
I* U n i t a / sabato 27 maggio 1972 PAG. 13 / ect i i e notizie 
Fallisce la manovra di isolare il PCF 

Servan - Schr eiber 
verso il totale 

naufragio politico 
Costretto a convocare un congresso straordinario a fine giugno per di-
fendere le sue posizioni, avversate da un forte gruppo di dirigenti radi-
cali • Dichiarazioni di Mitterrand sui contatti fra socialist! e comunisti 

300.000 litri 
di petrolio 

in mare per 
esperimento 

STOCCOLMA. 26. 
Trecentomila litri di petrolio 

garanno rovesciati in acciua nel 
porto di Stoccolma a pochi mi-
nuti di battello da Palazzo Reale, 
durante la prima conferenza del-
le Nazioni Unite sull'ambiente 
umano, in programma nella ca
pitate svedese dal 5 al 16 giu
gno. 

La spettacolare dimostrazione. 
alia quale assistera anche la de-
Icga/ione italiana, sara cffet-
tuata dall'« Atlas Copco» per 
dimostrare come una colossale 
fuga di grezzo possa essere cir-
coscritta da una barriera di 
bolle d'aria compressa col ri-
sultato di impedire al carbu-
rante di inquinare le acque cir-
costanti. Alia fine della conferen
za dell'ONU, il grezzo sara re-
cuperato da pompe pneumatiche 
e restitutio alia societa petroli-
fera. 

Massacro 

nel Burundi? 
GINEVRA, 26. 

La Croce rossa internaziona-
le ha inviato due suoi dele
gate nel Burundi in seguito 
alle allarmanti notizie sulla 
spietata repressione da parte 
dell'esercito nei riguardi del-
la popolazione Hutu. Secondo 
queste inidrmazioni il massa
cro dei civili avrebbe assunto 
le dimensioni di un genoci-
dio. Punzionari dell'ONU che 
si occupano del problema dei 
profughi parlano di decine di 
migliaia di vittime, forse di 
100.000. Migliaia di Hutu, una 
tribu che costitulsce 1*80 per 
cento della popolazione del 
Burundi, sono fuggiti in Tan
zania e nello Zaire. 

La repressione ha avuto Inl-
zio il mese scorso, dopo un 
fallito colpo di stato contro 
11 presidente, colonnello Mi-
combero. 

A Francoforte 
il congresso 
della FILEF 

FRANCOFORTE 26 
SI svolgera domenica 11 giu

gno a Francoforte sul Meno 
nell'aula magna dellTmiver-
sita in Bockenheimer Warte, 
il II congTesso della FILEF 
(federazione italiana lavora-
tori emigrati e famiglie) del
la Repubblica Federale di Ger-
mania. Vi prenderanno parte 
circa 700 delegati e numerosi 
invitati italiani e tedeschi. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 26. 

Jean Jacques Servan-Schrei-
ber, il leader del partito radi-
cale, e di nuovo nei guai. Con-
testato da un nutrito gruppo 
di dirigenti del partito, che gli 
nmproverano di aver portato 
il radicalismo in un vicolo 
cieco, Servan-Schreiber e sta
to costretto a concedere per 
la fine di giugno un congresso 
straordinario che decidera del
la sua sorte come massimo di-
rigente del ptii vecchio par
tito politico francese. 

Come si ricordera, essendo 
riuscito a estromettere dalla 
canca di presidente Maurice 
Faure, partigiano di un ritor-
no alia Federazione della sini
stra (cioe di un blocco socia-
hsta-radicale alleato ai comu
nisti), Jean Jacques Servan-
Schreiber aveva inaugurato 
una sua strategia personale 
con una tripla ambizione: ag-
ganciare al carro radicale i 
centristi dell'opposizione (di-
retti da Lecanuet) e tutti quei 
« riformatori » che ne aveva-
no abbastanza del gollismo; 
recuperare in un secondo tem
po i socialisti verso il centro, 
isolando cosi i comunisti, e fi-
nalmente — terzo tempo della 
operazione — presentarsl alle 
elezioni legislath'e dell'anno 
prossimo come leader di un 
forte raggruppamento di cen-
tro-sinlstra capace di sgancia-
re dal gollismo quegli elettori 
moderati che vi avevano con-
fluito. soprattutto nel 1968. 

