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PER LA PRESIDENZA U.S.A. 

Nixon, quando era vice presidente, pronuncia un discorso all'aeroporto di O'Hare come candidato repubblicano alle elezioni 
che vldero la vlttoria di Kennedy. Vicino al podio e un ragazzo camuffato da fantasma sul cui petto e una scritta che dice: 
(Jack don't stand a ghost of a changes (la scritta si riferisce a Kennedy e significa: « Jack non ha alcuna possibility di 
rlusclta > Nixon lo ha vlsto fra la folia, lo ha fatto chiamare e, con I'c humour i che gli era proprio, se I'e tenuto a fianco per 
tutta la durata del comlzio 

•L'uomo delta novit6» 
di Giulio Caftaneo 

La rivoluzione 
mancata 
del prete 
Tartaglia 

II libro — premiato a Viareggio come 
«opera prima» — ricostruisce attraver-
so le speranze e i conflitti dell'immediato 
dopoguerra un dramma che rimane attuale 
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Pension'!, statute dei diritti e salute 

I progetti di legge 

Intorno alia figura di Fer-
dinando Tartaglia Giulio Cat-
taneo ha costruito un libro 
che, di la dalla semplice let-
tura, invita alia riflessione. 
L'uomo della novita (ed. Gar-
zantt, pp. 108, L. 1200) e I'ope-
ra di un saggista che sa nar-
rare, e che ha anche impara-
to a valersi di questa sua qua
nta. Averlo costruito intorno 
ad un personaggio centrale 
— il prete sospeso a divinis 
e poi scomunicato che diven-
ta I'apostolo di un nuovo cre
do — e per I'autore un modo 
per tornare indietro agli anni 
terribiti e straordinari dello 
immediato dopoguerra, fra il 
'45 e il '48, quando nelle cit-
ta devastate pesavano gli or-
rori del passato recente, guer-

RICHARD NIXON: IL KILLER 
DEI FINANZIERI DEL PACIHCO 

I precursor! californiani della caccia alle streghe — Lippmann: « Un uomo spietato, privo 
degli scrupoli che un presidente deve avere » —• La sconfitta del '60 — Quale programma? 

La candidature di Nixon al
ia presidenza degli Stati Uni-
ti per il partito repubblicano, 
e sotto molti aspetti, l'equiva-
lente di quella di Humphrey 
nel campo democratico. En-
trambe sono candidature «co~ 
mode »: fortl dell'appoggio as-
sicurato loro in partenza dai 
notabili e dalle macchine dei 
due partiti, l'ex-»ice di Else
nhower e il numero due di 
Johnson ritengono di avere la 
nomination in tasca e riser-
vano le loro energie per la 
battaglia elettorale vera e pro
pria. 

Richard Nixon e nato cin-
quantacinque anni fa a Yorba 
Linda, nella California meri-
dionale, dove 1 suoi genitori, 
Immigrati dal Middle West. 
avevano comperato con i loro 
risparmi un agrumeto. Piii tar-
di, fallita la piccola azienda, 
la famiglia si trasferl a Whit-
tier, un piccolo centro oggi 
lnghiottito nell'area urbana di 
Los Angeles, e vi aprl una sta-
zione di servlzio. Richard fu 
un ragazzo povero. Fece il 
giornalaio, il guardaporta di 
una piscina, il pianista in chie-
sa (i Nixon sono quaccheri), 
l'addetto alia ruota della for-
tuna in un parco di diverti-
menti. Rivelb presto un'indo-
le taciturna. sospettosa dagli 
impulsi incontrollabili. So-
prattutto detestava che la vi
ta lo «lasciasse indietro ». A 
ventiquattro anni, laureato in 
legge, tentb diverse strade 
(presen to anche una doman-
da per il FBI): tutte senza 
successo. 

La ruota doveva girare per 
lui alia fine del '45, quando 
Herman Perry, rappresentan-
te locale della Bank of Ame
rica ed altri uomini d'affari 
repubblicani lo reclutarono 
come «uomo nuovo » da con-
trapporre nelle elezioni al rap-

Sresentante democratico del 
Lstretto, Jerry Voorhis. Ni

xon, ufficiale di marina appe-
na smobilitato. non era parti-
colarmente repubblicano, ma 
accetto 1'offerta come la sua 
prima, vera occasione. Capl 
subito che al suoi protettori 
occorreva. in realta, una sor-
ta di killer politico. La lotta 
contro Voorhis fu condotta 
senza esclusione di colpi. SI 
scoprl che il deputato demo
cratico era stato sociallsta in 
fioventu e che un'organizza-
stone sindacale di orientamen-
to progressista invltava a vo-
tare per lui. Nixon e i suoi 
amid lo denunciarono agll 
elettori, in pubblico e in tele-
fonate snoniine, come «11 can
didato di Mosca ». e spiegaro-
no neimiustrare II caso, gran-
de eloquenza e dovizia di mez-
sl . Voorhis tento invano di dl-
mostrare la falsita delle accu
se. Fu sconfitto e Nixon lo so-
stitul alia Camera, A Washing
ton, come membro del « comi-
tato per le attivtta antt ame
r i c a n o , il giovane parlamen-
tare perfeziond la sua tecnica. 

