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Un omaggio di «Rinascita» 
ai suoi abbonati 

Le lettere 

di Karl Liebknecht 

e Rosa Luxemburg 
Quest'anno Rinascita offre ai suoi abbonati il 

volume di « Lettere » di Karl Liebknecht e Rosa Luiem-
burn, edito dagli « Editori Riuniti», con un saggio 
introdutiivo di Ernesto Ragionieri. Pensiamo di far 
cosa fjrata ai nostri lettori pubblicando un ampio 
stralcio delta presentazione del volume scritta da 
Gian Carlo I'ajetta. 

Rinascita ofFre, ancora una 
volta, ai suoi abbonati qua
si un inedito: si tratta di un 
libro, infatti, che, tanto di
verse com'e dalla storia del 
socialismo ISocialismo e so-
Ctalisti in Italia) pubblicata 
l'anno scorso, ha avuto con 
quella un destino non dissi-
mile. Libri del primo dopo-
fiuerra non ritornati piu alia 
luce. Le lettere di Liebk
necht dal carcere, i suoi di-
scorsi, gli scritti appassio-
nati e il martirio di Rosa 
Luxemburg furono momenti 
della coinmo/ione rivoluzio-
naria, della riflessione, del-
la polemica e anche della 
cultura dei lavoratori ita-
liani nel periodo rivoluzio-
nario del primo dopoguerra. 
II periodo del fallimento del-
Wnternazionale socialdemo-
cratica e del costituirsi dei 
partiti comunisti. 

Ancora per un lungo pe
riodo dopo quel tragico 15 
gennaio del 1919 Liebknecht 
e la Luxemburg furono ricor-
dati ogni anno. Ancora dopo 
la morte di Lenin (cinque 
anni dopo, negli stessi gior-
ni) , il loro nonie risuonava 
nelle manifestazioni, ricor-
reva nei giornali; la loro o-
pera veniva csaltata e ne 
venivano condannati i car-
nefici. Cosi alti parevano che 
nessuno trovava strano in-
titolare le celebrazioni * la 
scttimana dei trc L *: Le
nin, Luxemburg, Liebknecht. 
Poi, 1'eco parve aflievolirsi 
c. se non sparirono dalla no
stra memoria, quci nomi 
quasi furono tolti dal ca-
lendario delle ricorrenzc; 
cessarono di esscre il segno 
di una giornata; di lotta e 
anche, purtroppo, di essere 
argomento per la storia e gli 
studi. 

Non e qui il momento di 
ricercare oggi il perche di 
quell'oblio di cui furono re-
sponsabili in parte non pic-
cola anche coloro che cre-
dettero di poter diminuire la 
personalita rivoluzionaria di 
Rosa Luxemburg o che tro-
varono, pin semplicemente, 
fastidioso riandare alio ori
gin'! dello spnrtach'tsmo e del 
Partito comunista tedesco, 
come a un momento crucialc 
della storia del movimento 
operaio internazionale. Rc-
sta il fatto che il dopogucr-
ra — anche se non ci fu
rono ostracismi formali — 
non vide ritornare al loro 
posto nella storia e nel ri-
cordo dei comunisti i diri-
genti e i martiri dello Spcir-
takusbund: che gli scritti aia 
editi (c fra questi le lettere 
che Rinascita puhhlica oggi) 
divennero libri rari nelle di-
blioteche e non furono pub-
blicati piu. I'ochi ricordaro-
no e ricordano il 15 cennaio 
del 1919. gli urttciali prus-
siani imhestialiti contro i 
rossi; il massacro dei diri-
genti rivoluzionari: la soddi-
sfazione del ministro social-
democrat ico Noske c l'ira e 
il dolore di milioni di uomi-
ni e di donnc in Germania e 
nel mondo. 

Ccrto da quel giorno or-
mai lontano quasi mezzo sc-
colo, le stragi e i martiri, i 
colpi inferti aU'avvcrsario e 
le vittorie. sono stati molti. 
I giorni piu lontani. qualche 
volta. paiono osotirarsi nella 
memoria. gli avvenimenti as-
sumono divcrsa proporzionc 
nel ripensare e nello scri-
vere la storia. 

