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Un libro di Charles Bettelheim 

sulla pianificazione 

Alia ricerca 
di un «motore» 
per lo sviluppo 

accelerate 
Caratleri unitari dello sfrutfamenlo imperialisfico nelle 
iree arrefrale e in quelle sviluppate • L'ufopistico Piano 
che armonizza futfo e la concrefa necessita delta lotta 
sociale • II bmtfo esempio Haliano - Impiego e salario 

L'esperlenza recente di pro 
grammazione economics in 
Italia ha dato cocentl deluslo-
nl a moltl neoflti. Cib acce
de ogni qualvolta si cerca dl 
sostltulre un qualche strumen* 
to tecnlco, oppure una contrat-
tazlone di vertice, alia lotta 
sociale per mutare la struttu-
ra economlca. La scienza eco-
nomlca non ha ancora inven-
tato cure indoloii per le ma-
tattle della socleta capitalist!-
ca. Chi crede di usare 11 ri-
formlsmo come un anesteti-
co, per fare 1 camblamentl 
strutturall senza i planti e i la-
mentl degli espropriati finl-
sce invariabilmente con l'af-
fossare le riforme. 

Problemi del 
sottosviluppo 

La raccolta di scrltti dl Char
les Bettelheim (1) ora pubbli-
cata b certamente ben vaccina-
ta oontro ogni illusione rifor-
mlstlca. Ma essa present* for-
ae uno squilibrlo quantitatlvo 
a favore della parte tecnica 
che potrebbe indurre a non 
cogliere esattamente 11 pensle-
ro complessivo dell'Autore sul-
l'argomento. Le valutazioni ge-
nerali sono esposte estesamen-
te, in pratlca, solo nei capito-
11 III («La problematica del 
sottosviluppo ») e VI (« n sur
plus economlco, fattore basila
rs di una politics dl svilup
po*); questo secondo caplto-
fo tuttavia appare ancora trop-
po esclusivamente legato — 
come del resto tutto il libro — 
a una riflessione centrata sulla 
tematica del paesi poco lndu-
striallzzati. E un'altra cosa va 
premessa: che questo oaratte-
re dominante di una temati
ca connessa alTarretratesza 
economics, pur essendo real-
mente dominante nel mondo 
di oggi, non emerge a nostra 
parere come dovrebbe nella 
teoria economlca perche* in es
sa l'lmperiallsmo economlco 
vi compare come una forza 
esterna, appoggiata da alcunl 
strati social! all'interno del pae
si arretratl. Potrebbe derivar-
ne un indiretto appoggio alia 
idea di un mondo diviso in 
campi anzlche in classL 

L'imperiallsmo non e in-
nocuo, ne benefico, all'interno. 
La lotta contro dl esso non e 
piu decisiva dall'esterno che 
daU'intemo. Pub sembrare in-
giusto ricordare queste cose 
parlando di un libro dl Bet
telheim; ma vi e l'esigenza, cl 
pare, dl pervenire — anche 
con 1'aiuto di studi partico-
lari sullo sfruttamento neoco-
loniale — a una nuova state-
ii unitarla dello sfruttamen
to e del meccanismi dell'eoo-
nomla capitalistica odierna, e 
in particolare del meccanismo 
dello sviluppo, in cui lo sfrut
tamento della classe operaia 
del paesi svlluppati sis collo* 
cato come un aspetto delle 
tenderize complessive dell'im-

Fu grande fraduftore 
di Shakespeare 

Pubblicati 
in URSS 
articoli 

di Pasternak 

Saranno pubWicati. nel-
famuale elmanaoco della 
cUciiooe degli scrittori so-
vietici », van arUcoli scritli 
da Boris Pasternak sul si-
sterna da lui adottato per 
tradurre le tragedie di Sha
kespeare. II grande poeU e 
aatore de <D dottor Ziva-
go» tradusse r«AmleU>». 
<Re Lear*. «Otello> e 
< Romeo e Giulietta >. 

Secondo l'opinione di Pa
sternak, tradurre e come 
scrrrere ana opera nuova: 
e partkoUrroeate importan 
te e fonnativo e — egb so-
steme — tradurre uno del 
pio grand! poeti del moodo. 
Nella prefanooe all'c Amte-
to» egli chiese ai lettori di 
giudicare la sua traduzio-
oe «oome un dramma orv 
ginale russo*. 

