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«PROGETTO MANHATTAN» DISTEPHANE GROUEFF 
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Pensioni, $totuto dei diritti e salute 
Stravolgendo i fatti nel libro 
si tenta di attribuire il merito 
della realizzazione della bom-
ba nucleare ai «valori ameri-
cani» di cui e fatto portatore 
un militare di f iducia dell'in-
dustria statunitense La gradlnala dello Stagg Field, che coprlva la Squash Court, dove funzioni la prima plla alomica 

II molto americano 
generate Groves 

Fra il 1942 e il 1945, un gruppo di scienziati in gran parte europei e anti
fascist!, attu5 il programma di ricerche che doveva portare, il 15 luglio 
1945, all'esplosione sperimentale di Alamogordo e, i| 6 e il 9 agosto suc
cessive all'impiego bellico delle bombe su Hiroscima e Nagasaki - La 
tragica« gara » con i nazisti - Fermi e il reattore a grafite • La tensione 
fra scienziati e militari • il primo atto della « guerra fredda» con I'URSS 

Enrico Fermi: una lazlone a Chicago, dove lo sctenztato morl II 28 novembre 1954 

Progetto Manhattan fu il 
name del vasto programma di 
ricerche e attuazioni, condot-
to negli Statl Uniti Ira il 1942 
e il 1945. che si concluse il 15 
luglio di tale anno con I'esplo-
sione sperimentale della prima 
bomba nucleare ad Alamogor
do, e il 6 e 9 agosto succes-
slvl con I'implego bellico di 
due altre bomb'e nucleari, la 
prima su Hiroscima. la se-
conda su Nagasaki. II «pro
getto » incluse in realta nume-
rosi progetti. ciascuno assal 
vasto: a Hanford, sul flume 
Columbia, Verezione e la ge-
stione di tre reattori intesi al
ia produzione di plutonio (il 
primo plutonio estratto fu im-
piegato nella bomba di Ala
mogordo e in quella di Na
gasaki); a Oak Ridge Vim-
planto per la separazione iso-
topica mediante diffusione gas-
sosa; a Los Alamos inflne il 
complesso per lo studio e il 
montaggio dell'arma vera e 
propria. 

La grande suggestions tutta-
via, del progetto Manhattan, 
sul quale molto e stato scrit-
to e che a distanza di ventt-
clnque annl e anvora stimo-
lante per ognl coscienza, na-
sce dall'essere stato una sin-
golare. interna awentura del
lo spirito, che raccolse per 
qualche anno molti dei piit 
alti ingegni del mondo di al
tera. quasi tutti europei e an-

V O C I 
Gli «Ultimi discorsi» di Malcolm X e una raccolta di testimonianze dal carcere - La musica e la scuola 

L'ascesa del movimento ri-
voltizionario dct negri d'America 
e da qualche mcse al ccntro 
<'ella saggistica diffusa nei no
stra paese. con la tendenza evi-
dente a pubblicare document! 
oirctti che parlano da soli, piu 
che a ricercare opere dj siste-
mazione storica di un moto che 
i- ancora nella sua fase di 
a«eesa e di sviluppo. II salto 
qualitativo della lotta negra e 
stato compiuto. come e noto. 
quando dalla semplice richie-
sta dei diritti civili. si e passati 
a una contestazione del si ste
rna e si e parlato di potere 
negro e si e crcata una soli-
daneta di classe fra i negri 
ed il proletariate americano: da 
questo momento il movimento 
ha iniriato ad elaborare un 
suo preciso contenuto ideolo-
gico. 

I due maggiori leaders si rl-
conoscono. e noto. in Malcolm 
X (assassinate nel '65) e in 
Carmichael. che sono anche 
tra i piu preparati teorici della 
rivoluzione negra. 

Di Malcolm X. dopo la pub-
blicazione delTeccezionale auto-
b-.ografia (Einaudi). escono ora 
gli Ultimi discorsi (« Serie poli
t i c a l Einaudi. n. 3. L. 1.000): 
una raccolta che qui ci linntia-
mo a segnalare per la sua ecce-
zionale importanza. rimandando 
ad altra occasione un piu at-
tento discorso. E cosi pure ci 
limitiamo a segnalare le Voci 
negre dal carcere raccolte da 
Etheridge Knight per Laterza 
(L. 1.300): un notevole mate. 
riale che va dalle interviste di-
rette ai carcerati, alle pagine 
di diario. ai branl teatrali. a 
una prima sistemazjone storica 
dei problemi; e un metodo di 
documentazione gia spenmenta-
to in molti altri casi. che si 
rivela sempre di una straordi-
naria efTicacia: nulla meg]to di 
queste vive voci pud riflettere 
la terribile condiztone di un po-
polo respinto continuamente ai 
margint della vita civile. 

