lina Anghel 

; Alia Camera e al Senato 
* . < r • . 4 " 

Delegazione contadina per 
fitti agrari e mezzadria 

Rappresentant! degli Enti locali e dei sindacati 
dell'Umbria ricevuti dai gruppi. parlamentari 
Una delegazione di ammlnl-

stratori degli Enti locali, rap
presentant! dei sindacati e dl 
coltivatori diretti e mezzadri 
dell'Umbria e stata ricevuta 
dal rappresentant! dei gruppi 
parlamentari e, al Senato, an
che dal presldente della com
mlsslone agricoltura, Coleselli 
(dc). 

Scopo degli incontri e stato 
quello di sollecitare la rapida 
approvazione da parte del Se
nato della legge sui fitti rustl-
cl, nel testo gia approvato dal
la Camera, provvedlmento dl 
cul e gia in corso l'esame da 
parte della competente com
mlsslone di Palazzo Madama. 

A Montecitorlo la delegazio
ne ha lnvece chiesto l'esame 
sollecito dei disegni dl legge 

dl trasformazione della mezza
dria In affitto da tempo pre
sentati da varl gruppi politic!. 

Negli incontri avuti con 1 
rappresentant! del gruppi e 
con il presldente della com
mlsslone agricoltura del Sena
to la delegazione ha sottolinea-
to la grande Importanza dei 
provvedimentl sollecitati. spe
cie per una reglone come 
I'Umbria dove l'agricoltura 
rappresenta ancora una com-
ponente economica di notevole 
rllievo. 

Altre delegazioni si acclngo-
no a prendere contatto con 1 
due rami del Parlamento per 
far sentire l'attesa con cul i 
contadini e le popolazlonl del
l'Umbria seguono l'andamento 
del lavori parlamentari. 

MEDI0EV0 E CEMENTO Anche per i tedeschi 
occidentali esiste il 

problema dell'invasione del cemento. La foto, scaltata a Fran-
coforte, e eloquente: mostra una torre medloevale ormai 
soffocata da un modernissimo stabile che e stato costruito 
nel giro di appena qualche settimana 

La posizione del PCI dopo la proposta di legge sui diritti sindacali 

Aumentare I'indennita di rischio 
ai vigili del fuoco e agenti di PS 

II pieno appoggio alle rivendicazioni democratic he — Chiesta per gli appartenenti ai corpi della 
pubblica sicurezza la parity di trattamento economico e di stato giuridico con gli impiegati statali 

Denunciati dieci 
, missini per 
Faggressione 

a Bari 

BARI, 15. 
Altri dieci missini sono sta-

ti denunciati, a concluslone 
delle indagini della questura, 
per violenza privata aggrava-
ta a seguito della aggressio-
ne compiuta domenica scor-
sa contro un gruppo di com
pagni e di dlrigenti del PCI 
tra l quail il segretario del
la federazione compagno Si-
colo, che diffondevano il no
stro giornale. 

Furono tratti subito in ar-
resto due missini, Luciano 
Boffoli e Carlo Fumai. 

n Boffoli e il Fumai, che 
furono l prim! ad aggredire 
i compagni, saranno proces-
sati domattina per direttlssi-
ma. 

L'aggresslone misslna era 
segulta a una serie di azioni 
teppistiche e di provooazioni 
compiute ai danni della Fede
razione del PCI e nei conf ron-
ti del segretario provinciate 
al quale erano state indirisza-
te tre lettere esplosive. una 
delle quail veniva fermata al
ia posta ferrovia di Bar!. Di 
una e stato rintracciato I'auto-
re, nel noto attlvista miss!-
no, Giovanni Mossa. 

Al Comune di Bari, si 6 
avuto un incontro dei partiti 
PCL PSL PSDI. PRI e DC. 
che hanno espresso una du
ra condanna contro la violen
za fascista. 