NelTaccusa d i « cripto-comu-
nismo», mossa da un picco
lo provocatore a Alger Hiss, 
alto funzionario del Diparti-
rr.ento di Stato, vide 1'occasio-
ne per fnchiodare l'amminl-
strazione Truman come irre-
sponsabile protettrice di agen-
ti del nemico. Hiss andb in 
prigione (ne e uscito solo nel 
TM e lotta ancora per la re-
Tisione del processo), ma i 
repubblicani dovettero atten-
dere ancora la loro occasio
ne. Quanto a Nixon, egli sfrut-
to abilmente la notorieta ot-
tenuta e resperienza raccolta 
per fare un altro passo avan-
tt. Nel *51, approdava infattt 
a] Senato. dopo aver lascia-
to sul terreno un'altra vitti-
m r la stgnora Helen Gaha-
gan Douglas, sua concorrente 
e, macco • dirlo, incamazio-
ne della «mlnacda comunl-
su». 

Come fu che Nixon diven-
to compagno di zara di Eise
nhower, nel grande « rilancio » 
npubbllcano del '53? « Lo ab-

biamo scelto — ebbe a dire 
piii tardi un membro del co-
mitato che aveva discusso le 
candidature — perchd erava-
mo stanchi e perche" e un cali-
forniano ». L'appoggio del ban-
chiere Perry e dei suoi po-
tenti amici del Pacifico e quel-
lo di personalita di primo 
piano, come Thomas Dewey, 
fecero tacere le riserve espres-
se da alcune parti. Forse lo 
stesso Eisenhower non era 
entusiasta della scelta. Lo fu 
ancor meno quando, nel mez
zo di una campagna larga-
mente impostata su accuse di 
« corruzione » al partito awer-
sario, fu rivelata l'esistenza 
di un fondo segreto, messo 
da tempo a disposizione del 
suo vice da una coalizione di 
interessi privati. Sembrb per 
un momento che Nixon do-
vesse rinunciare, e in questo 
senso ricevette pressanti sol-
lecitazioni. Ma, ancora una 
volta, le sue risorse di gioca-
tore d'azzardo lo trassero di 
impaccio: il discorso televisi-
vo col quale spjegb all'Ameri
ca intera che neppure un cent 
era finito nelle sue tasche di 
uomo politico povero al ser-
vizio del paese e tuttora con-
siderato un capolavoro di de-
magogia elettorale. Fu un 
successo. L'oscuro awocato di 
provincia entrb alia Casa Bian-
ca. al fianco dell'uomo che 
l'America considerava un eroe 
nazionale, e vi rimase per ot
to anni. 

Nixon fece del suo meglio 
per tenere alta la sua Stella. 
Era tuttora un personaggio 
largamente impopolare. Aveva 
scritto di lui il Washington 
Post: e il «tipo truce» che 
quando altri partecipa ad una 
zuffa per il piacere di fare a 
pugni, accorre con una spran-
ga di ferro. Fer Walter Lipp
mann era « uno spietato uomo 
di parte, privo degli scrupoli 
di coscienza che l'America ha 
il diritto di esigere dal suo 
presidente»; personalita di 
primo piano come Rockefel
ler, Stenvenson e lo spea
ker della Camera, Sam Rau-
burn, lo giudicavano in ter
mini non dissimili. Ma il vi-
ce-presidente seppe sfruttare 
le sue occasioni. II viaggio 
in URSS (con la celebre tl-
rata «ideologica» a favore 
degli elettrodomestici e del 
modo di vita americano) e le 
stesse spettacolari disawentu-
re occorsegli in America latl-
na, dove la polizia riusci, a 
stento, nel "58, a strapparlo 
dalle mani di folle furibon-
de, diedero un eccezionaJe 
lancio pubblicitario alia sua 
figura di « patriota * professio-
nista. 

Non e colpa di Nixon se 
1'occasione decisiva si presen-
to in tempi interessanti. Era 
il '60 e le grandi speranze 
che avevano accompagnato la 
amministrazione Eisenhower 
erano crollate con 1TJ-2 e con 
il « vertice» di Parigi. A po-
che miglia dalla Florida. la 
Cuba di Fidel Castro aveva 
umihato rimperialismo yan-
kee. Si addensavano le om
bre della recessione, mentre 
si raccoglieva la nuova onda-
ta del movimento per i « dirit
ti civil!». Le cose cambiava-
no e sollecitavano un muta-
mento di uomini e di metodi. 
Ma una parte tutt'altro che 
esigua deirAmerica si ostina-
va a credere che non vi fos
se nulla da cambiare, a re-
spingere la critica come «di 
sfattismo*. a considerare la 
fiducia nel sistema e la « fer-
mezza» di fronte al suoi ne-
mici come medicine univer
sal!. Alia «nuova frontiers* 
di John F. Kennedy, i repub
blicani. sordi agll awertimen-
tl di Rockefeller, contrappo-
sero Nixon. E furono, ala pu
re per lieve marfine, scoo-
fittl. 

