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Positiva iniziativa della Regione 

CENTOCINQUANTA COMITATI 
SANITARI Dl ZONA 

SPERIMENTATI IN LOMBARDIA 
La legge regionale che ha provocato un'aspra reazione da parte del 
governo - Un convegno del PCI, la cul azione h stata determinante per 
I'elaborazione e I'approvazione del prowedimento - II valore ed i limit! 
deli'iniziativa - Le relazioni, il dibattito e le conclusion! di Di Giulio 

Due pistole che valgono un missile 
Slamo a Londra, nella ceteberrlma casa 

dl aste Sotheby. II cimello che viene 
offerto all'incanto (e che un Implegato sta 
moslrando al pubbllco) e veramente ecce-
zlonale: si tratta dl due pistole montate 
In argento, finemenle cesellate, apparte-
nute a Simon Bolivar, II famoso < llber-

tadors latlno-amerlcano. Lo splendldo palo 
dl pistole e stato acqulstato, per la clfra 
dl 22.000 sterllne (poco plu di trenta ml-
lloni dl lire) da un mtllonarlo americano, 
William Renwlck, che posslede a Boston 
una delle magglori collezioni private dl 
arml antlche del mondo. In pratica, le 

due pistole dl Bolivar costano oggi come 
un missile di media glttata, anche se la 
loro portata (funzionano ancora perfetta-
mente, se opportunamente carlcate) e 
certo meno terrificante. Le due pistole 
che si vedono nella foto sono di fabbrt-
cazlone francese. 

Concluso a Livorno il convegno sui trasporti e la politico marinara 

Creare un sistema integrate 
f ra i porti e la rete viaria 

Le conclusion del compagno Giachini — Fermo pronunciamento contro la privatizzazione degli 
scali marittimi — II ruolo primario delle regioni — Sviluppo dei traffic! e politica di riforme 

Dal nostro inviato 
LIVORNO, 19 

Nel dopoguerra, e soprattut-
to negli ultimi died anni, e 
stata portata avanti in Ita
lia una politica portuale e 
marittima disastrosa, carat-
terizzata da interventi par-
ziali, frammentari, improvvi-
sati e clientelari, senza colle-
gamenti programmati col ter-
ritorio e con le crescenti esi-
genze del traffico, senza una 
visione globale dello svilup
po delle attivita marinare e 
degli scambi commercial!. Si 
e cosl giunti ad una situa-
zione drammatica, che richie-
de ora un piano di interven
ti e di finanziamenti pubbll-
cl adeguato, che deve porre 
fine al processo di privatiz
zazione dei porti (attuati con 
le cosiddette «autonomie fun-
zionali») e deve collegarsi 
strettamente a un program-
ma di ammodernamento del-
la flotta nazionale e dei can-
tieri navali, nonche alia ne-
cessaria ristrutturazione della 
rete viaria e, in parecchi casi, 
delle stesse Ferrovie dello 
Stato. 

A queste conclusion! e giun-
to il convegno sul «traspor-
to merci su strada nel qua
dra di una nuova politica 
portuale», svoltosi sabato e 
domenica scorsi a Livorno 
per iniziativa della Federazio-
ne italiana trasportatori ar-
tigiani (FITA), aderente alia 
Confederazione nazionale del-
l'artigianato (CNA). 

II convegno, apertosi con 
una documentata relazione 
del segretario della FITA, Pri-
mo Feliziani, e conclusosi con 
un discorso del segretario 
della CNA, on. Nelusco Gia
chini, ha dato luogo a un di. 
battito assai ampio e artico-
lato, con apporti di speciali-
Eti come l'ing. Lombardo, del 
Consorzio autonomo del porto 
di Genova, di uomini politici 
come il compagno senatore 
Cavalli intervenuto a nome 
dei parlamentari comunisti, di 
operatori portuali (dirigenti 
di compajmie) ed esponenti 
sindacali, di numerosi auto-
trasportatori. E* stalo cosl 
possibile tracciare un com-
plesso e completo quadro 

dei guasti verificatisi nel. set-
tore a causa di una politi
ca che ha Iasciato troppo 
spesso campo hbero ad in
terventi meramente speculati-
vi (basti pensare, in propo-
sito, alia fittissima trama del
le intermediazioni parassita-
rie e al diffondersi della pra
tica del «bagarinaggio» — 
attuato sulla pelle dei traspor
tatori — in quasi tutti gli 
scab marittimi italiani). ET 
stato possibile, inoltre, met-
tere in luce come di fronte 
al fatto che il 90 per cento 
delle esportazioni e il 60 per 
cento delle importation: av-
viene per via mare, la presen-
za della nostra flotta, dal 1958 
ad oggi, e piu che dimezza-
ta anziche aumentare, men-
tre i cantieri navali, a par-
tecipazione statale, hanno ri-
dotto drasticamente i loro 
programmi produttivL F sta
to altresl possibile rilevare 
come la tendenza alia priva
tizzazione di una parte ormai 
molto cospicua degli impian-
ti e delle attrezzature por
tuali e la mancanza di un 
< sistema portuale » nazionale 
hanno introdotto fra le citta 
marinare elementi di con-
correnza e di scontro costo-
sissimi e pericolosi. 