La Libreria Feltrinelli. inflne. 
proseguendo nella sua diffusio
ne di document! attuali. ha pub-
blicato la traduzione di on'inter-
vista con Leroi Jones, il leader 
della cultura negra americana. 
arrestato e ingiustamente con-
dannato come reo di complotto. 
ma in effetti perch* autore di 
una poesia di protest a! L'in-
toresMntissimo opuscolo cost a 
MO Urn. 

Dopo parecchi anni di silen-
zio. nei quali 1'educazione musi-
cale e stata completamente 
ignorata, qualcosa — se pur 
molto lentamente — si o ineo-
minciato a fare: qualche in>;e-
gnamento di storia della musica 
6 apparso nelle universita. qual
che ora ad essa vien dedicata 
nella scuola media inferiore e 
superiore (ma assurdamente re-
sta completamente esclusa dal 
vecchio liceo classico). alcune 
amministrazioni comunali han-
no promosso corsi episodici sul-
I'uso dei vari strumenti musicali 
(iniziative per altro ancora qua
si trascurabili. se si pensa alia 
gravita del problema del tempo 
libera per un numero elevatissi-
me di raizazzi). 

In relazione con questo rin-
novato interesse sono varie ini
ziative editoriali a carattere 
divulgativo. che — se meglio 
coordinate e soprattutto se in-
serite in piani piu ragionati ri-
guardanti la cultura di massa — 
potrebbero in parte contribuire 
(affiancate da una quasi totale 
revisione dei principi ispiratori 
dei programmi televisivi) a una 
piu larga diffusione della musi
ca classica: la quale — dopo 
I'eccezionaJe momento della for-
tuna popolare di Verdi e della 
opera lirica fra ottocento e pri
mo novecento — e piu di ogni 
altra e^pressione artistica limi-
tata a una strettissima elite 
di appassionati. 

Che una certa richiesta esi-
stesse da parte del pubblico 
cosiddetto delle edicole e dimo-
strato dal favore che ha otte-
nuto I'iniztativa dei Fralelli 
Fabbtl di diffondere settima-
nalmente buoni di<schi a bas«o 
co*to. accompagnati da intro-
duzioni storicocrjtiche affidate 
in genere ai mtgliori «tudio«i 
italiani. A questa e ad altre 
simili opere di divulirazione, so
no da affiancare alcuni volu-
metti che stanno via via com-
pirendo nelle collane economi-
che tradizionali: gia abbiamo 
segnalato I'ottima Gnida al-
Vascolto delta musica sinjomica 
di Giacomo Manzoni. uscita nel
la UE Feltrtnelli (L. 1.200). il 
volumetto dedicato alia Musica 
nelKEnciclopedia FeltrinelU Fi-
scher. curato per l'edizione ita-
liana Ha Luigi Pe«talozza (li
re 1.000). e fl Dizianario di 
musica apnarso nelle < Guide 
cultural!» Bomplani (L. 1.500"). 

A queste Opere c ora da ag-
giungere un manualctto tradotto 

da Einaudi e dedicato questa 
volta a un singolo autore: il 
Mozart di Aloys Greither (Pbe, 
L. 1.200): a un profilo rapido ed 
esauriente del grande musicista. 
segue un elenco di tutte le sue 
composizioni (cronologico e per 
generi). utilissjmo per la consul-
tazione (la bibliografia. al soli-
to quando si tratta di opere 
tradotte. seppellisce in lunghi 
elenchi di opere straniere i 
contributi italiani piu accessi-
bili). 

• • • 
Nella collana alquanto etero-

genea ma non priva di titoli 
di grande interesse «I classici 
per tutti» degli editori Avan-
zini e Torraca. e uscita I'opera di 
uno dei maggiori storici dell'eta 
romantica. non piu ristampata 
da noi da oltre un secolo: la 
Storia delle Repubbliche ita-
Wane nel Medio evo del ginevri-
no Jean Charles Leonard Simon-
de. di famiglia di lontana ori-
gine toscana (piu noto col co-
gnome di Sismondi, 1773-1M2). 

