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II lavoro a domicilio frena lo sviluppo e Toccupazione 
i i i— — - — — , — " ' 

milioni di operaisenza assistenza 
Una forma di sfruttamento presente anche nelle eitta del triangolo industriale 
Profonde differenze fra regione e regione - II problema degli artigiani impropri 
La piaga del sottosalario - Regolamentare questo tipo di prestazione significa 

anche stimolare la crescita delle aziende 

Conquistare una 
nuova condizione 

P PROCESSO di industrializ-
zazione conosciuto dall'I-

talia negli ultimi venti anni 
presenta caratteri profonda-
mente contraddittori. Tali con-
traddizioni da un lato rendo-
no fragile tutto il tessuto eco-
nomico e particolarmente 
esposta l'economia italiana ad 
ogni variazione congiuntura-
le, dall'altra sono causa di 
profonde ingiustizie sociali. 

La principale contraddizione 
e senza dubbio rappresentata 
dall'insufficiente occupazione 
e dallo squilibrato sviluppo 
territoriale e dal conseguen-
te acutizzarsi della questione 
Meridionale. Vi e perd anche 
una seconda contraddizione di 
grande importanza alia quale 
per molto tempo il movimen-
to democratico e le stesse or-
ganizzazioni sindacali non han-
no prestato sufficiente atten-
zione. Si tratta deU'enorme 
sviluppo raggiunto da forme 
di organizzazione del lavoro, 
non tutelate sindacalmente, tie 
garantite dal punto di vista 
previdenziale e di conseguen-
ra con trattamenti sia sala-
riali, che previdenziali parti
colarmente sfavorevoli. La 
principale di queste forme 6 
11 lavoro a domicilio. Lo svi
luppo imponente del lavoro 
a domicilio in questi anni in 
Italia ha due ragioni princi-
pali. II primo motivo 1'insuf-
ficiente sviluppo del sistema 
produttivo e. quindi, l'incapa-

• cita di offrire un numero di 
posti di lavoro sufficiente. La 
seconda causa e la carenza 
di servizi sociali. Lo svilup
po industriale non e stato ac-
compagnato da quell'ampio 
sviluppo di servizi sociali ne-
cessario in una societa indu-
strializzata. 

F MOLTE aree del Paese U 
livello dei servizi sociali 

i di poco superiore a quello 
che si avera quando il Paese 

aveva le caratteristiche di pae
se prevalentemente agricolo. 
Particolarmente rilevante in 
questo quadro e l'assenza 
dei servizi per l'infanzia. Tut-
to cio ha creato una parti-
colare distorsione nel merca-
to del lavoro. Ingenti masse 
di donne debbono conciliare 

l'esigenza di lavorare con quel
le della vita familiare ed in 
particolare della cura dei fi-
gli, soprattutto se si tratta di 
bambini. Su questa partico
lare situazione hanno fatto le
va gli industrial! per offrira 
una possibilita di lavoro. il 
lavoro a domicilio. che con-
sentisse di fronteggiare que
sta particolare situazione. E 
naturalmente hanno approfit-
tato di questa situazione. 
Sfruttando la particolare con
dizione di debolezza con la 
quale queste masse, soprat
tutto femminili. si presen-
tavano sul mercato del lavo

ro hanno offerto condizioni 
particolarmente pesanti dal 
punto di vista salariale, pre
videnziale, di orario e delle 
condizioni piu generali in cui 
il lavoro viene esercitato. Co-
sl e nata la grave situazione 
attuale. 

Abbiamo milioni di lavora-
tori che lavorano in condizio
ni ambientali spesso estrema-
mente disagiate e che pesano 
spesso negativamente anche 
sull'assieme deH'ambiente fa
miliare, con salari bassi, ora-
ri prolungati, coinvolgendo in 
determinati casi anche forme 
di lavoro dei bambini, privi 
di garanzie previdenziali. 
Tutto cio non colpisce solo i 
lavoratorl a domicilio, ma rap-
presenta un elemento di de
bolezza anche per i lavorato-
ri delle fabbriche. esposti in 
molti casi al ricatto dello spo-
stamento di parti del proces-
so produttivo fuori della fab-
brica verso il lavoro a do
micilio. 

CERTO si e potuto giun-
gere a tanto per la pos

sibilita di sfruttare partico-
lari fattori oggettivi: abbon-
danza di mano d'opera. ca
renza di servizi sociali. Ha 
pesato negativamente anche 
il ritardo col quale le forze 
democratiche ed in particola
re il movimento 6indacale 
hanno preso coscienza della 
grav^a e dell'ampiezza del fe-
nomeno. Solo negli ultimi tem
pi l'azione. soprattutto sinda-
cale, ha cominciato ad ave-
re uno sviluppo serio, anche 
se ancora oggi molto al di 
sotto delle necessita. 