II dibattito. tuttavia, non si 
e limitato a denunciare la 
grave realta del settore pre-
eo in esame. II compagno Gia
chini, ad esempio. approfon-
dendo rosservazione gia avan-
zata dal relatore e da altri 
Interventi circa le scelte sba-
gliate e irrazionali attuate 
in questo campo per soddi-
sfare esigenzc momentanee e 

Ser sostenere posizioni dl ren-
ita e di parassitlsmo, ha sot-

tollneato come questa «Ii-
twa» abbia una origine assai 

t; una origine storica, 

che si ricollega alle scelte di 
fondo operate dal grandi 
gruppi capitalistic! e finanzia-
ri italiani al momento di con-
cepire il loro disegno dl in-
serimento e di Integrazione 
nello sviluppo gia avviato del 
capitalismo europeo, sacrifi-
cando a questo disegno stra
teg ic a lungo respiro tutto 
il resto del Paese. «Sl trat
ta — ha detto Giachini — 
delle stesse scelte che hanno 
portato, come conseguenza di-
retta, all'abbandono del Mez-
zogiorno e alia sua emargi-
nazione come serbatoio di 
mano d'opera a basso costo 
e come mercato dl consu-
mo di merci prodotte al-
trove ». 

Proponendo una ristruttu
razione dell'intero settore, 
con la creazione di un «si
stema nazionale dei porti» 
articolato regionalmente e ge-
stito democraticamente, il 
convegno, in definitiva, non 
ha fatto altro che indicare 
la necessita di una inversio-
ne di tendenza e di un inse-
rimento della politica maritti
ma e portuale — in stretto 

e indissolubile collegamento 
con 1 bacini d! traffico in
tern! e internazionali — in 
una politica programmata e 
profondamente rinnovatrice. 
Una politica di riforma, dun-
que —, come e stato sottoli-
neato — anche e prima di 
tutto in questo campo spe-
cifico, decisivo per lo svilup
po economico e sociale del 
Paese, da realizzare attraver-
so l'intervento dello Stato e 
soprattutto attraverso le re-
gioni, salvaguardando in par-
ticolare il carattere pubbllco 
di un servizio essenziale e 
primario qual e quello.S-d»l>i 
portL ^ - _„ ._^ 

E* importance/a nostrcPiSa-*7 

rere, che questa impostazio-
ne democratica della politica' 
marittima-cantierlstica e dei 
trasporti a terra (per stra
da e ferrovia) sia stata pie-
namente condivisa da tutti i 
numerosi intervenuti (per la 
esattezza 28), anche quando 
hanno posto l'accento, come 
hanno fatto divers! autotra-
sportatori, sui problemi del 
collegamento dei porti col si
stema viario e sulla necessi

ta di portare fino In fondo 
la battaglia contro la specu-
lazione, contro la intermedia-
zione parassitaria di certi co-
siddetti spedizionieri e contro 
11 racket del « bagarinaggio ». 

Naturalmente non e possibi
le riferire qui le diverse sfu-
mature dell'ampia discussio-
ne, che pure meriterebbe di 
essere conosciuta soprattutto 
per la efficacia con cui le 
distorsioni dei servizi portua
li e la conseguente crlsl del 
trasporti sono state denuncia-
te da quegli «uomini di le-
gno duro» che sono gli auto-

RTtgriiarno, tuttavia, di po-
^t^^V^Wi^aeii^^affermando 

che 11 convegno promosso dal-
la FTTA-CNA non ha avuto, 
in alcun modo, una impron-
ta settoriale e particolaristi-
ca, ma si e inquadrato a pie-
no titolo nel grande dibattito 
e nella forte battaglia politi
ca in corso per la ripresa 
economica e per uno svilup
po equilibrato di tutto 11 
Paese. 

Sirio Sebastianelli 

Per la crisi monetaria e per I'lVA 

Gravi difficolta per le mille 
aziende orafe di Valenza Po 
L'attivita nei laboratori h ridotta - Strutture produttive e commerciali 
invecchiate - Come contrastare la disoccupazione - A colloquio con il sin-
daco Lenti e con il responsabile della commissione ceti medi del PCI 

Dal nostro inviato 
VALENZA PO, 19 

Valenza vive dell'oro, e l'oro 
e «impazzito». Per le oltre 
mille aziende orafe della citta, 
in gran maggioranza di di-
mensione artigianale, le diffi
colta sono gravi. I guai vengo-
no dalla crisi monetaria e 
dall'IVA. 

A causa dell'IVA e degli alti 
e bassi del prezzo dell'oro, 
l'attivita nei laboratori e ri
dotta, in gennaio e febbraio 
si e lavorato piu che altro 
utilizzando le scorte e le a pol-
veri» di recupero. L'incertez-
za, come e owio, crea preoc-
cupazione. ansia. E c'e chi 
tende a drammatizzare. Lui-
gi Illario, presidente dell'asso-
ciazione orafa e proprietario 
della maggiore azienda valen-
zana del settore, rilascia di-
chiarazioni nelle quali insiste 
sulle difficolta e anticipa che 
«se la situazione non miglio-
rera, potranno essercl dei li-
cenziamenti P. 

