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CHE COSA HA DEnO A HARRIMAN 
IL PRESIDENTE D.C. DEL CILE 

Eduardo Frei motiva 
il no alia 

j f l « dottrina Johnson» 
[l comunisti sono una forza popolare che si batte, come noi, per pro-
mdi mutamenti sociali» - II non intervento, arma dei paesi deboli 

|H Cile rcspinge la «dottrl-
. > interventista di Johnson 

nome c del diritto dci po-
)li deboli a direndersi dai 
lu forti». Esso considera i 
Jmunisti € parte integrante 
sl popolo, una forza che ha 

sue radici nelle masse po-
blari e che si batte per mu-
fmenti profondi della strut-
ra sociale, cosl come si bat-
n̂o i democristiani ». E, quan-

ail'OSA, essa potra rista-
Jlire il suo prestigio soltanto 

sara capace di trasformar-
in uno < strumcnto dinami-
», al servizio di quei muta-

Icnti. 
[Questo e quanto si ricava dal 
tsoconto del colloquio tra il 
residente democristiano del 
Jlo, Eduardo Frei, c l'inviato 
Blla Casa Bianca, Averell 
irriman, avvenuto a Santiago 
6 maggio scorso. II testo di 

klc rcsoconto, apparso • sulla 
|vlsta Ercilla di Santiago, a 
rma di Luis Hernandez Par-
tr, e un documento di ecce-

lonale intcresse, cui gli svi-
(ippi della « dottrina > statu-
Itense — in particolare il di-
corso tenuto dal presidente 
Dhnson alia Baylor Univer-

Ity di Waco, nel Texas, e Ie 
ichiarazioni di Stevenson a 

Toronto — e le nuove manife-
zioni di opposizione ad essa 
parte del grandi paesi de-

locratici latino amencam con-
fcriscono nuova attualita. Ci 
cmbra percid interessante n-
crirne ai nostri lettori i tratti 
mdamentali. 
Harriman e il primo a pur-

ire. Egli c rlconosce che Tin-
»rvento armato nella Repub-

blica dominicana non ha pre-
[edenti e che gli Stati Uniti 
kanno mancato alia parola data 
pa Franklyn D. Roosevelt a 
lontevideo, nel 1933, quando 

firomise, come parte sostanzia-
e della politica di buon vici-

nato, che essi mai piu sareb-
bero intervenuti negli affari 
politic! dei paesi latino amcri-
cani >. Afferma che Washing
ton c ha mancato deliberata-
mente alia parola >, perche la 
esistenza di Cuba socialista ha 
creato « una situazione nuova, 
imprevedibile nel 1933 ». So-
stiene che il comunismo < non 
e soltanto una dottrina, ma 
una forza di aggressione >, 
opcrante in tulto il mondo e che 
fu un « tremendo errore » con-
siderarlo localizzato nella sola 
Cuba. Nega che il govenio de-
gli Stati Uniti si sia opposto 
al ritorno di Bosch a Santo 
Domingo e che l'insurrezione 
dominicana mirasse unicamen-
te a questo obbicttivo: ripete, 
a questo proposito, le note as-
scrzioni di Johnson circa le 
infiltrazionl comuniste «dal-
l'esterno >. E promette che le 
truppe saranno ritirate se 
1'OSA consentira ad assumersi 
un ruolo nell'operazione. 

«A giudizio del mio gover-
no — afferma Harriman — 
le caratteristiche del momento 
attuale sono queste. II mag-
gior pericolo, e il piu corro-
sivo, che esista oggi nell'Ame-
rica latina proviene dal co
munismo internazionale. I co
munisti sono al lavoro per or-
ganizzare le cosiddette guerre 
di liberazione... Percid I'OSA 
deve adottare una nuova stra-
tegia: quella deU'intervento 
contro il comunismo. II prin-
cipio del non intervento, cos) 
come e oggi, e ingenuo. can-
dido e suicida. Il mio governo 
invita il suo, signor presidente 
Frei, ad evitare che si formi 
nci Caraibi un altro Stato co-
munista >. 

ft lei ci ha raccontato... » 
Ecco la replica di Frei, se-
ando il resoconto della rivista. 
c Lei ci ha raeconlato, signor 