0 merito delle sue tredu-
fioni gli fa ampiamente rt-
coneeciuto nel 1*7 durante 
la conferenza del tradutto-
ri sovietici. a Pasternak -
disse allora Q traduttore 
Nikolai Wilmont - ha svi-
luppeto I'equivaknte russo 
dalle stile di Shakespeare*. 

perialismo. E di conseguenza 
la prosnettiva rivoluzionarla ac
quis ti, sostanziosamente, 11 suo 
oarattere intemazlonale unita-
rio. 

Del resto questo carattere 
urdtario e richiamato da Bet
telheim In partenza, laddove 
afferma che condizlone della 
pianificazione e che le « gran-
dezze dominanti delTecono-
mia* siano in mano alio Sta-
to. La programmazlone, pra-
ticamente e considerate un do-
cumento dl polltlca economl
ca privo di coerenza in quan-
to manchi di quests strumen-
tazione. In ogni tipo dl strut-
tura economlca e sociale tutta
via il Piano e la « espressione 
quantificata dl una polltlca 
economlca e sociale »; ci6 vuol 
dire allora che una distinzlo-
ne netts fra le due fssl — 
programmazlone e pianifica
zione — si bass sul tipo di 
potere politico che sta dietro 
la scelta degli strumentl. 

In questa definizione del 
Pianl come puro strumento 
c'e un rischlo meccanlclstl-
co, perched se nessuna scienza 
e neutrale, meno che mai si 
possono definlre neutrali le 
sclenze economlche. La cono-
scenza dei fatti economlcl pub 
essere anche uno strumento 
per dominarli: non ci rlferia-
mo, owiamente, al quintal! dl 
carta prodotti da certl iifficl 
studi, ma ad un reale doml-
nio sociale (non mlstiflcato; 
non riservato a categorie dl 
tecnocrati) sulla realta econo
mlca. Ci sono gli element!, 
cioe, per definlre 11 Piano — 
ad ogni grado dl specificazio-
ne — un tentatlvo di armo-
nizzazdone e masslmizzazione 
dello sviluppo economlco che, 
anche quando falllsce lo sco-
po (come nella socleta capi
talistica), non riduce ma pub 
allargsre Tares e le possibl-
lita d'intervento politico. Ma 
questo solo se il Piano non 
e concepito come alternatwa 
alia plena espressione degli in-
teressi social! in contrast©. 
Tocchiamo qui non solo la 
pretesa, propria delle program-
mazloni in regime capitslistl-
co, dl vincolare 1 redditi e la 
dialettica sociale ad ess! con
nessa, ma anche un'idealizza-
zione della pianificazione come 
armonlzzazione assoluta della 
economla, rezionalizzazlone to-
tale, messa a frutto dd tutte 
le riserve ecc... one appare su
pers ta. 

Sviluppo e 
consumi 

II masslmo d'impiego delle 
risorse (che bisognera consi-
derare assai piu elastiche di 
quanto non faccia l'attuale teo
ria economlca degli accademi-
ci) consegue solo a una lotta 
sociale per 11 miglioramento. 
Bettelheim d introduce in que
sto campo coi cspitolo sul 
surplus, rilevando quanto sis 
ridicola la pretesa degli eco-
nomisti accademid dl basare 
lo sviluppo economlco solo 
nel risparmio e nuovo investi-
mento diretto, e relegando 1 
consumi in una zona di rela-
tiva indifferenzs ai flnl dello 
sviluppo economlco. Molto c'e 
da dire, specialmente in una 
economia capitalistica, an co
me si impiegano risparmio e 
investimento nuoro ma un di-
scorso sullo sviluppo economl
co deve basarsi sulllmpiego dl 
tutto il surplus; occorre doe 
che comprenda Is manovra 
dei consumi. E non basts. De
ve considerare anche il tipo 
d'impiego delle risorse accu
mulate: respropriazione dl 
rendite pub rendere disponibi-
le, si fini dello sviluppo, un 
surplus ulteriore. In tsl mo-
do la molla dello sviluppo eco
nomlco, finora rioercsts essen-
sialmente neU'aumento del ri
sparmio rispetto al consumi e 
nel « rationale » impiego del
ta risorss cosl disponibile, vie-
ne s configursrsl ptuttosto 
nella sfers delle dedsioni po-
litiche e dei rapport! sodali, 
s comindare ds quello essen-
dale che a'istsurs nel rappor-
to di lavoro (tipo di salario 
e sua dlnamlca). 