Servan-Schreiber ha fallito. 
Una volta riuscito 1'accordo 
con Lecanuet, si e trovato da-
vanti al « no » di Mitterrand, 
che non aveva nessuna inten-
zione di tradire gli impegni del 
congresso di Epinay, in base 
ai quali il nuovo partito so-
cialista doveva promuovere 
una politica di unita di tutta 
la sinistra e soprattutto svi-
luppare la sua alleanza col 
PCF. 

A questo punto Faure. Bil-
liere e gli altri dirigenti radi-
cali, ostili al centrismo di Ser-
van-Schreiber, hanno capito 
che andare alle elezioni con 
il solo Lecanuet come alleato 
sarebbe stato un suicidio: e 
hanno chiesto a Mitterrand 
un colloquio per stabilire al-
meno una tattica elettorale co-
mune insieme al partito socia-
lista. 

In pratica era un annunclo 
di scissione. l'ennesima scis-
sione dei radicali, perche 1 ra-
dicali di sinistra avrebbero 
fatto lista comune con i socia
listi e i comunisti, mentre Ser
van-Schreiber si sarebbe tro
vato schiacciato tra i gollisti 
da una parte e la sinistra dal-
1'altra. Cosl il leader radicale 
ha concesso un congresso di 
chiarificazione nella speranza 
di salvare il partito da un 
nuovo cataclisma. 

Quello che accadra al con
gresso e difficile dire ora. Quel
lo che e certo per6 e che il 
tentativo di isolare i comu
nisti. promosso da Servan-
Schreiber. rischia di risolver-
si in un isolamento dello stes-
so Servan-Schreiber. mentre 
la sinistra si ritrova nel'.e mi-
gliori condizioni per continua-
re il suo dialoso e arrivare a 
conclusion: oositive molti mesi 

prima della battaglia eletto
rale. 

A che punto e questo dialo-
go? Ieri, nel corso di una con
ferenza stampa. Mitterrand ha 
detto che « vi sono buone pro-
spettive perche un accordo col 
comunisti, su un programma 
comune di governo. possa con-
cludersi entro la fine dl lu-
glio». E' noto, infatti, che il 
PCF vuole che il dialogo In 
corso con i socialisti serva a 
mettere a punto un program
ma comune di governo da pre-
sentare al'elettorato come al-
ternativa concreta al gollismo. 
Soltanto questo programma, 
pensano 1 comunisti, pu6 for-
nire una base per altri accor-
di e non viceversa, altrimenti 
tutto si risolverebbe in com-
blnazioni elettoralistiche sen-
za alcuna credibilita. 

L'interessante. alia luce de-
gli sconvolgimentl in corso nel 
partito radicale. e che l'ac 
cordo tra socialisti e comuni
sti su un programma comune 
di governo. DUO permettere piii 
tardi la conclusione di una 
alleanza elettorale nella quale 
potrebbero entrare anche i ra
dicali dissidenti e portare la 
sinistra all I oonsultnzione ge
nerate dell'aprile 1973 in con
dizioni favorevoli. 

Certo. il cammino e ancora 
lungo e difficile ma — come 
diceva sta.=era Mendes France 
— «comunisti e socialisti so
no sulla buona strada Derche 
quello che e mancato fin qui 
alia sinistra e stato un pro
gramma comune. Se questo 
programma vedra la luce, tut-
to sara possiblle alia sinistra, 
e In un temno molto piu bre
ve del nrevisto ». 

Augusto Panealdi 

Nel 1971 e sensibilmente migliorato il tenore di vita delle masse 

L'aumento del reddito reale 
dei lavoratori in Jugoslavia 

La crescila dei prezzi e ia svaiutazione del dinaro non hanno impedifo la riduzione della disoccupazione n6 
uno sviluppo industrial del 10 per cento • Occorre lavorare molto meno per acquistare i ben'i di consumo 
corrente, dal pane alio zucchero, dalla came all'abbigliamenfo, dall'energia elettrica all'affitto dell'abita-
zione • Un quadro generale nettamente positivo che si discosta dalle tendenze in atto nei paesi europei 