Ma qucsto non toglie che 
non puo essere considerato 
giusto il modo di affrontare 
o, meglio, di non aver vo-
luto affrontare ccrti nodi del-

, la storia e taluni dei pro-
blemi che nomi come quello 
della Luxemburg poncvano. 
E' giusto dunqtie oggi toglie-
re dall'oblio queste persona
lita, con la loro vita, con 
il loro pensiero. Con I'lima-
nita piena di cui furono e-
sempio questi due grandi 
rivoluzionari— 

Le lettere. nella loro uma-
nita e, insieme, nella loro 
in te l l igent , dicono, a chi 
sappia leggerle, tanto di 
quella storia. Fanno pensa-
re alle lettere di Gramsci. 
le quali anche la dove non 
affrontano i grandi temi 
della storia c le quistioni 
complesse della politica. ri-
velano che cosa abbia si-
gniticato decidere di affron
tare la lotta e poi, giorno 
per giorno, ora per ora, 
aver saputo fare la propria 
parte, pagare di persona. 
Quel carcere fu il simbolo 
della lotta contro la guerra. 
Prima che un atto di fed* 

fu la comprensione che i 
soldati, i marinai, gli ope-
rai tedeschi avrebbero ri-
voltato i loro fucili contro 
rimpcrialismo. Quella guer
ra civile fu un solco pro-
fondo e tragico anche fra i 
lavoratori e quel martirio e 
la repressione lasciarono un 
segno di odio e di maledizin-
ne. Ma, anche in questo, 
e'e la prova che quella fu 
una svolta della storia e che 
i rivoluzionari guardavano 
lontano nel destino della 
Germania c del mondo, da-
vano ai lavoratori del loro 
paesc le parole d'ordine del-
1'insurrezione e offrivano, 
insieme, la testimonianza 
della loro vita stessa. An
che in questo essi denun-
ciavano il fallimento della 
socialdemocrazia; come lo 
segnava Noske congratulan-
dosi con gli ufficiali prus-
sioni autori del massacro. 

Poi viene la storia, al di 
la di queste nostre parole 
che non possono non essere 
ancora intrise di commozio-
ne, al di la del tentativo di 
dire quello che rappresen-
to il primo dopoguerra te
desco. I socialdemocratici 
tedeschi fallirono ancora e 
lasciarono aperta la porta 
al nazismo. I comunisti, gli 
eredi di Rosa Luxemburg e 
di Karl Liebknecht si liat-
terono ancora, ebbero altri 
martiri, ma non seppero 
trarre appicno da quella 
tragica lezione la capacita 
di salvare la classe lavora-
trice tedesca e la Germania. 
Forse, nel delitto di coloro 
che uccisero Karl Lieb
knecht e Rosa Luxemburg, 
di coloro che li fecero uc-
cidere e si congratularono 
con i carnefici, 1'aspetto pin 
grave fu quello di scavare 
una trincea, che ad un cer-
to momento divenne un 
abisso fra i proletari tede
schi, cosl che essi furono 
impotenti a impedire I'asce-
sa di Hitler e il terrore na-
zista. a fermare la guerra 
che insan?uinn e mise in 
pericolo il mondo. 

Alia vigilia del crollo na-
zista. le SS uccisero in una 
prigione tedesca il segreta-
rio del partito comunista, 
il compagno Thalmann. che 
era in carcere dal 1933. An
che loro volevano essere sl-
curi. come quelli che ave-
vano ucciso nel 1919. di to-
gliere ai lavoratori tedeschi 
una delle loro guide, un 
capo. 