Qui al entim in un campo 
che solo ora si rommda ad 
esplorare. I tenUUvi del capl-
tale dl usare dei rapportl so
dali (magarl in nome della 
modemiszaziooe), e del sala
rio diretto e indiretto, in par
ticolare s suo piadroento, el 
dicono perb che si antra to 
un campo dedstto per le eco
nomic modeme. Le edtaslo-
nl di queste setMmane, in se-
no si movimento operato its-
llano, a pronundsre un secco 
no alle richieste di ridurre U 
carico degli onerl assicursttvl 
in percentuale del salario, e 
quindl U costo dells manodo-
pera d dice come manchino 
ancora quelle idee cbJare che 
sole possono consentire di utl-
lizzare U dlbatUto sulla pro-
gTammszlone per far emerge-
re megllo 1'esigeoss di rifor
me economlche, 

R«nxo St«f«n«lli 
Cbsrlw Bettelheim, Ftmlfiem-
atone • tvtlnppo sccelerato • 
Jaka Book, paff. SH, L. MOO. 

Aerei sempre piu perfetti ma sempre nuove sciagure 

1 -

Disastri aerei: sotto accusa 
i servizi di assistenza al volo 

II mezzo aereo resta meno pericoloso di quello automobilistico — Un'informazione e una guida adeguate 

da terra e maggiore prudenza, anche a costo di dtsservizi, possono evitare gran parte dei rischi 

Un quadrireattore schiantatosi al suolo e distrutto da un Incendio. 

La recente sciagura aerea 
verificatasi presso I'aeroporto 
della Malpensa ha proposto 
ancora una volta, In manlera 
drammatlca, tuttl I problemi 
della slcurezza dei trasporti 
aerei. 

Va dello sublto che non e 
vero che il mezzo aereo sia 
11 plu pericoloso: dl gran lun-
ga piii pericoloso e I'automo-
bile. Una recente statistica 
americana relativa agli anni 
'66 e '67 riporta le seguentl 
cifre: passeggeri morti per 
ogni mtliardo dl chllometri 
percorsl su autostrada 31,3; 
passeggeri morti per ogni mi-
llardo di chilometrl volatl in 
aereo 15,01; passeggeri morti 
per ogni miliardo di chllome
tri percorsl in treno 1,22. Ta
ll cifre possono varlare a se
conder dei dlversl paesi e delle 
varie sltuazionl locall, ma non 
in manlera sostanzlale. 

La slcurezza dei vlaggl ae
rei e stata oggetto dl lunghl 
e approfonditi studi da parte 
del costruttori degli aerei stes-
si, da parte delle Compagnle 
che gestlscono i servtzt, da 
parte delle Compagnle asslcu-
ratrici e da altrt Enti interes-
sati ai servizi aerei da un pun-
to dl vista tecnlco o econo
mlco. 

Le concluslonl concordl di 
questi studi, che vengono sem
pre approfonditi o per lo me
no agglornatt, hanno permes-
so di trarre un certo nume-
ro di concluslonl. 

La prima di queste. indtca 
come maggiore responsablle 
dei disastri aerei una caren-
za dei servizi terrestri, mentre 
I'attenzione dei commentatori 
e del pubblico tende invece a 
concentrarsl sull'aeroplano 
In se. 

L'aereo e una macchina ormal 
molto ben conosciuta e speri-
mentata, la quale pub affron-
tare le condizioni di volo nor-
mali con perfetta slcurezza, 
mentre pub trovarsl in gran
de pericolo in determinate al-
tre condizioni. II problema e 
di riuscire ad evitare al mag-
gior numero possibile dl aerei 
di dover affrontare queste 
condizioni pericolose. 

Tipico in questo quadro e 

II protetipo del « Concorde > anglo-francese. 