Sanguinosa conclusione di un dirottamento 
BLANTYRE (Malawi), 26 
L'avventura dei due dirotta-

tori dell'aereo di linea suda-
fricano e terminata tragica-
mente. poco dopo l'alba di 
stamane. Gli autori del dirot
tamento (l'ispettore di poli-
zia libanese Agiag Yaghi, 38 
anni, cristiano maronita, in 
congedo da un mese, e l'ex 
commissario di polizia sud-
africano Farid Kamel. di ori-
gine libanese). avevano la-

sciato liberi gli ostaggi e si 
erano barricati. Ieri sera, nel-
1'intemo dell'aereo. Alle pri
me luci del giorno, scaduto 
I'ultiniatum, la polizia del 
Malawi ha aperto il fuoco con
tro l'aereo, obbligando i due 
dirottatori a uscire alio sco-
perto. L'aereo. infatti, era sta
to minato con dinamite e i 
due hanno temuto di saltare 
in aria. Uno e stato 
colpito da una scarica; l'al-

tro si e arreso, incolume. Un 
testimone oculare afferma che 
il ferito e caduto sulla plsta, 
riverso, ed e stato trasportato 
in un ospedale. E' probabile 
che sia morto. Per un accor
do che esiste fra il Malawi 
e il Sudafrica 1 due dirottato
ri potranno essere estradati e 
consegnati alle autorita razzi-
ste di Johannesburg. Nella 
foto: l'aereo dirottato. 

Mentre una bomba ha provocato a Belfast un morto e decine di feriti 

FORTI RESISTENZE NELL'ULSTER 
ALLA PACIFICAZIONE INGLESE 

II tentativo di Londra di separare le organizzazioni repubblicane dalle masse cattoliche trova un'eco 
sporadica - Al Partito socialdemocratico che invita alia fine del boicottaggio ed alia collaborazione si 

contrappone infatti il movimento per i diritti civili che conferma i suoi obiettivi 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 26 

Mentre si rinnovano i ten-
tativi di «pacificazione», le 
bombe tornano a lacerare la 
inquieta esistenza delle citta 
dellTJlster. Uno degli ordigni 
fatti esplodere oggi a Belfast 
ha semmato morte e distru-
zione nella centralissima Ox
ford Street. Erano le 14.10 e 
la via era assai affollata: lo 
scoppio, violentissimo e sen-
za preavviso, troncava gli ar-
ti »nferiori di una donna che 
decedeva poco dopo in ospe 
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URANIA 

Nasce 
da una 
grande esperienza 

r 
. L* piu importante opera sulla vita animal, redatta da un gruppo di scienziatl di 
j lama mondiale delle Universita di Berlino, Lipsia, Halle, Jena, dove la Zoologia e 
' fitta coma scienza. 

ENCICLOPEDIA 
SISTEMATICA DEGU 
AIMIMALI 

L'opera e un passo avanU nello studio sclentifico dal regno anlmale, e la sintesl 
piu completa e totalmanta nuova delle scienze zoologlchc. £ l'opera che supera e 
• I distingue dall'ormai classico quanto superato BREHM e da tutle le sue varie 
hnitazioni. 

• 7 volumi di grande formato rilegati in similpelle con impression! in oro e pattello. 

• OHre 400 paglne • colorf con phi dl 2000 Iftuttrazlonl. 
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dale. Quarantuno persone ri-
manevano ferite, molte in gra-

vi condizioni. 
In un secondo incidente due 

pohziotti riportavano ferite. 
A Derry le esplosioni erano 
tre: in una farmacia, in un 
garage dove una ventma di 
auto erano distrutte, in un 
deposito di tessili che anda-
va in fiamme e crollava. La 
atmosfera e piu drammatica 
che mai e il cammino verso 
la «tregua» resta assai dif
ficile. 

Un appello alia riconcilia-
zione era stato emesso stama
ne dal partito socialdemocra
tico cattolico: in esso si in* 
vitava la minoranza nord-ir-
landese ad avere fiducia nel-
l'« iniziativa» di Londra e — 
sulla base degli «incoraggian-
ti gesti distensivi n — a con
cedere la « piena collaborazio
ne » alle autonUi inglesi. in 
particolare si consigliava a 
quattrocento funzionan stata-
h cattohci, dimissionan, a n-
presentarsi in ufficio. La mos-
sa e stata pero subito con-
traddetta dalle dichiarazioni 
della campagna per l diritti 
civili che msiste sulla prose-
cuzione del boicottaggio lino 
a che tutte le riclueste del 
movimento non saranno accet-
tate dal governo mglese. Co
me si vede la situazione e 
molto fluida. 