II testo e qucllo di un'anomma 
traduzione italiana dall'originale 
france^e del 1817. sulla quale 
sono state innestate le citazioni 
dirette degh autori italiani. ed 
e stato curato con impegno da 
Salvatore Lener (2 voll.. li
re 1.800). 

L'opera nelle nostre scuole e 
comunemente citata perche in 
polemica con essa (per i giudi-
zi formulati sul cattolicesimo) il 
Manzoni scrisse le celebri « Os-
sen'azioni sulla morale catto-
lica»; ma essa deve esser co-
nosauta direttamente per Pen-
tusiasmo che pote destare fra 
gli intellettuali della prima ge-
nerazione romantica. nata come 
era per rievocare la grandezza 
passata del popolo ltaliano e de-
stare cosi uno spirito d'indipen-
denza e di nazionaliti. e per 
quel che essa signiflca nella sto
ria dell'eredita illuministica 
(sul piano economico. soaale. 
religioso) nel primo ottocento. 

Renzo Urbani 

La II Biennale a Cracovia 

All'argentino Segui 
il Premio internazionale 

di arte graf ica 
2 Si e svolta a Cracovia la II Biennale Intemar.onale del-
- 1'arte graf ica cui hanno partecipato rappresentanti di 48 paesi. 
Z La giuria presieduta dal prof. Mario Pedros (Brasile) ha ag-
Z giudicato premi in due settori: quello per il tema € L'Uomo e 
Z il mondo contemporaneo» e 1'altro per un tema hbero. Nel 
• pnmo settore il « Gran Premio » e stato attribuito ad Antonio 
• Segui (Argentina): dieci premi ex aequo hanno conseguito fra 
Z gli altri Emiho Vedova (Italia). Marcel Chirnoaga (Romania). 
Z Gertrude Dagenhardt (RFT). Arnold Gross (Ungheria), Wi-
Z lalin Lencin (URSS) e Andrzej Pietscb (Polonia). 
Z Nel settore dedicato al tema Iibero fl cGran Premio > e 
• stato aggiudicato a Ingo Kirchner (RDT): anche hi questo 
Z settore la giuria ha aggiudicato died premi ex aequo, fra 
Z 1'altro ad artisti cecoslovacchi. britannjei. Jugoslav!, spagnoli. 
Z bresiliani. francesi. cilenl e polacchl. 
Z A parte i premi previstl dal regolamento. sono stati asse-
• gnat! 17 premi special! istituiti da mecenati, enti ed organism! 

•Z polacchl. Cosi ad esempio ad Alberto Longonl (Italia) e stato 
Z aggiudicato il premio delle Linee Aeree Polacche LOT per 
Z un'opera riguardante 1'aviazione. 

tifascisti. nello sforzo dt im-
pedire che il nuovo terribile 
mezzo di distruzione cadesse 
nelle mani dei nazisti prima 
che deglt alleatl. E nel com-
pimento di questo sforzo esst 
pervennero a una illuminan
ce svolta, non solo della tec-
nologia, ma di tutta ta sto
ria- resero Vuomo padrone di 
una energia «che non viene 
dal sole», ma che anzi e la 
stcssa che presiede ai feno-
mem che hanno luoao nel so
le e nelle altre stelle. 

Disegno di 
dominazione 

Tutta la vicenda fu immen-
samente drammatica: quel fl-
sici fuggiti dall'Europa fascl-
sta, colmo Vanimo di affettl 
frustrati. vergognosl della lo-
ro patria, che si espnmeva-
no a fatica in inglese, porta-
vano in piu il peso di una 
consapevolezza: che dalla 
energia del nucleo atomico si 
poteva ricavare un'arma sen-
za precedenti, e che gli scien
ziati nazisti avrebbero cerca-
to di attuarla. Se vl lossero 
riusciti, nessuno avrebbe po-
tuto impedire a Hitler di con-
quistare e schiacciare il 
mondo. 

Ed esst, stranieri, rtfugiati, 
mal conosciuti, oggetto di dlf-
fldenza, riuscirono in alcunt 
anni (dal '39 al '42) a otte-
nere nelle loro universita con-
ferme sperimentall dei pro-
cessi immaginati e calcolati, 
e a convlncere il governo 
americano al necessari stan-
ziamenti, che nel complesso 
superarono inflne i due ml-
liardi di dollari, cifra rile-
vante, ma addirittura irriso-
ria in questo caso, in rap-
porto alia terribile potenza 
con essa acquistata. 