In numerose fabbriche, dal
la Fiat alia Balzamo, alle Of-
flcine Meridionali, alle Officl-
ne Calabresi, al Tubificio Me-
lidionale. si sono riuniti 1 con
sigli di fabbrica che hanno 
espresso in appositi ordini del 
giorno dura condanna a que
sta vile aggressione fascista. 

Resi esecutivi 
16 dei 21 

progetti per il 
Mezzogiorno 

II Comitato interministeriale 
per la programmazione econo
mica ha approvato • ieri l'im-
postazione esecutiva di 16 dei 
21 c progetti special! » previsti 
nell'ambito degli interventi del
ta Cassa per il Mezzogiorno, 
progetti che prevedono Tinter-
vento di 400 miliardi di lire. 
Ha inoltre trasferito alle Re-
gioni 200 centri di assistenza 
tecnica ai coltivatori creati dal
la Cassa e autorizzato inizia-
tive industriali delle society 
Stabilimenti navali del Tirreno 
e FMI Mecfond. • 

I 21 progetti speciali preve
dono interventi riguardanti: il 
porto industriale di Cagliari, 
infrastrutture nelle province di 
Ragusa e Siracusa. disinqui-
namento del golfo di Napoli, 
sette iniziative per la produ-
zione intensiva di came in Ca
labria, Basilica ta. Puglia. Cam
pania, Molise, Abruzzo e La-
zio, strada trascollinare Apru-
tina in provincia di Ascoli. uti-
lizzazioni intersettoriale delle 
acque del Tirso, piano delle 
acque Puglia-Basilicata. utiliz-
zazione acque di Biferno (Moli
se), approvvigionamento idrico 
delle isole del Gigiio e d'Elba. 
rete di portoccioli turistici nel 
Tirreno meridionale, sviluppo 
agro-turistico di Sila ed Aspro-
monte. valorizzazione turistica 
dei monti della Duchessa e Ve-
Iino (Rieti). sistema viario per 
la Campania interna. 

I « progetti speciali » rappre-
sentano uno strumento di sca-
valcamento delle Regioni. pur 
affrontando prob'emi talvolta 
affrontati con forza dalle po-
polazioni. 

Approvato a Palazzo Madama una mozione unitaria 

SENATO: DENUNCIATO L'INQUINAMENTO DA RUMORE 
Impressionanti conseguenze della mmorosita da lavorazioni industriali in un'indagine della CGIL 

Li'lnquinamento da rumore, 
nelle sue molteplicl manlfe-
stazioni, costituisce un rile
vante pericolo per la salute 
e 11 benessere di una parte 
crescente di popolazlone. 

Partendo da questo giudi-
zio, cul e pervenuta la com
mlsslone speciale per 1 pro
blem! ecologici del Senato. 
la mozione unitaria approvata 
ieri dall'assemblea di Palaz-
ao Madama impegna il gover-
no a disporre una indagine 
esatta e approfondlta per la 
acqulslilone d! - dati precis! 
sul fenomeni dl inquinamen-
to da rumore, con partlcolare 
riferimento agli ambient! di 
lavoro, agli agglomeratl ur
ban!. alle abltazloni civil!, al 
trafflco aereo. 

La mozione sottollnea lnol
tre l'esigenza che slano ascol-
tatl — oltre a qualificatl 
espertl nelle discipline medl-
che, lngegneristiche eurba-
nlstlche — gli aaaessori re
gional! all'ecologia e rappre-
sentanze delle aasoclazloni 
sindacali del lavoratori e de
gli lmprenditori ed Impegna 
A mlnlstro per la ricerca 
Mtaotlfica e tecnologlca a te-

nere costantemente informa-
ta la commlsslone senatoria-
le circa l'andamento della in
dagine e a presentare entro 
il 1973 una relazlone conclu-
siva. 