Aperta a Venezia la mostra «Italia da salvare » 

// «cancro urbanistico» 
e il male delle nostre citta 

Esposto a Palano Grassi un frammeftfo di un capolavwo alfresco di Tiziano che ancora aRa fine della guerra si 
sarebbe potuto salvare in buone condizioni • Hancano un piano urbanistko e un piano i conservazkme e re
staur© per Venezia e la laguna - Gran parte delle abHazioni h fafiscente • II «cancro del marmo> e gli agenti 
ehimiei delle mdushie - Una documenfazione impressionanfe sulla sislemafica distruzione del paesaggio 

VENEZIA. 12 
La Mostra documentaria 

• Italia da salvare», organiz-
xata da «Italia Nostra* e 
dal « Touring Club », e giunta 
a Venexia dopo essere stata al-
lestita a Milano, Roma, Vero
na e Bologna. La Mostra — al-
lestita nel Palazzo Grassi — 
ha lo scopo di fare conosce-
re, attraverso una documen-
tazione originate e mlnuziosa, 
I danni ai tesori d'arte natu-
raii e paesaggistid dd nostra 
paese. 

Tre sale della Mostra sono 
state dedicate a Venezia; in 
una di esse campeggia un 
frammento dl due metrl per 
quattro, opera dl Tiziano, de-
nomlnsto «La Giudittaa, che 
• stato reoupemto tlTultimo 

momento al Fondaco dd Te-
deschi: ancora qualche anno e 
non ne sarebbe piii rimasta 
tracda. Se fosse stato stacca
to una quarantina d'anni fa, 
oggi raffresco sarebbe presso-
cbe integro. E' uno dei tanti 
esempi di db che si sarebbe 
dovuto fare e non s'e fatto 
in Italia, ed un monito sffin-
cM si facda oggi per la con
servazkme e Q restauro, db 
che domanl risulterebbe Inu
tile. Anche 11 • cancro del mar-
mo* — che a Venexia costi-
tuisce uno del mall pefgiori 
— e rappresentato alia Mo
stra. Uns tests del •Procara-
tore Marino a, gis terracotta 
dorsts ed oggi uns mssss an-
nerits e irrtroedtobllmente to-

ce del sale marino e ddlo 
« smog » delle Industrie, ne cc-
stituisce un doquente esempio. 

Poi c'e un interessante espe-
rimento-pilota, compruto in 
una vecchla case d'abitazlone 
che e suta restaurata a ron
do e restitulta alia sua nrimi-
tiva funzione, quella doe di 
ospitare famlglle. Una volts 
in quells cass vivevano 28 per-
sone in condizioni dlsagia-
te. Oggi ve ne sono nove, ma 
le loro condizioni si possono 
giudicare soddisfscentl. Anche 
questo e un esempio, che di-
mostra come un piano socuv 
le-urbanlsUco potrebbe sneo-
im salvare Venexte. Quasi tut
to il tssauto urbanlstlco vene-
slano, infatti, e ocetituKo ds 

questi edifid, la gran parte 
dei quali e cadente ed uns 
buons percentuale dichiarata 
da tempo inabitabile. E non 
si dimenticnl l'erosione che 
deriva dalls m^nr^n^ di ef 
ficad difese lagunari, oppure 
da internment! realizzatl e in 
progetto. Ineomms, pib del 
• cancro del marmo > distrug-
ge a 10X00X0 urbanlstlco*. 
Eppure anche rarchltettu-
ra •minotes dl Venesls 
oostltuisce fl teesuto con-
nettrvo deUTntera dtta, un in-
sieme indispenasbOe non solo 
sotto 11 profilo sociale, ma an
che sotto quello wbaslsOco 
per testimoniare 1 vsri «pas-
saggis stoTicosctlitkl els 
epocs aU'sltrs. 

il provvedimento di chiudere 
al trafflco gli aeroporti quan
do sono ricoperti di nebbla, 
0 dl dlrottare gli aerei dalle 
zone le cui condizioni meteo-
rologlche sono fortemente per-
turbate. La rete dl servizi me-
teorologlfi permanentemente 
collegata con git aerei in vo
lo, andrebbe perb fortemente 
potenziata, specie lungo le rot-
te piu battute. Mancano qua
si completamente stazlonl me-
teorologlche d'alta montagna 
sulle Alpl e sugli Appennlnl 
nelle zone plu comunemente 
attraversate, ed ove spesso le 
condizioni meteorologlche cam-
blano con estrema rapldita. 
Anche i rlttevl effettuatl in-
torno ai magglori aeroporti 
sono abbastanza llmltati, spe
cie per quanto rtguarda le 
condizioni ad una certa quo
ta, e doe nelle zone che l'aereo 
dovra attraversare prima del-
I'atterragglo o sublto dopo il 
decollo. 