Allora comincib il nuovo at
to del dramma: quegli spiri-
ti liberi, che giustamente ve-
devano nel conlrollo della 
energia nucleare una nuova 
dimensione dell'uomo, la qua
le non poteva essere raggiun-
ta che in llberta, percib pri
ma che la tecnica relativa fos
se conosciuta dal nazisti. si 
trovarono a essere comanda-
ti da sergenti gro^olanl e 
ignorantt, come quel genera
te Groves che fu messo alia 
testa dell'intero progetto. i 
quali invece vedevano nella 
<r bomba atomica * solo uno 
strumento bruto che doveva 
servire alia potenza degli Sta
tl Unitt e al primato ameri
cano nel mondo. Fin da quel 
momento tnsomma i militari 
amencani concepirono un di
segno di dominazione mon-
diale. non molto diverso da 
quello ancora perseguito dal 
nazisti con mezzi oramai an-
tiquati. 

Ne nacque una acuta ten
sione fra scienziati e milita
ri, e da essa due ordtni dt 
sviluppi: il primo connesso 
con la inqualiflcabile pretesa 
dei militari di considerare 
€ sptonaggio • ognl contatto 
fra gli addetti alia ricerca 
nucleare e i sotietici, che 
erano allora alleati degli VSA 
nella guerra antlnazista (ma 
gia erano conflguratl dal cir-
coll militaristi e imperialisU 
americanl come il * nemlco 
potenziale»); il secondo con
nesso con Vlmpiego effettivo 
della bomba, che fu attuata 
dopo la caduta del Reich hitle-
riano, e dunque non doveva 
piit servire a scongiurare una 
vittoria nazista. 

Entrambl questl sviluppi. 
d'altronde tnterconnessi, die-
dero luogo a urtl nei quail ri-
fulse Valto grado dt coscien
za morale e ideale di alcunt 
degh europei, come net due 
memonali di Niels Bohr al 
presidente Roosevelt, e come 
nel ben noto «Rapporto 
Franckm. battuti tut tana dal
la presa tenace che oramai 
avevano suU'arma nucleare I 
circoli militarist! e tmpena-
listl: lo sganciamento delle 
bombe su Hiroscima e Na
gasaki fu — come avrebbe 
scritto P.MS. Blackett qual
che anno dopo — U primo 
atto della «guerra fredda • 
contro I'URSS, e a questo fi
ne la popolazione delle due 
citta Qiapponest fu usata, eon 
una decislone rivoltante, alia 
stregua di cavie. In segvtto la 
.maggior parte degli scienziati 
europei che avevano parteci
pato al Progetto Manhattan. 
e anche qualche americano 
come Harold Urey, t i ritra$-

sero dalla produzione della 
bomba, rlfiutarono (come Fer
mi e lo stesso Oppenheimer) 
di prestarsi a fare la bom-
ba-H. e molti di loro (fra 
i quali appunto Urey, e tut-
to il gruppo del Bulletin of 
Atomic Scientists, formato 
dai flrmatari del Rapporto 
Franck) si adoperarono in se-
guito in favore della pace 
mondiale e della soppressia 
ne delle armi nucleari. 

Questa. tratteggiata per 
sommi capi. e la storia vera 
del Progetto Manhattan, ma 
di essa non si trova cenno nel 
libro recentemente edito in 
traduzione italiana da Mon-
dadori (Stephane Groueff: 
Progetto Manhattan, Monda-
dori, Milano. 1968, lire 3500), 
il cui fine precipuo e manife-
stamente quello di affermare 
i « valori americani » nella at-
tuazione della bomba nuclea 
re, esaltando in primo luogo 
I'apporto personate del gene-
rale Groves, che e presentato 
come protagonista dell'intera 
vicenda, e in secondo luogo 
I'apporto della tree enterpri
se. del sistema economico 
USA fondato suite grandi com-
pagnie private, come Du Pont 
de Nemours, Union Carbide. 
Chrisler, e simili. Viceversa. 
per Vautore di questo poco 
utile libro. i Fermi, gli Szi-
lard, i Bohr, erano poco ptit 
che un mucchio di rompi-
scatole dotati molto casual-
mente dt ingegno matematico. 