• Per rimediare occorre muo-
versi su due piani. stretta-
mente connessi tra loro. E' 
necessario conquistare stru-
menti legislativi piu efficaci 
che consentano un'azione sin-
dacale ed a questo mira l'i-
niziativa legislativa del no
stra Partito che speriamo pos-
sa giungere a pieno compi-
mento entro l'anno. Sareb-
be pero un'illusione pensare 
che l'approvazione della legge 
risolva il problema. Lo scopo 
della legge e solo rendere 
piu facile l'azione sindacale. 
La parola decisiva poi spet-
tera ai lavoratori, alle loro 
capacita di iniziativa e di lot-
ta. Queste capacita ci sono. 

Le prime esperienze. per quan-
to limitate, dimostrano una 
volonta ferma dei lavoratori 
di mutare 1'attuale stato di 
cose, di conquistare anche per 
i lavoranti a domicilio, con
dizioni nuove di vita e di la
voro. Spetta a tutte le forze 
democratiche. spetta alle or-
ganizzazioni sindacali saper 
fornire una guida sicura a 
questo importante settore del
la classe operaia italiana. 

Fernando Di Giulio 

Come certi gruppi padronali 
camuffano lo sfruttamento 

Uno dei modi con cui determinate imprese 
riescono a nascondere l'esistenza del fenome-
no del lavoro a domicilio e quello di obbligare 
i lavoratori interessati ad iscriversi nei regi-
stri dell'artigianato. 

Al riguardo la compagna on. Luciana Sgarbi 
ha presentato una interrogazione ai ministri 
del Lavoro e dell'Industria c per sapere se sono 
a conoscenza della grave azione di ricatto pro-
mossa dai committenti delle Industrie tessili e 
abbigliamcnto nei confronti dei lavoratori a 
domicilio (la compagna Sgarbi si riferisce in 
particolare a circostanze accertate in Um-
bria. n.d.r.); 
SE RISULTA VERA la notizia di 3 mila doman-
de di iscrizione aU'albo degli artigiani solo in 

questa regione (Umbria), provocate da tali azio-
ni e ai fini di evadere l'applicaazione dell'IVA 
e in prticolare della legge 264 del 1958; 
SE SONO A CONOSCENZA che tale situazione 
e diventata di cosi norma le amministrazione, per 
la carenza degli uffici preposti. per cui la ditta 
< Supermaglia» di San Sepolcro invia lettere 
alle Iavoratrici con le quali si inForma che si 
esaudira alia richiesta di lavoro a domicilio 
ca condizione che lei sia iscritta regolarmente 
come artigiana »: 
CHE COSA I MINISTRI intendano fare per evi-
tare che tale situazione. oltre a colpire i lava 
ratori nei loro diritti. crei una espansione abnor-
me e irreale di aziende artigiano. 

II lavoro a domicilio k 
un fenomeno diffuso in tutr 
to il territorio nazionale, 
nelle plaghe sottosviluppa-
te del Mezzogiomo come 
nella industrlalizzatlsslma 
Milano. 

Gil addetti a questo tlpo 
molto particolare de pre
stazione d'opera, secondo 
alcune statistiche, sarebbe-
ro un milione e settecento-
mila. Ma si tratta, slcura-
mente, di una stima ap-
prossimativa per difetto, 
glacchd, come si e detto, al 
lavoro a domicilio ricorro-
no non soltanto piccole e 
piccollssime aziende, ma 
anche industrie notevol-
mente sviluppate e dotate 
di possibilita finanzlarie 
tali da poters* permettere 
una organizzazione molto 
avanzata del lavoro all'in-
terno delle fabbriche. 

Oltre 135 mila 
in Lombardia 

Sta di fatto che, se in 
divers! casi, il lavoro a do
micilio rappresenta uno 
« sfogo » e un elemento per 
sopperire a situazioni di 
sottosviluppo, in altri casi 
h soltanto una pura e sem-
plice forma di supersfrut-
tamento, vero e proprio 
«lavoro nero », in sostan-
za, che come tale deve es-
sere combattuto e per cui 
il «testo unificato » di leg
ge, presentato in questa 
stessa pagtna pub signifi-
care l'awio di un nuovo 
processo di sviluppo indu
striale e produttivo, con 
favorevoli conseguenze an
che sul piano dell'occupa-
zlone. 