Proprio in questo anno. 
che ricorda la vittoria del
la rivoluzione d' Ottobre. 
dobbiamo essere sicurl di 
saper ricordare come e ne-
cessario. Dobbiamo temere 
perfino che. in un anno giu-
bilare. la celebrnzione non 
ci impedisca di chiederci se 
non abbiamo forse dimenti-
cato tropne cose. Dobbiamo 
per questo riandare critica-
mente a questo mezzo seco-
lo. che e ancora tanta parte 
della nostra vita e della sto
ria di o»2i. perche quando 
diciamo ricordare deve es
sere chiaro che vogliamo di
re enpire. Liebknecht e Lu
xemburg ci dicono nelle lo
ro lettere la loro umanita 
profonda e la loro intelli-
genza della storia. Anche se 
le mete che erano semhrate 
vicine sono diventate il tra-
vaslio di decenni e la stra-
da che essi credevano di po
ter percorrere e stata il de
stino di altri, ed e apparsa 
piu tortuosa e travasliata di 
qmnto essi avessero pen-
sato. noi ritroviamo in que
sti scritti una prova della 
forza politica di quei capi e 
l'impecno. Vobbliso — po-
tremmo dire — di saperli 
situare nella storia. Una po
litic.*' e attuale, e viva an
cora come un insegnamen-
to quando da come prova 
la testimonianza del marti
rio. Allora gli eroi sanno 
che possono resistere anche 
quando sembrano soli, an
che nella cella di un car
cere o nei giorni di una bat-
taglia perduta che pud es
sere 1'ultima della loro vita, 
perche essi sanno che non 
sono soli; sono consapevoll 
che la loro rcsistenza e il 
loro saerificio non sono un 
gesto disperato, ma un mo
mento della resistenza e 
dell'azione di milioni di uo-
mini; di quella classe innu-
merevole che fa le rivolu-
zioni e la storia. 

Gian Carlo Pajatta 

Operai, contadini, commercianti e artigiani condannati alia «minipensione» 

Bisogna pagare 110 anni di contributi 
per avere una pensione di 64 mila lire 

La legge del 1965 ha distrufto il rapporto versamenti-previdenza, degradando tutti a una condizione assistenziale - Una lira al giorno 
di accredito al salariato - Un capitalista agrario paga oneri sociali «ver i» su un salario di 211 lire per I'uomo e 115 per la donna 
Venditori ambulanti e ricchi commercianti messi nella stessa barca - Lo sciopero del 15 dicembre: dallo scandalo alia risposta operaia 

NEROSUBIANCO 

Esiste a Londra il problema razziale? Si, e anche in forme piu drammatiche di quanta il turista o un osservatore super
f i c i a l possa immaginare. Sara interessante vedere in che modo il giovane e discusso regista italiano Tinto Brass, riu-
sciri a mettere a fuoco il lema nel suo « Nerosubianco». II film, ambientato nella capitate britannica, narra come una 
donna bianca, atlraverso I'incontro con un giovane negro giunga ad una presa di coscienza suj pregiudizi e sulle angosce 
del mondo contemporaneo. Protagonist! di < Nerosubianco» sono la svedese Anita Sanders e I'americano Terry Carter 
insieme, nella foto, in una suggestiva scena del film 

Pochi giorni ja, dtscutemhsi 
una legge sul regime pe/isio-
nistwo dei lavoratori telefa-
nici in una Comnmstone della 
Camera, i> saltato fuori cite 
per dare una pensione deten
te ai dipendenti dell'Aziendu 
telefonica « bisnynava » ac-
cordare una pensione di un 
mtlione e 900 mila lire al 
mese (2.i milioni all'unno e 
passa) ai direttori generali di 
(luell'aztenda. I c-umtiru.sti han-
no proposto un « massimale •> 
contro le superpensioni, ma la 
DC e la sua nuiggioranza non 
hanno accetlato; M «"• ripwgatu 
sulla forma del rimborso: chi 
prendera piu di IS milioni al-
I'anno, si e stubilito die ne 
rimborsera una parte all'IS PS 
per derolreila al Fondo socia 
le quello, per intendersi, che 
paga le mmipcnsiom. 

E' un tipit di giustizia so-
ciale, questo, die va a passo 
di lumacu. Son M capisce, 
inoltre. perche una legge dello 
Stato deve creare, al tempo 
stesso, le superpensioni e le 
minipensiom, cioe discrimi-
nare le basi di partenza dei 
cittadim ancor piu profonda-
mente di quanto avviene sul 
piano dei rapporti di classe, 
anziche attenuarle. A questo 
proposito bisogna rilevare 
anche die la minipensione 
non e nata con la moda delle 
qonne corte, ma scuturisce un 
poco alia valta dalla pratica 
dei governi della DC fino a 
culminare nelle decisioni im-
poste nel lilfo dal centrosini-
stra. Da allora. la minipen
sione non e piu un caso di 
arretratezza di determinate 
calegorie, come i contadini, la 
cui vitalita sociale sia stata 
ingabbiata da una forza con-
servatrice come quella della 
Coldiretti di Bonomi, ma un 
fatto generate. 