L'aereo caduto presso la 
Malpensa si e trovato ad at-
terrare in una zona interes-
sata da una perturbazlone 
estremamente vlolenta, tale da 
sconslgliare I'attraversamento 
da parte dl qualslasl mezzo 
aereo. L'tpotesi piu attendibi-
le per il meccanismo della 
sciagura, e che l'aereo, gia in 
fase di atterraggio con tutti 
git ipersostentatori in azione 
e qulndi marciante a veloci 
ta ridotta e a quota rapida-
mente decrescente, sia stato 
preso in una energica corren-
te discendente, causata dalla 
perturbazlone temporalesca in 
atto. 

L'aereo caduto alia Mal
pensa, in realta, plu che pre-
clpitare, e atterrato fuori pi-
sta su una zona boscosa, nel
la quale la vegetazione ha 
costituito un freno di una cer
ta elasticity alia corsa della 
macchina. Clb ha consentlto 
di ridurre di molto la vtolen-
za dell'impatto, per cui la lar-
ga maggioranza del passeggeri 
e dell'equlpaggio ne e uscita 
indenne o quasi. 

Quasi tutte le sciagure perb, 
presentano un elemento comu-
ne: l'aereo si trovava in una 
zona pericolQsa, e la cosa non 
gli era stata segnalata, oppu
re i segnali del campo non 
erano chiaramente vlsiblli, op
pure ancora 11 pllota era con-
vinto di trovarsi in una posl-
zione diversa da quella reale. 
Gli attualt mezzi tecnici dispo-
nlbtli, e che comprendono ra-
diofari, osservatori, sonde me
teorologlche, stazionl meteoro-
logiche automatiche, sistemi ra
dio di diverso tipo, e in fase di 
avanzata sperimentazione, an
che sistemi televisivi per Vat-
terraggio cieco, possono, se 
non risolvere al cento per cen
to il problema, migllorare for
temente la situazlone. II di-
scorso perb scivola, a questo 
punto, dal terreno strettamen-
te tecnlco a quello organizza-
tlvo ed anche economlco. Tut
ti questi servizi richiedono 
mezzi costosi, personate spe-
cializzato in numero rilevan-
te, e le segnalazioni meteoro-
logiche, effettuate da una re
te di servizi della massima 
efficienza, provocherebberc. 
pur operando a favore della 
slcurezza, numerosi e fre-
quenti ritardl. 

Per quanto concerne le mac-
chine e cioe gli aerei, il di-
scorso e in parte tecnlco, ma 
ancor piii tecnico-economico. 
Un aereo moderno, in perfette 
condizioni di efficienza, pub 
sostenersi in volo utilizzando 
la meta degli apparati pro-
pulsori di bordo, e non e qua
si mai soggetto a guasti se
rf. 1 dispositivi contro ta for-
mazione di ghiaccio sono or
mal dl un'efficienza totale, e 
Veventuallta di un blocco del 
comandi praticamente nulla. 
1 margini di slcurezza, con 
cut sono realizzate te struttu-
re portanti delle all delta cel-
lula e delta fusotiera, sono 
larghissimL I controUi elere-
visionl periodlche, se condot-
te tempestivamente e con ac-
curatezza, risuttano della mas
sima efficada. Gil tncendl a 
bordo sono estremamente ra-
rt e dl ridotta pericolosita. 

L'aspetto economlco di tut
to questo e che controUi, ma-
nutenzUmt condotte con mol-
ta euro, revisioni profonde, ri
chiedono tempo (durante it 
quale l'aereo rimane fermo) 
e manodopera specializzatissi-
ma. Tutto questo si risaive in 
costi notevoU. Oltre a questo. 
un apparato propulsore dopo 
un certo numero di ore di vo
lo, conviene sia sostituito an
che se non presenta alcuna 
anomalia di funzionamento, e 
BII tntero aereo, dopo un cer
to numero di ore di volo e 
comunque dopo un certo nu
mero di anni di seroizio, non 
da ptk I'affidamento origina
te, per cut e consialiabUe eZi-
mtnarlo. 