Accanto alle situazioni 
precapitalistiche, c o m e 
quelle riscontrabili in al-
cune contrade delle Mar-
che, del Meridione e della 
stessa Emilia, dove il lavo
ro a domicilio b una risor-
sa per le tamiglie piu po-
vere, esistono situazioni as-
solutamente intollerablll. 
Basti pensare, come del re-
sto abbiamo rivelato in al-
tre occasion!, che nella 
provincia di Milano — 
stando ad uno studio del
la Regione Lombardia — 
due anni or sono i lavo
ranti a domicilio erano 135 
mila, di cui il 77 per cento 
donne, molti dei quali ese-
guivano prestazioni per 
conto di grand! aziende. 

In questo caso non si 
pub dire, owiamente, che 
il fenomeno sia il risultato 
di una situazione di arre-
tratezza economica e indu
striale, e cioe di un com-
plesso e necessariamente 
contraddittorio processo di 
trasformazione delle bas! 
economiche e sociali (dalla 
civilta contadina a quella 
della macchina), ma di un 
puro e semplice strumento 
di sfruttamento della ma
no d'opera; tanto piu che, 
come sottolinea il citato 
studio della regione Lom
bardia, in molti casi il la
voro a domicilio integrava 

(e Integra certamente an
cora oggi) quello della fab-
brlca, nel senso che gli ope
rai e le opqraie addetti a 
queste prestazioni le ese-
guivano per arrotondare — 
come si dice — le loro 
scarse retribuzlonl. 

Che, del resto, Jl lavoro a 
domicilio sia una forma di 
sfruttamento lo dlmostra 
il fatto che gli addetti non 
sono protetti da nessuna 
mutua, da nessun sistema 
assicurativo, da nessuna 
garanzia. E lo dlmostra, ol-
tretutto, 11 fatto che le loro 
retribuzioni, a parita di 
orario di lavoro, sono nor-
malmente lnferiorl del 30-
40 per cento a quelle degli 
operai delle fabbriche adi-
bit! alle medesime produ 
zloni. La circostanza per cui 
numerosi lavoranti a domi
cilio figurano come artigia
ni — e quindi, In quanto ta
li, provvisti di talune par-
zialissime forme di assi 
stenza e di asslcurazione 
— non significa natural
mente che i datori di la
voro provvedono ai versa-
menti previdenziali e assi-
stenziali, in quanto sono gli 
stessi « artigiani » a pagare 
i contribute necessari ad 
ottenere un minimo di as 
sistenza. 

II fatto che eslstano la
voranti a domicilio classifi-
cati impropriamente come 
art'giani, anzl, rappresen
ta la riprova del caos im-
perante nel settore, owia
mente ad esclusivo danno 
dei lavoratori. 

Naturalmente non si trat
ta di fare d'ogni erba un 
fascio. N6 di promuovere 
inlziative untformi e valide 
per tutte le situazioni. Oc
corre, anzi, tener conto del
le profonde diversita da zo
na a zona, da provincia a 
provincia, da regione a re
gione. Occorre considerare 
che 11 lavoro a domicilio in 
Puglla o in Sicilia non pre
senta le stesse caratteristi
che di quello che si svolge 
nelle grandi cltta del trian-
golo industriale. 

Sostegno 
delVartigianato 
Ma che si tratti di dare 

un ordinamento e una di-
sciplina alia materia in 
quanto tale appare del tut
to owio . E soprattutto ap 
pare o w i a la necessita di 
attuare una politica credi-
tizia e fiscale, di sostegno 
dell'artigianato e della pic 
cola e media azienda. per 
fare in modo che il lavoro 
a domicilio venga, gradual-
mente, eliminato e che si 
costrulscano strutture pro-
duttive moderne tali da 
scoraggiare una sorta di 
prestazione d'opera che, co-
munque, rivela pur sempre 
arretratezza e confusione, 
a prescindere da! profitti 
piu o meno elevati — e piu 
o meno illegittimi — di co-
loro che vi fanno sistema-
ticamente ricorso. 

Sirio Sebastianelli 

PRESENTIAMO LE NORME PRINCIPALI DEL TESTO UNIFICATO PRESENTATO ALLA CAMERA 

Lavoro a domicilio: varare subito la legge 
|>RESENTIAMO in questa pagtna ampi stralci del testo uni-
* ficato delle nuove norme per la tutela del lavoro a domici
lio. Questo testo e il risultato di un conjronto fra le proposte di 
legge del PCI (Sgarbi), del PSl (Magnani Noyat, della DC 
(Anselmi) e il disegno di legge presentato dal governo. Alia 
vigilia della chiusura lemporanea del Parlamenlo la presidenza 
della Camera ha concesso alia commissione Lavoro la facolta 
di deliberare. Alia ripresa dei lavori parlamentari, pertanto, la 
commissione stessa potra approvare, in tempi molto bred, la 
nuova legge per passarla quindi al Senato. 

