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La I. Esposizione internazionale organizzata nella citta dalmata 
costituisce una manifesiazione artistica di livello europeo 

II disegno contemporaneo 
nella rassegna di Fiume 

I tre « grandi premi» a Re-
nato Gufluso, Alfred Hrdli-
cka (Austria) e Jean Ipou-
sfeguy (Francia) • Le ra-
gioni di una «rinascita» 

Tra le manifcstazioni artisti-
che di livello europeo. che si 
sono affermate nel corso di que
sta stagione estiva, non c'e 
dubbio che la c Prima esposizio
ne internazionale del disegno 
contemporaneo >. organizzata a 
Fiume e aperta sino alia fine 
di agosto, si presenta come un 
fatto di notevole rilievo. Cio di-
pende da vari motivi: il con-
senso ricevuto dagli artisti di 
ben quarantaquattro nazioni. dal-
l'Australia al Canada, dagli Sta-
ti Uniti all'Inghilterra. dal Mes-
sico alia Norvegia. dalla Fran
cia ai paesi socialisti, dalla 
Spagna all'Italia: l'intelligente 
e vivace apertura estetica che 
ha presieduto all'ordinamento 
della rassegna; ma soprattutto 
la circostanza deH"accresciuto 
interesse che in questi ultimi 
anni e andato sviluppandosi in-
torno ai problem! speciflci del 
disegno. 

II merito della Galleria d'Ar-
te Moderna di Fiume consiste 
proprio nell'aver saputo coglie-
re con felice sensibilita critica 
tale circostanza. traducendola 
in una efTiciente iniziativa. che 
ormai, sulla base della prima 
esperienza. si e gia garantita 
un sicuro svolgimento futuro. II 
suo direttore. BorLs Vizintin. ad 
apertura di catalogo, ha sotto-
lineato giustamente i valori che 
il disegno racchitide in so. sia 
come strumento immediato di 
espressione e di conoscenza da 
parte deH'artista. sia come «te
ste* fondamentale per sorpren-
dere nella sua piu intima veri-
ta i momenti iniziali piu so 
greti della creazione dell'imma-
gine flgurativa. Ma accanto a 
cid. io penso, e anche opportuno 
mettere in evidenza come que-
sta c rinascita > del disegno non 
sia legata tanto a un episodio 
del gusto, quanto a qualcosa di 
piu profondo che sta muovendosi 
nel cuore delle arti figurative di 
oggi. e cioe ad una riscoperta 
dei motivi piu autentici dell'ispi-
razione. al di la di ogni concet-
tualismo programmatico. 

II giudizio stesso della Giuria 
internazionale, nella varieta de-
gli artisti premiati, sembra 
aver voluto dar risalto ad una 
interpretazione del genere. I tre 
primi < grandi premi > sono sta
ti infatti attribuiti a tre arti
sti per cui il disegno e veramen-
te sostanza viva di tutta la lo-
ro personaiita plastica: a Rena-
to Guttuso. alio scultore austria-
co Alfred Hrdlicka e alio scul
tore francese Jean Ipousteguy. 
Cos), con spirito non diverso, 
e stato assegnato il gruppo dei 
tre premi successivi. che sono 
andati al francese Jean Messa-
gier, a Franco Francese, alio 
jugoslavo Janez Bernik. Ne si 
pud dire che anche gli altri 
premi contraddicano in Iinea di 
massima un simile criterio di 
orientamento. il quale per altro 
non appare come un criterio di 
tendenza, bensl come una valu-
tazione di rioti grafico-espressive 
inerenti ad artisti anche di ten-
denze opposte. Basta fare i no-
mi degli artisti a cui tali pre
mi sono stati assegnati per ren-
dersene conto: Francisco Peina-
do (Spagna), Jan Lebenstein 
(Polonia), TalCoat (Francia). 
Richard Mortensen (Danimar-
ca), Vladimir Vclickovic (Jugo
slavia). Hideo Hagiwara (Giap-
pone). Nives Kavuric-Kurtovic 
(Jugoslavia). Wolff Buchholz 
(Repubblica Federale Tedesca). 
Mehmed Zaimovic (Jugoslavia). 

La schiera degli artisti Jugo
slav! d naturalmente la piCJ nu-
trita. ma non si tratta soltanto 
di una folta presenza d'artisti, 
bensi anche di un'ottima pre-
senza quahtativa. 

