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L'assurdo sistema mutualistico eslstente nel nosiro paese ha portafo oramai gli ospedali Ha-
Hani sull'orlo del collasso. Quest! vanfano nei confront! delle mutue credit! che raggiungono i tre-
mila millardi. E uno dei risultati di questa gravissima situazione finanziaria e lo stato di disorga-
nizzazlone e di carenza delle strutture ospedallere, che si riversa sugli assistiti. Nella foto: un 
reparto dell'ospedale San Giovanni di Roma. 

La dichiaraiione di voto del compagno Natta al fermine del dibattito sulla fiducia 

II PCI al centra dellalotta 
per il rinnovamento del Paese 

I limiti e le ambiguita del nuovo governo di centro-sinistra - La necessita di con-
quistare soluzioni positive per i bisogni delle masse lavoratrici e dei ceti medi 

(Dalla prima paginu) 

gni di riflessione sono impor
tant! e ne prendiamo atto. Ma 
ci si consenta di dire che la 
lezione delle cose, nell'ultimo 
anno, nell'ultimo' decennio, 
non ha operato ancora come 
era ed e neoessario. 

La DC ha accantonato il 
centro-destra ma non ha con-
dotto una critica reale di quel-
la linea e del suol presuppo-
stl politic!. L'on. Fanfanl ha 
dislnvoltamente affermato che 
a quella soluzione si andd per* 
che dopo le elezionl era Tuni
ca pronta. L'on. Plccoll ha 
svolto una considerazlone piu 
complessa quando ha detto che 
il centro-destra sarebbe eervl-
to come una sorta di contro-
proya per poter riprendere 11 
cammino del centro-sinlstra. 
E' certo che per quella sln-
golare « controprova » si e cor-
so un grave azzardo, si e pa-
gato un prezzo pesante per 
il paese, per la democrazia, 
per la stessa DC. Ma eld che 
piu importa e il permanere 
di un'amblguita o amblvalen-
za delle scelte e delle pro-
spettive, il dubblo che se do-
mani non il medico assiduo 
che e oggi alia prova ma 
un medico celebre ritenesse 
di riprovare quella terapia, 
il paese si ritroverebbe di 
fronte al rischio e al gual 
di quella esperienza. 

Ma c'e dell'altro. Le ama-
re verita sullo stato del pae
se richlamate da Rumor so
no ancora parziali, rimangc-
no al fenomeno, non vanno 
a quella riflessione sulle 
cause e sulle responsabilita 
— certo non solo della DC 
— che bisogna avere il co-
raggio di affrontare. 

Si e parlato di «Stato vl-
tuperatou. Ma la causa rea-

Un groviglio di interessi dietro il sistema mutualistico 

490 enti per spartirsi 
l'assistenza sanitaria 

La proposfa del PCI per lo scioglimenfo di luffe le mutue e il frasferimenfo dei loro compifi al servizio sanilario na-
zionale - Le gravi disfunzioni del sistema ifaliano festimoniate dai livelli di spesa piu alii di quelli degli altri paesi 

Nel '50 le- assicurazioni so-
ciali tutelavano — si fa per 
dire, naturalmente — poco 
piu di diciotto milioni di ita-
liani. Venfanni dopo i mu-
tuati erano 49 milioni e mez
zo. A parte il fatto che piu 
di cinque milioni di perso-
ne (vale a dire circa il 10°.'o 
della popolazione) resta anco
ra senza una qualsiasi for
ma di assicurazione di ma-
lattia. il fatto e che a que-
st'estensione notevole — e fati-
cosamente conquistata — del
le prestazioni diagnostico-te-
rapeutiche, sono corrisposti 
un aggravamento e un'esten-
sione dei mali tradizionali 
della mutualita, e in tal mi-
sura da rendere ormai una 
necessita impellente, oltre che 
una scelta politica quallfican-
te — e sulla quale si andra 
ad un grosso e decisivo scon-
tro — la proposta del PCI 
dello scioglimento di tutte le 
mutue e del trasferimento del 
loro compiti al Servizio Sa-
nitario Nazionale cos! com'e 
concepito dal progetto di ri-
forma sanitaria presentato nei 
giorni scorsi al Pcrlamento. 

II fatto e che, sebbene la 
Costituzione affermi che la 
Repubblica tutela la salute 
dei cittadini (e quindi si as
sume una diretta responsabi
lita di dnesa attlva. preven-
tiva). awiene che l'organizza-
zione sanitaria italiana si pre-
•enti e si realizzi come un 
sistema di deleghe in bian
co che lo Stato affida non 
eolo ad enti incontrollati e 
spesso incontrollabili, ma per-
•ino ad organism! piu priva-
ti che pubblici e quindi an-

II PCI chiede 

un dibattito 

sulle misure 

per lo zucchero 
E compagno onorevole A-

tessandro Natta ha chiesto al 
Presidente della Camera, Per-
tini, a nome del gruppo del 
deputatj del PCL che nella 
commissione Agricoltura e 
con la partecipazione del Mi-
nistro si svolga un dibattito 
preventivo sui problem! rela-
tivi alia nuova normativa per 
lo zucchero, che dovra esse-
re definita in sede comunl-
taria. 