Sono giustificati quest! ac-
centi da «ultima spiaggian? 
Al!e cupe del pessimismo e 
della rassegnazione, il com
pagno Luciano Lenti, sindaco 
di Valenza Po. contrappone 
una ragionata fiducla. E' ve-
ro. dice, che l'aumento ecce-
zionale dell'oro si innesta su-
gli effetti gia negativi della 
introduzione dell'IVA, e vero 
che gli orafi non possono la-
vorare perche gli e impossi-
bile formare I prezzi del pro-
dotto finito: «E' anche vero 
pert — aggiunge — che la si
tuazione generale del mercato 
interno e intemazionale del-
l'oreficeria non ha mutato ! 
suoi caratteri dl fondo. SI do-
vrebbe dire, anzi, che, come 
sempre accade nel moment! di 
sfiducla verso la carta mone-
ta, c'e la tendenza a rivolger-
si all'oro lavorato come bene 
stabile. Allora il dovere degli 
artigiani orafi e dei produttori 
6 di non lasciarsi prendere 
dallo scoramento, facile In 
questo momento, e quindi an-

dare alia decisione dl chiude-
re bottega in attesa di tempi 
migliori: una scelta di questo 
tipo farebbe immediatamente 
cadere tutto il costo delle dif
ficolta sugli operai orafi, i 
quali, essendo dipendenti di 
artigiani, non fruirebbero nep-
pure della cassa integrazione ». 

«Ci sono gi aalcuni sintomi 
allarmanti. Parecchi operai o-
rafi hanno fatto domanda di 
assunzione in ferrovia, altri 
hanno cercato lavoro alia Mi-
chelin di Alessandria, all'ospe-
dale come infermieri. in muni-
cipio come spazzini. Dice Len
ti: «Cosl si disperde il patri-
monio principale dell'orefice-
ria, che sono appunto le mae-
stranze speciallzzate. In una 
situazione come questa non si 
pud recedere dalle responsabi-
lita che sono proprie dell'im-
prenditore, anche se artigiano. 
Anche perchfi farlo significhe-
rebbe il danno dell'imprendi-
tore stesso. Come sindaco di 
una citta che ha neH'oreficeria 
la sua attivita fondamentale, 
non posso non fare questo ap-
pello che e anche un modo di 
contrastare 1'eventualita di 
una disoccupazione orafa che 
sarebbe crisi reale dell'econo-
mla valenzana. E" il momen
to di tener duro perche ce ne 
sono le condizionl e perche 
esistono le prospettive. Certo. 
una volta superata la bufera 
monetaria non ci si trovera 
con tutti I problemi risolti. Le 
strutture produttive e com
merciali, I rapport! intern! fra 
i vari fattori dell'oreficeria 
sono ormai invecchiati e sono 
portatori di crisi. BLsognera 
riaffrontare il mercato in mo
do nuovos. 

Come? Per trovare la rispo-
sta blsogna osservare le strut
ture attuali. I mall, le inade-
guatezze saltano subito all'oc-
chio. C'e una grande dlspersio-
ne di forze, ogni azienda — 
per quanto modeste possano 
essere le sue dimenslonl — 
deve affrontare da sola 1 pro
blem! di rlcerca e dl studio dl 
nuovl modeUl, compera raae-

chine costose che utilizzera 
solo in parte o rinuncia a cer-
te lavorazioni, acquista le pie-
tre preziose in quantitativi 
piccolissimi e quindi ai prez
zi piu alti. Sono solo esempi. 
Pol le question! non risolte 
del rapporto col mercato. I 
commercianti in proprio, i co-
siddetti « viaggiatori» che ac-
quistano dalle aziende e ven-
dono direttamente, hanno avu
to una funzione o traente » ne
gli anni passati, consentendo 
una larga diffusione del pro-
dotto orafo. Oggi costituiscono 
un'intercapedine obiettlvamen-
te parassitaria che non contri-
buisce in alcun modo a risol-
vere i problemi della produ-
zione. La «congiuntura», in-
somma, sta rivelando tutti i 
nodi che inceppano il cammi-
no del comparto orafo. 

*Le prospettive ci sono — 
afferma Giovanni Bosco. re
sponsabile della commissione 
ceti medi del PCI a Valenza e 
titolare di un azienda orafa — 
ma blsogna passare da una 
fase produttiva disorganica. 
spontanea e improwisata a 
una fase guidata e program
mata nei cost!, nella tipologia 
del prodotto, nella formazione 
dei prezzi. Concretamente la 
via da scegliere e quella del-
l'unione pra produttori, sia 
agli effetti produttivi che del
la distribuzione e commercia-
lizzazione del prodotto. Con 
strutture associative sara pos
sibile affrontare conveniente-
mente tutti i problemi che si 
presentano airazienda, daH'ac-
quisizione delle materie prime 
alia distribuzione del lavoro. 
Questo non significa emargi-
nare i commercianti che flno-
ra sono in proprio, ma tra-
sformare la loro funzione, 
farli diventare una componen-
te della fase produttiva, asso-
clarli alle aziende per fonde-
re, oltre ai capital!, l'esperien-
za e la capacita produttiva 
con l'esperienza e la capacita 
commerciali*. • 

p. g. b. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

Dopo tantl e spesso discu-
tlbill o condannabill esperi-
menti in campo sanitarlo, in 
Lombardia si sta per fame 
uno completamente diverso: 
ci si appresta a provare la 
capacita di un nuovo organi-
smo dl sostenere, rafforzare, 
coordlnare la parteclpazione 
popolare, l'impegno civile e 
la capacita creatlva dei cltta-
dini nella battaglia per la « co-
struzlone» della salute. II 
nuovo organismo che sta per 
essere messo alia prova e il 
Comltato sanitarlo dl zona, 
previsto da una legge regio. 
nale, quella contrassegnata 
con il numero 37, approvata 
dal Consigllo regionale nello 
scorso autunno con il voto 
favorevole del comunisti che 
alia sua elaborazione hanno 
dato un notevole contributo, 
scorrettamente ignorato dal
la maggioranza di centro-stni-
stra. 