Ora, anche a prescindere 
dalla vicenda Ideale sopra 
tratteggiata, non e'e dubbio 
che la bomba riuscl in cosi 
breve tempo soprattutto per-
ch& i piit altt ingegni scientl-
fici del mondo si trovarono al
lora riuniti in America. Sin-
golare fu. in ognl fase, la it-
spondenza delle prove speri-
mentali alle previsionl teori-
che, e si pub dire che Fermi 
e Szilard in particolare ebbe-
ro fin dall'tnizio perfettamen-
le chiaro in mente quello che 
doveva succedere in determi
nate circostanze nei nuclei di 
uranio. L'idea di costniire 
reattori moderati a graflte 
(invece che ad aequo pesan-
te come quello invano tenta-
to dai tedeschl). fu ccrtamen-
te decisiva. e del resto anche 
storicamente solo quando Fer
mi innescb. in un simile reat
tore, la prima reazione a ca
tena nello Stagg Field di Chi
cago. it 2 dicembre 1942, il 
governo USA e Vindustrta 
presero interesse alle prospet-
tive che si presentavano. 

Patriottismo 
nucleare 

I progetti di legge 
del PCI al giudizio 

dei lavoratori 
4/fre rlsposte of referendum popolare promosso dal nostro giornale 
Chleiiamo a fuffi I lellorl sugqerlmentl, proposle, per imporre all'allen-
lione di lulto II Paese I grandi teml del miglloramento delta condhione 
operala e della dlfesa delta llberla nelle labbrkhe e nei campi 

Continuiamo la pubhlicazione -<..le let-
tere di risposta al referendum laudato dal 
nostro giornale sulle prupnstc di IORRI-
prescntate dai parlamertari i-onvinisti e 

che luuurrose continiiaiio ad arriwtre da 
dRiii parte d'ltalia alle nostre redazinni di 
Itoiua e Milano. IVr raginni uwie siamo 
costrcttl a riassumrrr le letter? piii limghc. 

| Tutelare 
i il poslo 
| di lavoro 
5 Cara Unlta, 
:: piotedl 11 e stato pubbll-
S cato il progetto di legge sul 
2 servizio sociale dt medici 
5 na del lavoro. A mio mode-
s sto parere e neccssario in-
E serire un arttcolo con d 
S quale sia tutelato il posto 
Z di lavoro a quel lavorato-
z ri che vengono colpiti da 
Z nwlattie non riconosciu'e 
Z dall'lNAlL e dalle "ziende 
Z (artrosi ed altre). 
Z Questa e tin' espericma 
z che ho fatto quale membro 
Z dt Commtssione interna del-
z Vltalsider di Toronto. Ci 
z siamo trovati di fronte ad 
z un caso vcramente grave, 
z di un operaio cioe che do-
Z veva essere licenziato per-
z che V azienda lo riteneva 
z non abile a nessuna atti-
Z vita lavorattva, qutndi c c -
Z cava tutti i pretesti per far 
Z gli raggiunqcre t termi v 
z per malattia stabiliti dal 
z contratto di lavoro fsel me 
5 si) per poi licenztarlo. Sono 
Z certo che ci trovercmo ,.em 
S pre piii di fronte a fattt del 
Z genere Dtco questo perch* 
Z not opcrat stderurqici al 
Z contatto del caldo e sotto-
Z posti a sforzi fisici enc 
Z mi, stamo soggetti a ques'e 
2 malattie, e non esiste legge 
z o accordo che regolano. m 
Z casi del genere, la tutcl'i 
5 del posto di lavoro. 
S VINCENZO 
= VERNAGLIONE 
S (Taranto) 

Troppi 
40 anni di 
contributi 
Cara Unita, 

voglio sottolinearc I'tnco-
stituzionalita della legge 
sulle pensioni dove, all'art 
6 e scritto che solo i Uvo-
ratori con 40 anni di con
tributi da liquidare con de-
correnza posteriore al 30 
apr'tle 1968 possono essere 
liquidati con il 65 per cen
to in base agli ultimi sti-
pendi. Premetto che cht 
scrive e gia pensionato dal 
1966 ed essendo ancora al 
lavoro. avendo a carico una 
famiglia. gli viene decurta-
to lo stipendio con la nota 
trattenuta. Occorre far no-
tare che fra quell't della 
mia generaztone pochi pos
sono usufruire di 40 anni 
flgurativi di contrtbutt. a-
vendo subito due guerre 
mondiali e vent'annl di fa-
scismo. Chi scrive abitava 
a Roma nell'era fascista ed 
essendo figlio di anlifasci-
sta. non poteva occupare 
posti presso i tari ministe-
ri o come parastatale. ma 
era costretto ad arrangiar 
si in lavori saltuari. Anche 

nella Regia Marina, mill 
tare dt leva, era indicato co 
me «figlio di antifascista, 
da sorvegliare ». Quante mi 
gliaia dt pensionati st tro-
tano nelle mie condiziom7 