Intervenendo nel dibattito 
sulla mozione a nome del 
gruppo comunista, il compa
gno AROIROFFI ha subito 
rilevato come l'ltalia sia mol
to In rltardo relativamente 
alle ricerche e alia legisla
zione sulla materia rispetto 
ad altri paesi come 11JRSS, 
gli USA, la Cecoslovacchia. 

Per la legislazione Italian* 
— come ha anche osservato 
argutamente nell'Intervento 
successivo il senatore SA-
MONA' (Indipendente dl si
nistra) — eslstono soltanto ! 
« rumor! molest!» de! tub! di 

scappamento o dei « botti» dl 
fine anno. La stessa legisla
zione del lavoro non prende 
In considerazione, salvo in ca-
ao di sordlta totale e quindi 
a danno irreparabile, 1 rumori 
delle lavorazioni Industriali. 

A questo proposito, 11 com
pagno Arglrofn ha rlferito 
i TlsultaU dl un* ricerca com
piuta due anni fa dal dottor 

Marroni, dell'Istituto nazio-
nale confederale di assisten
za della COIL, dalla quale rl-
sulta che in ben 160 lavora
zioni industriali si sono ri-
scontrati livelli di rumorositi 
oscillanU tra 90 e 125 decibel 
(unita di misura del suono). 
con conseguenti effetti noclvi. 
date che il llvello di soppor-
tazione caloolato In vari pae
si e di circa 65 decibel 

Le proposte elaborate dal 
sindacati escludono la tnden-
nita dl rischio, cloe la mone-
tizzazlone, per puntare lnve
ce — analogamente a quanto 
e stato conquistato dalla lot
ta contrattuale nel settore 
chimico — sul controllo am-
blentale, al fine di prevenire 
il danno e tutelare efficace-
mente la salute dei lavoratori. 

Ognl operalo deve essere 
munito di un libretto di ri
schio sul quale dovranno es
sere annotati I dati sulla ru-
moroslta dell'amblente dl la
voro e sugll effetti si* spe-
ciflci si* indlrettl (frequenz* 
degli Infortunl, ttanchexz* 
nervosa, aaeentelsmo). 

Sull* base dl tale date do-

vra svolgersl una contratta-
zione aziendale per la fissa-
zlone dei livelli di rumorosi-
ta, degli organic!, della com-
posizione numenca delle 
squadre, dell'orario di lavoro. 

In via transitoria i lavora
tori dovranno essere fomiti 
di cuffie di protezione biau-
ricolari, capaci di ricevere e 
di trasmettere, con possibility 
dl pause di riposo e di orari 
di lavoro altemati. 

Intervenendo sulla mozione, 
il mlnlstro per la Ricerca 
scientifica e tecnologlca, Pier-
lulgi ROMTTA, ha espresso 11 
proprio apprezzamento per la 
iniziativa del Senato ed ha 
assunte l'impegno di condurre 
l'lndagine. 

Passando a trattare il pro
blema plu generale della po
litica ecologies, Romita ha 
ricordato l'lndagine che i 
Servizi del suo ministero stan-
no complendo, indagine che 
si concretizzer* in un* rela
zlone sullo stato deU'ambien-
te in Italia che sara pre-
sentata entro glugno. 

C. t . 

Convegno Arci-Uisp 
per lo sviluppo 

dell'associazionismo 

nel Mezzogiorno 
Promosso dall'ARCI-UISP e 

dalla Lega per le autonomic e 
i poteri locali si svolgera do
menica a Eboli, un convegno 
sullo sviluppo dell'associazio
nismo in Campania e sui pro
blem! della riforma degli isti-
tuti cultural! per aprlre una 
vertenza con lo Stato sulla 
spesa pubblica in favore del
le attivita culturali-sportive-ri-
creative nel Mezzogiorno e per 
mettere in moto dei nuovi rap
port! tra Regione-Enti locali 
e Associazionlsmo. 