Un principio 
distrutto 

.-\ Torino, citta dell'auto 
sede di un'azienda industriale 
che si vanta di trovars't nelle 
posizioni di testa fra le piii 
grandi societa capitalistiche 
del mondo, un operaio uscen-
do dalla produzione precipita 
da un salario medio di 100 mi
la lire al mese a una pensione 

media di 29 mila lire. La leg
ge del centrosmistra del 1965 
ha finito di distiuggere il 
principal stesso della preii 
denza, in base al quale chi 
versa un contributo deve ri-
cevere. alia fine, un tratta-
mento bci.saJo sin versamenti. 
Oggi dalla busta paga di un 
operaio si prelevano m media 
I'M) lire al giorno, quasi mez
zo milione all'anno. ma gli 
anziani genitori di quell'ope-
rato a fatica ricevetanno 130 
mila lire di pensione. 

Milioni di lavoratori sono 
stati trasfenti da un regime 
di prendenzii. a un regime di 
Hssisten/a. come fossero dei 
poveracci die non huniio mat 
lavorato, dei relittt della so
cieta Selle vedute del centra 
sinistra (a parte le belle pa 
role suthi Sicurezza sociale) 
questa non {• una situazione 
contingente; per accertarsene 
basta vedere come funziona il 
rapporto contributi • pensione 
di alcime categoric. 

Un operaio agricolo fisso, 
con paga mensile di 70 SO mila 
lire, oggi si cede accreditare 
una lira al giorno ai fini della 
pensione. In tal modo rag 
giunge il minima dopo 26 anni 
di contributi effettivi; se nel 
frattempo ha dei periodi di 
disoccupazione. malattia o 
servizio militare ha tutte le 
probability di ritrovarsi a var-
care la sogha del Duemila con 
quel minimo. Se questo ope
raio agricolo. tuttavia, non e 
fisso. ma lavora ora in una 
azipnda ora in un'altra. le sue 
faccende diventano disperate 
e il minimo lo superera fra il 
40. e il •/:>. amio di contributi 
(e quindi di lavoro) effettivi. 

Oggi un datore di lavoro 
dell'agricoltura, die grazie ai 
suoi capitali e ai « suoi » ope
rai viaggia in Mercedes e 
abita una specie di moderno 
castello. paga i contributi pre-
videnziali — oneri sociali. li 
chiama la legge — su un sala
rio di 211 lire al giorno se si 
tratta di un uomo e di 115 lire 
al giorno se si tratta di una 
donna. Quel datore di lavoro. 
o agrario, si vergognerebbe di 
pagare una tale mancia al ca-
meriere che lo aiuta ad infi-
larsi la gabbana, ma il gover-
no di eentrosinistra non si 
vergogna di sostenere come 

Qual e il significato della svalutazione della sterlina? 

Caduta la prima linea di difesadel dollaro 
La funzione del Fondo monetario e della Banca internazionale di ricostruzione - L'emorragia delle riserve 
auree di Fort Knox - L'esportazione delPinf lazione USA in Europa - II momento della verita per Carli e Colombo 

II prhilegio della sterlina e 
caduto. La seesa della sterli
na daH'Olimpo monetario in 
ternazionale e av\enuta in tre 
tempi. L'ultimo e quello di 
« suspense » che av\ ince l'opi-
nione pubblica dopo la recen-
te svalutazione del 14.3 per 
cento. I primi due tempi sem
brano gia passati nel dimenti-
catoio nonostante siano stati 
alia ribalta deH'ultirao tren-
tennio. Non si tratta quindi di 
avvenimenti remoti. Nel 1933 
la sterlina venne infatti sva-
lutata del 33 per cento: dodici 
anni dopo. nel 11H9, del 30 per 
cento. Due \olte su tre e toc-
cato a governi laburisti. quel
li di Attlce e di Wilson, to-
gliere le castagne dal fuoco 
per i conservatori. 