La presa di posizione so-
cialdemocratica segue e so-

stiene la campagna delle 
« donne per la pace » che nei 
giorni scorsi ha ricevuto enor-
me eco nella stampa, ed ha 
sollevato tante speranze pres-
so l'amministratore inglese 
della regione, il conservatore 
VVithelaw. 

La campagna pacifisia. co
me e noto, e stata rilanciata 
nel quartlere di Creggan, a 
Derry luna delle a zone li
berate », solto il controllo del-
1'IRA) da un gruppo femmi-
nile che si raccogiie attorno 
al reverendo O' Neill, cano 
nico della cattedrale di S. Eu-
genio. E' troppo presto per 
dire se la tendenza al du>ar-
mo avra ia possibilita di 
estendersi oppure — come e 
gia avvenuto il mese scorso 
per un analogo ed effimero 
tentativo nel quartiere di An-
dersonstoxn a Belfast — fi-

nira con i'essere messa da 
parte dalla esigenza dell'auto 
difesa dei ghetti sot to la mi-
naccia combinata dell'eserci
to inglese e del terrorismo 
della destra. 

Ieri sera, un'assemblea a 
Brandywell tche, insieme con 
Bogsyde e Creggan, coslitui-
sce il territorio repubblicano 
entro cui i soldati non osa-
no penetrare) ha nafferaia-
to aU'unanimita la piena fi
ducia e 1'incondizionato so 
stegno ad entrambi i rami 
dell'IRA, cioe a quelli che 
localmente sono chiamatl A I 
difensori», senza distinzione 
fra « provisionals » e « offi. 
cials», rispondendo cosl con-
cretamente alle voci intcres-
sate che qualche giorno fa 
cercavano di accreditare, per 
l'ennesima volta, un indcbo-
limento della resistenza e una 
frattura fra l'ala nazionali.su 
e quella soclalista. • 

Dopo una settimana di lavori 

Conferenza mondiale 
di cooperatori agricoli 

chiusa ieri a Roma 
Gli interventi dei delegati italiani 

Ha concluso i lavori ieri a 
Roma, nella sede della FAO-
Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'agricoltura e l'ali-
mentazione, la conferenza mon
diale sulla cooperazione inizia-
ta il 22 maggio. La delegazione 
italiana vi ha portato un con-
tributo notevole. inserendosi nei 
grandi temi mondiali della ri-
forma agraria e della democra-
ticita delle organizzazioni che 
promuovono la partecipazione 
dei contaclmi alia trasforma-
zione economicc-sociale. 

E* mancato. nell'insieme dei 
lavori, un quadro critico ade-
guato dell'attuale situazione. 
Delegati di paesi nei quali le 
masse contadme vivono dram-
matiche situazioni — come Ia 
Turchia. dove un governo d ca
duto la settimana scorsa solo 
per avere scntto la parola « ri-
forma » nel suo programma — 
hanno presentato un quadro e-
dulcorato deila cooperazione. 
Fatto. questo. che accade di 
frequente nolle conferenze pro-
mosse dalla FAO. dove preval-
gono rappresentanze di gradi-
mento ai governi in carica piut-
tosto che quelle dirette dei la
voratori. 

Per l'ltalia e stato diverso. 
Oltre alia rdazione di Livio 
Malfettani, presidente della 
Confederazione, vi sono stati 
interventi realistic! e impegnaU. 

V'aldo Magnam. presidente 
dell'AN'CA. ha sostenuto che le 
€ due vie > — capitalistica e 
contadina — in realta sono una 
falsa alternative. II potenzia-
mento di aziendc capitalistiche. 
sia pure col massimo di tecno-
Iogia e di buona organizzazione 
az:endale. non risolve nessuno 
dei problemi sociali delle cam 
pagne. I«n via e dunque una 
sola e Magnam I'ha illustrata 
con gli csempi delle coopera
tive « per tipo di gestione» o 
fasi del processo produttivo. 
soffermandosi poi ad illustrare 
ai delegati degli altri paesi le 
caratteristiche sociali ed eco-
nomiche della cooperativa di 
conduzione — le cooperative di 
questo tipo hanno 13.530 soci e 
conducono 14 189 ettan in Ita
lia — tema tornato centrale do
po il varo del progetto di < am-
modernamento ddle strutture > 
proposto dalla Comunita euro-
pea. 