Cib non significa, peraltro, che ogni dif/icolla sia stata su-

Eerata. Non si deve scttovalutare tl fatto che la Confindustria, 
'. Libere associazioni artigiane e le Associazioni industriali 

dell'abbigliamento hanno contestalo in particolare Varticolo uno 
del testo unificato. che definisce la figura del lavoranle a domi
cilio. E cio anche se questa opposizione e stata sconfitta in 
modo clamoroso dalla lotta per tl nnnovo del conlratto dei 
iessili-abbigliamento. nel quale sono slati insenti integralmente 
i primi due articoli dello stesso testo unificato. 

Con questa importante conquista contrattuale i lavoratori 
tessili e dell'abbigliamento hanno respmto la richiesta confin-
dustriale di non riconoscere come lavoratori subordinate quei 
lavoranti a domicilio che si servono di macchine dt loro pro-
prieta. Ma cib non vuol dire che il padronato non tornerA al-
Vattacco. 

Si tratta, in ogni caso, di impedire che una parte dei depu-
tati dc abbia ripensamenti tali da indurli a proporre misure 
per svuotare e snaturare la nuova legge e comunque a restrin-
gerne il campo di applicazione. 

Per questo — benchi il testo unificato non accolga tutte le 
pur giuste rivendicazioni det lavoratori. che il PCI aveva tnse-
rito nella sua proposta di legge — la battaglia in Portamento e 
nel Paese deve conlinuare. anche aprendo un aperto e franco 
confronto con gli artigiani al fine di rispondere alle loro preoc-
cupazioni. 

Occorre chiarire, intanto. che con la nuova legge non sara 
mat possibile a nessuno obbligare un artigiano a trasformarsi 
in lavoratore dipendente. II pericolo. anzi, conttnuera ad etsere 
quello opposto. Ed e contro questo rischio, contro eventuali 
iscrizioni improprie di lavoratori a domicilio fra gli artigiani, 
che si deve lottare anche per difendere quest'ultima categoria. 

In secondo luogo si tratta di precisare che le difficolta del
Vartigianato e della piccolo impresa non derivano dalle con-
quisle dei lavoratori, ma dalla politico economica finora at-
tuata. Per lo sviluppo delVartigianato e della sua autonomia, 
per Vampliamento dell'occupazione, occorre una politica di so-
xtegno fattraverso il credito. una differenziata politica fiscale, 
Vassociazionismo, eco della minore impresa. Ed i per questo 
che il PCI si batte nello stesso momento in cui porta avanti la 

iniziativa c la sua lotta per eliminare qualsiasi forma di 
ro nero. 

ART. 1 — E' lavoratore a 
domicilio chiunque, con vin-
colo di subordinazione. esegue 
nel proprio domicilio o in lo
cale di cui abbia disponibili-
ta. anche con l'aiuto di mem-
bri della sua famiglia convi-
venti e a carico. ma con 
esclusione di manodopera sa-
Iariata e di apprendisti. la
voro retribuito per conto c*i 
uno o piu imprenditori, nti-
lizzando materie prime o fc-
cessorie e attrezzaiure proprie 
o dello stesso Imprenditore, 
anche se fomite per il trami-
te di terzi™ 

_ Non e lavoratore a do
micilio e deve a tutti gli ef-
fetti considerarsi dipendente 
con rapporto di lavoro a 'tm-
po indeterminate chiunque 
esegue. nelle condizioni di cui 
ai commi precedentl. lavori 
in locall di pertinenza dello 
stesso imprenditore, anche se 
per I'uso di tali local! e iei 
mezzl di lavoro in esso isi 
stent! corrisponde al datore di 
lavoro un compenso di qual
siasi natura. 

ART. 2 — Non e ammessa 
1'esecuzione di lavoro a domi
cilio per attivita le quali com 
portino I'impiego di sostan^ 
o materiali nocivi o perico!.>si 
per la salute o la tncoIumlM 
del lavoratore e dei suoi 'a-
miliar!. 

E" fatto divleto alb aziende 
Interessate da programmi di 
ristrutturazione, riorgaruzra-
zione e di conversione che ab-
biano comportato licenziamen-
ti o sospension! dal lavoro, di 
affldare lavoro a domicilio per 
la durata dl un anno rispettl-
vamente dall'ultlmo provvedl-
mento dl HcenzUunento e dal

la cessazione delle sospen-
sioni. 
' E' fatto divieto ai commit

tenti di lavoro a domic:;.o di 
valersi deU'opera di mediato 
ri o di intermediator! comun
que denominati— 

ART. 5 — Presso ognt Uf-
ficio provinciale del lavoro o 
della massima occupazione $ 
istituita una Commissione per 
il controllo del lavoro a do
micilio. 