Nella lettera il compagno 
Natta ricorda che le propo-
ste della commissione esecu-
tiva della CEE prevedono una 
riduzione della produzlone di 
tucchero da parte dei Paesi 
originariamente membrl della 
Comunita e 1'assegnazione dei 
contingent) di produzione dl 
rettamente alle imprese sac-
canfere, anziche agli Stati 
membri Ad awiso del depu 
tati comunisti. «I'accettazio 
ne di tali proposte da parte 
del governo italiano sarebbe 
dl grave pregiudizio per la 
agricoltura e l'economia na-
tfonall*. 

cor meno sottoposti a verifi-
che di gestione. 

II quadro di questa abnor-
me situazione e offerto dal ri-
quadrato che qui sotto ripor-
tiamo: enti che erogano assi
stenza a intere categorie di 
lavoratori, a lavoratori di 
una sola azienda, e persino 
a una parte soltanto di lavo
ratori di un'azienda. E* una 
selva di centinaia di enti 
(almeno 490, ma la stima e 
difettosa) amministratl da or-
ganismi designati nei modi 
piu disparati e incontrollati, 
autorizzati a riscuotere con-
tributi ma pressoche privi di 
controlli sul come sono spe-
si o investiti gli introiti. In ef-
fetti la Corte dei conti riesce 
ad occuparsi ogni anno solo 
di un ridottissimo numero 
di questi enti. e quasi sem-
pre formula pesanti critiche 
per gli arbitri che si verifi-
cano nella gestione di moltl 
di essi. 

Abnorme 
situazione 

Anche ad applicare le osscr-
vazioni della Corte (il che 
non awiene), questo non mu-
terebbe il quadro istituziona-
le: gli enti non sono organi 
dello Stato gestiti democrati-
camente e sottoposti a con-
trollo pubblico; sono piutto-
sto. nella gran parte dei ca-
si (e in tutti i piu impor-
tanti), un espediente per lo 
esercizio di una vasta area 
di potere clientelare. In piu. 
numerosi enti altro non so
no se non doppioni che do-
vrebbero indirizzare la pro 
pria attivita verso categorie 
che gia usufruiscono di altri 
enti; oppure sono delegati a 
gestire una fetta specialisti-
ca di interventi Istituzional-
mente affidatl a mutue che 
dovrebbero esercitare la pro
pria opera in tutte le dire-
zioni (tipico il caso dei Con-
sorzi provincial! antituberco-
lari: o della Lega contro 1 tu-
mori che poi non riesce ad 
andar oltre alcune limitate 
iniziative di propaganda). Peg-
g!o. 1'attivita di prevenzione 
— intesa come Individuazio-
ne delle cause morbigene — 
e inesistente; e si briga, nel
la DC. per mantenere fuori 
dell'ordinamento sanitario. e 
a maggior ragione del Servi
zio sanitario nazionale, tutto 
i! campo della medicina del 
lavoro lasclando nelle man! 
del ministero del Lavoro 
l'ENPL I'INAIL e gl'Ispetto-
rati del lavoro cosl come de-
sidera la Confindustria, 

Ma c'e un indicatore riso-
lutivo della paurosa dispersio 
ne e quindi dei danni deli'as-
surdo sistema' mi'Itimutuali-
stlco che e poi tra l'altro an 
che un pozzo senza fondo per 
! crarto e sta travoli?<*ndo gli 
ospedali che vantano credit! 
ormai vlcmi ai 3 mila mi
llardi. E* il rapporto tra spe
sa sanitaria e reddito nazio
nale. Un calcolo effettuato 
per il '69 sull'incidenza delle 
spese sanitarie in rapporto 
al prodotto nazionale Iordo 
per alcuni paesi capitalistic! 

avanzati (la fonte e insospet-
tabile: l'americana Social Se
curity Administration) dimo-
stra che le incidenze piu ele
vate — rispettivamente il 7,3 
per cento e il 6,8% — si re-
gistrano in paesi come il Ca
nada e gli Stati Unit! che se 
da un canto si trovano al ver-
tice dello sviluppo economl-
co, dall'altro canto lasciano 
amplissimo spazio alia medi
cina di mercato. Al contrario, 
la minore incidenza della 
spesa sanitaria (4,8%) si regi-
stra in Gran Bretagna, cioe 
nel paese che sin dal '48 ha 
adottato un capillare sistema 
d: tutela della salute esteso 
a tutta la popolazione con 
criteri egualitari. 