Ma la rassegna fiumana racco-
glie piu di 170 artisti con circa 
400 opere: un panorama dunque 
assai vasto di cui e impossibile 
dar conto in una semplioe re-
censione. Accanto all'alto nu-
mero delle presenze jugosla-
ve. si pone la Francia con ven-
tisette artisti. tra i quali Hgu-
rano i nomi piu famosi. da Pi
casso a Masson. da Hartung a 
Pignon. a Bazaine: poi I'ltalia 
con dodici artisti. tra cui Man-
zft. Capogrossi. Vedova. De Vi
ta. Bee, La partecipaziorje del-
I'ltalia. benche sostenuta dalla 
adesione di alcuni nomi di pri-
ino piano e di altri d'indubbio 
valore. avrebbe senz'altro potu-
to essere phi ampia e piu arti-
colata. 

Una buona partedpazione e 
quella del Belgio. dove tra 1'al-
tro ho trovato anche due dise-
gni deli'indimenticabile incisore 
democratico Frans Masereel, 
ormai ottuagenario; quindi quel
la polacca. giapponese. argenti-
na. oJandese. della Germania 
democratica. con Lea Grundig, 
• della Germania federale. di 
cui va segnalato Drebusch e 

• Droste. Ma anche nei casi dove 
la nartecipazjone e meno nume-
rosa si hanno delle sorprese. 
Cuba, per esempio. e presente 
con Pena. un giovane di ta-
gliente vigore granco e di mor-
dente fantasia critica. 

Alia sua prima edizjone dun
que la rassegna internazionale 
del disegno di Fiume ha gia 
raccolto un lusinghiero succes-
so. Ora si tratta di rafforzarla. 
di colmare vuoti ed eliminare 

. il superfluo. rendendola piu 
• acuta e precisa. Ma la strada 
• intrapresa mi pare quella giu-

sta. da proseguire. Si tratta in
fatti di una rassegna che pud 

; senz'altro aspirare a diventare 
• privilegiata. la piu importante. 
• M non addirittura Tunica ma-
- Bifestazkoe periodica interna-
• sJonale esdusivamente interes-
' sata al disegno. 

Mario De Michalr 

Come I possibile che alcuni« giovanissimi»spingano cos) avanti le co-
noscenze da essere considerati inventor! originali o provetti scienziati? 

Con Erin Potter 
ritorna il mito 

dei bimbi-prodigio 
La notizia che la 13enne australiana ha elabo
rate una nuova teoria secondo la quale le rea-
zioni chimiche sono influenzate da un campo 
magnetico pone una serie di quesiti sugli aspet-
ti psicologici, sociali, culturali, dei super-dotati 

Renato Guttuso: « La donna e II mostro » (1967) 

La recente notizia che 
una ragazzina australiana, 
Erin Potter, di 13 anni ha 
elaborato una nuova teo
ria • secondo la quale le 
reazioni chimiche sono in
fluenzate da un campo ma
gnetico pone una serie di 
guesiti circa gli aspetti psi
cologici, sociali, culturali 
dei «bambini prodigio». 
Come e possibile infatti 
che alcuni « giovanissimi» 
spingano cosl avanti le co-
noscenze scientiflche da es
sere considerati «invento-
ri» originali o provetti 
scienziati? Che cosa e in 
questo caso la intelligen-
za? E come si esprime? 
Che ripercussioni pub ave-
re sul comportamento del-
Vindividuo e sul suo inse-
rimento sociale I'essere 
considerate un super-do-
tato? 

La parola intelligenza 
viene continuamente usata 
per riferirsi ad una serie 

Jan Lebenstein: tVestiboloi (1966) Janez Bernik: c Telefono » (1968) 

Forse un 
fi lm dalla 
« Scimmia 

nuda » 
Giunge notizia dalTAmeri

ca che i diritti cinematogra-
fici del libro di Desmond 
Morris sono stati acquistati 
dal produttore indipendente 
Harold Hecht. II film sara 
diretto da Donald Driver e, 
secondo quanto si sa finora. 
richiedera numerosi espe-
dienti fotografici. Uno stes
so attore fara la parte di un 
antropoide in alcune se-
quenze e di un essere uma-
no in altre sequenze, rima-

, nendo sempre nconoscibile 
"come la stessa persona. 
Desmond Morris fungera da 
consulente: in questo mo
menta si trova a Malta, im-
pegnato a scrivere un nuo-
vo libro. 

Nel frattempo «La scim
mia nuda », con oltre mezzo 
milione di copie vendute nei 
soli Stati Uniti. continua a 
giridare la classified inter
nazionale dei bestsellers. 