La Commissione cura la te-
nuta e i'aggiornamento de! re-
gistro dei committenti il la
voro a domicilio e pud di-
sporre f iscrizione U'uffi^iu de 
gli imprenditori inadempienti 
nel registro del committenti 
lavoro a domicilio La Com
missione dispone i'isenzicne 
d'ufficio nel regi5*ro tappo-
sito) dei lavoratori one non 
vi abbiamo prowedt-to, su 
rroposta della Commiss:one 
comunale o su segnafazione 

delllspettorato provinciale del 
lavoro 

La Commissione ha. Inoltre, 
11 compito di accertare e stu-
diare le condizioni in out ->i 
svolge il lavoro a domicilio e 
proporre alllJf flcio e all'Ispet-
torato del lavoro **ompetenic 
gli opportuni provvedlnvi.V-L 

La Commissione, nommita 
con decreto del Dlrettore dei 
ITJfficio provinciale del lavo
ro e della massima occupa
zione. e dallo stesso presieau-
ta ed e composta: 

a) dal Capo delllspettorato 
provinciale del lavoro o da un 
suo delegato; 

b) da due rappresentantl 
del datori dl lavoro, da due 

rappresentantl degli artigiani 
e da cinque rappresentanti 
dei lavoratori designati dalle 
rispettlve organizzazioni sin
dacali che facciano parte del 
Consiglio nazionale deH'econn-
mia e del lavoro. avendo ri 
guardo all'effettlva rappresen-
tativita in sede provinciale. 

c) da due rappresentanti 
dell'Ammlnistrazione provin
ciale. eletti dal Consiglio pro
vinciale, con rappresentanza 
della minoranza. 

I membri della Commissio
ne durano in carlca due anni... 

_. Presso le sezioni comu-
nali dellTJfficio provinciale 
del lavoro e della massima 
occupazione, sono costitulte 
Commission! comunali per il 
lavoro a domicilio. 

La Commissione comunale. 
nominata con decreto del Di-
rettore dellUfficio provincia
te del lavoro e della massima 
occupazione, e presieduta dal 
collocatore ed e composta: 

a) da due rappresentanti dei 
datori di lavoro, da due rap
presentanti degli artigiani, e 
da cinque rappresentanti dei 
lavoratori designati dalle ri
spettlve organizzazioni sinda
cali che facciano parte del 
Consiglio nazionale dell'econo-
mia e del lavoro, avendo ri
guardo all'effettlva rappresen-
tativlta In sede comunale. 

b) dal slndaco o da un suo 
delegato™ 

ART. 8 — Presso ogni Uf-
ficio reglonale del lavoro e 
della massima occupazione e 

istituita una Commissione re
glonale per il lavoro a domi
cilio... 

._ La Commissione, nomi
nata con decreto del Diretto-
re dellUfficio reglonale del la
voro e della massima occu
pazione, e dallo stesso presie
duta ed e composta: 

a) dal Capo delllspettorato 
regionale del lavoro; 

b) da due rappresentanti dei 
datori di lavoro, da due rap
presentanti degli artigiani e 
da se! rappresentanti dei la
voratori designati dalle rispet
tlve organizzazioni sindacali— 

c) da tre rappresentantl del
la Regione, eletti dal Consi
glio reglonale, con rappresen
tanza per la minoranza. 

I membri della Commissio
ne durano in carica tre anni. 

ART. 7 — Presso U Mini-
stero del Lavoro e della pre-
videnza sociale e istituita la 
Commissione centrale per 11 
lavoro a domicilio con il com
pito di coordinare a livello na
zionale l'attlvlta delle Com
mission! provincial! per II con
trollo del lavoro a domicilio In 
ordine agli accertamenti e 
agll stud! sulle condizioni In 
cui si svolge detto lavoro™ 

ART. 8 — 1 lavoratori che 
eseguono lavoro a domicilio 
debbono essere retribultl sulla 
base di tarlffe di cottlmo pie-
no risultanti dai contrattl col-
Iettlvl dl categoria. 

Qualora 1 contrattl colletti-
vl non dispongano in ordine al
ia tariffa di cottlmo pieno, 

questa viene determinata da 
una commissione a livello re 
gionale di 8 membri, in rap
presentanza paritetica dei da 
tori di lavoro e dei lavora
tori... 