La legge numero 37 prevede 
l'lstltuzione del Comitati sa-
nitar! dl zona (che dovran-
no decadere quando si costi-
tulranno le Unlta Sanitarie 
Locali) ai quali fissa il com-
plto di awiare e favorire 
a la parteclpazione delle Co-
munlta locali alia preparazlo-
ne della riforma sanitaria». 
Essl devono inoltre promuo-
vere e stlmolare «con la par
teclpazione delle Comunita lo. 
call le inlzlative ed il coor-
dinamento volontario, la reci-
proca integrazione delle com-
petenze, lo sviluppo delle at
tivita degli esistenti organl-
sml sanitari anche per il 
raggiungimento degli obiettlvi 
di mediclna preventiva» fis-
sat! dalla legge. 

In sostanza. le novita di 
questa legge sono due: la par
teclpazione e la prevenzlone. 

Con questo prowedimento 
si apre uno spazio all'attivita 
dei Comuni fino ad oggi stret-
ti e mortificati nella ferrea 
e costosa stretta dei due zop-
picanti pllastri del nostro su-
perato sistema sanitarlo: le 
mutue e gli ospedali. 

Date le diverse proporzlo-
nl dei Comuni (si va da una 
metropoli come Milano a cen. 
tinaia di centri piccoll o pic
colissimi), la legge prevede 

Trla-costituzione delle zone sa-
^^tarle dando ad esse dimen-
"Sionl che consentano di avere 
servizi di base completi e un 
controllo democratico sull'at-
tivlta dei servizi. Milano sa
ra divisa in 20 zone; per al
cun! comuni con una popola-
zlone che va dagli 80 ai 100 
mila abitanti (Monza. Sesto 
San Giovanni. Cinisello Balsa-
mo) la zona coincidera con 11 
Comune; per la maggioranza 
degli altri si avra unaggrega-
zione di Comuni, secondo pro-
poste formulate dalla legge. 

Per ogni zona si avra un 
Comitate, diretta emanazione 
del Comune o dei Comuni, che 
dovranno eleggeme i membri. 
E* prevista la costituzione di 
150 Comitati sanitari di zona 

; dei quali faranno parte com-
plessivamente circa tremila 
persone. -

i I settorl nei quali dovran-
no essere operati interventi 
d! mediclna preventiva, socia
le e di educazione sanitaria 
sono cinque: l'infanzia: la 
scuola; la mediclna del lavo
ro; il settore delle malattie 
piu gravi e diffuse (da quelle 
cardiovascolari ai tumori); la 

" psichiatria e l'igiene mentale. 
1 Gli aspetti innovator! della 
• legge. le possibility che essa 
offre alle forze democratlche, 
i suoi punt! negativi, i tenta-
tivi in atto di limitame la 
portata e di mortificare, II 
ruolo dei Comitati di zona 
sono stati ampiamente discus-
si alia vigilia dell'entrata in 
vigore del prowedimento 
(che awerra nel prossimo 
mese) in un convegno regie 
nale del nostro Partite svol
tosi a Milano sabato scorso. 

H convegno. - 1 cui lavori 
sono stati presieduti dal com
pagno Elio Quercioli. della di-
rezione del PCI e segretario 
regionale per la Lombardia, 
sono stati aperti da una re
lazione del compagno Vitto-
rio Naldini. responsabile del
la commissione regionale Sa. 
nita, sul tema: a I Comitati 
sanitari di zona per la medi
clna preventiva in Lombardia 
e la lotta per la riforma sa
nitaria ». Sono seguite quat-
tro comunicazioni: «I Comi
tati sanitari di zona e la fun
zione del Comuni * (Laura 
Conti, consteliere regionale); 
« L'appIIcazione delta legge re
gionale n. 37 nel quadro del
la legislazione vigente* (Vit-
torio Carreri. consigliere co-
munale di Mantova): * Prime 
esperienze di mediclna pre
ventiva del lavoro» (Umber-
to Fazzone, della Commissio
ne Sicurezza Sociale della fe 
derazione milanese); «Espe 
rienze e prospettive di medi
clna preventiva in eta scola-
re» (Giuseppe Palumberi, as-
sessore al Comune di Corsi-
co). H dibattito e state con 
cluso da un discorso del com
pagno on. Fernando Dl Giu
lio. della dire7lone del PCI 
Al convegno rnnno parteclpa-
to centinaia di compagni di 
tutte le province lombarde 
(dirigenti di partiti. amminl-
stratori comunali e provincia. 
Ii, consiglieii regionali, mem
bri di consigli di fabbrica. 
dirigenti sindacali. medic!) ed 
hanno presenziato esponenti 
di altri partiti. fra 1 quali lo 
assessore regionale alia Sani-
ta. Vittorio RivolU. della DC. 