Quando Testate ritarda... 
Quest'anno il Mediterraneo k una specie di « pentolone » nel quale «bolle » aria calda ed umida frequentemente convo-
gliata verso le nostre regioni: percid abbiamo avuto sia la torrida prima decade di luglio, sia le numerose ed imponenti 

situazioni temporalesche che hanno poi colpito soprattutto I'ltalia settentrionale e centrale 

Nel Mediterraneo si origina-
no spesso, durante la stagio
ne iuvemale ed anche duran
te l'autunno, situazioni di cat-
tivo tempo che si estendono 
a tutta la penisola. In estate 
11 tempo, suiritalia, e influen-
zato piu direttamente dalle vi-
cende atlantiche; sia che dal-
l'Atlantico venga 11 bel tempo. 
od 11 brutto ad opera di ve-
locl perturbazdoni che dall'o-
ceano si portano verso 11 con-
tlnente. 

Quest'anno lnvece. durante 
Testate, il Mediterraneo e sta
to per la nostra penisola una 
specie di > pentolone » nel qua
le « bolliva » aria calda ed umi
da frequentemente convoglia-
ta verso le nostre regioni. Da 
questo mpentolone* sono ve-
nute tuori, sia la torrida pri
ma decade di luglio, sia le nu
merose ed imponenti situazio
ni temporalesche che hanno fu-
nestato lltalia con particolare 
rifertmento al nord ed al cen-
tro. I recenti eventi temponv 
lescbt che hanno interessato la 
nostra penisola hanno avuto 
origine da centrl di bassa pres-
sione che si sono format! sul 
Mediterraneo ocddentale e la 
penisola iberica; da qui sono 
partite le « bolle » di aria cal
da ed umida che hanno inne-
scato il meccanismo tempora-
lesco una volta invesUte dal-
l'aria piu fredda che scendeva 
dal nord. 

Cfce cosa i inn 
« pert vrfcazfone » 
In gergo meteorologico si 

definisce come « perturbazlo-
n e i la linea di incontro di 
due masse d'aria a caratteri-
stiche termiche e igrometri-
che diverse, Tanto piu sono di
verse la temperatura ed il con-
tenuto di umldita delle due 
masse d'aria che vengono a 
contatto, tanto piu la pertur-
baxiooe e violenta. In lnver-
no, quando la duferecua di 
temperatura fra le masse d'a
ria che vengono a contatto sul
la nostra penisola e pooo mar-
cata, il passaggk) dal bratto al 

bello, o viceversa, e graduale, 
senza fenomeni di instabili-
ta; in estate, quando questa 
differenza e piu marcata, le 
perturbazioni sono piu violen-
te ed acquistano spesso 11 ti-
pioo aspetto temporalesco. 
Quando l'aria calda si porta 
su di una regione dove preesi-
ste aria piii fredda, quella, 
piii leggera, scivola dolcemente 
al disopra di questa, piu pe-
sante, provocando una nuvolo-
sita di tipo stratificato, accom-
pagnata da precipitazioni uni-
formi a carattere continuo. 

Quando l'aria fredda si por
ta su di una regione dove 
preesiste aria calda, quella, piu 
pesante, si incunea al disotto 
di questa soUevandola violen-
temente verso l'alto e provocan 
do annuvolamenti prevalente-
mente di tipo cumuliforme, 
doe a forte svfluppo verticale, 
acoompagnati da precipitazio
ni violente anche di carattere 
soUdo (grandinate) e da feno
meni eiettrici, lampi e tuoni. 
Se l'aria calda e anche mol-
to umida, il contrasto con la 
massa fredda diventa piu ac-
centuato in quanto Tumidita 
propria della massa calda va 
ad aggiungersi a quella che si 
forma a causa della condensa-
zione provocata dall'aria cal
da che sale e da quella fredda 
che soeode. D meccanismo dei 
temporaii fin qui descritto si 
rifertsce atle perturbazioni 
temporalesche, ma vi sono an
che i cosidetti temporaii loca-
li, piii frequent! durante le sta-
gioni estive piii ctranquillea 
o temporaii di calore, Sono 
dovuti al fatto che il suolo 
irraggiando verso l'alto il ca
lore che riceve dal Sole, doe 
facendo salire ana calda, pro-
voca un graduale ratfredda-
mento di questa che a sua vol
ta condensa dando vita alia 
nube temporalesca, per io piii 
isolata e di proporzioni piii 
modeste di quelle connesse al-
le perturbasioni temporale
sche. • 