Battuto nuovamente nel "63, 
nella « s u s » California, alle 
elezioni per il governatore, 
scavalcato nel '64 da Goldwa-

ter, l'uomo che 1 giornalisti 
hanno ribattezzato « Dick l'im-
broglione » torna ora alia ca-
rica in un'epoca anche piii 
ricca di fermenti e di muta-
menti di quel che era stato 
il '60. Con quale programma? 
La risposta non e facile: se 
e'e qualcosa che nessuno e 
mai riuscito ad ottenere da 
Nixon e una chiara esposi-
zione programmatica. II suo 
pensiero, per6, e abbastanza 
noto. 

a Finirla al piii presto» e 
la parola d'ordine del candi
dato per il Vietnam: una pa
rola d'ordine che dovrebbe 
consentirgli di mettere a frut-
to i sentiment! ormai genera-
lizzati nell'opinione pubblica, 
ma che, sulla sua bocca, ha 
un senso per lo meno ambi-
guo. Nixon, infatti, non sol-
tanto condivide le tesi origi-
narie dell'intervento, secondo 
le quali nel Vietnam sono in 
gioco i a vitali» interessi de
gli Stati Uniti in Asia e, in 
generate, il destino di tutte 
le guerre nazionali di libera-
zione, ma ha ripetutamente 
criticato negli scorsi anni il 
«gradualismo s di Johnson, 

accusando il governo attuale 
di « sbriciolare la immensa su
periority militare americana »; 
o, come nell'intervista dello 
scorso novembre a U.S. News 
and World Report, di a so-
provvalutare i pericoli di azio-
ni che potrebbero porre fine 
rapidamente alia guerra ». Ora 
che a Parigi e aperto il pre-
negoziato, il candidato si 11-
mita a dire che un accordo 
e auspicabile soltanto « su ba-
si che producano una pace 
durevole, anziche' esser prelu-
dio a nuove guerre». 

Nixon e stato anche tra i 
primi uomini politici ameri-
cani ad applaudire il colpo 
dei colonnelli greci e l'ag-
gressione israeliana dello scor
so anno, e a visitare Atene e 
Tel Aviv, dove si e fatto ri-
trarre in storiche fotograiie a 
fianco del generate Dayan, co
st come era stato il primo a 
proporre. fin dalla primave-
ra del '59, l'impiego dei mer-
cenari per la riconquista di 
Cuba, e uno dei piii aspri 
critici di Kennedy dopo il fal-
limento della Baia dei Pored 
e dopo la erisi del '62. 

In politica interna, il caro-

vita e il tema di fondo della 
demagogia nixoniana, anche se 
il documento di ventidue pa-
gine che il suo comitato di 
esperti ha lanciato per invo-
care « una direzione nuova per 
l'economia nazionale » contie-
ne ben pochi suggerimenti 
concreti per uscire dalla eri
si. Altrettanto pub dirsi per 
il problema negro: un terre
no sul quale il candidato, do
po aver reagito con patriot-
tico sdegno alle conclusion! 
del rapporto Kemer, evita ora 
di pronunciarsi in modo trop-
po reciso. II discorso, qui, e 
dei piii vacui: se i negri a dis-
sentonon ordinatamente tutto 
bene, ma « niente pub giustl-
ficare il ricorso alia violen-
za » e una a integrazione for-
zata » e evidentemente impos-
sibile; l'unica ricetta e, per-
tanto, la ricerca di una gra
duate « riconciliazione ». II che 
significa che Nixon non ha, 
qui come altrove, alcuna ri
sposta ai problem! nuovi del 
paese; o, se si preferisce, che 
le sue risposte sono vecchie 
di almeno tre lustrl. 

Ennro Polito 

d i « e c o n o m k i » dello settimona 
M M 

UNBURATTINO CONTRO 
LA MORALE CORRENTE 

Una inferessanfe risfampa e riletfura di «Pinocchio» - Collane letferarie e scienlrfiche 
La letteratura infantOe ita-

liana nacque con grande ritar-
do rispetto a quella degli altri 
paesi europei. e fin dall'kiizio 
si presentd con caratteristiche 
sue proprie che la qualificaro-
no decisamente sia sul piano 
sociale sia su queUo artistico. 
Ad p**a si pensd soitanlo dopo 
I'unificaziane. quando, istituita 
in tutto il paese un'istruzioae 
unitaria, si dovettero dare i 
primi orientamenti alTeducazio-
ne e creare gli strumenti neces-
saii ad attuarli. Maocando da 
noi completamente (se non nel-
1'ambito delle tradixioni popo-
lari, tenute sempre ai margini 
della cultura rmlitaote) ana 
tradiziooe fantastica e favoli-
stica. come negli altri paesi 
europei. la letteratura infantile 
prese subito la direzione oel 
racconto educativo. ponendo in 
primo piano i vak>ri tipici di 
un nuovo stato borghese: I'amor 
di patria. la pieta per i poven. 
il rispetto delle tradizioni. la fa
miglia. e cosi via. 