L'intervento di Lino Visani 
si d soffermato sul problema. 
non risolto in maniera ade-
guata per 1'intero movimento 

' cooperativo iuliano, della de-

mocraticita degli organismi. II 
problema del contadino, oggi. 
non e solo quello dell'inferio-
rita di reddito ma. su scala 
piu ampia. quello dell'esclusio-
ne dai benefici di un processo 
di sviluppo sociale alia quale 
concorre in modo fondamentale 
la difficolta di poter difendere 
da se stes*-o i suoi interessi in 
una societa ed economia orga-
nizzata. Questo problema di par
tecipazione. poi. e particolar-
mente acuto per regioni come 
il Mezzogiorno d'ltalia. le quali 
hanno alcune caratteristiche co-
muni a quelle di molti paesi 
rappresentati alia Conferenza. 
alle prose con decisivi problemi 
di trasformazione delle cam-
pa gne. 

Per Giuseppe Vitale. che ha 
sviluppato lo stesso tema. la 
discriminante e nella scelta 
stessa della forma cooperativa: 
questa mette al primo posto 
non la valorizzazione del capi-
tale d'impresa fine a se stessa. 
ma altraverso la tecnica e la 
economia vuol valorizzare i con-
tadini-soci. La cooperativa. a 
sua volta. specializza le capa-
c ta del soci e U fa partecipare 
alia direzione dell'impresa. La 
cooperativa. qumdi. e una po-
tente leva di partecipazione di 
massa in un processo di nfor-
:na agraria. qual c quello che 
si impone oggi. II riconosci-
mento di questo ruolo da parte 
dello Stato. e quindi la distin
zione netta fra societa di ca
pital! e cooperativa. e il punto 
su cui ha ins:5tito l'intervento 
di Lticano Bernardini. Lo Sta
to, infatti. puo insenre diret-
tamente ia cooperazione nella 
programmazione dello sviluppo 
economico. specialmente a U-
vello regionale. e deve farlo se 
non vuole togliere a questo svi
luppo la componente essenziale 
— qualitati\a »• <iuanlitati\a — 
ddle imprese autogestite. 

E' difficile dare un giudizio 
sul grado di rendimento di con
ferenze come questa. I! modo 
come sono organizzate, la com-
posizione della conferenza, li-
mitano !e possibility di appro-
fondire il dialogo. Questo e pe-
ro aperto, a Iivello italiano e 
mondiale, lungo linee che pos-
sono dare nuovi risultati di unl-
flcazione del movimento conta
dino internazionale. Ma biso-
gner«i lavorare molto per otte-
ncrc i risultati neccssari in 
questa direzione. 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, maggio 

Rialzo del prezzi, aumento 
dei salari, spirale inflazionl-
stlca, svaiutazione del dina
ro, tensione negll investlmen-
ti, Insufficiente liquldlta del
le azlende, prezzi congelatl 
per una serie dl prodotti, 11-
bero gioco del mercato: la 
terminologia (e la situazione) 
deU'economia jugoslava e 
sconcertante soprattutto per
che, in un paese soclalista. rl-
chlama spesso quella corren
te nei paesi capitalisti. In 
realta l'accostamento e arbl-
trario, perchfe fondamental-
mente diversa e la base eco
nomics, la proprieta sociale 
da una parte e quella privata 
dall'altra. Ma al di la delle 
dispute teoriche fra coloro 
che sottollneano 11 carattere 
socialista deU'economia jugo
slava e coloro che ne pro-
fetizzano (basandosi su de
menti marginali) la graduale 
converslone al principi capl-
tallstici, cerchiamo di vede-
re, in concreto, qual e stato 
ultimamente l'andamento del-
l'econoniia jugoslava e come 
tale andamento si e riflesso 
sulle condizioni di vita dei 
lavoratori. 