Sia la relazione che le 
comunicazioni e i numero
si compagni intervenuti han
no sottolineato le possibilita 
che la legge offre al movl-
mente democratico, «l'Impor-
tansa politica che acqulstano 

nel quadro della lotta gene-
rale per la riforma sanita
ria 1 comitati sanitari di zo
na, comitati che, almeno ne
gli obiettivi che si pongono 
(non certo per 1 poteri che 
hanno e per 11 quadro gene-
rale sanitarlo nel quale sono 
costrettl ad operare) antlcl-
pano la riforma» (Naldini). 
Sono stati denunciatl 1 due 
aspetti negativi della legge: 
una Insufflciente rappresenta-
tivlta delle forze politlche nei 
comitati provocate dal crite-
rlo di elezione sostenuto del
la maggioranza dl centro-slnl-
stra; l'insidia rappresentata 
da una disposlzione che sta-
bilisce dl assegnare i contri-
but! per le inlzlative di me
diclna preventiva «agll entl 
pubblici territorial! e lstltu-
zionali». Dare contrlbutl agli 
«ent! istituzionali» significa 
« assegnarli a quegli enti ver
tical! che, come l'ONMI, 1 
Consorzi antitubercolari, le 
mutue, escludono la possibili
ta di parteclpazione democra
tica » (Conti). A cl6 si ag-
giunge il grave tentativo in 
atto, precisato nel piano di 
interventi e dl rlpartizione 
dei fondi elaborate dall'asses-
sore alia Sanita di svuotare 11 
contenuto della legge fissan-
do in modo dettagliato dal-
l'alto cl6 che 1 Comitati sa
nitari di zona debbono fare e 
le modaliti di lavoro. Per cul 
nel documento e prevista la 
assegnazione di fondi per la 
diagnosi precoce dei tumori 
femminili, ma solo per quelli 
dell'utero e non per quelli 
della mammella e, in base ad 
una curiosa concezione della 
medicina sociale, si Intende 
addossare ai Comitati sanita
ri di zona, come ha rilevato 
Laura Conti. non solo la pre-
venzione ma anche la cura e 
la riabilitazione delle malat
tie piu frequent!, a piu alto 
rlschlo invalidante e letale. E 
non integrando la prevenzlo
ne con la cura bensl suddivi-
dendo «il corpo della medi
cina curativa in due tronco-
ni: alle mutue il raffreddore, 
l'lnfluenza, l'appendicite, l'ul-
cera gastroduodenale; ai Co

muni, al Comitati, ai Consor
zi, l'enfisema polmonare, la 
clrrosl epatlca, la nefrlte cro-
nlca, rinfarto, l'emorragla ce-
rebrale, il cancro». 

E' un pericolosisslmo ten
tativo di stravolgere una leg
ge positiva in senso burocra-
tico e tecnocratico. 

E' chlaro tuttavia, come ha 
rilevato nel suo discorso con
clusive il compagno Dl Giu
lio, che Teslstenza dl questa 
legge — pur con 1 suoi liml-

ti, i suoi dlfettl, 1 problemi 
che lascia irrlsolti, le mano-
vre per svuotarla del suoi 
contenut! innovatori — rap
presenta un'occasione impor-
tante per sostenere lo svilup
po dl un processo democra
tico, per dare precis! puntl dl 
riferimento. zona per zona, al
ia mobilltazlone popolare nel
la battaglia per la tutela del
la salute e la conquista del
la riforma sanitaria. Le pre-
occupazionl per queste possi
bilita, per l'eco che esse pos
sono avere in campo nazio
nale, dato il peso della Lorn 
bardia. sono state colte dal 
mlnistro della Sanita, Gaspa-
rl, che ha avuto dure espres-
sionl contro la legge 37. Sono 
possibilita, ha sottolineato Di 
Giulio, che si inseriscono nel
la gravissima crisi del no-

.stro sistema sanitarlo, sor-
passato e costoso, in una si
tuazione insostenibile, nel 
quadro del progetti antirifor-
matori del governo di centro 
destra. Si tratta, anche utiliz
zando la legge della Regione 
Lombardia, di offrire a quan-
ti vogllono camblare questa 
situazione una precisa alter 
nativa. Naturalmente l'ele-
mento decisivo nella lotta po 
litica per un'applicazione a-

•vanzata della legge e rappre-
sentato dalla mobilitazione del 
le forze democratlche. In pri 
mo luogo dal nostro Partite. 
Una mobilitazione e un Im-
pegno che saranno declsivi 
anche per imporre un con-
fronto sul progetto di rifor
ma sanitaria che il PCI pre
senters tra breve. 

Ennio Elena 

La Conferenza provinciate di Cagliari 
^ . . / • - . ,i 

La lotta del PCI 
per ottenere leggi 

positive sulla scuola 
La drammatica situazione in Sardegna - La linea re-
pressiva del centrodestra e i casi « esemplari» di 
Monastir e Armungia - Concrete proposte unitarie 
II governo — ha detto il compagno Giorgio Napo-
litano — non si illuda: nessuno dei suoi progetti 
potra passare in Parlamento cosi com'e preparato 

Dalla nostra redazione 
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I problemi della riforma del
la scuola vanno affrontati te-
nendo conto della dimensione 
sociale entro cui - la scuola 
opera, della complessa proble-
matica socio-culturale che cre-
sce intorno al momento sco-
lastico. Ma quali sono gli 
obiettivi immediati a cui la 
lotta deve tendere, in modo 
particolare in Sardegna, per 
ottenere una scuola realmente 
democratica? 