Ma l'esempio dell'Inghilter-
ra non e valido solo per il 
rapporto tra spesa sanitaria 
e reddito nazionale. Ancor piu 
esso vale a proposito della 
ripartizione della spesa sani
taria. Qui il diretto confron-
to con l'esperienza italiana 
fornisce il riscontro del gua-
sti profondi e sempre cre
scent! dell'attuale assetto sa
nitario. Mettiamo a confronto 
le spese del nostra INAM e 
quelle del National Health 
Service (NHS) inglese. Lo 
INAM spende il 25° b in me
no sia per l'assistenza ospe-
daliera che per l'assistenza 
sanitaria extra medico generi-
ca e farmaceutica. Invece 
spende piu del doppio dell'or-
ganismo unitario inglese tan-
to per la medico-generica 
quanto per la farmaceutica. 
Per non parlare poi del
la quota relativa alle spese 
di gestione: l'INAM brucia 
piu del quadruplo dell'NHS 

Morale: nonostante che la 
assistenza praticata dal-
l'INAM copra un'area notevol-
mente piu ristretta, il mag
gior istituto mutualistico ita

liano ha livelli di spesa pro-
capite decisamente superior! 
a quelli del servizio inglese. 
E anzl la differenza sarebbe 
sicuramente maggiore qualo-
ra si facesse la necessaria 
tara delle prestazioni non ero-
gate dall'INAM eppure con-
teggiate nel confronto tra da-
ti quindi non omogeneL Per 
sovrammercato, ! tipi di assi
stenza comparativamente pid 
cari in Italia riguardano le 
prestazioni meno complesse, 
cioe appunto la generica c la 
farmaceutica: spendiamo il 
doppio per prestazioni certa-
mente non migliori di quel
le offerte dal sistema ingle
se. Nei paesi socialist! come 
e noto l'incidenza della spe
sa farmaceutica e ancora mi
nore che in Inghilterra. 

Nuova 
verifica 

Ce n'e quanto basta per 
una nuova ma non superflua 
verifica della superiority del
la medicina pubblica su quel
la privatistica e di tipo assi-
curativo; dell'esigenza (ben 
presente nella proposta co
rn unista) che la socializzazio-
ne della medicina avvenga per 
gradi, nel rispetto di tutte le 
acquisizioni positive e delle 
competenze accumulate con 

altri modelli organizzativi; del
la necessita che il conflitto 
tra servizio sanitario pubbli
co ed economia basata sul 
profitto private dev'essere ri-
solto non gi& facendo ricade-
re sul Servizio Sanitario i 
costi di tale economia, ma In 
senso opposto, cioe soiled-
tando le necessarie trasfor-
mazioni social!. 

Giorgio Frasca Polara 

La miriade 
delle mutue 

Quanti sono gli ent: mutual istici e organism! equiparabili 
oggi funzionant! in Italia? E' un calcolo reso estremamente 
d:ff:c.!e dali atomizzazione — spesso anche detUte da motivi 
corporativi — delle competenze e delle prestazioni. Ad ogni 
modo. un allegato al progetto comunista di riforma sanitaria 
ne individua ben 490 proponendone lo scioglimento di 471, ed il 
trasferimento al Servizio sanitario nazionale di altri 19. Ov-
viamente debbono essere garantite ai mutuati prestazioni non 
solo pari ma semmai superior) a quelle assicurate dalle 
rispettive mutue 

mutue autonome aziendali; da 148 Casse di soccorso e malatr 
tia per il pcrsonaie di aziende ferrotranviarie e di naviga-
zione interna; d* ben 200 Casse di soccorso per II personate 
degli autoservizi extraurboni, e inoltre dalle Casse mutue 
degli elettrlci, degli opera! e impiegati delle avlollnee. dei 
lavoratori addeili ai quotidian!; dei dipendentl della RAI-
TV; dalle Casse di previdenza di portuali; dalle Casse mutue 
di Trento e Bolzano: dai Pond! di assistenza per dirigenti 
industrial! e commerciali; da 33 organizzazioni mutualistiche 
autonome di d-pendent: dl enti local!. 

Tra gi'istituti. enti e organism! da trasferire al Servizio, 
ci sono le mutu» dei lavoratori dello spettacolo, degl'imple-
gati dell'agrlcoltura, del glomalisti, dei dipendenti statali, 
del personale degli ent! local! e degli enti di dlritto pubblico; 
e inoltre 1'INPS o gli enti dl previdenza professional! del 
medlcl, faimaclsti, veterlnari, avvocatl, notai, lngegnerl, 
geometrl, commercialisti, artlatl, ecc„ 

le non va forse rlccrcata in 
una concezione del potere, 
in un modo di governare che 
hanno lontane origin!? Le 
«aree democratiche», i pri-
matl, i monopoli politic! 
« per necessita demooratica », 
le «centralita», i manichei-
smi hanno distorto i rappor-
tl tra I cittadini e lo Sta
to, impacciato la democra
zia voluta dalla Costituzione, 
hanno posto fuori della nor-
malita costituztonale da un 
lato i rapport! fra le for-
ze polltiche e rldotto ogni 
esperienza governativa ad 
una sorta di cooptazione su-
balterna degli alleati da par
te della DC; dall'altro, hanno 
determinate anche nella DC 
quella crisi di identita po
litica e ideale, quel «male 
oscuro» della divisione e 
della gara per il potere dl 
cui si e sentita la preoccu-
pazione anche nel recente 
congresso. E* qui che biso
gna incidere, ma ne avete 
la volonta? Avete fatto un 
governo che e ancora troppo 
dentro la logica di quella 
concezione. Bostl indicare un 
solo esempio: quello del rap
porto tra governo centrale e 
govern! local!. i 

Offesa alia liberta 
Se l'accenno del presiden

te del Conslglio alia «preva-
lente tendenza» all'imposi-
zione del centro-sinlstra in 
periferla ci e apparso un re-
siduo di una filosofia In con-
trasto con una interpretazlo-
ne corretta della democrazia, 
del pluralismo, dell'autono-
mia (e le «situazioni ano-
male» invocate dall'on. Or-
landi dimostrano oltretutto il 
fallimento di questo sche
ma), ben piu grave e la mo-
tivazione che della «omoge-
neita» ha dato il sen. Fan-
fani il quale ha detto che es-
sa renderebbe piu facile la 
collaborazione. Siamo di 
fronte ad una offesa alia li
berta di scelta dei cittadini 
e aU'autonomia delle forze 
politiche, alleate o oppositri-
ci della DC. 