Che la Jugoslavia stia at-
traversando un momento de-
licato non e un mistero per 
nessuno: se ne parla ampia-
mente sulla stampa jugoslava 
ed europea (quella borghese 
naturalmente ne dipinge un 
quadro fosco e senza sbocchi), 
ne discutono da tempo i par-
lamenti delle repubbliche ju-
goslave e quello federale. Ai 
problemi propri, jnerenti al
ia corsa di una societa parti
ta da posizioni di sottosvi-
luppo verso livelli sociali, 
produttivi, tecnologici euro-
pel, si aggiungono i problemi 
importati attraverso l'ampio 
rapporto con i paesi capitali
stic!. 

E tuttavia il quadro gene-
rale e nettamente positivo e 
si discosta nettamente dalle 
tendenze che si sono verifi-
cate durante il '71 nei paesi 
sviluppati dell'Europa occi-
dentale. La produzione indu
s t r ia l , ad esempio. e aumen-
tata del dieci per cento, quel
la agricola del 4 per cento; 
del 5 per cento e aumentata 
l'occupazione e 11 numero dei 
lavoratori in cerca di occupa-
zione e diminuito dell'll per 
cento (in netto contrasto con 
l'andamento • dell'occupazione 
dell'Europa occidentale). 

L'aumento del costo della 
vita e la svaiutazione del di
naro non hanno impedito il 
miglioramento del tenore di 
vita dei lavoratori: infatti 
l'aumento del 22 per cento dei 
redditi nominali si e tradotto 
in un aumento del 5 per cen
to dei redditi realt. II rispar-
mio e stato di 20 miliardi di 
dinari superiore a quello del-
l'anno precedente. il 40 per 
cento in piu. Traduciamo tut-
to questo in termini ancora 
piu soiccioli. poiche spesso 
si sentono fare confronti fuo-
ri luogo tra il salario medio 
di un operaio jugoslavo e 
quello di un operaio italiano. 
Vediamo lo standard di vita 
calcolato in minuti e in gior-
nate di lavoro. 

Prendiamo il pane (man-
cando dai menu gli spaghetti 
o il risotto, gli jugoslavi sono 
forti consumatori di pane): 
per un chilo di pane occor-
rono. oggi. ad un lavoratore 
a salario medio quindici mi
nuti di lavoro, quattro minu
ti meno di quanti ne occorre-
vano nel '68. Per acquistare 
un uovo sono necessari 5 mi
nuti di lavoro. due in meno 
che npl '68. per un chilo dl 
zucchero 24 minuti (erano 36 
quattro anni fa). Per un chi
lo di carne occorrono ossi 
due ore e 46 minuti. 18 mi
nuti in meno che nel '68. Una 
notevoip diminuzione del 
tempo di lavoro necessario al-
l'acquisto e awenuta anche 
per quanto riaruarda I pro
dotti industriali. 

La diminuzione e stata di 
circa due ore per un paio di 
scarpe. per le quali occorre la
vorare oggi 16 ore e 34 minu
ti. di 5 ore per un taglio di 
vestito da donna (17 ore di 
lavoro). di 6 ore per un abito 
fatto da uomo (poco meno di 
40 ore di lavoro). 

Una sensibile riduzione si e 
avuta anche per quanto ri-
guarda l'acquisto dei beni du-
revoh. soprattutto per gli 
elettrodomestici: il tempo di 
lavoro necessario all'acquisto 
di un televisore e passato da 
412 a 351 ore. quello per un 
frigorifero da 303 a 117 ore. 
Per l'acquisto di una auto
mobile di media cilindrata 
occorrono ancora venti mesi 
di lavoro. che sono tuttavia 
gia tre mesi in meno rispetto 
a quattro anni fa. 