Durante una manifestaxlooe 
temporalesca (inaistiamo sui 
terarorali percM sono stati 1 
prtadpaH protagonisti dell'a-

glcl hanno un andamento ca-
ratteristico e doe: il barome-
tro sale (la pressione aumenta 
in quanto arriva dell'aria fred
da, piii pesante), il termome-
tro scende (rapidamente), l'i-
grometro sale e l'anemografo 
fa registrare una brusca devia-
cione nell'andamento della di-
rezione di provenienza del *ven-
to indicando nello stesso tem
po le raffiche. Un temporale e 
quasi sempre caratterizzato da 
forti raffiche di vento e da 
rovesci di pioggia che talvol-
ta si trasformano in grandina
te. Le nubi temporaiesche so
no quasi sempre grandinige-
ne in quanto nei loro seno 
turbinano, a livelli differenti, 
chicchi di grandine; quando 
una violenta corrente discen-
deote trasdna velocemente ver
so fl basso i chicchi di gran
dine, impedendo a questi di 
trasfonnarsl in gocce di piog
gia. si ha la grandinata al suo
lo. Tale processo e cosl repen-
tino ed tmprevedfbfle per cui 
non e possibue m precedenza 
stabnire dove e quando la 
grandine tocchera fl suolo. I 
modemi mezzi di lotta contro 
la grandine si baseoo sul con
cetto di colpire tutte le nubi 
temporalesche che nunaodano 
una data zona « seminandote » 
con sostanae capaci di «far 
predpitares la nube, doe di 
provocare la pioggia prima che 
in seno alia nube stessa si 
form! la grandine. Fra quaste 
sostanae la princtpale e lo 
c Joduro d'argemo a che viene 
immesso nella nube per mez
zo di piccoli razzi sparati dal 
suolo che esplodono a quote 
prefissftte. 

Come si gtummo 
lampi a ftoni 

I lampt ed t tuoni sono in-
veoe generatl dal diverso po-
twiriale •lettrioo che si viene 
a creare tra nubs • nube o 
fra le nubi «d 11 suolo. In me-
teorologia st darmlsos corns 
temporale una precipitations 

d»" 

trici. I fulmini sono attiraU 
principalmente da tutte le for
me appuntite che si spin-
gono verso l'alto (anche gli al
bert con i loro rami, costitui-
scono spesso una attrazione 
per i fulmini) e dalle masse 
metalliche; vi sono nelle zone 
montuose, 1 cosidetti «nidi di 
fulmini >; sono per Io piu pla-
ghe rocdose ricche di mine-
rale dove i fulmini si vanno 
a scaricare con notevole fre-
quenza. 

Altri fenomeni, fortunata-
mente poco frequenti ed as-
solutamente imprevedibili che 
si verificano durante 1 tempo-
rail, sono le «trombe d'aria ». 
Sono queste dei vortid che in-
teressano regioni molto limi-
tate e che per lo piii si svi-
luppsno in senso orizzontale; 
si possono paragonare a delle 
fasce a*r*>n5tan7a largne (qual-
che chilometro) e poco spes-
se (quatehe centinaio di me-
tri) in seno alle quali 11 ven
to turbina violentemente oau-
sando danni anche notevoli. 
Spesso si usa, in occasione di 
forti temporaii, la parola • ura-
gaoo». L*uragano e tutt'altra 
cosa e si roanif esta per lo piu 
nelle regioni tropical! ed e cc-
munque un fenomeno atmosfe-
rioo ben piii catastrofico del 
temporale piii violento. 

Le region! centra settentrio-
nall della nostra penisola so
no tnteressate da fenomeni 
temporaleschi durante la sta
gione calda in quanto diret
tamente sottoposte ad invasio-
ni di aria fredda dal nord; le 
regioni meridional! sono inte-
ressate da fenomeni tempora
leschi, meno frequenti e meno 
intensl di queUi estivi al nord 
ed al centra, durante la sta
gione invemale in quanto piu 
direttamente tnteressate da in
vasion! di aria fredda di ori
gine balosnica. 

Parlavamo, in altra occasio
ne, delle tiricbe burrasche di 
meta agosto. Quest'anno cate-
ne temporalesche simlll si so
no vertfioate durante la pri
ma decade: posaiamo aocettar-
le come quelle di meta agosto 
antldpate? Alio stato attuale 
del fatti sd in oonsldsraaloDS 
deila tnoostarrn della stagio-

•t pu6 

lativamente ottimistl; d'altra 
parte si potrebbe anche pen-
sare, dopo tre mesi di tempo 
incostante ed estremamente 
variabile, ad un periodo me-
teorologicamente tranquillo, 
spede in settembre che di so-
lito e caratterizzato da condi-
zionl atmosferiche buone sulla 
quasi totalita deila penisola 
italiana. 