Questo e 11 tema dl fondo 
che ha caratterizzato il dibat
tito della conferenza provin-
ciale sulla riforma della scuo
la, che si e svolta oggi a Ca
gliari, nella sala del cinema 
«Adriani» gremita di oltre 
600 insegnanti, studentl, lavo-
ratori, amministratorl comu
nali, parlamentari nazionali e 
regional! comunisti. Erano 
presenti anche folte delegazio-
ni delle province di Sassari 
e Nuoro. Aperti da un bre
ve salute del segretario della 
Federazione di Cagliari, com
pagno Licio Atzeni, i lavori 
sono continuati per la Inte-
ra giornata alia presenza del 
compagno Giorgio Napolitano, 
della direzione del partite, e 
del segretario regionale del 
PCI. compagno Mario BirardL 

La relazione introduttiva e 
stata svolta dal compagno 
prof. Eugenio Orru, responsa
bile della commissione scuo
la e culture della Federazio
ne dl Cagliari. H relatore ha 
posto in evidenza come la 
battaglia per la scuola e per 
la culture costituiscano un 
problema centrale per lo svi
luppo del paese. La scuola 
capitalistica e entrata in cri
si con le lotte sociali che si 
sono sviluppate in quest! ul
timi anni Cosi la scuola piu 
arretrata tra quelle del pae-
si del MEC e venuta accen-
tuando i suoi caratteri conser-
vatori e reazionari, con il 40 
per cento di evasion!'dall'ob-
bligo scolastico. una enorme 
casistica di disadattamento, la 
creazione di masse enormi di 
disoccupati intellettuali e la 
sempre maggiore espulsione 
dei figli degli operai e dei 
contadini. Questo tipo di scuo
la si inquadra completamen
te con la politica di restau-
razione del governo Andreot-
ti-Malagodl. Mai si era vista 
tanta pollzla nelle scuole co
me oggi, ne una cosl intensa 
ondata repressive In Sarde
gna simil! episodi sono stati 
vissuti anche di recente, come 
testimonlano i casi di Mona
stir e Armungia, in cul 1 ca-

rabinleri sono entrati nelle au 
le. Da tale situazione deriva 
per il movimento democratico 
la necessita di rafforzare il 
proprio impegno di lotta per 
rompere questa politica scola-
stica e culturale, spezzare II 
clientelismo e il sottogoverno. 
modificare la direzione clas 
sista e capitalistica imposta 
dal governo attuale. Obietti
vi centrali sono In Sardegna: 
la integrale attuazione della 
legge regionale sul diritto al
io studio, disattesa da oltre 
un anno dalla giunta dominate 
dalla DC; la impostazione di 
una nuova politica di istruzio-
ne e qualificazione professio-
nale che eliminl la miriade di 
enti esistenti nel settore; una 
nuova politica per Tuniversi-
ta; una politica culturale che 
tagli la a fungaia » di false as-
sociazioni che succhlano de-
naro pubbllco e non fanno cul-
tura; una politica, infine capa-
ce di favorire l'associazioni-
smo democratico. 

Sulla relazione introduttiva 
si sono avuti una trentina di 
interventi 

c II governo Andreotti — ha 
sottolineato il compagno Gior
gio Napolitano nel discorso 
conclusive — tende chiara-
mente a colpire i diritti de
mocratic! degli student! e de
gli insegnanti, a frenare lo 
sviluppo della democrazia nel
la scuola e ogni sforzo rivol 
to a superare la scissione tra 
scuola e societa, a far tornare 
indietro o a svilire il proces
so di trasformazione della 
scuola e dell'universita in 
scuola e universita di massa. 
a eludere esigenze di riforme 
ormai mature e improroga 
bili. 

« Questo e il senso dei prov-
vedimenti che il consigllo dei 
ministri ha varate o si appre
sta a varare. Ma cosl non si 
pud che aggravare la cris; 
drammatica della scuola e 
della universita. D'altra par
te il governo Andreotti non 
pud farsl illusion!: nessuno dei 
progetti da esso predisposti, 
potra passare in Parlamento 
cosl- com'e. 

« La battaglia sara aspra _ 
ha concluso il compagno Na
politano — e il peso delle for
ze di sinistra e tale che se 
vi corrispondera, come ci au-
guriamo, un impegno adegua
to, sara possibile modificare 
anche radical mente le impo-
stazionl govemative e strappa-
re ne! prossimi mesl leggi po
sitive per la scuola e l'unl-
versita ». 

Giuseppe Podda 

Lettere 
all' Unita 

«I1 diritto alia 
salute in caser-
ma non esiste» 
Caro dlrettore, 

ormai da tempo dalle ca-
serme italiana ai levano da 
parte dei soldati denunce e 
protesto per il trattamento di-
sumano cui si e sottoposti. 
Non e azzardato affermare 
che ogni giorno c'e la corsa 
alia difesa della propria sa
lute. Ogni minimo malessere 
diventa per nol ossessionante 
perche pub rappresentare Vi-
nizio di un processo morboso 
di natura piu grave. Infatti, se 
non si ha la febbre alta non 
si viene ricoverati nell'infer-
merla della caserma. Di notte, 
nelle camerate c'e gente che 
tossisce, rantola e si lamenta 
da far paura. La mattina, pot, 
per chi ha 11 coraggio di ttmar-
care visitas, c'e la farsa del 
medico che non vlstta mat e 
che senza nemmeno guardartl 
in faccia o ti caccta via o 
ti da la sollta pillola che va 
bene per tutto. Il riposo in 
branda per malattia e un so-
gno. Al massimo, chi sta mol
to male viene esentato dalle 
marce e messo a tare le pu-
lisle. 