Questa tesi che nell'lntero 
corpo dello Stato dovrebbe 
dividere e distinguere mag-
gioranza e opposlzione, l'on. 
Orlandi la vuole applicare 
anche alia RAI-TV pur trat-
tandosi di un servizio pub
blico che non e chiamato a 
servire la maggioranza ma 
deve essere aperto alia par
tecipazione e al contribute 
di tutte le forze cultural! e 
politiche, come in qualche 
misura ha ammesso Ton. Pic-
coli. 

Che il nostro discorso critl-
co si rivolga anzitutto alia DC 
6 ben comprensibile. Abbia-
mo ben present! la sua forza 
e il suo travaglio; abbiamo se-
guito attentamente 11 suo ul
timo congresso ed abbiamo in-
teso la portata, le difficolta 
dei problem! ad esso posti dal 
fallimento della politica awen-
tata del centro-destra e dalla 
crisi deU'esperienza dl centrc-
sinistra. Non diremo che il 11-
mite piu serio sia stato nella 
volonta di ridurre il trauma 
del mutamento: gli appunta-
menti al varco deU'insucces-
so sono stati dati e ci pare 
che siano confermati. C16 che 
piu conta e pesa e il limite 
proprio della riflessione criti
ca, l'ambiguita che ne deriva 
nella concezione e nella pro-
spettiva politica, nella visione 
dello sviluppo del Paese. 

Da qui viene la difficolta. 
il difetto di coraggio e di 
chiarezza nel prendere atto 
delle dimension! della crisi e 
della necessita del respiro, 
dell'ampiezza e delle forze che 
occorrono per un autentico 
progetto di sviluppo. H gover
no di questi limiti, di questa 
ambiguita porta i segnL Cosl 
e nel programma dal quale 
e difficile capire con quali 
misure, in quali forme, in 
quali tempi si esplichera la 
«terapia d'urto » la cui neces
sita e nei fatti, come ci dico-
no il pane che manca a Na-
poli e l'acqua che manca in 
Sardegna. 

La richiesta di godere del 
beneficio del tempo riguarda 
troppe e troppo gravi questlo-
ni, e non solo queUe non defi
nite negli accordi dl maggio
ranza, ma il Mezzogiomo, la 
agricoltura, la scuola, l'edi-
lizia. E noi questo beneficio 
del tempo non intendiamo 
concederlo. Ma badate- non lo 
possono concedere i sindacati, 
le Region!, a cominclare da 
quelle meridional!. Nelle loro 
proposte. In quelle di altre 
organizzazioni dei lavoratori, 
vi e l'indice di una responsa
bilita nazionale ma vi e anche 
la coscienza di un diritto e 
di una forza che chlamano al
ia prova i propositi e la vo
lonta del governo. 

Non ci sono tregue da chie-
dere o da concedere. C'e il 
confronto. c'e il cimento: e 
sono immediati. Bisogna sa-
perk). 

Probhmi urqenfi 
La nostra opposlzione avra 

due punti costanti di riferi-
mento: la consapevolezza del
le condizioni di disagio di tan-
ta parte della popolazione. del 
carico di ingiustizie, dell'ur-
genza di soluzioni positive, del-
l'awio di riforme serie. H 
progresso, 1'avanzata delle 
class! lavoratrici e del nostro 
stesso partite devono contare 
sul superamento della crisi. 
non sul suo incancrenlrsi; sono 
nello sviluppo democratlco 
non nel collasso economico e 
morale. La nostra linea e di 
fare! carico dei problem! del
le masse e della nazione. e 
quella dell'impegno nella pro
posta posltiva che abbia forza 
e valore mobilitante. 

A questo ci siamo sempre 
attenutl, spesso precedendo 1 
govern), per 1 grand! teml dl 
riforma, perch* rlteniamo che 

sia compito ' inderogablle di 
un partite il cui fine e di con-
durre le classi lavoratrici alia 
direzione del Paese e che ha 
ben inteso che lo spirito dl 
classe deve saldarsl alio spirito 
statale, quello dl cimentarsl 
con il piu grande rigore sulla 
intera realta nazionalo e stu-
diare e proporre soluzioni va-
lide per la societa e per lo 
Stato e su queste lngagglare 
11 confronto e la lotta. 