„ Spetta altresi alia com 
missione determinare la per-
centuale suirammontare della 
retribuzione dovuta al Iavora 
tore a titolo dl rimborso spese 
per I'uso di macchine, locali. 
energla ed accessor!, nonche 
le maggiorazion! retributive 
da valere a titolo di indennita 
per II lavoro festivo, le ferie. 
la gratifica natalizia e Tin 
dennita di anzianlta... 

_ Le tariffe di cottlmo pie 
ne applicabili al lavoro a do 
micilio sono adeguate alle va-
riazioni deirindennita di con 
tingenza al 30 giugno e al 31 
dicembre di ogni anno, con 
decreto del Direttore dellTJf 
ficio regionale del lavoro. 

ART. 9 — Al lavoratori a 
domicilio si applicano le nor 
me vlgentl per I lavoratori 
subordinati In materia di assi 
curazioni sociali e di assegn) 
familiar!, fatta eccezione di 
quelle in materia di Integra 
zione salariale. 

A decorrere dalla data di 
entrata In vigore della presen 
te legge e fino al termine di 
due anni dalla data medesi 
ma, con decreto del Minlstro 
per 11 lavoro e la prevlden-
za sociale di concerto con 11 
Minlstro per 11 tesoro. sentlta 
la Commissione centrale 
di cui al precedente art. 7. 
sono stability anche per sin-
gole zone territorial!, tabelle 

dl retribuzlonl convenzlonall al 
finl del calcolo del contributl 
previdenziali ed asslstenzUll. 

Lettere 
all' Unitsc 

Medicine dannose 
e colossali profitti 
delle case 
farmaceutiche 
Carl compagni deHTJnlta, 

penso che la vlcenda della 
sospensione della llcenza di 
vendita a 65 farmaci gta in 
commercio, vada commentata 
diversamente da come e sta
to fatto sul nostro glornale. 
Guardando tale vicenda con 
occhio da medico, non si pud 
non constatare come fra que
sti 65 farmaci esistano delle 
sostanze terapeuticamente va
lide, il cui ritiro dal commer
cio rappresenta una mutilazio-
ne, per quanto piccola, del 
bagagtio terapeuttco dl cut il 
medico oggi dispone. Farb gli 
escmpi della rifamplclna, del
la metoclopramide, del diso-
diocromoglicato, del carbenos-
salone, per citare i noml chi-
mid di alcune sostanze con-
tenute in quei farmaci. 

Tale provvedimento e dun-
que in stridente contrasto con 
la rlammissione nel prontua-
rlo INAM di quelle 357 spe
ciality che esperti clinici e 
farmacologici hanno giudicato 
realmente dannose per I'orga-
nismo. La verita e che ven-
gono eliminatl farmaci utlli 
e ammesse speclalita dannose. 

Questa vlcenda, a mio av-
viso. e un'ulteriore testimo-
nianza del fatto grave che la 
ricerca farmacologlca in Ita
lia e estremamente modesta. 
II prof. Emilio Beccari aveva 
buon gioco a dichiarare che 
si trattava di farmaci utili e 
a intascare i proventi per le 
cosiddette a sperimentazioni», 
perche sperimentava cib che 
era gia stato ampiamente spe-
rimentato da altri. E infatti 
le case farmaceutiche colpite 
dal provvedimento sono per 
lo piit grossi colossi interna-
zionali che avevano gia spe-
rimeptato altrove quelle so
stanze. 

La realtd e che la speri-
mentazione farmacologlca se-
ria esiste solo in misura mi
nima. Invece esiste un gran
de spreco di denaro a bene-
ficio degli interessl privatl 
delle case farmaceutiche e di 
baroni finti sperimentatori, 
per mettere insteme alia me
no peggio la documentazlone 
richiesta dal ministero della 
Sanita per concedere Vauto-
rizzazione alia vendita. Ci tro-
viamo di fronte al converge-
re di interessl parassitari che 
distolgono per interessi pri
vatl grandi quantita di dena
ro. Anche nel settore della 
ricerca farmacologlca e nel
la prassl dl ammissione alia 
vendita delle singole specia
lity e necessario un amplo 
provvedimento di riforma che 
colptsca soprattutto i grossi 
interessl privatl dannosi alia 
comuntta, presenti in questo 
settore. 