Al convegno, che sara con-
cluso dal presldente nazionale 
Morandi, hanno aderlto par
lamentari, ammlnlstraterl del
le Region!, 

La positiva soluzione delle 
vertenze e delle lotte sinda
cali in corso interessa anche 
gli appartenenti ai corpi di 
polizia (guardie - di pubblica 
sicurezza, carabinleri, guardie 
di finanza. forestall, agenti di 
custodia) perche anch'essi 
hanno rivendicazioni dl ordine 
normativo e retributivo, che 
non possono porre e soste-
nere pubblicamente per l'an-
ticostituzionale dlvieto di li-
berta sindacale imposto loro 
da antiquati e assurdl regola-
menti di disciplina militare. 

Tra le - rivendicazioni pre-
sentate al governo dalle or-
ganizzazioni della CGIL, CISL 
e UIL per ! dipendenti dello 
Stato, ve n'e una che suscita 
particolare simpatia tra quegll 
agenti, specie guardie, cara
binleri, appuntati e sottuffi-
clali, sottoposti a prolungatl 
e gravosi servizi. Si tratta 
della rlchlesta di un'equa re-
golamentazione dell'indennita 
di rischio e disagio, da sta-
bilirsi non in rapporto alia 
quallfica o al grado. ma alia 
gravosita e pericolosita del 
servizio, cosl come rivendi-
cano I vigili del fuoco, cate-
goria di lavoratori il cui ser
vizio ha affinita con quello 
della pubblica sicurezza. 

Vivo e giustiflcato e il mal-
contento eslstente tra guar
die, appuntati, sottufficiali e 
ufficiall subalterni della PS 
per la scarsa considerazione 
in cui e tenuto II loro servizio 
quando sono chiampti a di-
simpegnare stressantl e ri-
schiosi compiti e per la no
tevole sperequazlone eslstente, 
tra quella che viene definite la 
a balsa forza » e gli alti gradi, 
in materia di indennita di ri
schio e di istituto. Tale in
dennita viene corrisposta in 
rapporto al grado ed all'an-
zlanita anzlche, come si do-
vrebbe. in rapporto ai disagi 
e ai rischi effettivl. 

Nel dicembre del 1969. dopo 
i tragic! fatti di Milano. il 
Parlamento decise di corri-
spondere alle forze di polizia 
una indennita di rischio nella 
misura di 15 mila lire men-
sill senza distinzione di grado. 
Successivamente e stata so-
stituita con I'indennita di isti
tuto, con un aumento di sole 
8 mila lire per guardie ed 
appuntati e 60 mila per uf-
ficiali superiori ed alti funzio-
nari. compresi quelli 11 cui 
servizio si svolge in ufficio 
o comunque sono adibiti a 
mansioni che non comportano 
alcun rischio e pericolo e go-
dono di altri premi e cospicui 
emolument!. 

Ingiusti criteri vengono a-
dottati anche per l'attribuzio-
ne della cos! detta «inden 
nlta per i servizi coilettlvi 
di ordine pubblico» che, in 
base alia legge. spetterebbe 
agli appartenenti ai corpi di 
polizia che vengono coman-
dati in servizi di sicurezza 
pubblica. La valutazione di 
tali servizi non viene deter
minate in relazlone alia loro 
natura e durata, come pre-
vede la legge, bensi e ap-
plicata dal prefetto, il quale 
raramente nei suol decreti 
tiene conto del personale ef-
fettlvamente impiegato, del ri
schio e della durata dell'im-
plego. 

E* noto che i maggiori risch! 
e disagi li affrontano pro
prio quegll agenti di PS che 
vengono comandati, sovente 
senza riguardo ad orario, tur-
nl dl riposo e festivita, 

I parlamentari del PCI, coe-
rent! con quanto ebbero a 
sostenere al momento dell* 
discusslone sulla legge per 
I'indennita dl istituto, rlten-
gono che la rivendlcazione del 
vigili del fuoco sull* inden

nita di rischio da stabilirs! 
secondo i criteri sostenuti dai 
loro sindacati, sia particolar-
mente valida e debba essere 
applicata in favore del per
sonale del corpi di polizia. 