Useremo quesfarma con un 
ancor piu acute lmpegno de
mocratlco e nazionale e fare-
mo leva sul metodo, sulla con
cezione che ci sono propri: 
quelli dell'azione delle masse, 
della dialettica aperta, della 
ricerca costante, dell'unita e 
collaborazione coi socialisti e 
con tutte le forze popolarl, 
democratiche. antifasciste. E 
qui, nel Parlamento, persegul-
remo il piu risoluto e chiaro 
confronto politico. Non fac-
ciamo calcolo su confusion! o 
assemblearlsml, su maggioran-
ze inert! e Inette. Ci6 che im
porta e che la vita democra-
tica riceva nuovo vigore e im-
pulso e che siano superati ra-
dicalmente 1 viz! e gli errori 
delle preclusloni, delle pregiu-
diziali, che gli schieramenti 
si determlnino su scelte poli
tiche e non per aree prede-

terminafce. • . 
CI6 che importa e che si 

faccia conto non solo della 
nostra forza ma dei valori di 
civilta, delle esigenze di giu-
stizla, delle proposte di rinno
vamento politico e morale che 
largamente esprimlamo. 

In secondo luogo, nostro 
punto di riferlmento e che 
qualsiasi nostra posizlone non 
avra di mlra un qualche «In-
serimento», ma solo quella 
prospettiva dl svolta democra-
tlca per la quale combattiamo 
apertamente e che giudichia* 
mo necessaria e possiblle at-
traverso l'incontro delle gran-
di forze popolarl dei cattolici, 
dei socialist!, del comunisti. 
Siamo consapevoli che e una 
via difficile ma e per essa che 
vogliamo passare. 

Siamo nati — ha concluso 
Natta — come partito della 
classe operaia e del popolo 
per trasformare la societa, 
per costruire una societa so-
ciallsta. Siamo diventati una 
grande forza politica naziona
le facendoci parte costituente 
e garante di questa Repubbli
ca, di questa democrazia, di 
questa Costituzione. In questo 
quadro e ben legittimo che noi 
cerchiamo di affermare 11 no
stro diritto e la nostra capa-
cita di essere forza di govemo. 

Il voto di fiducia alia Camera 

La conclusione 
del dibattito 

(Dalla prima pagina) 
dodicesima disposizione della 
Costituzione. 

Dopo aver confermato il 
proposito di affidare alia Cor
te costituzionale l'accerta-
mento del carattere fascista 
di un movimento o partito po
litico e la facolta di disporne 
10 scioglimento, Rumor ha af
fermato che il governo non ha 
intendimenti persecutori, ma 
— ha detto — «il solco che 
ci divide dal MSI e gia nella 
diversa valutazione del fasci-
smo. una valutazione che ci 
trova in netto contrasto e in 
radicale antitesi. E la Costi
tuzione. del resto. ci insegna 
a non consentirne la rina-
scita ». 

A proposito del rapporti con 
il PCI il presidente del Con
slglio ha detto che il recupero 
del centro-sinlstra e nato da 
una riflessione critica, dalla 
valutazione degli orientamen-
ti, dall'emergere di rischi e 
difficolta, dal presagio di vuo-
ti di potere propiziatori di 
tensioni autoritarie. II nuovo 
governo e nato per autonoma 
decisione dei quattro partiti, 
e dall'autonomia di questa de
cisione discende l'autonomia 
della formula, l'autosufficien-
za del governo rispetto alle 
opposizioni. Se a proposito 
deH'opposizione del PCI — ha 
aggiunto — ho richiamato la 
logica degli schieramenti, e 
perche questo partito ha fon-
date ragioni di opporsi a que
sto governo: ragioni ricondu-
cibili ad una scelta ideologica, 
storica e politica. H confron
to con il PCI 1'abbiamo volu
te cercare sul terreno dell'ini-
ziativa politica. dell'azione di 
governo. Nessuna ambiguita, 
dunque, e nessuna confusione 
dei ruoli. 

Prima della replica del pre
sidente del consiglio erano in-
tervenuti nel dibattito il pre
sidente del gruppo dc, Picco-
11, e 11 segretario del PSDL 
Orlandi. 

II discorso di Piccoli ha toc-
cato quattro question!: situa
zione economica, antifascismo, 
TV e liberta di stampa, rap
porti col PCL 

Sulla prima questione, do
po avere affermato che il nuo
vo govemo e nato daJl'esigen-
za di apportare una correzio-
ne di tendenza per un posl-
tivo cambiamento, Piccoli ha 
affermato che non c'e piu tem
po per gli accaderaismi e per 
i frammentarismi, occorre an-
dare ad una modlfica, sia pu
re graduale, dell'attuale mo-
dello di sviluppo economico. 
manovrando le leve del fisco, 
del credlte. affidando alle 
Region! il loro giusto ruolo. 
Tutto questo — ha aggiun
to — richiede una politica di 
programmazione, e anche una 
consapevolezza ed una parte
cipazione responsabile della 
collettivita. 

In questo quadro rilevante 
e il compito dei sindacati, ai 
quali il capo gruppo dc ha 
dato atto della assunzione di 
responsabilita e delle proposte 
emerse nei recent! congress! 
confederal!, le quali — ha det
to — rendono legittimo che 
i sindacati occupino un im-
portante spazio di potere. 