^mbasciatore, che fu moltissi-
ie volte con Stalin, con Trolzki 
con Krusciov e che con que-

It'ultimo and6 anche a caccia, 
che percid ha visto i diri-

kenti di un comunismo espan-
ponista, imperialista. militariz-

ito e aggressive. Inoltre, ne-
kli Stati Uniti il comunismo e 
| / / side, non esiste come feno-
neno sociale, non e legato al 
ipolo. a) contrario. Dunque. 
sr voi comunismo vuol dire 
sercito rosso, bomba atomica 
iissa. invasione della Cina co-
(unista >. 
c II comunismo che noi co-
asciamo nel Cile e tutt'altra 
9sa. Non nego che 1'uno e 
iltro possano aver legami. 

la 1'immagine del comunismo 
lleno. globalmente considera-
). e quella di un fenomeno 

ciale e politico. E' un par-
lo che si appoggia profonda 
lente alle masse popolari. Non 
bltanto e nel Cile. ma anchc 
entro il popolo cileno. E quel 
lie vale per il Cile vale per 
ktta l'America latina >. 
[«Questo comunismo sociale 
ie si muove nei sindacati, 
ie aveva il controllo del mo-
|mento universitario. che in 

momento dato penetrd con 
ran forza tra i contadini (fino 
che non arrivd la DC) non 
si potra mai vincere con 

lisure repressive, ne con stru-

menti polizieschi o militari co
me quelli che il suo governo 
propone. Per undici anni do-
mind nel Cile la Legge per 
la difesa della democrazia 
(voi ce ne proponete ora una 
per tutta 1'America latina;. 
Noi la combattemmo e facem-
mo bene, perche da questi un
dici anni il Partito comunista 
usci piu forte: alleato al Par
tito socialista. fu sul punto 
di conquistare legalmente il 
potere nel 1958 >. 

c A me sembra — prosegue 
Frei — che gli americani non 
si spieghino il perche di que-
sta crescita comunista nei pae
si sottosviluppati. Ho 1'impres-
sione che essi l'attribuiscano 
alia mancanza di adeguate leg-
gi e apparati repressivi. Ndn 
& cosi. I comunisti si raf-
forzano nei paesi poveri per
che propugnano mutamenti di 
struttura profondi, mentre. in 
generale. non vi sono altre 
forze politiche che lo faccia-
no con la stessa energia. Quin-
di. essi avanzano da soli su 
un immenso terreno favore-
vole ». 

c Nel Cile, il comunismo ha 
trovato la risposta adeguata. 
Qui, i comunisti non sono i 
soli a volere Ie trasformazio-
ni. Le vogliamo anche noi de
mocristiani. Loro credono che 
Ie si debba fare senza liberta; 
noi stiamo dimostrando che si 
possono fare con la liberta». 

liberta per i latino-americani 
[Frei afferma a questo pun-

che la liberta <dcve perd 
scrci per tutti i latino ame-
cani >. E aggiungc: * I x i . 
?nor Harriman, ha ncono-
iuto che l'OSA non \ a bene 
si come c oggi. che manca 

agilita. di efficienza. Mi 
pllcgra udirc dalle sue labbra 
lalcosa che noi veniamo ri-
ptendo da molto tempo. Ma 

proponete di trasformarc 
)SA in uno strumcnto ideo-
jico e militare. Volete cho 
sa accctti d'ora in pot i l 
mcipio deU'intervento. Che 
palifichi l'inter\ento. lo di-
kiari giusto e legittimo. in 
kesenza di un movimento co-
jnista: contro raggrcss!ime 
lunista. Che. Invece. non 

len-enga quando si verifica 
mo\imento che sostitulsce 

dittatura militare al prt^i 
rnte costituzionale. Che. an-

approvi quosta dittatura 
ilitare se si instaura in no-

ri il quarto senizit 

i\\"mh\*b suHa C.E.E. 