L'ultima sialutazione della 
sterlina ha avuto ripercussioni 
piu sentite e drammatiche nel 
mondo finanziario e nell'opi-
nione pubblica rispetto alle 
precedent!. Come mai? 

La ragione dell'allarme ri-
siede nella diffusa coscienza 
deU'acutizzarsi della crisi del 
sistema monetario internazio
nale. II barioentro della scos-
sa sussultoria che ha investi-
to la sterlina e infatti piu a 
Washington che a Londra. < E' 
ancora troppo presto per dire 
se la svalutazione della ster
lina provochera una pericolo 
sa reazione a catena >. ha 
5critto nei giorni scorsi il 
Kew York Times, meno 
awentato del tranquillante 
CoTTiere della Sera per il 
quale e gia « sventato il rischio 
di una reazione a catena >. Lo 
autorevole quotidiano di New 
York scrive: « La sterlina era 
la prima linea di difesa del 
dollaro. Attualmente e il dol-
laro ad essere esposto in quan
to moneta chiave ». 

La prima linea di difesa del 
dollaro e quindi caduta. Per 
evitare « la pena e il castigo 
inflrtti alia Gran Bretagna ». 
gli Stati Uniti spcrano di po 
ter contare sulla promessa 
cooper a zione finanziaria in
ternazionale per mantenere la 
potenza del dollaro fino alia 
fine del conflitto vietnamita. 

Caduta la sterlina auroenta 

quindi I'importanza del dolla
ro per il mantenimento della 
stabilita finanziaria interna
zionale. Ma il dollaro e « espo
sto » alle < pene » della ster
lina. Potrebbe cioe verificarsi 
l'mcontrollata reazione a ca
tena che puo portare al punto 
critico la crisi del sistema mo
netario interna/ionale. Nella 
calma che precede la tern 
pesta gli operator! della piu 
importante Borsa italiana. 
quella di Milano. sostengono 
infatti: c Col turno del dolla
ro siamo anche noi sulla chi
na > In cosa consiste la crisi 
del sistema monetario inter
nazionale? 

Tempo fa il presidente 
Johnson ha nassunto la crisi 
del dollaro che genera quella 
del sistema monetario inter
nazionale in questi termini: 
< Siamo solvibili. ma non sia
mo abbastanza liquid! >. Che 
significato ha la proposizione? 

Per chiarirla occorre entra-
re nel meeeanismo sul quale 
si fonda l'attuale e comune si
stema monetario internaziona
le dei paesi capitalistici che 
risale al 1. luglio 1944. Esso 
ha origine a Bretton Woods 
(New Hampshire) nella confe-
renza monetana e finanziaria 
internazionale delle Nazioni 
Unite che adotto. nella sostan-
za. le proposte americane. In 
quell'occasione furon<i costi-
tuiti il Fondo monetario inter
nazionale di stabilizzazione e 
una Banca internazionale di ri
costruzione e di sviluppo. Lo 
scopo delle due istituzjoni era 
di c raggiungere una stabilita 
degli scambi — come spiega 
Antonio Pesenti nel suo volu-
le " 1 ^ moneta" — e una per-
mutabilita delle monete e ri-
pristinare una multilateralita 
di scambi. evitare quindi le 
svaluta7ioni a scopo di "dum
ping" monetario >. 

I 44 Paesi presenti alia con-
ferenza di Bretton Woods par 
teciparono per quote di oro 
o dollari al Fondo monetario 
internazionale, poiche la mo
neta internazionale e l'oro. H 
dollaro consolidd in tale occa-
sione la sua posizione di mo
neta bast o di riserva del mon

do capitalistico. a scapito del
la sterlina. ottenendo una pa 
rita di scambio con l'oro pari 
a 35 dollari per un'oncia di 
metallo giallo. 