Sulla lotta al pericoJo fasci
sta. Piccoli si e dichiarato d'ac-
cordo con il progetto gover-
nativo di affidare alia Corte 
costituzionale la competenza 
circa lo scioglimento d! partiti 
o movlmenti riconosciuti co
me fascist! ma — ha aggiun
to — cid che plO conta e 1'lm-
pegno politico di perseguire 
un grande disegno democra
tlco. C'e una dlscriminante dl 
civilta nei rispetti del « paga-
nesimo fascista* che esclude 
qualsiasi posslblllta di con-
latto tra 1 cattolici democrati-
ci e I suol eredi. 

Per quanto riguarda la TV, 
11 capogruppo dc ha ricono-
scluto che la maggioranza e 
pervenuta solo ad un accordo 
procedurale, ed ha afferma

to che, nel rispetto del mo-
nopolio di stato, la TV «non 
deve essere a senso unico, oc
corre Invece un pluralismo 
culturale. Non vogliamo una 
TV di maggioranza, ma una 
TV che sia espressione di tut
to il corpo sociale». 

Polemizzando con 1'afferma-
zione missina circa un pre-
sunto « condizionamento » del
la maggioranza da parte del 
PCI, 11 capogruppo dc ha det
to che la maggioranza e con-
dizionata solo dalla propria 
determinazione programmati-
ca e dalla propria autonomia. 
Va comunque respinta una 
concezione « manichea » delJa 
politica che escluda il con
fronto con le istanze che ma-
turano nel paese e nelle for
ze social! e politiche. 

Dopo aver rivendicato alia 
DC il merito di aver dato il 
maggior contribute ad impe-
dire un successo comunista 
in Italia, ed avere osservato 
che l'espansione del PCI sa
rebbe facilitate dalla grettez-
za di certi strati del capita-
lismo, Piccoli ha aggiunto che 
la presenza del PCI, per la sua 
ampiezza e rappresentativlta, 
e anche una presenza di po
tere nelle amministrazioni lo-
cali, regional! e nel parlamen
to, con la quale il confronto 
si lmpone da se. Che sen
so ha — si e chiesto — negare 
questa realta? Nel confront! 
del PCI la DC !ntende svilup-
pare una politica di civile al-
ternatlva democratica la qua
le puo avere, nel tempo lun-
go, anche effetti posltivi all'in-
terno del movimento comuni
sta. al quale Piccoli ha rim-
proverato. rispolverando una 
vecchia formula, di essere 
ffchiuso nello schema leni-
nista». 

Piccoli ha inline dato atto 
al PCI di non concedere am-
miccamenti. complicity o vo-
ti sottobanco, ma di assolve-
re ad un ruolo di opposlzio
ne cche e auspicabile sia un 
ruolo sensibile e awertito nei 
rispetti delle responsabilita 
verso il paese » in un rapporto 
parlamentare chiaro che non 
intacca «le differenze d! fon
do nella concezione della de
mocrazia ». 

Di tono assai diverso l'in-
tervento del segretario social-
democratico Orlandi che ha 
volute caratterizzarsl come 
l'aia arretrata della nuova 
compagine ministeriale. Sul 
fermo di polizia egli ha so-
stenuto, ad esempio, l'assur-
da tesi che se questo stru-
mento fosse esistito, non si 
sarebbe verificato l'attentato 
di Bertoli a Milano. I deputa-
ti comunisti lo hanno piu vol
te rimbeccato ricordandogll 
che sul Bertoli pendeva da 
tempo un mandate di cattura. 
Per sostenere la introduzlo-
ne del « fermo ». H segretario 
del PSDL non ha esitato a rie-
vocare addirittura la stolta 
teoria degli oppostl estremi-
smi. che suona negazione di 
una chiara scelta antifasclsta, 

Sulla RAI-TV Orlandi ha enun
ciate il principlo antidemo-
cratico. secondo cui spettereb-
be alia maggioranza il diritto 
di governare l'ente di stato. 
contraddicendo le stesse af-
fermazionl di PiccolL 

Rapporti 
diplomatici 
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Come riferisce il ministero 
degli affari ester! della Da-
nimarca, a seguito del collo-
qui tra delegazioni del govern! 
della Danimarca e della Re
pubblica Democratica Popo-
lare Coreana svoltisi a Co-
penaghen, e stato raggiunto 
un accordo per l'allacciamen-
to di rapporti diplomatici tra 
i due Paesi a livello di am-
base late. 

pensioni 
Accertamento 
invalidita 

Siamo un gruppo di la
voratori che hanno lnol-
trato all'INPS domanda dl 
penslone per invalidita da 
oltre un anno. Da svarlati 
meal siamo stati chlamatl 
a vlsita di controllo ed a 
tutt'oggi non ci e stato an
cora possiblle conoscere 11 
risultato. 
• VI 5embra questo un mo
do dl fare che si add ice ad 
un regime democratlco, se 
tale si pub chiamare il no
stro? 

Abbiamo almeno 11 dirit
to di conoscere la effettiva 
entlta dei mall che cl han
no colpito e che cl hanno 
spinto a questa lncrescio-
sa richiesta il cui risulta
to sembra un mistero sco-
pribile soltanto dopo diffi-
cilissime acrobazie? 