In pari tempo il PCI svolge 
la propria azione per garan-
tire agli agenti di PS ml-
gliori condizioni di lavoro e 
di dignita umana e per ap-
plicare anche in loro favore 
1 princlpi costituzionali della 
giustizia sociale e della 11-
berta. Per questo i deputati 
del PCI hanno presentato alia 
Camera una proposta di legge 
per 1'applicazione dei diritti 
di liberta e di organizzazlone 
sindacale per tutto il perso
nale dell'amministrazione del
la pubblica sicurezza ed hanno 
presentato altre proposte per 
garantire ai lavoratori della 
pubblica sicurezza parita di 
trattamento economico e di 
stato giuridico con gli im
piegati civil! dello Stato. 

Al contrario sono le forze 
conservatrici quelle della de-
stra fascista che puntano al 
mantenimento delle attuali in-
giuste disparita e condizioni 
che sono mortificanti per gli 
agenti della pubblica sicurezza 
perche tendono alia strumen-
talizzazione del malcontento, 
dl cui esse stesse sono re-
sponsabili, per provocare pe-
ricolose situazloni di tensione. 

Sergio Flamigni 

Morfalita ed 
educazione stradale 

In Italia il 18 % della morta
lity e dovuta agli incident! 
stradali. 

Nel 1971 si sono avuti piu di 
diecimila morti e piu di tre-
centomila feriti, ossia piu di 
un morto e piu di 27 feriti al-
l'ora. -

Sono cifre agghiaccianti. da-
vanti alle quail si prova un 
immediato senso di sgomento, 
ma che finiamo "col dimenti-
care quasi non appartenesse-
ro alia nostra realta. • 

Come se cio non bastasse, il 
43 % delle vlttime di incident! 
stradali muore non per le fe-
rite riportate, ma perchfi il 
soccc-rso arriva troppo tardi, o 
non arriva affatto. o viene ese-
guito in modo errato. 

Chi e, allora. il responsabile 
di questl decessi? 

ET una responsabilita collet-
tiva, una colpa di tutti. 

«ET per questo che e indi-
spensabile imparare a soccor-
rere un ferito, sapere che co-
sa fare e come e quando in-
tervenire in caso di emergen-
za. E' un dovere civico a cui 
nessuno pud sottrarsi; e una 
nuova educazione stradale che 
s'impone a tutti per la salvez-
za delle vite umane*. 

Queste parole — chiare e 
ammonitrici — presentano, in-
fatti, un libro che insegna a 
salvare le vite umane in peri
colo (SCRASH! PERMATI E 
SOCCORRI Testo di P. Brunl, 
tavole di A. Pacini, C/E Giun-
ti e Centro Interna zlonale del 
Libro, FIrenze. L. 2.000). 

Tutti i casi sono presentat! 
e descrittl con illuminante 
semplicita. medlante un sus-
seguirs! di immaginl chiare 
ed eloquent!. 

Si tratta di uno strumento 
didattico originate, di un mo
do nuovo e piu sclent! fico dl 
fare una parte di educazione 
stradale. 

E* un libro per ragazzi destl-
nato anche, se non soprattutto, 
agli adultl; una guida da te-
nere sempre * portata dl ma-
no per ogrd eveniens*. 

ritkMHM 

Lettere 
all' Unita: 

Abbiamo il « piu po-
tente» elicottero 
militare (Quante 
case si potrebbero 
costruire per gli 
alluvionati?) 
Cara Unith, 

il teleglornale delle 20,30 dl 
qualche giorno fa ha dato 
notizia di un nuovo elicotte
ro consegnato all'Aeronautica 
militare italiana, elicottero che 
pare sia il piu potente d'Eu-
ropa. Io penso che sla vera' 
mente un gloiello della mo-
derna tecnica aeronautlca. Ma 
il prezzo? Quanto costano 
queste vere e proprie a/or-
tezze votantlit al popolo ita-
liano? 