Un esame tecnlco ptk pro-
fondo deU'argomento richiede-
rebbe un volume tntero, • 
probabilmente non esaurireb-
be la materia. I temt prtnet-
pall comunque sono ben tndi-
viduabUi: aerei moderni ed 
in buone condizioni su tutte 
le linee come condizione ba
se ed una rete assai meglio 
articolata e potenziata di tm-
planti a terra, onde- evitare 
che un aereo affronti condi
zioni pericolose o comunque 
tmpreviste, ed in modo che 
ogni aereo possa essere tern-
pre t* grado di sapere con 
etattewm qual e la sua posi-

Giorgio Bracchi 

ktten 
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Qualche volta oc
corre sputare con 
rabbia la caramella 
deiralicnazione 

II film Gioventii, amore e 
rabbia termina con le imma-
gini di un atleta mezzofon-
dista, il numero 14, il quale, 
pur conducendo la corsa con 
discrete vantaggio e pur non 
avendo in alcun modo ancora 
dato fondo a tutte le pro-
prie energle, ad un certo 
punto rallenta, a pocht me-
tri dal traguardo si ferma e 
deltberatamente rinuncla a 
vincere. Dietro tale rifiuto del 
successo e della pubblica am-
mirazione, dietro questo no a 
trasformarsi in divo, no del 
coraggloso numero 14 a la-
sclarsl oggettivlzzare e dlsu-
manizzare da una socleta a 
consumtsmo ed a capltalismo 
avanzatl (quella inglese), c'e 
una lenta e fatlcosa matura-
zione, c'e un susseguirsl dl 
dolorose esperieme, c'e tl 
travaglio della presa di co-
scienza della propria con
dizlone. 

II giovane protagonlsta del 
film risputa con rabbia la 
caramella-successo che gli vo-
gliono fare succhlare, diven-
ta, pur cos\ In pledl, immo
bile e senz'armi, il piu peri
coloso nemtco del slstema so
ciale in cui vive. Propria per-
che si e reso conto coe essere 
uomo e necessarlo e che vin
cere equlvarrebbe a non es-
serlo piii, eglt sflda 11 «mon
do libera » 

Anche lavorare alia catena 
a rltmonevrosi senza • rlm-
piazzo ne pausa senza esser-
ne coscienti e altenazione, og-
gettivizzazlone, disumanlzza-
zione dell'uomo da se stesso 
e dal suoi simili e dalla pro
pria opera. Anche resplrare 
in fabbrica un'arla satura dl 
velenl ed essere Ingranaggl 
da profltto e morlre di morte 
bianca senza prenderne co-
scienza e contrario all'uma-
na natura. 

Per quel che rtguarda i par-
tlti di governo, in Italia, il 
loro ruolo liberatore non so
lo non esiste (e non e esisti-
to mai in vent'anm dl impe-
ro dc), ma essi sono le ca-
tene di cui I'uomo deve pren-
der coscienza per liberarsi. 
Non per caso dietro ogni 
condizione disumanizzante in 
fabbrica, dietro lo strapotere 
del profitto in tutti i settorl 
della vita sociale c'e I'appog-
gia della classe politica al 
potere. Non a caso le {range 
cattoliche dissenzlenti, nella 
DC e fuori, sentono sempre 
piu drammaticamente come 
colpa questo tipo di svilup
po antlumano, questa tragi-
ca, progressiva schiavizzazio-
ne dell'uomo. Ma I'indice che 
la condizione dell'uomo in 
Italia non sia disperata, che 
egli abbia cioe tanta energia 
contestatlva in corpo da far 
scoppiare il sistema, e venu-
to alia luce il 19 magglo: una 
forza tradizlonalmente tesa a 
far prender coscienza, quella 
del Partito socialista, era sta
ta catturata dall'anti-umane-
simo e da esso disastrosamen-
te evirata; ma gli uomini, gli 
occhi dei quali furono aper-
tt anche con contributo di 
quella forza, hanno saputo 
severamente ammonlre. E' 
dunque chiaro che anche do
po essere stato imprigiona-
to nelle grinfie della conser-
vazione, I'influsso liberatore 
dell'uomo proprio di un par
tito che si richiama al soda-
lismo ha continuato ad ope-
rare anche contro la tfonte 
originaria » momentaneamente 
sviata. , 