ANDREA PLATANIA 
(Roma) 

II Hnguaggio dei 
padroni: « Se ti am-
mali ti licenzio» 
Cara Unlta, 

da piu dt cinque anni la
voro alle dipendenze della 
ditta «Julius Fr. Behr» di 
Stoccarda-Fuerbach, Per anni 
sono andato avanti senza mat 
fare un glorno di festas ma 
poi, negli ultimi tempt, ho 
avuto la disgrazia di amma-
larmi e per qualche periodo 
ho dovuto fermarmi a casa. 
Ebbene, la ditta mi ha man-
dato una brusca lettera che 
qui ti riassumo: a Con ram-
marico abbiamo constatato 
che lei ogni tanto fa delle 
assenze molto lunghe. Nel 
1971 lei e stato assente per 
28 giorni; nel 1972 le sue as
senze dal suo posto sono sta
te di 49 giomi di lavoro. L'av-
visiamo che ci potremmo ve-
dere costretti di occupare di
versamente il suo posto di la
voro in caso di altre assenze ». 

Questa d la brutalita dei 
padroni, siano essi italiani, 
svizzeri o tedescht: ti spre-
mono come un limone, ma 
se hai la sfortuna di stare 
poco bene, si dimenlicano di 
quanto gli hai dato e ti ri-
jilano un calcio nel sedere. 

LETTERA FTRMATA 
(Stoccarda - RFT) 

Le lunghe ore 
di coda per una 
visita medica 
Caro compagno direttore, 

vorret far conoscere tramite 
ITJnita una situazione che da 
qualche tempo si verifica in 
alcune clintche del policlinico 
universttario fpersonalmente 
Vho sperimentata in quelle 
oculistica e otorinolaringoiatri-
ca). Benche neU'orario espo-
sto al pubblico sia scritto che 
le visile vengono eseguite dal
le 8 alle 9 (ma i medici arri-
vano dopo le 10), e non ven-
gano ftssati appuntamenti, si 
invito la genie che arriva pri
ma di quell'ora, a compilare 
una lista, in base alia quale 
verra poi stabilito Vordine del
le visile. Di conseguenza la 
gente arriva ogni giorno piit 
presto per avere il proprio 
name tra i primi, dato che, 
quando t nomi sono molti, gli 
ultimi vengono mandati via. 
Cosl gia alle 7,30 del mattino 
le scale sono stipate di per-
sane che attendono, in piedi 
o sedule sut gradini. Chi vie
ne allontanato tornera il gior
no dopo, ancora piu presto. 
ma cib nonostanle e'e chi tor-
na per mente due, tre volte. 
Chi arriva neU'orario scritto 
svlla tabella, doe dalle 8 al
le 9, viene con moltissime pro-
babilita mandato via, e se pro-
testa viene anche severamen-
te redargulto dalla suora o 
dalVimpiegato di turno. Se 
continua cosi, la gente arrive-
ra anche alle 4 del mattino. 

I piu sfavoritl nella gara so
no t vecchi, quelll che non 
abitano a Padova fe devono 
venird in treno o in cortiera), 
e i lavoratori dipendenli (die 
rischiano di perdere per nlen-
te una giornata di lavoro). 

L'episodio e banale in con
fronto a cose ben piu gravi 
che accadono negli ospedall. 

come magari la morte dl uno 
che aveva solo Vappendicite. 
E' chiaro che la situazione che 
ho descrltto e causata dalla 
carenza di personate e strut
ture; e che solo una profon-
da riforma sanitaria pub dar-
ci un servizio efficlente. Perb, 
dato questo per scontato, sa-
rebbe una cosa da nlente, per 
regolare il numero delle vlsl-
te glornaltere, flssare appunta
menti (come si fa, per esem-
pio, in clinica glnecologlca) 
tnvece che mettere la gente 
in condizioni di forte disaglo, 
sperando di scoraggiare i me
no pazienti, e indurli ad anda-
re da uno speclalista privato. 
Proprio per la sua banallta, e 
per la facillta con cui si po-
trebbe porvl rimedlo senza 
spendere nlente (ftssando doe 
appuntamenti), la situazione 
che ho descritto e secondo me 
emblematlca dello spreglo che 
I responsablll delle cllniche 
hanno nel rlguardi dei malatl. 
Fatto non meno grave delle 
stesse carenze dl struttura. 

ANNA E. BERTI 
(Padova) 

In attesa della 
famosa legge 336 
Cara Unita, 

sono un compagno in atte
sa della famosa legge 336 dl 
cut ho tanto blsogno. Crede-
temi: ml trovo malato dl dla-
bete, ho la sillcosl e I'artro-
st alle due gambe perche e 
dal 1930 che lavoro marmo e 
pletra, un lavoro che ml co-
strlnge a stare sempre nella 
acqua. Ho 59 anni e franca-
mente non ce la faccio piu. 