Dato che chl presiedeva al
ia pomposa cerlmonia della 
consegna era il nostro mini-
stro della Difesa, on. Tanas-
si, proprio lo stesso ministro 
che si era recato a visitare 
la Calabria dopo le recentl al-
luvioni, nel vedere I'elicotte-
ro «super a il mto penstero 
e andato a quelle povere po-
polazlont. gib cariche dl ml-
seria e di dolori, costrette a 
vlvere in condizioni disastro-
se. Avra per caso sfiorato la 
mente del ministro I'idea che 
con il costo di uno solo di 
questl mastodontlci elicotteri 
per uso militare si potrebbe
ro costruire molte case per 
fit alluvionati calabresi, per 

terremotati del Bellce e per 
quelli delle Marche? 

Ma forse, preso dall'euforia 
della cerlmonia, Von. Tanassl 
non cl ha pensato. 

ORFEO MASSARENTI 
(Ancona) 

Perche non e uscito 
quel titolo 
pronto da vent'aimi 
Caro direttore, 

ho vlsto su lTJnita la ripro-
duzione della prima pagtna 
de ltTnita, pubblicata nel 
Nord, con il titolo sulla mor-
te di Mussolini. A Roma la 
notizia giunse improwlsa, 
quando era stato dedso di 
non pubblicare i giornali quel 
giorno, per risparmio dl car
ta. Non e'era tempo per riu-
nire tutti i tipograft, e Mi-
chele, Vautlsta de lTJnita, ex 
tipografo, si mise al bancone 
a comporre a mano il titolo 
che Ruggero Galileo ed io 
concordammo in fretta, men
tre cercavamo di far uscire 
il giornale con scarslssimi 
mezzi. 
' Felice Platone era in quel 
giorni ricoverato in clinica. 
Ci recammo a portargli il 
giornale stampato ed egli, pur 
soddlsfatto per la notizia, non 
ci nascose il suo disappunto 
per la sorte che lo aveva co-
stretto a stare a letto. it Sono 
vent'anni — ci dtsse, alzando 
le sopraccigtia e spalancando 
gli occhl, come faceva sem
pre quando raccontava face-
zie — sono vent'anni che ho 
il titolo pronto... E aarebbe 
andato benissimo per I'edizio-
ne romana. Pensate: «Musso
lini e morto ammazzato!"». 

Cordlalmente. 
MARCO VAIS 

(Roma) 

II grave disagio 
dei finanzieri 
per i numerosi 
trasferimenti 
Cara Unite, 

tempo fa nella rubrica * Let
tere aUTJnita» e stato pubblU 
cato uno scritto firmato da 
*un gruppo di appuntati del
ta Guardia di Finanza*, che 
giustamente si lamentavano 
per t frequenti e ingiustificati 
trasferimenti, accompagnato 
da un mio commento e dalla 
notizia che avevamo presenta
to un'interrogazione al mini
stro delle Ftnanze, del cul est-
to avremmo dato notizia sul 
giornale. 