In questo quadro va coDoca-
to anche quello che a ragione 
si considera un capolavoro del 
genere e un'opera singolare e 
non minore della nostra lette
ratura: Le awentme di PinoC' 
chio incomindato a pubbucare 
a puntate nel 1881 da Carlo Col-
lodi (Carlo LorenzinO. ossia nel 
pieno dell'Italia umbertina e pa-
triottarda. quando 1 nascente 
social ismo era visto come Q 
pericolo piu grave per la nuo
va nazmne. e certi modelli di 
vita piccolo borghese venivano 
imposti come un valido baljar-
do di difesa. soorattutto ne'.le 
scuole alle quali avevano ac-
cesso solamente piccole mino-
ranxe provenienti da famiglie 
die di quella vita avevano fat
to i loro ideale. 

Su questo sfondo si colloca la 
storia di Pinocctuo: un burarti-
no che fa tutto quello che deve 
fare un bambino non ancora 

condizionato. in lotta contro la 
morale corrente. conformistica. 
ipocrita. utilHaristica. e in par-
ticolare contro i vaJori di una 
civilta cattolico-moderata che 
hanno avuto proprio nella cultu
ra toscana ottocentesca uno dei 
pnncipaU centri di diffusione; 
la trasformaziooe nd bambino in 
came e ossa (che e la parte 
meno convneente deU'opera) si
gnifica raccettazione dell'altro 
mondo. Un'accettazione che. co
me ben Qhistra Giovanni Jervis 
in una intelligente presentazione 
della ristampa Einaudi (Nue. 
L. 1^00). e tutt'altro che coe-
rente e deTmitiva, per cui Pi-
Docchio resta <uo ribeDe mao-
cato ma anche. perpetuamente. 
un bambino mancato>. un in-
sieme di incextezza e contrad-
dizkmi che — dopo tutto — ce 
lo rendono simpaticissimo. 

• • • 
Gli «Oscar* di Mondadori 

continuano a uscire regoiarmen-
te, mantenendo perd nell'impo-
stazione i Iimiu" che gia ave-
vamo rflevato all'inizio deHa 
nuova serie, e cioe restrema di-
scontiouita di vaJori nei titoli. 
spesso di ktteresse estremamen-
te limitato. e il predorninio as-
soluto deOe ristampe (in questa 
serie si assiste a on vero e 
proprio travaso dal catalogo Ei
naudi). 

Basti pensare che degli ulti-
mi sette titoli ben sei sono ri
stampe. e cbe Tunico che si pre-
senta in prima ediziooe (11 dos
sier del catechismo (Aandese, 
L. 500). nonostante largomento 
sia di altiwimo interesse. e di 
leuura molto complessa (sareb-
be stato piu utile e piu chiaro 
il testo vero e proprio del < ca
techismo *). Inoitre. delle sei 
ristampe. due almeno potevano 
esser tralasdate (Pearl & Buck, 
L'amore di Ai-Van, L. 500, e 
Jean Kerr, Per piacere non 
manoiate le margherite. L. 400: 
la mancaon della < preeentazk>-

ne > indica di per se cbe si trat-
ta di letteratura di consumo), 
ed uno era gia stato ampiamen-
te sfruttato in edizione economi-
ca dallo stesso editore (G. Ver-
ga. Tutte le novetle. voll. 2. Li
re 1.000: il merito sta perd ora 
in una buona presentazione): 
71 fiore del verso russo di Re-
nato Poggioli e un'ottima anto-
ktgia della poesia russa. ripre-
sa dal catalogo Einaudi (L. 900); 
1'ultkno volumetto di questo Ian-
d o e la ristampa di due rac-
conti di Cassola. La casa di via 
Valadier (L. 350. anche qui e 
da segoalare una buona pre
sentazione). Notiamo n f n e cbe 
questa volta sono stati quasi dd 
tutto superati i vecchi prezzi e 
cbe ora fl costo di ogni volu
me va stabilendosi sulle dfre 
base di 500 e 1.000 lire. 

• • • 
Altri tre eccdlenti volumetU 

sono da segnalare nelle coJIa-
nine scienufiche di Zanichelli: 
Le atmosfere dei pianeti (un a-
gile manualetto in cui si spie-
gano i metodi finora impiegati 
nello studio delle atmosfere de
gli altri pianeti e quali proble-
mi restano ancora aperti alia 
sdenza in questo settore). fl 
conte Rumjord (I'awentarosa 
vita di Benjamin Thompson, fl 
versatile inventore americano 
dd Settecento. cui si devono an
che invenzioni utili per la vita 
quoUdiana come quella di caf-
fettiere, e che ancora lascia 
sconcertati per molti aspetti am-
biguj della sua complessa per
sonalita), e Frazioni continue 
(un piccolo trattato della serie 
€ Matematica Modema »). I Tri-
mi due vojumetti sono in ven-
dita a 700 lire, i teno a 900. 