Questo aspetto del panora
ma umano italiano, insieme 
con la f tensione alle origini» 
di schiere sempre pm nutrite 
di cristiani, con il dialogo 
tra essi ed j comunisti, con 
I'awiato processo di untta 
sindacale e con I'adesione di 
strati sempre piii vasti di gio-
vani e di lavoratori ai pro-
grammi del PCI, d da la mi-
sura di come I'uomo sia vi-
gile, ben deciso a non lasciar 
uccidere da nessuno la pro
pria essenza. 

ADRIANO CAIANI 
(Comate d'Adda - Milano) 

Arr ivat i al t imbro 
del Ministero 
tutto s'incaglia 

Scrivo a nome di un gruppo 
di drca 20 pensionati che, 
dopo moltl anni di lavoro al-
I'estero, precisamente in Ar
gentina, hanno ottenuto da 
tempo di poter riscuotere la 
pensione in Italia. 

Per avere questo diritto, 
ogni 4 mesi detti pensionati 
devono spedire in Argentina 
un certificato di esistenza in 
vita. Questo documento, pri
ma di essere spedito. deve 
essere legalizzalo dal Smdaco 
del Comune di residenza, dalla 
Prefettura, dal Ministero degli 
Esteri, Ufficio Legalizzazioni, 
poi trasmesso al Consolato 
argentino di Genova. 

Questa mia segnalazione si 
riferisce propno alia carenza 
detl'ufficio ministeriale, il qua
le, 40 giorni dopo che detti 
certificate sono staff spediti, 
ancora non li ha ritornati al 
mittente. 

Facdo notare che fino alio 
scorso anno la prassi era di
versa, cioe non occorreva la 
vidtmazione del Ministero de
gli Esteri, e tutto si risolceta 
in una qumdicma di giorni. 

II sottoscritlo non si mera-
ciglia per la lentezza e la 
burocrazia di certi uffid. ma 
e morttficato quando a su-
birne le conseguenze siano 
proprio dei vecchi lavoratori, 
che mezzo seccto fa hanno 
dovuto prendere una valigia 
e trovarsi un lavoro att'estero 
perche in Italia questo diritto 
era loro negato, e neWItalia 
di oggi debbano sospirare an
che per farsi mettere un 
timbro. 

Nel -frattempo, i pensionati 
di Porto Recanati attendono 
i certificatl e questa volta 
riceveranno la pensione con 
alcuni mesi dl ritardo. 

GIOVANNI MOROINI 
(Porto Recanati - Macerate) 

Non vale piu 
la legge cristiana 
ma la legge 
del profitto 

£' da tempo che asslstlamo 
sgomentl e scandalizzati alia 
distruzione sistemattca d'enor-
mi quantita dl raccoltt. 

Si e incominciato dapprlma 
con le barbabletole da zuc-
chero, mentre ipocritamente 
la televtsione invitava le faml
glle e I bambini a consumare 
lo zucchero per le sue abbon-
danti qualitd energetlche. 

Pol st e continuato con le 
arance; poi con i cavolfiori; 
poi con le mele del Ferrarese. 
Ora cl stamo con le pesche. 
E' ora dl intervenire, stron-
cando questi delittl veri • 
propri. 

Mentre nelle chiese, quando 
il raccolto e scarso o per 
siccttd o per altre cause na-
turalt, si innalzano preghlere 
a Dio perche si commuova 
della nostra poverta e indi-
genza e faccia arrivare un 
abbondantc raccolto, oggi le 
autonta cristiane assistono 
impassibili a questi delittl. 
Non vale piu la legge cri
stiana, ma la legge del pro
fitto. 

Vorrel invitare t nostrl par-
lamentari a farsi promotorl 
di una legge la quale stabt-
Usca vhe in casi di forza mag
giore I'eccedcma del prodotto 
del mercato sia distribuito a 
spese dello Stato a favore dl 
ospcdalt. o meglio ancora di 
ospizt e di orfanotrofi, dove 
di raro e a malapena si pos
sono gustare dei frutti. 