ALDO UGAZZI 
(Cinisello B - Mtlano) 

| I «superw 
| e i « mini» 
| pensionati 

In realta non e'era pro-
porzione fra le forze concen
trate negti Statl Unttl e quel
le presenti tn Germanla, non 
solo per quanta riguarda git 
scienziati, ma anche natural-
mente dal punto dl vista tn-
dustriale; ed e vero che tl 
potenziale indust riale ameri
cano era in quell'epoca 11 so
lo tn arado di sostenere il pe
so della produzione di arma-
mentt, e tn pari tempo lo 
sforzo rilevane rtchiesto dal 
Progetto Manhattan. D'altra 
parte, e ben noto che la gran
de tndustria americana fece 
profltti gigantescht durante la 
seconda guerra mondiale. ed 
e egualmente noto che I rap-
portt fra la grande tndustria 
e git altt gradl militari tn 
USA non sono affatto come 
Groueff pretende che losse
ro quellt fra U generate Gro
ves e alcuni capilant d'lndu-
stria, fondati sul reciproco ri-
spetto e sul comune * patriot
tismo*. In questl annl, auto
ri e uomtnl politlct america
nl hanno denunciato I'esisten-
za neglt Statl Unitl di un 
« blocco tndustrtale-militare », 
il quale esercita o mmaccia dt 
esercitare una sorta dt dttta-
tura sul paese. E pocht tgno-
rano che questo blocco comin
cib a formarst proprto nel 
corso della seconda guerra 
mondiale, e tn una certa mi-
sura anche con il Progetto 
Manhattan, 

In conclustone, fl libro pre-
sentalo da Mondadort non 
atuta tn alcun modo a fare 
luce tu uno del nodi piu tn-
tenst e tuggestim della $to-
ria recente: sul quale per for-
tuna esiste gia da qualche 
tempo una letteratura vasta e 
meno conformttta. 

Francesco Pistolese I 

Ml sembra che la propo-
sta di legge dell'on. Longo 
sulle pensioni sia un no 
tevole passo in aranti per 
migliorare la condizione dei 
mini pensionati quali i la
voratori autonomt (com-
mercianti. artigiani. colttra 
tori diretli). mezzadrt ed 
operat 

Ma penso che t necessa 
rio impostore il problema 
piit radicalmente comincian-
do a togltere qualche cose 
at superpenstonati flssando 
con una legge i masitmi dt 
penstone (lSOOW) e pot 
rivedere tutto tl sistema 
per dare una pensione a 
tutti l laroralori senza di-
stmzione di almeno 60 000 
lire al mese. 

Questa e la battaglia che 
pub umre le forze demo
cratize italiane pet poter 
raggiungere. nel futuro. una 
auspicata sicurezza sociale. 

Certamente ne questo oo 
verno-civetta. ne un rigene 
rato centra sinistra potran 
no nsoltere il problema 

Solo con un'umta opera 
tiva dei stndacati. delle for 
ze pohtiche di sinistra e dt 
quelle forze cattohche di 
spontbill per una politico 
di riforme potremo raggiun. 
qere degli apprezzabtli & 
bietttri per il pieno impie-
go. per un comptuto siste
ma di sicurezza sociale. per 
una politico agraria moder 
na e razionale con la rt 
forma della Federconsorzi • 
'a sospensione immediata 
delle norme romunitar-e 
eccetera. 

Infatti e tmpossibile che 
la DC. nel suo complesso 
(Leone, Bonoml, Scelba. Re. 
stiro ecc), possa nel futu
ro pare una politico a fa 
vore del lavoratori essen 
do mant e piedi legata al 
neocapitaltsmo, alia Confln 
dustria ed al monopoll. 

Solo creando un'alterna 

ttva denweratica dt sinistra 
comprcmlente la sinistra 
rfc. if PR1. il PSU. il FCl 
cd tl PSIUP. le aspcttathe 
delle classi laioratrwt po 
tranno essere appagatc. 