Ma nell'ultimo trentennio il 
potere di acquisto del dollaro 
negli Stati Uniti e diminuito 
per effetto di una lenta infla-
zione. mentre la situazione e-
conomica dei paesi europei mi-
gliorava. al punto di non con
senting la prevista converti-
bilita in oro per l'as^ottigliar-
si delle nser\e del metallo 
depositato a Fort Knox. Cir-
colano. in altri termini, piu 
dollari cartacei di quanto pos 
sano venire convertiti in oro. 
Gia nel 1906 I'autorevole com 
mentatore americano Walter 
Lippman scri\eva: « Gli Stati 
Uniti devono fare i conti con 
richieste di conversione che 
superano i 20 miliardi di dolla
ri disponendo all'incirca di 15 
miliardi di riserve. Non e'e pe
ricolo di bancarotta. CKser-
vava Lippman. ma l'insolvenza 
bussa alle porte >. In segui-
to le risene auree degli Stati 
Uniti si sono ulteriormente ri-
dotte a 13 miliardi. 

II deficit cronico della bilan 
cia dei pagamenti statunitensi 
aumenta\a intanto in propor 
zione aH'allarme dei paesi 
compresi nell'arca del dolla 
ro. Tanto che il governatore 
della Banca dTtalia. Carli. in 
rapporto ai persistenti disa-
vanzi della bilancia dei pa

gamenti decli Stati Uniti an 
nunciava nella sua relazione 
del '66 «misure ispirate al 
principio di non consent ire che 
alcuno Stato esporti la pro 
pria inflazione attra\er.v> il 
disa\an7o della propria bilan 
cia dei pacamenti. E propone-
va una di\ersa proporzione fra 
dollari ed oro in uno spirito di 
c costruttiva collaborazione ». 

Davanti all'esportazione del 
1'inflazione USA nel vecchio 
continente la F"rancia propone-
va dal canto suo il ritorno del
la moneta all'oro raddoppian-
do il prez/o del metallo. I 
francesi. prima degli altri. 
convertivano buona parte del 
le loro riserve di dollari e ster 
line in oro. per mettersi al 
riparo da un e\entuale pro\ 
vedimento unilaterale ameri
cano di s\a!uta7ione del dolla 
ro. Un prov\edimento che a 
vrebbe potuto as«umere anche 
la forma di un aumento unila 
terale statunitense del prezzo 
deH'oro. 

Nei giorni scorsi Johnson ha 
intanto dichiarato di non \o 
ler aumentare il prezzo del 
l'oro. Alio stato dei fatti una 
simile decisione degli Stati 
Uniti porterebbe al hmite d-
rottura la crisi monetana del 
mondo capitalistico. Una crisi 
che per Parici rkhiede l'abdi 
cazione della sterlina al ruolo 
di valuta di riserva e 1'au 
mento del « tallone aureo » an

che per il dollaro infhmonato. 
I meno "=prov\eduti si re"=e 

ro conto che le proposte fran 
cesi non î potevano ridurre 
solo ad un ripm\e\o!e ripicco 
di Be Gaulle nei confront! del 
I'America e. pur poltmizzando 
col generale. eonvertirono buo 
na parte delle \alute di riser 
va in oro. Di qui l'emorragia 
delle riserve americane di Fort 
Knox ed un rovesciamento del 
le posizioni per cui. attualmen 
te. nella Comunita dei « sei > 
sono state accumulate note\oli 
riserve monetarie. che si aggi 
rano intorno ai 15 miliardi di 
dollari in oro. non ipotecate da 
alcun impeeno esterno. Per 
contro il li\ello delle riser
ve auree decli Stati Uniti 
scendeva a 13 miliardi di dol
lari e in Gran Bretaena al 
livello di solo 3 miliardi di 
dollari mentre cresceva 1'in-
debitamento del pae«e. 

La Gran Bretagna si e tro-
vata in conseguenza ad esse
re nel contempo meno solvi-
bile degli Stati Uniti che di-
chiarano di non essere < ab
bastanza liquidi ». Ma si tratta 
di assicurazioni poco convin 
centi perche ad es«e e scgui 
ta la c corsa all'oro » che si e 
acccntuata negli ultimi giorni. 
Dove cercano ora la «liquid: 
ta » le due massime monete di 
riserva? 