LUIGI M1LANI 
(Pescara) 

Grande capitate 
e vera democrazia: 
due concetti 
antitetici 

Neglt USA il commercio del
le armi da fuoco e comple
tamente libera: tuttl, squill-
bratl, razzisti. gangsters e de 
linquenti di ogni specie com-
presi, possono acquistare fu-
cili e pistole persino per cor-
rispondenza! Ne consegue che 
neglt USA si uccide per un 
nonnulln- infatti 6.500 perso-
ne muoiono ogni anno per 
ferite di armi da fuoco in pos-
sesso di privati e circa 800 mi-
la sono morte dall'inizio del 
secolo! La prima cifra rappre-
senta un primato mondiale, 
la seconda e superiore a 
quella « ufficlale » dei soldati 
yankees morti in guerra nello 
stesso pertodo, che sono stati 
630 768. Per porre un freno 
agli assasslnl, partlcolarmen-
te a quetlt commessi da squi-
librati, si e piii volte tentato 
di far approvare in Senato 
delle leggi per regolare con 
norme precise, restrittive, la 
vendita delle armi. I produt-
tori delle armi (ed in parti
colare quelli uniti nella « Na
tional Rifle Association » (As-
sociazione nazionale del fu-
die), che vedono in tali leg
gi la diminuzione dei loro 
sordidl affari, sono pert* sem
pre riusciti non solo a non 
farle approvare, ma persino 
discutere. Cib e V ennesima 
prova che negll USA non vige 
una « vera democrazia », per
che non vi e vera democra
zia dove «il grande capitate 
pub condizionare ai suoi in-
teressi quelli del Paese a. 

Grozle per I'ospitalita e cor-
diali saluti. 

PIETRO BOSELLI 
(Primaluna . Como) 

Chiede dei libri 
formativi per un 
circolo della FGCI 

Colui che vi scrive e il se-
gretario del Circolo della 
FGCI dl Nocera Superiore 
(via S. Clemente - Salerno), 
drcolo che e sorto da poco 
tempo per merito di alcuni 
volenterosi giovani e che ac-
coglie gia una trentina di 
iscrittl e altrettanti aderenti. 
Ho detto aderenti perche que
sti giovani, pur simpatizzan-
do per il partito, mancano 
di un satdo ideate comunista. 
Per ovviare a questo stiamo 
facendo dd corsi ideologid, 
che in parte servono alio 
scopo. 

11 mio desiderio sarebbe 
quello di formare nel drco
lo una piccolo biblioteca, che 
raccolga libri di contenuto 
socialista, che possano ovvia
re i giovani al pensiero mar-
xista. Questo desiderio. pur-
troppo, da solo non ho po
tuto esaudirlo, in quanto i 
libri costano e il provento 
delle tessere e eslguo. Ho 
chiesto allora questi libri al
ia FGCI di Salerno, dove ho 
avuto risposta negativa. Sfi-
duciato, stavo per abbando-
nare Video quando ho pensa-
to dl potermi rivolgere ai let-
tori deW* Unite* 

Sono sicuro che questi li
bri che chiedo sararmo molto 
utili alia preparazione dd 
giovani al comunismo; per 
questo imploro di tenerne 
conto e di esaudire questo 
desiderio tnviandod libri * 
pubblicazioni (anche se vec
chi e usati). 

PASQDALE TRETTI 
(Nocera S. - Salerno) 

Da Li pari 
non dalle fremiti 

Ho letto su lTJnita dd Jf 
luglio 1968 I'articolo «Comu
nisti al conjino*. documen-
tazione a euro di Vladimiro 
SettimelU. dove si parla della 
fuga dalle isole Tremiti di 
Fausto NUtl. Carlo RosseUi 
ed Emilia Lussu il 2 luglio 
1929. Devo predsare per la 
esattezza che i suddetti con-
finatl non fuggirono dalle iso
le Tremiti, bensi daU'lscHa 
di Upari. 

GIUSEPPE SKABAR 
(Trieste) 

L* madesima fegnaUtloM d* I 
Terror* <te noi cotnptato cl ha 
fatto aneba NINO f)T ANDHMS 
dl Arma 41 Tagfta (Imparts). 