Nella Enddopedia Fdtrinelli-
Fischer e usdto. a eura di Lo
ck) Lombardo Radioe. fl II vo
lumetto dedicato alia Matemati
ca (L, IJO0). 

Renzo Urbani 

ra e distruzioni, eppure tutte 
le speranze di rivoluzione e di 
rmnovamento apparivano pos-
sibili, Fra quesie speranze ec-
co anche quella, radicalissi-
ma, del prete Tartaglia, « uo
mo capitato per errore in un 
paese religiosamente sordo ». 

Egh predica dove e quando 
pub — nei pubbhei dibattiti 
di allora, nei convegni del Mo
vimento di Religione accanto 
a Capitim, nelle case del po-
polo. L'intento dell'apostolo 
e di promuovere un'ondata re-
ligiosa dal basso. 

Con queste premesse, quel
la che avrebbe dovuto essere 
o sarebbe stata in altre con-
dizioni, una rivoluzione relt-
giosa, a poco a poco si re-
stnnge e si chiude in una cer-
chia di persone, fra le quali 
prevalgono t giovani intellet-
tuah del tempo. Da principio, 
nel chma fiorenttno della li-
berazione, le prediche pubbli-
che di Tartaglia impressiona-
no e agitano gli uditori di sa
le ajfoliate di curiosi. Ma il 
cbmpito dell'oratore dwenta 
piii arduo net dialogi con le 
masse. I suoi passaggi nelle 
sezioJii del partito comutusta 
sono una catastrofe e si rt-
solvono in reciproca incom-
prensione. Piii facilmente, in-
vece, Tartaglia forma intorno 
a se" un gruppo di giovani 
studenti che, da una parte, 
vanno all'universitd a impara-
re dal maestro De Robertts t 
segreti sottili delle forme let-
terarie e dall'altra subiscono 
il fascino di quel messaggio 
che presuppone la violenta di-
struzione d'ogni forma: «di 
fronte a una cultura di ripe-
tizione » afferma giustamente 
Tartaglia, <c io credo che noi 
dovremo gridare a una cultu
ra di assoluta novita ». 

/ discepoli sono avvintt dal 
rigore conceltuale con cut lo 
apostolo espom o svolge la 
propria dottrina. Ma non si 
sa fino a qual punto essi I'ac-
colgano davvero. Ce un dilet-
tantismo dtffuso fra loro, co
me di chi giuoca con le cose 
difficili, e quanto piii il pe-
riodo della « novita » si allon-
tana tanto piii ciascuno pen-
sa at fatti propri, a formar-
si la propria eststenza. a Ognu-
no riprendeva a fare quello 
che aveva sempre fatto: a oc-
cuparsi di letteratura se lette-
rato. di economia se economi-
sta, di filosofia se filosofo». 
II messaggio unitario si fran-
tuma nelle specializzazioni. 
Nella o novita » essi finiscono 
per vedere la negazione pmt-
tosto che un'affermazione co-
struttiva. Scoprono cosl il 
punto debole dell'apostolo: 
quel rtferirsi sempre e uni" 
camente alia vecchia realta da 
consumare e da distruggere. 
la critica e il rifiuto delle re-
ligiont storiche e della cultu
ra moderna. del teismo e del-
I'ateismo. «II vuoto seguiva 
all'attesa della speranzaa. 

Cattaneo ha voluto e, tn 
gran parte, ha saputo rico-
struire un dramma umano e 
intellettuale che non riguarda 
il solo protagomsta. Non per 
nulla il suo e uno dei po-
chtssimi ttbri importantt e va-
lidt di quest'anno, fra I'altro 
accanto a quello di Mario Spi-
nella, che gli ha conteso fino 
all'ullimo il premio a opera 
prima » al « Viareggio » di que
st'anno. II tema svolto da 
Cattaneo concerne tutti da vi
cino, nella misura in cui cia
scuno ha interesse a rtnno-
vare dawero la societa e t 
rapporti del mondo in cui vi-
viamo. II libro ha tono saggi-
stico, e spesso si sof fer ma 
sulle idee e sulle lotte idea-
It del tempo. Tuttavia il cen
tro vero si sposta di conti-
nuo. 

Direl ami che la parte di 
analisi che I'opera contiene e 
la piii debole e meno convm-
cente, nonostante il sale del-
I'ironia che spesso le da sa-
pore. I giudizi del Cattaneo 
sulle tenderize culturali e let-
terane sono troppo rectst, fan-
no parte di un bagaglio di 
ricordt piuttosto che dt rifles
sione critica. Ma e la rappre-
sentazione di quel furori e 
di quelle passioni che narra-
tivamente si trasforma a po
co a poco tn un nitido ritrat-
to dell'uomo e del periodo. E 
qui tutto vale, come more-
diente, persino i furori, tanto 
che qua e la sembra di ascol-
tare uno Stendhal ptit ironi-
co e irritato se non addinttu-
ra i malumori e le bestemmie 
— svolte in stile elegante — 
del CellinL 