Ora la risposta e arrivata, 
generica come era prevedibi-
le. Penso comunque die sia 
opportuno pubblicarla. Ecco 
cosa dice il ministro: « I tra
sferimenti per lunga perma-
nenza di sede dei miUtari del
la Guardia di Finanza vengono 
disposti, oltre che per prowe-
dere alia perequazione della 
forza effettiva rispetto a quel
la organica dei vari repartL 
anche per assicurare, per mo-
tivi dl equita, rawlcendamen-
to del personale presso le nu-
merosissime sedi disagiate 
della frontiera, del litorale, 
delle isole e di alcunl reparti 
interni. Peraltro la necessita 
di awicendare i militari del 
Corpo dopo almeno 10 anni di 
permanenza e insita nella na
tura stessa dei compiti che ad 
esso sono demandatl. La par
ticolare delicatezza del servi
zio impone di evitare una ter-
ritorializzazlone che comporta 
l'inevitabile accumulo dl rap-
porti di conoscenza e di ami-
dzia, suscettibill di ostacola* 
re o, quanto meno, di atte-
nuare il fervore operativo de
gli interessati. D'altronde, nel-
l'esercizio delle proprie facol-
ta discrezionali, rAmministra-
zlone si e responsabflmente 
autolimitata prevedendo ecce-
ziom per gli scrivani, per nu
merose categorie di specialist! 
e, proprio in considerazione 
delle particolari esigenze e be-
nemerenze dei piii anziani, per 
il personale che si trovi a me
no di cinque anni dal conge-
do. In ognl caso vengono te-
nute nella massima considera
zione le situazioni personali e 
di famiglia al fine di evitare o 
limitare al massuno disagi al 
personale ». 

Una risposta molto generi
ca, come dicevo, Comunque I 
militari interessati, qualora 
fossero tnsoddisfattt del modo 
come I Comandi applicano in 
pratica le direttive, o avesse-
ro comunque altre cose da di
re svU'argomento, potranno 
nuovamente scrivere a lTJnite 
o al gruppo comunista alia 
Camera dei deputati. 

Salutl fraterni. 

ERALDO GASTONE 
(Deputato del PCI) 

«I1 commissario 
spione espulse da 
Trieste mia moglie 
e le mie due f iglie » 
Caro direttore, . „,<, ,' 

lTJnita dell'8 marzo nel fa
re la biografla dell'ex commis
sario di polizia, Walter Bene-
forti, arrestato per lo scanda-
lo delle intercettazlonl telefo-

, niche, e incorso, a mio awl-
so, in un errore formale che 
credo sia bene rettiflcare. Ad 
un certo punto l'Unita scrive: 
a La carriera di Beneforti ini-
zia nel '47 in Venezia Giulia do
ve allora la polizia era autono-
ma» (mia sottolineatura). Altro 
che *antonoma»! Si chiamava 
allora tt Polizia civile del Terri
torio libero di Trieste » ed era 
completamente al servizio del 
Governo militare Alleato, doe 
serva degli anglo - americani. 
Basti domandare ai triesiini. 
agli antifascist, agli operai 
del cantieri quanta autonomla 
aveva la polizia nel dlsperde-
re tutte la manifestazioni, a 
manganellate e anche a rivol-
tellate! 

Io fut espulso dagli Stati 
Uniti nel 1951 durante 11 pe-
riodo famtgerato del ttmao-
cartismo» per a attivita sov-
versive J> e vennl a Trieste con 
la mia famiglia. Fu proprio U 
Beneforti, allora facente par
te della nsquadra politica», 
che esegui I'infame ordine e-
manato dal generale Winter-
ton del GMA di espellere da 
Trieste mia moglie e le mis 
due flglie perche cittadine a-
mericune e perche «colpevo-
li» di avermi seguito a Trie
ste anon per doverl familiari 
bensi per le loro convinzioni 
politiche ». 

Ancora prima di venire m 
Trieste, il Beneforti era lega
to alia polizia militare am%-
ricana a Flume. Quando Fiu-
me e passata alia Repubblica 
jugoslava, egli venne a Trie
ste. Se non erro, anni orsono 
l'Unita dovette occuparsi di 
questo spione di carriera du
rante le indagini sull'afjare del 
SIFAR. Non era risultato es
sere ancora al servizio degli 
americani? Un poliziotto che 
serve due bandierel Non mi 
sorprenderebbe affatto se ve-
nisse scoperto che il nostro 
uomo abbla intercettato tale-
fonate per conto della CIA. 