Meteorologia 
del Sole 

Per finire vorremmo mette
re in evidenza una particolari-
ta di carattere astronomico: 
l'attivita solare. E' noto come 
la superfide dd Sole non sia 
sollda e compatta, paragona-
bue a quella della Terra, ma 
sia lnvece costituita da ma-
tertate incandescente o gasoso 
ed in continuo movimento; si 
e sentito pariare persino di 
una nneteorologia solare*, nel 
senso che i movimenti che si 
verificano sulla superfide del 
sole e nelle immediate vid-
nanze (chi non ha sentito par
iare delle « protuberanze » o 
de&e « macchie * solari?) pos-
sano in qualche modo avere 
analcgia con i movimenti at-
mosferid dei quali appunto 
si occupa la meteoroiogia. La 
atthrita solare non e unifor
ms: ha dd massimi e dei mi
nimi con un dcto ben definl-
to di undid anni. E' noto co
me in concomitanza dd massi
mi di questa attivita si ab-
biano ripercussioni anche nel
la nostra attnosfera quali, ad 
esempio, llntensificarsi ddle 
tempeste magnetiche ed 1 
notevoli disturbi arrecati alle 
radtocomunicazioni. Quest'an
no l'attivita solare e vidna 
al massimo in quanto e il de-
dmo del d d o undeoennale: 
non a sembra molto azsarda-
to awidnare In certo qual mo
do questo svento con le inu-
sltate vlcends meteorologiche 
days stagkme estiva ed anebs 
di quella prtmaverue. 

Sirio 

di attivita e di qualita del-
I'individuo che possono es 
sere cosi stntetizzate: a) 
abtlitd a trarre profitto 
dalle esperienze scolastt 
che; b) factlita a trovare 
delle connessioni logiche 
tra i fatti; c) abilita ad 
elaborare in mamera sin-
tetica ed originate le per 
cezioni del mondo circo 
stante; d) e, in senso ope
rative, capacita di affron 
tare nuove situazioni che 
vengono proposte dall'am 
biente risolvendone i pro-
blemi piii svariati, 

La maggtor parte degli 
psicologi e dei genetisti or 
mat concorda nel definire 
Vintelligenza come frutto 
di un'interazione tra i fat 
tori genetici, costituiti dal 
corredo neurologico e bio 
logico dell'individuo, ed i 
fattori sociali e culturali, 
costituiti dalle risorse, in-
tese in senso lato, della 
famiglia e dell'ambiente. 
Un equilibrio ottimale tra 
queste due componenti ac-
compagnato da un profon
do interesse per determi
nate curiosita infantili su 
cui si e fissata Vattenzio-
ne del bambino pud qual
che volta essere all'ortgt 
ne della scoperta di qual 
che cosa che agli occhi de 
gli adulti pub apparire co 
me conseguenza di una 
precoce maturazione intel 
lettiva del bambino. In 
questo senso il «bambi
no prodigio» in quanto e 
rimasto ancorato ad una 
serie di interessi specifl
ci per i quali nutre una 
motivazione che e radica-
ta in attitudini prematu 
ramente orientate, svilup-
pa precipuamente le dif-
ferenze individuali sia al-
I'interno della propria 
struttura di personaiita, 
sia all'interno del gruppo 
sociale di cui fa parte. 
Cib pub determinare da 
una parte un rapido svi-
luppo solo di alcune com
ponenti la personaiita a 
danno di altre origtnando 
uno squilibrio di matura
zione lungo Varco dell'evo-
luzione dell'organismo che 
a livello di formazione del
ta personalitd. si pub ma-
nifestare con disturbi ca-
ratterialt e comportamen-
tali; dall'altra invece una 
difficolta di inserirsi nel
le attivita sociali del grup
po di appartenema in 
quanto egli possiede scar-
samente quegli interessi 
comum e generali che so
no gli elementi su cui si 
fonda e si affiata un grup
po di bambini e che pos
sono produrre Visolamen-
to o il non riconosctmento 
da parte dei coetanei. 