36.000 intese 
monopolistiche 

all'ombra 
del MEC 
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me della guerra al comunismo. 
E che abbia un esercJto». 

c Noi respingiamo questi pun-
ti . . . Noi rispettiamo la Carta 
dell'OSA che afferma il pnn-
cipio del non intervento. prin 
cipio che 6 l'arma dei deboli 
per proteggcrsi dai forti... Che 
l'OSA debba cambiare. siamo 
d'accordo. Ma non per diven-
tare uno strumento militare e 
ideologico. bens! un organi-
smo dinamico al servizio del 
grandi mutamenti che i nostri 
popoli rcclamano. Oggi l'OSA 
manca di forza morale, per-
chd tra i quattordici voti a 
fa\ore della forza inter-ame-
ricana che do\Tebbe evitare 
la dittatura a Santo Domingo 
e'erano molti paesi governati 
da dittatori. Ma sono amirt* 
munisti. c allora non imp-rta! 
Difcndiamo. signore. la dcri-o 
crazia rappresentativa. ma noti 
solo a Cuba: anchc negli al 
tri paesi dove non esiste, u 
se esiste 6 soltanto shnbolira ». 

Fin qui l'argomentazione del 
presidente cileno. riferita. scn-
vc Hernandez, c in una sin-
tcsi >. Sottolinearne il valorc. 
al di la di ogni riscrva. r j 
sembra inutile. E' solo il caso 
di ricordare che lo statists 
democristiano. dopo a\cr vi 
st«i chiaro e parlato chiaro 
agli Stati Uniti tre settimaru-
fa. ha coraggiosamente man 
tenuto queste posizioni dinan 
zi agli ultcriori s\i1uppi della 
\icenda. Ne il governo ne la 
stampa governati va italiana 
hanno invece trovato. fino a 
questo momento. una parola 
da dire sul discorso di Waco. 
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Un assurdo delle antiche e della nuova legge sulle pensioni 

Per T IN PS i soldi delle donne 
valgono meno di quelli degli uomini 

I tre 
«torti» 
delle 

braccianti 
Nella tabtlla i esampliflca-
to I'assurdo trattamento 
prevldenzlale rlservato al
le braccianti. Premettlamo 
che uomlnl e donne che la-
vorano a glornata nel 
campl hanno la stessa qua-
liflca. • Ma, ai flnl della 
penslone, a sfavore delle 
braccianti intervengono tre 
fattori negativl. Primo: le 
glornate lavorative utili 

. sono in numero minore. 
Secondo: I contrlbutl gior-
nallerl versatl dal padrone 
sono mlnorl. Terzo: per le 
donne la legge stablllsce 
che le prime 1500 lire dl 
contrlbutl slano mottlpllca-
te per II 33% (per gli uo
mlnl 45%) e le successive 
1500 per II 26% (per gli 
uomini 33%). Questo ter
zo punto a differenza de
gli altrl due e valldo non 
solo per le braccianti, ma 
per tutte le assistite dal-
I'lNPS. Concluslone: una 
bracclanle rlceve dopo 
50 anni dl lavoro la stes
sa penslone di un uomo 
che abbla lavorato 20 annll 

II«principio» fu sancito in pieno regime fascista ed e tuttora sostenuto dalla Democrazia cristiana — La matema-
tica previdenziale e la regola del 33 per cento — Un'eredita di trentadue miliardi Tanno a beneficio delPINPS 

Un uomo entra in un negozio 
qualsiasi, dl una qualsiasi cit-
ta: poniamo il caso in una dro-
gheria. Compera un chilo di 
pane, uno di pasta, un etto di 
caffe, una scatola di detersivo 
e cosi via fino a spendere 
esattamente mille lire. 

Ora vi sottoponiamo un pro-
blema facile facile: date le 
stesse mille lire, una donna 
che entra in quello stesso ne
gozio pud acquistare i medesi-
mi oggetti che ha acquistato 
I'uomo? J denari di una donna 
hanno, insomma, lo stesso va-
lore dei denari di un uomo? 
La risposta e logicamenle: si. 
A questo punto potreste anche 
accusarci di avervi assegnato 
un problema inutile e sciocco. 
Solo un commerciante pazzo 
esporrebbe sulla porta della 
bottega un cartello con su 
scritto: t Qui i soldi delle don
ne valgono meno di quelli de
gli uomini >. 