Per chi un ritratto e una 
wleggenda*? Perche, m realta, 
la figura del protagomsta in 
carna un dramma di cut Cat
taneo ha saputo esplorare a 
fondo — di la da certe sue 
soluzioni ancora estetizzanti 
— la portata umana, il rappor
to che ad esso lega tutti. £ ' 
il dramma di una sconfitta 
generate e non dell'uomo che 
Vha vtssuta in prima perso
na, non del riformatore fuort 
tempo che all'autore ricorda 
Lutero, Melantone e Calvmo: 
* n suo volto non era stato 
ritratto dal Cranach per un 
contrattempo». Quanto ptit 
gtusta appare, attraverso il ri
tratto. I'esigenza dt nuovt 
rapporti umam predtcata da 
Tartaglia (il regno di Du> su 
questa terra), tanto ptit I'uo 
mo della novita torna, fuort 
da ogni ribollire di passioni, 
a porre una domanaa tnqute-
tante sut mezzt, tulle possibi
lity sulle sttuaztonl di un 
mondo che resta inerte nelle 
proprie contraddlzlonL 

del PCI al giudizio 
dei lavoratori 

Altre risposte al referendum popo/ore promosso dal nostro gfornole 
Chlediamo o fuffJ J /efforl suggeri/nenfl, proposfe, per imporre all'atten-
llone di tutto il Paese I grandi teml del mlglloramento della condiilone 
operala e della difesa della llberta nelle fabbrlche e nel campl 

Contlnulamo la pubhlicazione dille let- che numcrose continuano ad arrivare da 
tere di risposta al referendum lanciato dat ogni parte d'ltalia alle nostre redazioni ell 
nostro eiornale sulle proposte dl IORRC Koma c Milano. Per ragioni ovvie siamo 
presentate dal parlamentari comunisti e costretti a rlassumere lc lcttere piu lungnc. 

Evitare, 
different! 
trattamenti 
Cara Unita, 

concordo con il comples
sa della legge sulle pensio-
ni meno perb che nella par
te del punto 1 (aumento 
generate) e la prima par
te del punto 4 (pensione 
salario e pensione contri-
buti) e suggerisco quandi: 

1) tutte le pensioni devo
no essere aumentate con 
godimento, a partire dalla 
data di approvazione della 
legge, di una percentuale 
che pub essere benissimo 
inversamente proporzionale 
verso le altre remunerazio-
ni. In altri termini si devo
no evitare sostanziali diffe-
rentl trattamenti al di qua 
e al di la di una data ap-
plicazione della legge: 

2) non si pub parlare 
di 40 anni di conthbuzio-
ne poiche pochi si trovano 
in questa particolare con-
diztone e i pin hanno do
vuto subire lunghi periodl 
di mancati versamenti a 
motivo delle leggi fasciste. 
Si deve permettere a tutti 
coloro che hanno lavorato 
ininterrottamente o per mo-
tivi che gia la proposta pre-
vede, di coprire i periodl 
scoperti fissando opportu-
namente a questo scopo 
una chfra a riscatto. 

GELINDO MARCHESIN 
(Treviso) 

1 No al cumulo 
| salario-pensione 
2 Stimatissimo direttore, 
5 ho letto la nuova propo-
— sta di legge sulle pensioni 
5 presentata al Parlamento 
= dal PCI. Premetto che il 
5 sottoscritto non e ancora 
S pensionato, rpera dl arri-
E varci fra 15 anni. Fatta 
S questa premessa mi per-
S metto di esprimere il mio 
5 dissenso su di un solo 
j= punto delta proposta di 
S legge in questione, rite-
£ nendo che il resto debba 
5 considerarsi giusto per tut-
•5 ti i lavoratori. 
5 Non sono d'accordo che 
S si debba ripristinare il 
5 principio del cumulo sala-
= riopensione. 
2 Per i lavoratori vi deve 
£ essere un solo libretto; 
5 quello di lavoro o quello 
~ di pensione. II cumulo •sa-
5 lario-pensione d in contra-
= sto con la politica del pie-
S no impiego. Ritengo che 
S sia giusto che il lavorato-
E re a 60 anni debba esse-
S re collocato per legge a rt-
E poso. Certamente la tegae 
E approvata frettolosamente 
E dal governo di centro-sini-
E slra e stata una legge cat-
z tiva e sbagtiata, perche ha 
E fo//o tanto agli uni e non 
r ha dato niente aoli altri, 
S lasciando scontenti tutti.' 
s Infatti si e scioperato, si 
S e protestato. si continua a 
S protestare. a discutere nel-
E le fabbriche come negli uf-
= fid, ma, siatene certi. non 
E per il ripristino del cumulo 
E salario-pensione, ma per-
S che nella riforma si sta-
E bilisca una volta per tut-
£ te un minimo vitate a chi 
E non lo ha e per quelli che 
£ dovranno andare poi in 
S pensione un equo rapporto 
£ salario - anzianita di servt-
E zio. 
E ARCHIMEDE SANTESE 
E fMilano) 