FRANCESCO CIPOLLA 
NICOLA SINOPOLI 

. FULVIO AGOSTINI 
ed altri 

Roma 
Analoga richiesta ci e 

statu fatta circa un anno 
fa da un gruppo di com-
pagni di Napoli ed alia di-
stanza di Qualche altro me-
se da altri lavoratori di al-
cune citta del meridione, 
aspiranti alia penslone per 
invalidita da parte del-
I'INPS. II nostro partito 
non 6 rimasto sordo all'ap-
pello ed ecco i risultati ot-
tenutt: in virtu del mutato 
indirizzo dell'Istituto pre-
videnziale alia cui gestio
ne, com'i noto, partecipa-
no in prevalenza i rappre-
sentanti della classe lavo-
ratrice, non 6 stato diffici
le al Consiglio di ammini-
strazione dell'INPS di as-
sumere su iniziativa di al
cuni Comitati provinciali 
dell'INPS e di alcuni Enti 
di patronato, una impor-
tante innovazlone nel cam
po assicurativo e previden-
ziale. E' stato disposto che 
la diagnosi delle infermita 
riscontrate ed i risultati di 
altri eventuali esami effet-
tuati dai medici dell'Isti-
tuto siano portati a cono-
scenza degli assicurati a 
conclusione della istrutto-
ria sanitaria e quindi pri
ma della definizione del-
I'iter amministrativo della 
pratica di penslone. 

D'ora in poi gli assicura
ti, visitati presso tutte le 
sedi dell'INPS, il cui nu
mero si aggira sugli 800.000 
all'anno, riceveranno a do-
taicilio, con raccomandata 
in busta chiusa ed a firma 
del medico della sede che 
ha effettuato gli accerta-
menti, una comunicazione 
contenente la diagnosi e-
mersa a seguito della vi-
sita medico, corredata dei 
risultati degli esami ese-
guiti in occasione degli ac-
certamenti per Vinvalidita. 

Questo nuovo sistema 
mettera, quindi, gli inte-
ressati in condizione di co
noscere le infermita da cui 
essi sono affetti ed utiliz-
zare nel loro interesse gli 
accertamenti cui sono sta
ti sottoposti, accertamenti 
che se dovessero ripetere 
a breve scadenza potreb-
bero costare molto. Senza 
dire poi che la comunica
zione di che trattasi potra 
essere subito utile per 
eventuali cure tempestive 
per malattie ignorate ed 
anche ai fini di prevenire 
Vaggravamento di infermi
ta ancora curabili. 

La prefettura 
e gli invalidi 

Sono una invalida civile 
riconosciuta tale fin dal 
6-3-1970 dalla Commissione 
provinciale invalidi civili 
di Napoli, la quale a 5 JO 
tempo ha dichiarato: « n 
summenzionato ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 
del 13 ottobre 1969 n. 743 
ha una riduzione della ca-
pacita lavorativa di natu-
ra psichica, nella misura 
superiore ai 2/3». Svaria-
te volte mi sono recato 
dal medico provinciale il 
quale mi ha mandate in 
Prefettura e viceversa. So
no passati quattro anni da 
quando ho fatto la do
manda; quanti altri anni 
debbono ancora passare? 

ARCANGELA DONADIO 
Napoli 

In questi ultimi tempi ci 
sono pervenute numero-
sissime lettere di protesle 
simili alia tua. Siamo con 
te solidali e con tutta la 
tua categoria nel depreca-
re questo eccessivo immo-
bilismo degli organi ore' 
posti alia istruttoria ed al
ia definizione delle vosire 
legittime Tichieste. 

Nessuno si muove... Ep
pure gli invalidi civili chie-
dono aiuto; bisognerebbe 
vederli, sentirli e vivere in 
mezzo a loro per sentirsi 
stringere il cuore. Ci con-
sta che le varie Associa-
zioni di invalidi civili fan-
no di tutto per alleviare 
le pene di questa povera 
gente, perd gli uffici com-
petenti esistenti presso i 
medici provinciali non fun-
zionano e ci consta pure 
che, effettivamente. mol-
tissime sono le pratic^e 
che, come la tua; da tre 
anni circa rengono avan-
ti ed indietro dalla Pre
fettura al Medico provin
ciale. 

Ha lavorato 
nel Venezuela 

Sono titolare di penslo
ne INPS integrata al mini-
mo. Poiche ho anche lavo
rato per 13 anni nel Vene
zuela, ho fatto domanda 
alllNPS per ottenere qual
che maggiorazione della 
mia penslone e mi e stato 
risposto che fra l'ltalia ed 
11 Venezuela non esiste al-
cuna convenzlone. Un pri-

mo rlcorso ml e stato re-
spinto e ad un sucoessivo 
mi hanno risposto che mi 
avrebbero rimborsato quel
lo che ho pagato nel 13 an
ni di lavoro all'estero. Dal 
dicembre 1972 che aspetto, 
posso ancora sperare? 