ANTONIO CATTONAB 
(Trieste) 

Un bel film, ma 
con molte riserve 
Caro direttore,' 

effettivamente « Ultimo tan
go a Parigia e, a un di pres
so, un « bel» plm. Le prote-
ste dei tcmoralisti* non han
no raglone dt esistere perche 
la storia che it film raccon-
ta e rivestita di immaginl di 
grande suggestivita artlsttca. 
Gli attaccht che il film ha 
subito da parte dei tbenpen-
santi » sono il frutto delle so-
lite crisi isteriche a cui van-
no soggetti e sessuofobi fru-
strati che. di solito, sono una 
altra faccia dei pornografl che 
si dilettano alle scene ardite 
(che in K Ultimo tango a Pa-
rigi* sono, in fondo, anche 
assai poco erotiche) e maga-
ri si annolano a dover se-
guire il fllo drammatico del
ta vicenda abituati come so
no alia esuspencea dei film 
gialli o awenturosi o di la-
crimoso senttmentalismo. 

Comunque su * Ultimo tan
go a Parigia si devono fare 
molte riserve sul piano del 
contenuto. Non importa che 
il film sappia rendere cosl be
ne la tragedia di un uomo e-
straniato da se stesso; biso-
gna chiederci se la posizione 
di condanna che lo stesso film 
(lo stesso regista) prende nei 
riguardi dei protagonistt (in 
particolare dell'uoma) sorti-
sea Vefjetto voluto o piutto-
sto, per I'oggettivo decadenti-
smo di cut sono intrise mol
te scene, non ingeneri equi-
voci negli spettatori finendo 
per far loro credere che il 
film vuol dire che * questa e 
la vita* e come tale va ac-
cettata. Ci dobbiamo arrende-
re al fatalismo di «Ultimo 
tango a Parigi a? Dobbiamo ri-
piegarci sulla sua morale fu-
nebre e amara. E non e'e un 
po' di complicity del regista 
coi suoi personaggi? E' vero 
che non vi si pub mwisare 
compiacimento, ma non e'e 
nell'autore una qual certa la-
tente «nostalgia» per quel 
mondo di morooso disfaci-
mento? 

Eros e Thanatos. Amore » 
morte. L'artista e libero dt 
scegliere i suoi temi, perd Io 
spettatore e libero di rifluta-
re certi assuntL II protago-
nista non ha ideali, e un uo
mo tetro, egoista, prepotente, 
sadico, che annette al sesso, 
nella sua unica esplicazione 
materiale, la sola possibility 
dl comunicazione (che poi e 
incomunicabilita). Ma il sesso 
come veicolo di comunicazio
ne pub avere importanza so
lo se anche la categoria spi-
rituale e interessata (sennb 
e un basso surrogato anche 
se forse — in un cltma di 
pessimismo esistenziale —pub 
essere meglio che niente). 
Certo si tratta della tragedia 
di un uomo profonaamente in-
felice, un nevrotico verso cui 
anche la societa ha le sue col-
pe, un essere teso dolorosa-
mente aUa morte come uniem 
soluzione al * male di vivere ». 
Ma proprio qui e il difetto, 
perche Vunica soluzione delta 
vita e la vita. 

Insomma a Ultimo tango a 
Parigia dica pure quello ch* 
vuole. Ma e'e dell'altro. Que
sto non vogllamo rmi raccon-
tarlo? 

GIOVANNI AMATI 
(Viareggio - Luce*) 

Dai Paesi socialist! 
Enfko TOTH, Flat* Bucaa-

resti 2, ap. 97 — Oradea — 
Romania (ha 22 arm!, vorreb-
be corrispondere con g lowd 
e ragazze dell* su* eta, in 
francese o inglese). 

Agnes SOMORJAI. DoktOT 
Sandor Utca 27 fszt. 5 — 1158 
Budapest XV — Ungheria 
(studentessa di 16 anni. cor-
risponderebbe in inglese o un-
gherese, f* collezione di car-
toline illustrate). 