Eppure un cartello simile po-
trebbe figurare davanti alia se-
de dell'Istituto Nazionale della 
Previdenza. Sociale (INPS) 
perchd per V1NPS d valido 
quello che a chiunque sembra 
un assurdo: che i soldi delle 
donne valgono meno di quelli 
degli uomini e praticamente 
sancito in Italia da tutte le 
leggi. da tutti i decreti e da 
tutti i regolamenti approvati 
in fatto di pensioni obbligato-
rie. Anche la nuova legge pre-
sentata in Senato e sostenuta 
dalla DC non fa eccezione. 

La pensione e uguale per 
tutti perche per tutti significa 
condanna alia fame e alia mi-
seria — per tutti i lavoratori, 

intendiamoci. Gli alti funzio-
nari (e Vex direttore generale 
dell'INPS ne e un esempio 
lampante) possono arrivare a 
percepire assegni favolosi. 
Tuttavia il sistema di calcola-
re gli assegni previdenziali 
non e uguale per gli uomini e 
per le donne ed e bene pre-
mettere che questa bella divi-
sione — maschi da una parte e 
femmine dall'altra — fu at-
tuata per la prima volta in 
pieno regime fascista: nel 1939. 

Conti 
separati 

Da allora in poi i ragionieri 
dell'INPS hanno dovuto tener 
bene a mente questa separa-
zione. Calcolare una pensione 
non e cosa semplice: ci voglio-
no eserciti di impiegati per 
raccapezzarsi nel guazzabu-
glio-di percentuali, addizionl, 
sottrazioni, divisioni, coeffi-
cienti — diversi a seconda dei 
periodi in cui i lavoratori han
no versato i contributi, a se
conda delta categoria nella 
quale sono inquadrati — che 
formano la torre impenetrab
le per un projano dall'alto del
la quale piovono i libretti dei 
pensionati. 

Fra tanti calcoli uno e~ tutta
via abbastanza semplice. E' 
quello che serve a determinare 
la pensione base. Facciamo il 
caso che i contributi versati 
dopo un'intera vita di lavoro 
raggiungano le 10 mila lire. Se 

ne -prendono 1560 e si moltipli-
cano per il 45 per cento se il 
pensionato preso in esame e un 
uomo; le stesse 1500 lire si 
moltiplieano per il 33 per cen
to se invece il pensionato e 
una donna. Si ottengono due 
cifre diverse: 675 lire per gli 
uomini e 495 per le donne. Ma 
non basta. Andando avanti nei 
calcoli si considera un secon
do scaglione di contributi sem-
pre di 1500 lire: si moltiplica 
per il 33 per cento per gli 
uomini e per il 26 per cento 
per Ie donne. Ecco altri due 
risultati diversi: 495 lire, di-
ciamo cosi, « maschili» e 390 
lire « femminili ». Siamo parti-
ti da una cifra standard di 10 
mila lire: rimangono quindi da 
manipolare altre 7000 lire. Sta-
volta il numero riceve final-
mente un trattamento uguale: 
viene moltiplicato per il 20 per 
cento. H risultato & di 1400 
lire. Sommiamo ora questi tre 
risultati: una donna avra 
c acquistato » con 10 mila lire 
di contributi una pensione base 
di 2285 lire; un uomo con le 
stesse 10 mila lire avra com-
perato invece una pensione ba
se di 2570 lire. E va bene — 
dira il lettore — e'e uno scarto 
di appena 285 lire: vogliamo 
metterci a discutere su una si
mile sciocchezza? Aspettate. 
Finora abbiamo parlato di 
pensione base. Un attimo di re-
spiro e continuiamo a fare i 
contl: per ottenere la pensione 
reale tocca moltiplicare questa 
base per 72 (che ci volete fare? 
in Italia le leggi sono fatte. co
me diceva il Manzoni dal cer-
velloni e sembrano destinate a 