NAZARENO TINI 
Roma 

Ti faccio presente che, 
non essendoci alcuna con-
venzione in atto tra l'ltalia 
ed il Venezuela in merito 
al trattamento previdenzia-
le dei rispettivi lavoratori 
all'estero, una tua eventua
te richiesta di rimborso dei 
contributi o di prestazione 
a te spettante sulla base 
dei versamenti effettuati 
all'ente previdenziale vene-
zuelano, dovra esesre indi-
rizzata al detto ente. Con 
I'occasione ti faccio altre-
s\ presente che I'articolo 
51 della legge del 30 apri-
le 1969 n. 153 prevede, fra 
l'altro, la facolta di riscat-
to anche di periodi di la
voro subordinato, prestati 
da cittadini italiani all'este
ro non coperti da assicu
razione sociale riconosciuta 
dalla legislazione italiana. 
Detto riscatto, naturalmen
te, dovra essere effettuato 
a tue spese a norma dell'ar
ticolo 13 della legge del 12 
agosto 1962 n. 1338. E' su* 
perfluo che ti si dica come 
la convenienza di tale ri
scatto e subordinata sia al
ia entita della somma da 
pagare (al riguardo ti pre-
cisiamo che la domanda di 
riscatto non e impegnati-
va) sia alia entita dell'im-
porto della integrazione al 
minimo importo che pc~ 
trebbe anche risultare tale 
da assorbire interamente o 
quasi la maggiorazione di 
pensione derivante dal ri
scatto. Stando cosl le cose 
ti invitiamo ad affldarti ad 
un ente di patronato il qua
le possa non solo consigliar-
ti il da fare e la convenien
za o meno delle richieste 
di che trattasi, ma, una 
volta avviata la pratica, 
seguirla per una piii celere 
ed a te piii favorevole so
luzione. 

II pagamento e 
previslo in agosto 

Sono pensionato del Fon
do di Previdenza ENEL dal 
31 luglio 1972. II 19 maggio 
ca. mi avete risposto che 
I'INPS stava liquidando i 
cessati dal servizio a fine 
giugno 1972. 

Come mai alcuni miel 
colleghi in pensione dalla 
mia stessa data hanno gia 
ricevuto tutto? 

Sono passati ormai undi-
ci mesi ed ho assoluto biso-
gno di una vostra mano. 

ANGELO DEL GANDIO 
Napoli 

Mentre ti confermiamo 
ancora una volta quanto 
ci e stato riferito dal Fon
do di Previdenza ENEL e 
cioe che alio stato attuale 
sono all'esame le domande 
relative ai cessati dal ser
vizio a fine giugno 1972, 
non escludiamo, come tu ci 
hci detto, che qualche tuo 
collega, cessato dal servi
zio alia stessa data, possa 
aver gia ottenuta la liqui-
dazione della pensione. CO' 
se del genere, purtroppo, 
da che mondo e mondo so
no sempre successe. Ti pre-
cisiamo, comunque, che U 
ritardo e attribuito, com'e 
noto, ai numerosi comples-
si adempimenti conseguen-
ti all'applicazione della 
legge del 25 novembre 1971, 
7i. 1079 e della legge del 24 
maggio 1970 n. 336 e che la 
tua pensione e stata in que
sti giorni passata alia liqui-
dazione. II pagamento in 
tuo favore, salvo che non 
si verifichi qualche ritardo, 
presso il centra elettronico 
il che awiene solo in casi 
eccezionali, e previsto per 
il mese di agosto del CM. 

Un dipendente 
delFATAF 

Sono un dipendente del-
1'ATAF (Azienda tranviaria 
di Firenze). II 22-6-1970 
chiesi all'INPS l'applica-
zione dell'articolo 6 della 
legge 28 marzo 1968 n. 3411 
cioe il riscatto del periodo 
militare ai fini della pen
sione a carico del « Fondo 
di Previdenza degli Auto-
ferrotranvieri». 

II 7-7-1971 I'INPS mi co-
munico che il capitale di ri
scatto da versare. entro 60 
giorni, era di L. 170.200. Per 
motivi economici non ef-
fettuai il pagamento nel 
termine fissato. Ora per po
ter andare in pensione an-
ticipatamente, in base alia 
legge in favore degli ex 
combattenti, mi necessita 
di ottenere il detto riscat
to. ragion per cui il 1" 
marzo del ca. ho chiesto 
nuovamente all'INPS di 
poter pagare. Sono ancora 
in tempo? 

MATTEO FALIERO 
Firenze 

Siamo certi che quando 
tu leggerai queste nostre 
notizie, indubbiamente a-
vrai gia ricevuto la rispo-
sta dell'INPS, inviatati fl 
19 aprile del CM. 

Ad ogni buon fine ti fac-
ciamo presente che con la 
detta risposta I'INPS ti ha 
riautorizzato ad effettuare 
il versamento della somma 
di L. 170200 per ottenere 
il riscatto dei periodi di 
servizio militare ai sensi 
dcll'art. 6 della legge del 
23 marzo. 

Ti consigliamo di versare 
al piii presto la detta som
ma onde tu possa usufruire 
della possibilita di benefi-
dare del penslonamento 
anticipato ai sensi della 
legge del 24 maggio 1970 
n. 336 in fatorp fegli ex 
combattenti ed assimilati. 

F. VITENI 
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