Io ml domando: not com-
battentt che dipendlamo da a-
ziende private, non siamo co
me gli statali e i paraslatali, 
non abbiamo sofferto e com
battuto come loro? E allora la 
legge deve essere uguale per 
tutti. Spero proprio che i no-
stri senatori e deputati fac
ciano qualcosa per nol. 

OSVALDO BARTOLONI 
(Firenze) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e imposslbile ospltare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia as-
sicurare i lettori che ci sen-
vono, e i cui scrltti non ven
gono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro colla-
borazione e di grande utilita 
per il nostro giomale, il qua
le terra conto sia dei loro 
suggerimenti sia delle osser-
vazioni crltiche. Oggi ringra
ziamo: 

Carlo GUERRA, Modena; 
G.S., Roma (it Sono un pen-
sionato, mio flglio studia al-
VUnlversita e quindi ho di-
ritto a ricevere gli assegni 
familtarl. Ho fatto le doman-
de, ho consegnato i certifi-
cati dt frequenza, mi sono 
presentato di persona agli 
sportelli, ma finora Vassegno 
non Vho avuto. Possibile che 
per risolvere una pratlca co
me questa debbano passare, 
come nel mio caso, 3 o 4 
anni?»); Gaetano LIUZZI, 
Franco BIANCONCINI e al
tri 55 degenti del nMalpi-
ghi, Imola (a Esprimiamo la 
nostra piu viva solldarieta 
verso i prigionieri pohtid 
vietnamiti che soffrono nelle 
galere del servo dell'imperia-
lismo amerlcano Van Thieu 
ed auspichiamo un declstco 
intervento per la loro libera-
zione »). 

E.V., Reggio E. («Una 
grande ipocrisla si nasconde 
dletro la campagna di certi 
giornall per la catastrofe do
vuta alia slccita che si sta 
abbattendo su alcuni Paesi 
dell'Africa. Penso proprio che 
questi poveri africani dovran-
no arrangiarsi da soli se vor-
ranno sopravvivere»); Gen-
naro MARCIANO, Napoli 
(« Evdva i lavoratori del Mot-
tagrill. Cosl dovrebbero agtre 
i lavoratori d'ogni locale pub
blico per dimostrare al fuci-
latore che in Italia non pub 
esserci posto per i vili colla-
boratori dello stranlero nemi-
coa); Pietro MESSINA, Mila
no («Se ci riusdrb, orga-
nizzerb una gita a Cantagallo 
per congratutarmi con i di-
pendenti del MottagrUl che 
hanno concretamente dlmo-
strato la loro flerezza antl-
fascista. checche ne dicano 
i tari Domestid, Mattd e tv 
mili lustrascarpe del petrty 
Here Monti*). 

Silvio CHIODETTI, Menta-
na («/o adesso sono in pen-
sione, ma prima lavoravo alle 
dipendenze della OMl. una 
ditta impltcata nello scan-
dalo delle marche assicura-
tive a danno dei lavorato-
Ti. Mi chiedo perche la TV, 
sempre pronta a critlcare 
i Paesi socialists non ri
ferisce queste notizie. II fat
to e che la televisione, quan
do d sono dt mezzo certi no-
tabilt democristiani, sceglie 
sempre U silenzio»); Fran
cesco MARTURELLA, Rocca 
Impeiiale Scalo («/l 2 mar-
zo ho chlesto all'ENEL Vol-
lacdamento dell'energia elet-
trica; ho ripresentalo la do-
manda il 14 maggio perche & 
Castrovillari Vavevano persa; 
ho versato oltre 100 mua li
re; ho avanzato ripetuti sol-
leciti telefonid; ma a tutt'og-
0 sono ancora senza luce*). 

Alessandro DE MICHELIS, 
della Delegazione dl Varese 
della Lega nazionale contro 
la dlstruzione degli uccelll 
(wA quel lettore che. pren-
dendo spunto da una nostra 
gita alia riserva "Zelata" del
la signora Mozzoni Crespi, at-
tacca la Lego, vorrd dire che 
e una calunnia affermare che 
le Associazioni prolezionistl-
che siano "roba da signori". 
La nostra posizione sulle ri-
serve e semplice: ne voglia
mo Vabollzione ma non per 
destlnarle, come vorrebbero I 
cacdatori, a nuove zone dl 
distruzione, ma per fame par-
chl a disposizione della cot-
lettivlta»); Tur! GHERDU, 
Milano («Un modo slcuro 
per valutare il nuovo gover
no, sara quello dl vedere co
me si comportert rerso I pen-
slonatl. Se non mio* tor era su
bito le mlsere pensioni, rcrrh 
dire che sara ancora un go
verno lontano dalla volonta 
popolare »). 