Stessa storia: finale diverso 

^SstEaiCi: 
Caterina F. e Alfredo C hanno lavorato 

per venti anni — dal 1944 al 1943 — al 
Poligraflco dello Slato ed ora sono in pen
sione: due casi abbastanza fortonali perche 
II loro lavoro non ha mai subite internnione 
e II c padrone • li ha sempre tenoti In regola 
con il libretto. Caterina F. non ha avuto Agli 
e non si e quindi mai assentata dal lavoro 
•e non per motivi di salute. Ha avuto la 
stessa qualifier, lo stesso sal*Ho, ha versato 
gli stessi contributi di Alfredo C. La storia 
della sua pensione 4 quindi identic* a quella 
del suo compegno, ma la concluslone 4 di
vers*. Per i primi anni Caterina F. ha mess© 
da parte un* quota rispettabile: con un sala-
rto mensile di circa 12 mila lire — siamo nel 
periodo delCimmediato dopoguerra — ha ma
turate fra il genneio del '44 e raprlle del '52 
una quota di 11 mila e S3* lire. Dal maggio 
del '52 alfaprile del '51 II suo salarie 4 cre-

sciuto fino alle 30 mila mensili, ma per quel 
periodo — con un apposito decreto le marche 
sono state di colpo ^svalutate — matura una 
quota mcredibilmente inferiore: 3.974 lire, il 
che dimostra fra Cattro quanto la matematka 
previdenziale sia tutta costruita aU'unico sco-
po di separ*re il salario reale dalla futura 
pensione. Nei quattro anni successlvl, dopo 
che il reddito di Caterina F. e di Alfredo C 
4 salito ftno a 54 mila lire al mese — e 
siamo in pieno boom economico — la quota 
corrtsponde a 4.454 lire. Siamo quasi alia 
fine. Fra il '42 e il dicembre '43 il salario 
4 arrivato a 70 mila e le quote ammucchiate 
sul libretto sono state di 1.544 lire. L'operd* 
va cosi in pensione con un contributo versato 
di 21.135 lire, che 4 lo stesso del suo com-
pagno di lavoro. Ma Alfredo C riceve ora 
una pensione dl 30.400 lire e Caterina F. una 
di 27440 lire. 

far impazzire i poveri Renzt e 
Lucie). La sciocchezza quindi 
si trasforma in 20 mila e 520 
lire che, per un pensionato co-
strelto a fare i conti sul filo 
delle due, trecento lire, rappre-
sentano una cifra considere-
vole. 

Ci siamo presi il disturbo dl 
compiere un'indagine campio-
ne fra i pensionati della pro-
vincia di Roma. Esaminando 
circa 500 casi. riempiendo in-
teri rotoli di cifre alia macchi-
na calcolatrice, e saltata fuorl 
una piccolo verita: la pensione 
media di una lavoratrice assi-
stita dall'INPS e di .16 mila 
193 lire, quella di un lavora-
tore di 23 mila 794 lire al 
mese. Si tratta, in ambedue i 
casi, e chiaro, di una condan
na unica: quella a morire di 
fame. Ma propria perche quel
le dell'INPS sono pensioni di 
fame, la differenza e tanto piu 
assurda e ingiustificabile. 

11 nostro partito, la CG1L, 
VUnione donne italiane han 
fatto rilevare piu. volte I'assur
do e I'hanno condannato negli 
emendamenti proposti al pro-
ge''o del ministro Delle Fave. 
Se il progetto passasse cosl 
come e stato concepito il di-
vario fra pensioni femminili e 
maschili salirebbe fino a 30 
mila lire all'anno in media. 
Ma VINPS e i partiti di go
verno non intendono ragionl. 
Che giustificazioni portano a 
difesa delle proprie tesi? 

Le donne — dicono — vanno 
in pensione cinque anni prima 
degli uomini e le statistiche 
dimostrano che la vita di una 
donna £ piu lunga della vita 
di un uomo: percid. una pen
sionato se rispetta la statistica, 
gode piu a lungo della pensio
ne e «costa > quindi piu dl 
un pensionato. Ma mangia di 
meno? Ha forse bisogni mino-
ri? Ha forse meno diritto alia 
vita, all'assistenza. alle cure? 
11 pane che ogni mattina andra 
a comperare costera forse di 
meno perche lei campa piu a 
lungo? 