II govemo inglese ha chie-
sto un prestito di 1 miliardo e 

600 milinni di dollari alle ban-
che ccntrali occidcntali. La 
Francia a vrebbe rifiutato di 
parteciparc al prestito 

II comprnmesso cia cui ha 
tratto vanto Colombo nll'iilti 
ma riunione sulla crisi del si
stema monetario a Itio di Ja
neiro si dimnstra intanto con 
l'ageravarsi della crisi mono 
taria per quel che e; cioe una 
pez7a che non tiene. Anche 
per Colombo e Carli. che si 
affannano su e giu per 1'Eu
ropa dopo la svalutazione del
la sterlina. e venuto il mo 
mento della verita. Inglesi «• 
americani hnssano alle casse. 
I primi per scaricare il costo 
della reccnte svaluta7ionc an 
che sullTtalia I secondi per 
mettere le mani sulle riserve 
auree dc-i paesi della Comuni
ta dei « sei ». e quindi anclie 
su quelle italiane. al fine di 
puntellare la loro insolvenza e 
farsi finan7iare in quota par
te il co=to elevatissimo del 
Tageres^ione nel Vietnam. 

Accettare supinamente I'una 
e l'altra sollecitazione in no 
me deH'atlantismo equivarreb-
be a scarcare sulle spalle non 
solo doi lavoratori inclesi l'au 
mento mevitabile del costo del 
la vita e della disoccupazione. 
ma anche su quelle dei lavo 

I raiori e piccoli risparmiatori 
nahani. 

Marco Marchetti 

Von Braun sulla gara per la Luna 

Forte il Saturno, ma i razzi Urss 
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t H mio Saturno e forte, ma i 
sovietici stanno certamente met-
tendo a punto un razzo piu no-
tente*. Lo ha dichiarato Wern-
her von Braun in una intervista 
airamburghese Die Welt. 

Nuove interessanti esperienze 
sono state intanto condotte da 
UtituU univcriiUri aaMricani 

in collegamento con il reeente 
Lancio di sa:elhti. 

La corona sola re puo final 
mente essere stucliata anche in 
periodi non di eclisse: e nuove 
informazKXM possono essere rac-
colte su raggi ultravioletti del 
sole di lunghezza d'onda tale da 
non poter perforare il velo atmo-
•ferico terrestre. II duplice ri-
aultato • »Uto ottenuto da OSO 

4, il satellite americano lanc:a-
to il 18 ottobre scorso. ila scat-
tato 4000 fotogrammi del sole 
con uno spceiale spettrometro. 

Altre foto nprese da satehti 
sono alk) studio nei laboraton 
americani: si tratta delle istan-
tanee a colori della Terra npre
se da ATS 3 da un'altezza di 
oltre 35 mila chilometri. La 
NASA ha pubblicato e diramato 

cinque foro molto suggestive. 
Per quan!o nguarda i pro 

grammi spaziah americani. si 
afTerma che la missione del Sur
veyor 6 ha avuto un tale suc-
cesso che probabilmente l'ultima 
sonda della serie, la settima, 
verra utilizzata per studiare le 
condizioni di aree periferiche 
della Luna. La decnione aara 
presa martedi prossimo. 

legittima e necessaria questa 
degradazione sociale del lavo-
ratore agricolo. 

Fm (pii abbiamo parlato 
di operai, di individui che 
producono merci per 15 20 
mila lire al giorno per un sa 
lario di tremihi lire La de 
qradazione a livello ti\*istcn 
ziale, tuttavia, mvestc anche 
i lavoratori co^idetti < auto 
nomi »• artigiani. contadini, 
esercentt attivita commer 
ciali An;;, per questa late 
gnria la pensione e nata come 
a^Msten/a, non come previ 
denza 

11 compagno Renato Tra 
montani, in un'intervista al 
(iioruale dei contadini. porta 
queste cifre: i contadini ma 
tchi e adulti. secondo la leg 
lie attuale. hanno diritto a 
un accredito di due lire al 
giorno per sole l'tti giornatc 
all'anno. Le doime toll onto a 
un accredito di una lira t 
mezza per 101 giornatc al
l'anno. Trasformati cosi i con 
tadmi in scmidisoccupati per-
mancnti. con quelle due lire 
al giorno i contadini potreb 
hero avere una pensione di 
C>1 mila lire al mese (S0r< di 
un salario dt SO mila lire. 
qual e attualmente percepito 
in media dai lavoratori dipen 
denti qttalificati) dopo 110 an
ni di contributi. II giovane 
die comincia a versare ora 
sara sicuro. anzi. che se vi-
vra tanto (la scienza. in al 
tri campi. sta facendo mira-
coli) a vra proprio quella pen 
stone neU'anno 2077. 