Insomma. il diritto alia sa 
lute qui non esiste. Ma pas 
siamo ad un altro argomento. 
quello delle punizloni. II loro 
carattere brutale sta sia nel 
fatto che esse sono commina-
te nella plu assoluta discre-
zionalita (il punito non pub 
difendersi prima di aver su-
b\to la punisione), sia nella 
vera e propria repressione fl-
sica. Chi viene condannato ad 
andare in prigione (pur non 
essendo, sia beninteso, ne la-
dro. ne assassino, ne un de 
Unquente comune), viene infi-
lato in una camera molto pic-
cola, fredda, dove la notte si 
gela, con un tavolaccio umi 
do; f) si sta tutto il giorno 
senza poter leggere, scrivere 
o fumare. Naturalmente, chi 
esce di R diventa una larva 
paurosa e ossequiente, dispo-
sta a compiere su ordinazio 
ne qualslasi mascalzonata. 

Abbiamo voluto inviare que 
ste note per far sapere che 
nelle caserme la Costituzione 
non e ancora entrata, eppure 
ve ne sarebbe tanto bisogno. 
Sarebbe opportuno che com-
missioni parlamentari potes 
sero visitare piu di frequen-
te questi luoghi. senza preav 
viso, in modo da controllare 
rigorosamente come sono 
trattati i giovani, t quali so
no — non dimentichiamolo — 
cittadinl di una libera Repub 
blica. 

LETTERA FIRMATA 
(Trapanl) 

P.S. - Fino a pochi glorni 
fa si vendeva liberamente al
io spacclo della caserma del 
CAR il fogliaccio fascista Se-
colo dltalia; solo dopo molte 
proteste il comandante lo ha 
fatto sparire dicendo che si 
era trattato — pensate un po' 
— di aun erroren. 

Ai soci di coopera
tive edilizie che 
chiedono indica-
zioni per avere 
la casa 
Caro dlrettore, 

molti lettori, soci di coope
rative edilizie, chiedono indi 
cazioni sul modo di realizzare 
la comune aspirazione alia ca
sa. Essi vogliono sapere in 
particolare se e come il Co
mune e tenulo a cedere I'area 
fabbricabite, se esistono possi
bilita di finanziamento e a 
quali condizionl per le coo
perative edilizie, e se la GE-
SCAL e ta Regione possono 
fare qualcosa in proposito. 

Dobbiamo anzitutto premet-
tere che gli stanziamenti det 
prowedimenti di legge finora 
adottati in materia di finan
ziamento delle costruzioni di 
editizia economica e popolare, 
sono stati quasi totalmente u-
tilizzati o impegnati, per cul 
esistono ora possibilita di fl-
nanziamenti soltanto con la 
legge n. 865 del 22 ottobre 
1971, meglio conosciuta come 
a legge per la casa». la cut 
attuazione incontra tuttavia 
non poche difficolta, soprattut
to da parte del governo, che 
intende, anzi, modificarla in 
peggio. Precisiamo, comunque, 
che e possibile avere aree fab-
bricabUi dai Comuni, purche 
questi abblano adottato il pia
no di zona previsto dalla leg
ge 18 aprile 1962, n. 167, mo-
dificata sostanzialmente dalla 
predetta legge n. 865. 

Le cooperative ciUlizie han 
no inoltre ta possibilita di ac-
cedere alle varie forme dl fi
nanziamento previste dalla 
legge per la casa, che qui 
brevemente indichiamo: 

1) Partecipazione alia realiz-
zazione dei programmi previ-
sti dall'art. 55, lettera c) che 
prevede appunto il finanzia
mento di cooperative tra la-
voratori dipendenti, le quali 
concorrono alia costruzione 
degli alloggi con Vapporto del-
I'area. I bandi relativi vengo-
no emanati dalle Regioni at
traverso gli Istituti autonomi 
case popolart 

2) UtUizzazione dei contrt-
buti previsli datl'arL 68, let
tera o), con le modalita e i 
criteri stabiliti dalla legge 2 
luglio 1949 n. 408, e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Le richleste di contributo de
vono essere tndirizzate al pre-
sidente della Giunta regiona
le, trasmettendone copia per 
conoscenza al provveditore 
alle OO.PP. e al ministero La
vori Pubblici (Direzione gene-
rale per Vedilizia statale e 
sowenzionata). 

3) Vtilizzazione del contn 
buti previstl dall'art. 72, con-
cessi nella misura occorrente 
affinche le relative operazioni 
di credito agevolato non com 
portino per i mutuatari onen 
superiori at 3 per cento an 
nuo. La condizione, tuttavia. 
per ottenere i predetti finan 
ziamenli e costituita dalla con 
cessione in superflcie (diritto 
di superflcie e non assegna 
zione in proprieta) delle aree 
comprese nei piani di zona 
dell'edilizia economica e po 
polare. 

Infine. occorre precisare che 
la GESCAL dovra cessare ogni 

attivita con il 31 dicembre 
1973. Le relative competenze in 
materia di impostazione, ese-
cuzione e controllo dei pro
grammi dl costruzione degli 
alloggi sono state demandate 
dalla tt legge per la casa » al 
Comitato per Vedilizia rest-
denzlale e alle Regioni. Que
ste vengono ad assumere. ai 
fini dell'attuazione della stes-
sa tt legge per la casa » un ruo
lo molto importante soprat
tutto in materia di procedi-
menti di esproprio delle aree 
fabbricabill e di definlzione 
del programmi di localizza-
zione degli alloggi. 