In realta all'INPS non inte-
ressano i conti della spesa del-
Vanziana pensionato. ma I 
conti delle proprie casse. Fat-
ti i conti. i dirigenti dell'INPS 
hanno concluso che I'assurdo 
esistente. rappresenta per loro 
un risparmio di 3 miliardi e 
mezzo all'anno. Che importa se 
il capitate dell'Istituto di Pre
videnza gode gia di un attivo 
di mille miliardi? Con quei 
soldoni VINPS ha ben altro da 
pensare che riempire la borsa 
della spesa dell'anziana pen
sionato: ha da investirli invece 
nell'IRl, nelle banche. nella 
Bonomiana. nella grande in-
dustria. All'amiana pensionato 
pensano le statistiche che le 
assicurano vita lunga e felice. 
Se lei i cosi poco aggiornata 
da nor, rispettorle e da morire 
prima, tanto di guadagnato 
per VINPS. 

Anche dopo 
la morte 

Tanlo di guadagnato anche 
per un'altra ragionc: quando 
ce una pensione in ballo. la 
morte di una dGnna e molto piu 
redditizia per la Previdenza 
Sociale che la morte di un 
uomo. Chi Vha detto che la 
morte £ uguale per tutti? Uno 
che ignora cosa significa la 
sigla € SO* che bolla tutti i 
libretti delle cosiddette < pen-
sioni superstiti >. Muore un 
pensionato: la vedova ha dirit
to a « godere > (come dicono 
i rajfinati esperti della mate 
ria) di questa e SO» che le 
assegna il 50 per cento (la 
nuova legge precede il 60 per 
cento) della tecchia pensione 
del marito. Muore una pensio 
nata: la logica vorrebbe che 
anche il vedovo po%sa « gode 
re » della SO. Niente a)fatto 
per VINPS la pratica i chiusa 
Una donna non lascia eredita, 
a meno che il potero vedovo 
non sia invalido al lavoro (co
sa cosl difficile da dimostra-
re che spesso »i muore prima 

che VINPS si decida a ricono-
scerlo). O peggio. in pratica 
i suoi denari li lascia in eredita 
all'INPS che adottando il siste
ma di non rendere le pensioni 
femminili reversibil, risparmia 
qualcosa come 32 miliardi e 
mezzo Vanno. 

II valore del denaro e la 
morte: abbiamo. preso alia ba
se delle nostre argomentazioni 
due concetti che dovrebbero 
essere uguali per tutti. per gli 
uomini e per le donne. In real
ta cento altri elemenli contri-
buiscono a differenziare con 
un taglio notevole le pensioni 

femminili da quelle maschili. 
Durante la lunga vita di la
voro che le donne affrontano 
con coraggio e sacrificio pari 
ai loro compagni spesso le la-
voratrici sono condannate a 
qualifiche inferiori e confinate 
quindi nelle categorie che ri-
cevono i contributi previden
ziali piu bassi: handicappate 
in partenza. quindi, oltre che 
all'arrivo, quando entra in 
gioco la regola del 33 per 
cento. 

E poi e'e Vallra regola, quel
la che sospende i contributi 
previdenziali nel periodo in cui 

una donna si assenta dal la
voro perche aspetta e da alia 
luce un bambino. Ogni figlio 
corrisponde a Tnille. duemila 
lire di pensione in meno, quan
do la madre sara vecchia. 

La conclusione amara Vab-
biamo sentita dalla bocca di 
un'anziana bracciante del Mac-
carese: c Ho avuto il torto — 
diceva — di lavorare tutta la 
vita, di aver messo al mondo 
tre figli e adesso ho il torto 
di vivere ancora, di vivere piu. 
a lungo del mio vecchio >. 

Elisabetta Bonucci 

iGatzarrii 
per tutti 
I grandi libri di Garzanti e i romanzi d'attualita dl 
Garzanti: libri indispensabili per chi vuol farsi una 
vera bibiioteca. Sono libri che danno il piacere di leg-
gere. Sono libri fondamentali del lettore informato. 

gni settimana 
in edicola e in libreria 
• ! • 

questa 
settimana 

1 L.350 
W. Faulkner: 

| La paga del soldato 
} II romanzo piii limpido e sconcertante 

del premio Nobel americano. 

ogni settimana 
in edicola e in libreria 

seguiranno: 
2 Missili in giardino 

di Shulman 

3 Moll Flanders 
di Defoe 

4 II prete bello 
di Parise 

5 Un amore di Swann 
di Proust 

6 Angelica 
di Golon 
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