A volte tnoltre pub ac-
cadere che il bambino, 
* prodigio » suo malgrado, 
si trovt in un ambiente 
familiare in cui i genitori 
si servono di lui per 
proiettarvi tutte le loro 
ansie e preoccupaziont, t 
loro desideri irrealizzati, 
le loro asptraztoni frustra
te e lo «mos tnno» aglt 
altri come una espressione 
del loro prestigio sociale 
e del loro status symbol; 
e non si rendono conto for
se dei pertcolt cut espon 
gono il bambino tl quale 
si sente sempre piu Ion-
tano dai propri coetanei, 
in un mondo di adulti che 
non & U suo mondo che 
gli richiede continuamente 
prestazioni * mostruose »; 
sempre sotto sforzo, alien 
to a non deludcre o a non 
suscitare disapprovaziom 
che metterebbero facilmen-
te in ensi il proprio siste-
ma di riferimento e di si-
curezza. 

D'altra parte e ovvio che 
una societa che si regge 
su una ngida selezione ap 
parentemente fatta in ba 
se a capacita individuali e 
ad attitudini personali ma 
sostanzialmente realizzata 
in funzione di determina
te variabili come quel
le culturali, economiche. 
politiche, che sono mono-
polio ed espressione delle 
classi al potere, necesstta 
del mito dei supermen e 
dei superdotati per masche 
rare le proprte sfasature 
sociali e pedagogiche e per 
dimostrare, a suo modo 
di vedere, che i piii capa 
d hanno successo, raggiun-
gono i vertici della carrie 
ra, ma st guarda bene dal 
mettere tutti nelle stesse 
condizioni materiali di par-
tenza. 

D« Luca 

L'indignazione 
per la lauta 
pensione a 
Rachele Mussolini 

Alia Corte dei Conti, 
intanto, dormono te pra-
tiche dei perseguitati 
antifascisti 

Leggo sullVnUk che un gran 
numero di nostri compagnl 
e antifascisti in genere, sono 
rimasti perplessi e indignati 
dal comportamento delta Cor
te dei Conti che. a tempo di 
record, ha concesso ta pen
sione e tutti i benefici. arre-
trati ecc, a donna Rachele 
Mussolini; riconoscendo cos) 
nel Duce l'« uomo della prov-
videma » che pazzamente por-
tb I'ltalia alia rovina. e not 
condannati del tribunate spe-
ciale a marcire nelle galere 
fasciste, oppure confinati o 
deportati. 

Alia signora Rachele, per le 
benemerenze del marito, e 
stata concessa la pensione, ed 
a noi perseguitati antifascisti 
fanno dormire le domande (da 
molti anni inoltrate) negli ar-
chivi della suddetta Corte dei 
Conti o del Ministero del Te-
sow. 

Io, caro direttore, sarei pro-
penso, a nome di detti per
seguitati, di chiamare in cau
sa codesta Repubblica Italia
na per il nostro risarcimen-
to danni vwrali e materiali, 
secondo la prassi seguita da 
donna Rachele Mussolini. 

Aggiungo, prima di conclu-
dere, questo episodio: nel car-
cere di Civitavecchia, nel mar-
zo del 1943 mori avvelenata 
una delle piii belle figure del-
Vantifascismo romagnolo (Va
ra Demo), mio compagno di 
cella, ed alia sua vedova non 
e stata mai concessa nessuna 
pensione. Questo a me sem
bra piii che sufficlente per 
dimostrare che le pensioni 
vengono concesse piii facil-
mente al fascisti che a not 
condannati politicl antifasci
sti. 

Cordialmente 
OSVALDO PALASCHI 

Ex galeotto politico 8356 
(Camerino - Macerata) 

Ef un insttlto ai nostri 
morti, dice la vedova di 
un Caduto in Russia 

Cara Unita, sarei grata se 
pubblicaste questa mta che 
vuol essere sfogo personale e 
nello stesso tempo vergogna, 
sapendo di avere dei gover-
nanti simili. Prima di scrive
re questa lettera ho dovuto 
scaricarmi di pianto tanta era 
la mia rabbia apprendendo dal 

glornale il trattamento pensio-
nlstlco fatto a donna Rachele. 

Sono vedova di un disper-
so in Russia, come tale quan
do vedo una notizia sul glor
nale che interessa le pensio
ni ml precipito a leggerla spe-
rando sempre di trovare la 
notizia dl un miglioramcnto 
alia minima pensione che ri-
cevo; e Invece ho letto proprio 
sullVnUh che a donna Rache
le e stata concessa una pen
sione dl una clfra menstle, 
che non scrtvo neanche per-
che ml sembra un Insulto a 
nol vedove ed un oltragglo 
ai nostri mortl. 