II principio 
della sicurezza 
sociale 

Cara Unita, 
rileto che gli statali, do

po 23 anni dt servizio, han
no diritto ad una pensione 
di almeno 100 mila lire al 
mese, compreso i bidelli 
delle scuole. Per Voperaio 
no, invece. Perche? Vorrei 
proporre che gli operai, do
po 35 anni di lavoro per-
cepiscano un minimo di 60 
mila lire al mese. e dopo 
40 anni almeno 70 mila li
re. Un'altra proposta. Non 
sarebbe meglio non effet-
tuare nessuna trattenuta e 
quindi pagare ai lavoratori 
anche quello che t padroni 
tersano all'lNPS? Poi do-
scun lavoratore potrebbe pa. 
gare direttamente un contri-
bulo adeguato agli istitutl 
assicurativi, come avviene 
nei Paesi scandinavi. 

GIUSEPPE TARTUFOLI 
(Civitanova Marche) 

La nostra proposta di leg
ge riteniamo dia una rispo
sta essenziale. Conquistare 
per i lavoratori una pensio
ne pari all "SO* '* della retri-
buzione significa awicinare 
finalmente i dipendenti del
le aziende private al tratta-
mento previdenziale dei di
pendenti pubblid. 

La seconda proposta e as-
solutamente sbagliata. Il si
stema preyjdenziale per il 
quale noi lottiamo vuole af-
fermare il principio della si-

curezza sociale. Cioe una 
pensione dignitosa, garanti-
ta in parte, come le pensio
ni sociali, dal finanziamento 
dello Stato (da ottenere con 
un'imposta diretta e pro
gressiva sui redditi) ed il 
rimanente per il raggiungi-
mento dellWo delle retri-
buzioni, con la contribuzio-
ne dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro. 11 sistema in 
atto in altri Paesi, col ri
corso alle assicurazioni pri
vate allontana da questo 
obiettivo. 

I contributi 
versati 
all'estero 
Caro direttore, 

sono d'accordo con lc pro
poste che avete presentato 
per le pensioni, ed in modo 
particolare per quello che 
riguarda I'aumento dei mi
nimi. Devo perb osservare 
che non ho trovato una pro
posta di modifica che mi 
sembra importantissima, an
che se non riguarda una 
categoria molto numerosa. 
Si tratta delle vedove che 
ricevono una pensione di 
6.500 lire. Sono donne che 
non hanno avuto alia mor-
te del marito contributi suf-
ficienti per godere della 
pensione di reversibilita. ma 
che sono riuscite ad otte
nere la pensione sommando 
i contributi versati in Italia 
con quelli versati all'estero 
dai martti emigrati. Anche 
queste donne dovrebbero ri-
cevcre il minimo di pensio
ne. Ci sono poi altri casi 
scandalosi che riguardano 
lavoratori emigranti. Quan
do un pensionato fa la do-
manda per ottenere un au
mento in base ai contributi 
versati all'estero, VINPS fa 
il cumulo di tutto e paga 
sempre la stessa pensione. 
Esempio: un pensionato 
(che io conosco) che prima 
dell'l-5-'65 riceveva 18.500 li
re ha fatto domanda per 
ottenere V integrazione in 
base ai contributi versati tn 
Germania e in Francia. La 
domanda e stata accolta, 
perb gli e stata calata la 
pensione italiana e con i 
soldi che riceve dalla Fran
cia e dalla Germania viene 
a percepire sempre 18.500 
lire. 

GIUSEPPE BRUNO 
LAZZARIN 

Bagnoli di Sopra 
(Padova) 

II servizio 
militare 
non conta? 

Cara Unita, 
tra I tanti aspetti della 

legge sulle pensioni vt e 
quello dei contributi figura-
tivi per il servizio militare. 
L'INPS non riconosce t con
tributi figurativi a quet la
voratori che non hanno ef-
fettuato almeno un versa-
mento prima del servizio 
militare. Inoitre il periodo 
e limitato a 18 mesi per la 
leva di terra e 24 mesi per 
la leva di mare. Vi sono 
invece tanti es. mililari, ap-
partenenti a corpi speciali 
(finanza, carabinieri ecc.) 
che hanno prestato servi
zio per 3, 6, 9 anni e poi 
si sono congedati, o sono 
stati congedati e hanno ri-
preso o tntrapreso la vita 
del lavoro sotto padrone. 
Per chi si e congedato do
po il '58 pare vi sia qualche 
provvedimenlo. ma quelli 
congedati antecedentemente 
debbono rassegnarsi a non 
usufruire dt niente o solo 
dt 18-24 mesi di contribu-
zione figurattca. Pertanto io 
vogho fare questa proposta: 
che tutto il periodo di ser
vizio militare, indipendente-
mente dalla durata e se vi 
sono stati versamenti pre-
cedenti, sia considerato va
lido agli effetti dei contri
buti figurativi. 