Spendere 
bene 

Fantascienza a parte, oggi 
nessiin cantadino ha la pro-
spettiva di uscirc dalla mini
pensione prima del 19S0. Per 
il govemo. infatti, il reddito 
di un contadino e di 17 mila 
lire al mese. Son tutti i con
tadini possono essere collo 
cati a un tale grado di mi-
seria; camunque, anche se 
cia fosse, una politica sociale 
ha I'obbligo di non sancire 
tale stato di degradazione al-
meno rispetto alia salute, alia 
maternita. alia vecchiaia. Noi 
non chiediamo alia borghesia 
italiana di scrivere un nuova 
libro Cuore. gia si e visto die 
il primo non e servito; ponia 
mo la questione di spendere 
bene almeno cia che lo Stato 
spende. Ed oggi noi vediamo 
fluire centinaia di miliardi al
l'anno in contributi indiscri-
minoti alia «povera agricol 
tura >: una «povera > che 
comprende sia il padrone (die 
talvolta Bonomi iscrive di sop-
piatto, a titolo di amicizia, 
financo nelle liste delle Mu-
tue e della previdenza-assi-
sterna) che il miserabile che 
live con 17 mila lire al mese. 

Si diano, dunque, dei con
tributi chretti al contadino. 
integrandone la posizione as-
sicurativa: se. dopo un'accer-
tamento. risulta che lavora 
dovvero solo 156 o 101 gior 
note all'anno. paghi In Stato 
d contributo per le rimanentt: 
se le 2 lire al giorno sono po-
che. paghi lo Stato altre 2. o 
3 n 4 lire a giornata ma si 
garanttsca al contadino la 
pensione contnbutiva. pari al-
l'W<r di un salario medio, to 
me si fa per tutti gli altri. J 
contributi statali vadano solo 
a chi non ha reddito proprio. 
fino a quando non ne avra. 

La situazione e poco di 
versa per commercianti e ar 
tigiani. Gia quest'anno. il pri
mo in cm <;i poghino pensiont 
agli anziani e.sercenti attivita 
commercials m-enrrera che le 
qestioni dell'indiistria verxino 
45 miliardi sr>fo per dare la 
minipensione or cnmmercianti 
E' necessano che lo Stato 
prenda su di se, intanto. quei 
45 miliardi perche altrtmenti 
sard impo'ssibile dare una 
pensione decente agli stexsi 
operai. Ma e il sistema che 
va rovisciato Perche gli an
ziani esercenti attivita com-
merciali abbiano una vera 
previdenza, non la carita: bi-
sogna che lo Stato integri di-
rettamer.le i contributi di chi 
non puo pagare, e li faccia 
pagare a quei commercianti 
die hanno delle enlrate reali. 
Son e'e mente di piu assurdo 
di una situazione nella quale 
il venditore ambulante viene 
accomunato al proprielario di 
tre o quattro lussuosi negnzi 
e I'operaio. che col suo misero 
salario e ancora chiamato a 
procvedere ai genitori, si fro-
vi costrelto a < solidarizzare * 
con chi ha casa in citta e al 
mare e se ne infischia di lui. 

Una dura, persino spietata 
logica di classe ha presieduto 
alia € opera zione solidarieta » 
por/oici nranfi dal centro sini
stra a carico dei fondi preri-
denziali Scandalizzarsene ser
ve a poco. 1 sindacati. pro-
clamando lo sciopero generale 
del IS dicembre, hanno fatto 
gia il necessario passo in 
avanti: preparando una erwr-
gica risposta di classe, 

Renzo StefaneHf 
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