Pcrtanto noi socialist del
ta sinistra del PSU auspt-
chiamo che la legae Longo 
sulle pensioni tcnga pre 
sto esanunata dal Parlamen 
to. essa non sara il toe 
casana per rlsolvere U pro 
blcma delle pensioni. ma t 
un avvto per concretizzare 
m Italia un compiuto siste 
ma di sicurezza sociale. 

OL1MPIO LUNGHI 
funzionario PSU 

(Bastia Umbra • Perugia) 

Equiparati 
i contributi 
volontari 

//o letto su «I'Untta » le 
proposle del Partita per le 
pensioni ma non ho trova-
to alcun accenno circa le 
penstom facoltattve. Se co 
si stanno le cose, come mai 
i competcnti hanno trascu 
rato le facoltattve'' Eppurc 
si dovrebbe saperc che i 
pensionati delle facoltattve 
hanno pensioni di icra fa
me 

Fratcrni saluti. 
FRANCESCO CONTI 

(Como) 

Anche questa volta rispon-
diatno npubblicando quanto 
abbiamo scritto su I'Untta 
del 2 luglio sotto it titolo 
« Contributi volontari ». In 
quelle quindici righe era 
detto che il PCI propone di 
soppnmere la norma inclu 
sa nel decreto del 28 apri-
le scorso (la legge di cen
tra sinistra) che dh diritto 
a trattamento integrativo 
con la moltiplicazione del 
contributo per 18.72 volte 
(articolo 8). Si propone i-
noltre di sopprimere 1'au-
tnento del prezzo dei con
tributi (art. 166). In parole 
povere nella nostra propo-
sta i contributi volontari 
sono equiparati. ai flni del
la pensione, alia contribu-
zione effettiva e figurativa. 
L'aumento del 26 per cento 
nel prezzo dei contributi 
volontari viene cancellato. 

Abolire 
I'assicurazione 
facoltativa 
Cara Unita, 

tndubbtamente le proprj 
ste. se realtzzate. solleve-
rebbero dalla tame nume-
rose categorie, sttmolando 
I' economta nazionale, au 
mentando i consumi piii im-
mediati e con tl mintmo dt 
tmestimento, in quanto per 
lo piit la pensione e auto-
tlnanziata dagli stcssi lavo
ratori. 

Plaudendo al lavoro che 
sempre tl PCI ha fatto, e 
pur necessario che ognuno 
dt not porti lespenenza del
la vita quotidiana. nei suoi 
molteplta aspcth. per con 
tributre al miglmramcnto 
della soctcta. 

Con la presente, oltre che 
a congratularmi con l'ope
ra fin qui siolta. saret an 
che a mettere in evidenza 
una lacuna che purtroppo 
e sfuggtta at nostn legtsla-
tort, ed e prectsamente I'as
sicurazione facoltativa ge 
sttta dall'INPS In detta as-
stcurazione vi contribuisco-
no casaltnghe e lavoratori 
che per un verso o per 
1'altro non hanno potuto 
essere tscrittl all' assicura-
zione obbligatoria. 

In un momento trtste del
ta mat vita, avendo perso 
it dtritto all' assicurazione 
obbltgatoria, rtvscii a far 
ncrirere mia moglte alfas 
stcurazione facoltativa sum 
menzionata. Ben si pub pen-
sare quanto potrh azere al
ia sua liquidaztone 

Secondo informazionl as 
sunte, sembra che a detta 
categoria sia nservato so
lo tl cinque per cento del 
capttale versato. ben poco 
in vertta, pensando che que
sta rendtta si pub atere 
anche da istttuti ftnanzia 
ri. conserrando il capttale 

La proposta che azanzo 
e la seguente- aboltzione to
tale dt tale forma assicu-
ratiza. Per juelle in atto 
dezono essere liquidate sul
la base di quella di Stato, 
se tnfertori a tale quota: se. 
al contrario, ta superano, 
terra effettuata la normate 
liquidazione. Salvo ai nostri 
legitlatort di proporre una 
forma migltore. dopo atten 
to esame di tutta la ma 
terta. 