Ancora qualche esempio si
gnificative Per pagare un 
chtlowatt di energia elettrica 
(il conto e importante perche 
a Beigrado e in molti altri 
centri anche i fornelli delle 
cucine domestiche e gli scal-
dabagni funzionano tutti a 
elettricita) occorrono due mi
nuti di lavoro (un terzo di 
quanto costava quattro anni 
fa). Un biglietto del cinema 
costa mezz'ora di lavoro (cin
que minuti in meno che nel 
'68). un litro di benzina 15 
minuti (riduzione di tre mi
nuti). Sfavorevole e invece di-
ventato 11 rapporto per quan
to ri guard a l'acquisto di un 
appartamento: un due stanze 
con tutti 1 servlzi. di 50 me-
tri quadratl, richiede otto 
anni dl lavoro. alcuni mesi in 
piu che non quattro anni fa. 
Ma lo stesso appartamento. In 
affitto. richiede soltanto 15 
ore di lavoro menslll. due ore 
In r.ieno rispetto al '68. 

Arturo Barioli 

pensioni 
La praticu 
che dura 7 anni 

Dopo aver lavorato per 
40 anni. il 6 dicembre 1965 
ho inoltrato alia sede del-
1'INPS dl Roma domanda 
di pensione per vecchiaia. 

Da tale data a tutt'oggi, 
malgrado le mie continue 
richieste fatte presso gli 
ufflcl competenti di detto 
Istituto, non ho saputo 
mal niente. Non vi sem-
bra questo un comporta-
mento irregolare? 

EMILIA FAGGIAN 
Roma 

Se le cose stunno come 
lei dice e cioe che dal 1965 
ad oggi I'tNPS non le ha 
fatto sapere niente della 
sua domanda. non e solo 
irregolare, ma ingiusto ed 
anche un comportamento 
scandaloso denunciabile al-
I'opinione pubblica. 

Ci risidta effettivamente 
che una sua domanda di 
pensione per vecchiaia 6 
stata presentata alia sede 
dell'IN PS di Roma circa 
sette anni fa e che la pra
tica, in questi giorni non 
e al suo posto. Sara questo 
un segno buono? Avran-
iio, forse, dectso di pren-
derla fmalmente in esamc 
oppure e anduta addirittu-
ra smarrita? Auguriamoci 
di no. In ogni modo, per 
far si che le ricerche siano 
il piii che possibile frut-
tuose, la consigliamo di 
fornirci dati piii precisi in 
vierito alia sua pratica e, 
possibilmente, di inviarci, 
almeno in copia, la lettcra 
piii recente o gli estremi 
della stessa che indubbia-
niente Ella avra ricevuto 
dall'lNPS di Roma in que
sti sette anni. 

Possibile che non le & 
mai venuto in mente di 
affidarsi ad un Ente di pa-
tronato, quale potrebbe es
sere I'INCA che assiste nel 
migliore dei modi e gra-
tuitamente tutti i lavora
tori nel disbrigo delle loro 
pratiche con gli istituti di 
previdenza? 

Ci tenga infarmati e le 
assicuriamo che faremo 
tutto il possibile per chia-
rire la sua incresciosa si
tuazione. 

Computo 
del servizio 

Sono un pensionato del-
l'lNPS dal 1962. 

Dal 5-6-1940 al 15-10-1940 
sono stato a Tripoli da ri-
chiamato alle armi. II 20 
novembre 1941 rientrai in 
Sicilia come profugo. II 
22-12-1941 fui ancora richia-
mato e poi congedato il 
20-11-1942. Dain-12-1942 fui 
mobilitato civile fino al 
309-1943. 

Non mi risulta che i sud-
detti periodi mi siano sta
ti computati dall'lNPS ai 
fini del calcolo della mia 
pensione. Come mai? 

GIUSEPPE SPATOLA 
S. Giuliano Terme (Pisa) 

precedenti sono computa-
bili o come servizio mili-
tare o come lavoro svolto 
in stabilimenti ausiliari. 

In ogni modo perche" ti 
st possa dare una mano 

per rintracciare la tua pra
tica ed eventualmente con-
sigliarti il da fare, d ne
cessario che tu trasmetta, 
sia pure in copia, la cor-
rispondenza, possibilmente 
la piii recente, intercorsa 
tra te, l'lNPS ed il mini-
stero. 

Pensione 
di anzianita 

Sono un operaio da cir
ca 35 anni ed ho 56 anni 
dl eta. 

Dovrei deoidere se chie-
dere la pensione di anzia
nita prevista con non me
no di 35 anni di contribu-
zione, oppure attendere 11 
raggiungimento del 60° an
no di eta per ottenere la 
pensione di vecchiaia. 