GIUSEPPE CAPEZZUTI 
(Genova - Comigliano) 

I vergognosi 
appalti 
delle F.S. 
Carl compagni, 

mi congratulo con i com
pagni che hanno elaborato 
leggi cosi importantt, stru
menti idonei per fare mi-
gliorare effetlivamente le 
condizionl davvero prccarie 
del mondo del lavoro. La 
liberta in fabbrica, privata 
o statale che sia, alio stato 
attuale e molto limitato. Lo 
statuto dei diritti dei la
voratori elaborato dal PCI 
e il cardine essenziale di 
un'azione su cui insistere 
per far si che le cose co-
mincino a cambiare real-
mente nelle fabbriche. 

A questo punto mi viene 
spontanea una domanda: co. 
sa dicono i compagni del 
PSU su questa nostra ini-
ziativa? 

Cara Unita, queste pro
poste di legge devono es
sere discusse e approvaie 
con immedintezza. Io, ad 
esempio, sono un operaio 
delle Ferrovie dello Stato. 
I'azienda che dovrebbe svol-
gere una funzlone pilota 
nel campo dei trasportt. In
vece piano piano si assiste 
ad un ridtmensionatne-ito 
della rete ferroviaria a be
ne ficio dei vari monopoli 
del cemento, della gomma 
e dcll'automobile. Assistia-
mo alia conccsstone scnipre 
piii fitta di vari servizi che 
rivestono carattere sociale. 
Ultimamente I'azienda na 
assunto, tramite appal-
to I.N.T., del personale di 
manovalanza, regolato dal 
contratto nazionale AUSI-
TRA. Anche questo e un 
tipo di sfruttamento, per
che 1'I.N.T. relribuisce que-
sti lavoratori che svolgono 
le stesse mansioni di un fer-
roviere in modo diverso, 
non rispetta assolutamente 
il contratto nazionale. Non 
paga gli assegai familiari. 
non versa i contributi as
sicurativi, tanto che molti 
agenti non possono usufrui
re dell'assistenza malattia. 

Ecco perche I'approvazio 
ne di queste leggi si impo-
ne con urgente necessita. 
Bisogna mettere la parola 
fine a situazioni vergogno-
se come quelle che ti ho, 
sepj ur succintamente, de-
scrttto. Fraterni saluti. 

SALVATORE FORTE 
(Salerno) 

Pensione 
e assegni 
familiari 
Spett. direttore. 

mi riferisco al referen 
dum popolare promosso 
dal suo giornale a propo 
sito del progetto di legge 
del PCI sulle pensioni 
INPS. La vostra proposta 
e bene articolata, seriamen 
te ragionata e pienamenie 
realizzabile. Credo peraltro 
che un punto non possa 
trovare consensi unanimt, 
ed e quello intitolato a As
segni familiari». II proget
to dice che le maggiorazio-
ni previste dalla legge at
tuale per carichi di fami
glia sono sostituite dagli 
assegni familiari. Ora, sic-
come le maggiorazioni in 
oggetto sono previste dalla 
legge attuale nella misura 
del 10 per cento, potrebbe 
accadere che un pensionato 
a pensione superiore alle 50 
o 60 mila lire mensili si 
veda ridurre la • -.-tone ai 
un « to t» pari alia diffe-
renza fra la maggiorazione 
del 10 per cento e Vasse-
gno di famiglia. II che, si-
gnificando la perdita di una 
acquisita migliore condizio-
ne. non sarebbe giusto. Con 
tanti saluti. 

CIRIACO SALTINI 
(Ancona) 

Ingiusta 
la data 
di avvio 
Cara Unita, 

un aspetto molto impor-
tante dell'imqua legge sulle 
pensioni, varata dal centra-
sinistra, e la data ''ell'en-
trata in vigore della stes
sa Tutti i lavoratori che 
attendevano la legge sin dal 
31 luglto 1967 (promessa dal 
governo) sono rimasti delu-
u in quanto sono stati e-
sclusi dalla pensionesalano 
fino al f maggio 1968. Io 
ho 60 anni, ho lavorato 51 
anni, ho versato 43 anni di 
contributi e ho tasciato il 
lavoro il 18 maggio scorso. 
Ebbene, siccome I'eta pen-
sionabile di vecchiaia e sea-
duta il 27 febbraio 1968 non 
ho diritto al 65 per cento 
dello stipendio. Bisognereb-
be riparare a questa ingiu-
stizia. 

GIULIO PETROSELLI 
(Viterbo) 

E i dipendenti 
del ministero 
delle Finanze? 

Prendendo spunto delle 
initiative del PCI in favo
re della classe operaia, ho 
creduto opportuno segnala
re un fatto di ingiustizia 
relativo al coUocamento tn 
pensione di una categoria 
di lavoartori dello Stato: 
mi riferisco ai dipendenti 
del ministero delle Finan
ze. Costoro, fra cui il sot
toscritto, vanno in pensio 
ne all'eta di 65 anni e non 
a 60 annt come tutti gli 

'altri lavoratori Non rite-
nete giusto promuovere a 
tale riguarda un'azione, ma-
gari collegandola con le tn 
teressanti proposte presen 
tate al Parlamento? 

SILVIO VALERIAN I 
(Galluzzo - Firenxe) 
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