Fraternamente saluto. 
VITO PALLARO 

(Milano) 

Le basse 
pensioni 
innanzitutto 
Cara Unita, 

una osservazione vorret 
fare. Andiamo cautt con le 
percentuall d'aumento. E' 

giusto e tngtusto nello stes
so tempo dtmtnuire la per-
ventuale secondo I'iniporto 
della pensione. St accontcn 
ta cht forsc non mcrita e 
si svontenta cht ha pagato 
per molti annt flor di con
tributi. Non sono contrario 
all'inversiane della percen-
tualc a seconda dcll'impor-
to dilla pensione. ma la que 
stione va affrontatt con 
molto razioctnio 

Vive cordialtta dal pen
sionato 

ETTORE BRUNO 
FUMAGALLI 

(Canonica d'Adda Bergamo) 

Osservazione giusta in ge 
nerale. Tuttavia con questo 
progetto di legge si vnolc 
innanzitutto migliorare Tat-
tuale sistema che poggia su 
un regime di basse pensio
ni. Per le pensioni cosidet-
te contributive la soluzione 
si ha, come e noto. rappor-
tando la pensione all'80 per 
cento del salario. C'e il pro
blema delle pensioni altis-
sitne, e vero. A questo pro-
posito diciamo chiaramente 
che occorre flssare up limi-
te, oltre il quale si esce 
dal enmpo della sicurezza 
sociale, che e il principio 
sul quale si basa tutta la 
nostra azione. 

O.d.g. della 
assemblea 
di S. Ferdinando 
Cara Unita, 

ti invtamo tl testo del-
I'ordtne del giorno totato 
dalla nostra assemblea di 
pensionati- « L'anno 1968. il 
giorno 1 del mcse di luglio. 
m San Ferdinando di Pu-
glia, nella sede dei pensiona
ti aderenti alia CGIL, st e 
riuntta t'assemblea straordt-
nana degli iscrtttt per pren 
dere in esame la grave situa-
zione esistente per la cate
goria. Dopo ampia dtscussio-
ne e dopo I'tntervento dt dt-
verst tscritti, all'ttnantmtta 
st e dcciso di indtrizzarc 
alle autonta competenti U 
seguente ordinc del giorno 
che si pub riassumere net 
segucntt punti: 

a I) ri forma immediata dt 
tutto il sistema pensioni-
sttco oggi esistente; 

«2) elevare la pensione a 
25 mila lire dal /' maggto 
1968; 

it 3) elevare la pensione a 
lire 30 mtla dal 1* gennaio 
1969. 

<t 4) rtforma degli enti 
previdenziali con la loro de-
mocratizzaztone, affidando 
la loro dtrezione alle parti 
interessatc; 

<i 5) assegai mensilt al 
veccht che non godono nes
suna pensione, 

it 6) elevare gli assegai fa-
mtltari at pensionati come 
quellt dell'tndustria; 

• 7) tstituztone della sea-
la mobile. 

n In attesa della risoluzio-
ne di tutti i puntt di cut 
all'ordtne del giorno. la ca
tegoria fin da adesso di-
chiara lo stato di agilazio-
ne, pronla a sctoperare se 
le autonta competenti non 
affronteranno i suddetti 
problemi». 

SAVINO ACQUAVIVA 
VITTORIO EMANUELE 

MASSARI 
SAVERIO RIGHETTI 

(S. Ferdinando di Pugha) 

Siamo 
limoni 
spremuti 

Noi pensionati stamo pur
troppo consideratt limoni 
spremuti. Perche non dcze 
zalere anche per noi il prin
cipio della scala mobile'' 

Cordttlmente. 
PIETRO BROLLO 

(Urbignacco - Udme) 

Ripetiamo la risposta gia 
data in altra occasione. II 
progetto dl legge Longo pre-
vede 1'applicazione del pnn-
cipio della scala mobile. In
fatti l'art. 15 recita testual-
mente: «Tutte le pensioni 
sono annualmente adeguate 
in proporzione diretta alle 
vanazioni dell'indice dei sa-
lari medi nazionali dell'in-
dustria. comprensivl degli 
aumenti contrattuah nonche 
di quellt relativi all'aumen-
to del costo della vita ». 

Altre lettere | 
ricevute | 

Inoltre ci hanno sent- S 
lo Luigi Penati (Mdano); 2 
Augusto Regonellt 'Savo- S 
na). Alberto Jerommo * 
(Foggia). Giovanni Fasdel- S 
It (Ravenna): Umber'o S 
Principe (Milano); Gtovan- S 
ni Zanoli (Bologna); M> s 
retto Mario fVenezia); Stl- s 
rio Svaluto (Geneva); Vi- 2 
cola Marras (Alessandria); S 
Becheri Ugo (Genova) At- s 
che dei loro suggerimentl • £ 
si terra naturalmente con- s 
to. A tutti un ringrazia- s 
mento. 5 
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