Ml e stata neaata la pen
sione dl riversibilita In quan
to mio marito era mezzadro 
e non ha versato contrlbutl. 
Ma come, non ha versato con
tribute Quantt contributi dl 
piu poteva versare7 A 1213 
anni ha cominciato a lavora-
re nei campi producendo gra-
no, barbablctole da zucchero 
ed altri prodottl della terra 
non per si ma per la collet-
tivita. A 27 anni e morto dopo 
aver fatto parecchi anni di 
servizio militare — serre anni 
per la prccisione in quanto 
era del 1913. — Ma di quali 
contrtbuti si vuol pariare e 
quantt di piii ne poteva dare 
e quanti ne ha dati In piii di 
Benito Mussolini? 

Dirb solo una cosa, perche 
non voglio la elemosina del 
nostri govcrnanti, che ogni 
tanto ed m particolare net 
pertodi elettorali ci danno un 
aumento dt mille lire. Ma non 
avete vergogna7 Lo sapcte be-
nissimo che con la miscra 
pensione che date alle vedove 
di guerra non e essere uma-
ni ma significa essere dei di-
sonesti Non vi vergognate di 
farvi vedere per televistone il 
4 Navcmbre o il 25 Aprilc di 
ogni anno mentre portate 
ghirlande dl fiori sullc torn 
be di quel caduti che oggl 
tanto umiliate? Mi fate pena 
e pieta, tanto piii oggi ch« 
so che date una pensione eso-
sa alia moglie di chi ha ro-
vlnato I'ltalia e tante faml-
glie come la mia. 

Vergogna per coloro cht 
hanno concesso tale merito. 

SECONDA CELATI 
(Medelana - Ferrnrn) 

Su questo argomento cl hanno 
lnviato Icttere IndiRnate anche al 
trl lcttori. che qui nngraiiamo 
Maria PAESANTE (Cascine Viia, 
Torino), A. MOCAI (Bologna). Ro 
lando PIGONI (NUza). Murlo 
GUALDI (Carpi), Carlo BORGON-
DO (St. Martin d'Hgtes, Francia). 
Vlrglllo RANDI (Ratenna), Lena 
BO (Reano. Torino), Antonio 
SCOLLO, a nome dl un gruppo dl 
ex deportati dl Flossemburg (Mi-
Iano). Ferdinando N . a nome di 
un gruppo di antifascisti (Forll), 
Pasquale PRIMERANO (Bovallno. 
Reggio C) , Angelo FOOUATI (Oe 
nova, Pontedecimo). 

RILIQUIDAZIONE RENDI-
TE INAIL LIQUIDATE IN 
CAPITALE (B. VaUon-Trieste) 
— Dobbiamo rettificare la 
risposta data il 14-3-1968, for-
mulata su una errata inter-

Eretazione della tua domanda. 
a rillquidazione delle rendi-

te per inabilita permanente 
liquidate in capitale e dalla 
legge ammessa unicamente 
per i danni superior! al 50°/o, 
mentre quelli con una per-
centuale inieriore ne sono 
stati esclusi. E' questa una 
grossa ingiustizia che colpi-
sce la maggioranza dei lavo-
ratori che hanno beneflciato 
di tale trattamento, ed una 
vasta azione e in corso da 
parte degli interessati per 
correggerla. 

NON CUMULABILITA' DEL
LE PENSIONI CON LE RE-
TRIBUZIONI (B. Scarpa-Mi-
lano) — In base alia legge 
238-1968 diversamente regola-
to e il regime delle pensioni 
liquidate lino al 30 aprile 
1968, nel caso di continuazio-
ne del lavoro dopo il pen-
sionamento, agli effetti delle 
trattenute sulla retribuzione. 
Per quelle di vecchiaia viene 
fatta salva una frangia di 
15.600 lire, il che vuol dire 
che dalla pensione deve es
sere sottratta detta somma 
e sulla parte residua deve es
sere calcolata la pensione 
giornaliera da trattenere per 
ogni giornata di lavoro pre-
stato; per quelle d'invalidita 
occorre prima de trarre la fa
scia di franchigia di 15 600 
lire, e sulla somma residua 
calcolare un terzo sul quale 
deve essere ricavato il vala 
re giornaliero della pensione 
da trattenere: per quelle di 
anzianita vige il prindpio 
della non cumulabilita con la 
retribuzione e quindi viene 
trattenuta per intero. Lo 
INPS in genere sostiene il 
prindpio che una pensione 
resta con la deflnizione previ-
denziale con la quale nasce. 
cosicche la tua pensione di 
anzianita dovrebbe conside-
rarsl tale anche dopo il corn-
pimento dell'eta pensionabile. 
Contro tale interpretazione 
occorre reagire. di fronte al
ia mutata realta pensionisti-
ca a seguito della nascita 
della pensione d'anzlanita, e 
ricorrere per rivendicare la 
trasformazione della tua pen
sione d'anzianita in pensione 
di vecchiaia per ottenere la 
franchigia di 15.600 lire, ri-
conosciuta ai pensionatl coe
tanei che continuano a lavo-
rare. Questo ricorso deve es
sere inoltrato indipendente-
mente da quello che tu puoi 
aver inoltrato affermante la 
incostituzionalita. 