ROBERTO PANOSETTI 
dell'Associazlone nazionale 
cooperative di abitazione 

(Roma) 

«Noi carabinieri 
siamo liberi citta-
dini e non schiavi» 
Signor direttore, 

siamo un gruppo di carabi
nieri simpatizzanti del PCI 9, 
quando ne abbiamo la possi
bilita, leggiamo anche il suo 
giornale (purtroppo i nostri 
superiori ci vietano nel mo
do piu assoluto di comprare 
l'Unita, e quindi ci e difficile 
seguirla tutti i giorni). 

Not le saremmo grati se vo-
lesse pubblicare questa nostra 
lettera (senza perb mettere i 
nostri nomi e la localita per-
chi altrimenti ci sarebbero 
delle ritorsioni nei nostri ri-
guardi). II motivo della lette
ra riguarda il famoso servi
zio di piantone alia caserma, 
che dura 24 ore continuate, 
con una sosta di solo un'ora 
a mezzogiorno per la cotazio-
ne. Ma le sembra una cosa 
giusta, nell'anno 1973? Siamo 
italiani liberi anche noi, e 
non schiavi! Da rilevare an
che che nulla ci viene conces-
so per questo lavoro straordl-
nario. La Democrazia cristia-
na tenta di comprarci solo in 
occasione delle elezioni, quan
do ci dit quelle misere sette-
mila tire. E pol, sino alle suc
cessive etezioni, tutto tace. 

Non vogliamo arrecarle al
tro fastidio, signor direttore, 
e speriamo solo che lei ei 
rmbblichi questo scritto. 

LETTERA FIRMATA 

Questi combattcnti 
sempre tartassati 
(adesso Ii fanno pe
ri are con la « 3 3 6 » ) 
Cora Unita, 

la Costituzione dice che tut
ti i cittadini italiani sono u-
guali davanti alia legge, sen
za distinzioni di condizionl 
personali e sociali. Ma questo 
articolo 3 della Carta piu im
portante della nostra Repub-
blica e vatido per gli ex com-
battenti? Pare proprio di no. 
Mi sia concesso, prima dl ar-
rivare a parlare della legge 
336, fare un breve preambolo. 

Gia i combattenti della guer-
ra > 1915-'18 furono beffatt 
quando gli venne data una 
polizza di mille lire, non ri-
scuoiibile allora, ma quaran-
t'anni dopo, quando mille li
re non valevano piit nulla: 
un bell'insulto, dopo tantl an
ni dl trincea e di sacriflci. 

Pol c'e stata la legge se
condo ta quale chi aveva 35 
anni di anzianita tavorativa 
poteva usufruire del diritto 
alia pensione: un'altra beffa 
agli ex combattenti. Infatti co-
loro che se ne stettero a ca
sa a lavorare hanno potuto 
usufruire di questo diritto; 
gli ex combattenti invece no 
perchi gli anni di guerra e 
di campi di concentramento 
non gli venivano conteggiati. 

E adesso siamo da capo con 
la legge 336, quella che con
cede sette anni di beneflci agli 
ex combattenti degli enti sta-
tali e pubblici, e non — tan-
to per fare qualche esempio 
— al muratori, al contadini, 
al metalmeccanici. Eppure 
quando il cecchino sparava, 
quando moltl crepavano nel
la guerra in Africa o in Rus
sia, quando molti morivano 
nei campi di concentramento, 
non si chiedeva all'interessa-
to un documento comprovan-
te la sua qualifica: ti moriva 
e basta. 

Vorrei che t nostri parla
mentari che fanno parte del
le commissioni interessate a 
questa legge, facessero vera
mente tutto il possibile per 
accelerare i lavori. incalzando 
quel deputatl governativi ri-
luttanti, che cercano continua-
mente di rinviare la discus-
stone. 

B. COLOMBO ' 
Presidente dell'ANCR dl 
Cassano d'Adda (Milano) 

Su tale questione ci hanno 
anche scritto: Ezio VICEN-
ZETTO, Milano («Con la leg
ge "336" i partiti di governo 
vogliono in realta dividere i 
tavoratori, perchi — uniti al 
tempo della guerra — si ac-
capiglino adesso per fare un 
favore al padroni. I comuni
sti non devono preslare U 
fianco a questa operazione»); 
Franco MOLMI, Genova-Bava-
rl; Giordano DRAGONE, U-
vomo; Un gruppo di operai 
di Secondigliano 

La lunga attesa dei 
pensionati statali 
Caro direttore, 

ti scrivo a nome di alcuTti 
pensionati delle Poste ultra-
ottantenni che giustamente 
reclamano per un cattivo 
trattamento loro riservato. U 
primo settembre 1971 era la 
data stabilita per il paga-
mento delle riliquldazioni ai 
pensionati statalt ma finora 
non hanno visto il becco di 
un quattrino. E' questa la 
coscienza d'una amministra-
zione degna di nspetto? Si e 
forse ritardato a riliqutdare 
gli alti burocrati che guada-
gnano piu dei loro stessi mi
nistri? Frattanto fl valore 
della moneta cola paurosa 
mente, come la salute dl que 
<;ti ultraottantennl 

LTJDOVICO SCR1NCI 
(La Spezia) 

J 