GRANDI INVALIDI E CU
RE MARINE (S. Agostinelli-
Arezzo) — Al Direttore del-
17NAIL dl Arezzo, che ha 
deciso di negarti le cure ma
rine, affermando che le tue 
Iesioni sono ormai stabiliz-
zate, vorremmo ricordare che 
ai grandi mvalidl viene ri-
conosduto il diritto ad un 
trattamento curativo piii la
to e continuo. ed a tal fine 
e stata costituita la sezione 
aasistenza grandi invalid!, o-

perante all'interno dell'INAIL. 
Vedi di far intervenire il Pa-
tronato INCA, ricercandolo 
presso la sede della locale 
Camera del Lavoro. 

CONTRIBUTI FIGURATIVI 
A FAVORE DEI TBC (A.B.-
Massalombarda) — Nessuna 
disposizione di legge e stata 
emanata, con la quale i pe
riod! passati in sanatorio o 
in cura ambulatoriale sussi-
diata sono stati ridotti agli 
effetti dell'accredito dei con
tributi figurativi. Questo per 
spiegarti che tutto il periodo 
passato in sanatorio o in cu
ra ambulatoriale sussidiata 
deve esserti accreditato e se 
1'INPS e di diverso awiso 
devi far intervenire il Patro-
nato INCA, al quale devi ri-
chiedere di fare ricorso con
tro detto prowedimento. 

AUMENTO DELLE REN-
DITE LIQUIDATE DALLO 
INAIL (O. Zanearinl - Bolo
gna) — L'aumento delle ren-
dite liquidate dall'INAIL, che 
dovra decorrere dal Is luglio 
1968, e gia stato delibato dal 
Consiglio d' ammimstrazione 
di detto istituto, e diverra uf-
ficiale solo con la pubblica-
zione del decreto ministeria-
le. La legge che ha introdotto 
il congegno automatico di ri-
valutazione delle rendite e la 
15/1962. ed e gia scattata nel 
1965, perche nel triennio pre-
cedente il valore della retri
buzione media nazionale avs-
va sublto un aumento supe-
nore al 10 per cento, feno-
meno che si e verificato an
che nel triennio 1965-'68. 

SUPPLEMENT! DI PEN-
SIONE A SEGUITO DI DO
MANDA (P. Fabbris-Magen
ta) — Quale titolare di pen
sione d'invalidita che ha con-
tinuato a lavorare dopo il 
pensionamento, i! supplemen-
to di pensione ti verra liqui-
dato in base alia domanda 
che dovrai inoltrare all'INPS, 
sempre che sussista la perdi-
ta della residua capacita di 
guadagno, in maniera da rag-
giungere il 100 per cento di 
inabilita, o soprawenga 1'eta 
pensionabile e siano passati 
2 anni dalla data del pensio
namento. I requisiti in que-
stione sono stati introdotti 
dalla legge 1338-1962, dalla 
903-1965 e dalla 238-1968. 

VALORE DELLA PENSIO
NE D'INVALIDITA' E DISPO-
SIZIONI DI LEGGE (O. Brf-
lini • BentiTogUo) — Giustizia 
vorrebbe che la pensione di 
invalidita, indipendentemente 
dai contributi versati, avesse 
un valore crescente a secon
ds del grado d'inabilita, ma 
rrtroppo tale prindpio non 

contenuto nelle leggi pre-
videnziali del nostro Paese. 
Anche la legge 238-1968, che 
ha introdotto il nuovo eonteg-
gio della pensione calcolata 
sulla retribuzione in rappor-
to al numero degli anni la
vora ti, non ha innovato in 
materia di pensionamento per 
invalidita, il cui valore sara 
alto solo se calcolato su ima 
retribuzione congrua facendo 
valere molti anni di lavoro. 

Rtnito Butchi 