Alcuni miei compagni dl 
lavoro, i quali qualche an
no fa sono andati in pen
sione con 35 anni di con
tribute ed attualmente 
continuano a lavorare, ml 
hanno detto che non con-
viene chiedere questo tipo 
di pensione in quanto al 
viene a perdere parecchio. 
E" vero? 
EUGENIO GIANNACCARI 

Maglie (Lecce) 

i4bbfa7Jio interpellato la 
sede dell'INPS di Pisa in 
merito alia eventualita di 
un aggiornamento delta 
tua pensione sulla base dei 
periodi di servizio milita-
re che, a tuo avviso. non 
sarebbero stati computati 
all'atto del pensionamento. 

Ci £ stato riferito che il 
caso da te prospettato & 
piuttosto complesso soprat
tutto perche" aistono delle 
discordanze tra i periodi di 
servizio militare accredi-
tati in tuo favore e risul-
tanti dai documenti in pos-
sesso delta sede e quelli da 
te recentemente dichiarati. 

Ti consigliamo, pertanto, 
di presentarti, per gli op-
porluni chiarimenti al ca
po del reparto contributi 
od all'incaricato stamm 
della sede dell'INPS di Pi
sa. in piazza Guerrazzi, 2d. 

Nel caso. invece. non ti 
riusciste agevole raggiun-
qere di persona la prcdet-
ta sede potresti affidarti 
ad un Ente di patronato 
che indubbiamente risol-
vera presto e nel miqliorc 
dei modi il tuo caso. 

Tieni. comunque. pre-
sente che per ogni ulte-
riore aiuto o consiglio, 
«Posta Pensioni» e sem-
pre a tua disposizionc. 

Quattro minister! 
Nessuna risposta 

Sono pensionato dal 1958. 
II 31-10-1969 inoltrai al-
1'INPS domanda di rivalu-
tazione di pensione per il 
periodo da*. 1915 al 1922 
durante il quale ero stato 
alle dipendenze del mini-
stero della Guerra. L'lNPS 
dopo una ventina di mesi 
se ne lavo le mani dicen-
domi che non era compe-
tente. 

In un secondo momento 
mi fu detto che il ministe-
ro del Tesoro avrebbe in
viato I contributi relativi 
al detto periodo all'INPS. 
Visto che nessuno si muo-
veva, in ottobre del 1971 
scrissi al ministero del Te
soro il quale, il 9 novem
bre dello stesso anno mi 
comunicd che la cosa non 
era di sua competenza e 
che avrei dovnto rivolger-
mi al ministero della Di
fesa. 

Cosl feci nel gennaio 
1972 ed a tutt'oggi non ho 
avuto alcuna risposta. 

STEFANO TADDEI 
Llvorno 

Dalla lettera da te invia-
tad si evince che la tua 
pratica non $ di facile so-
luzione in quanto hai chie
sto, tra Valtro. Vutilizza-
zione ai fini pensionistici 
di contributi relativi ad un 
periodo che ha inizio dal 
1915: quando. come e noto, 
a'norma di legge il perio
do lavorattvo conviderabilc 
pud al massimo partire dal 
1. luglio 1920. I periodi 

II problema della conve-
nienza o meno di chiede
re la pensione di anzianitd, 
e, una volta ottenuta, se 
sia piii conveniente conti-
nuare a lavorare o smette-
re, e un problema sogget-
tivo. indubbiamente lega
to alle possibilita fisiche 
ed economiche dell'interes-
sato, nonche" all'epoca in 
cui il lavoratore ha chiesto 
la detta pensione. 

Per te e per tutti gli al
tri compagni interessati 
all'argomento sintetizzia-
mo le norme attualmente 
in vigore: la pensione di 
anzianita, istituita con la 
legge n. 903 del 21 luglio 
1965 ed attualmente disci-
plinata dall'art. 22 delta 
legge del 30 aprile 1969 nu
mero 153 non e subordina-
ta n& al requisito dell'eta 
n& a quello della invalidi-
ta, ma soltanto al requisito 
minima di 35 anni di con
tributi, conseguibile non 
solo con i versamenti vo-
lontari, nel caso di cessa-
zione dal lavoro prima del 
raggiungimento del predet-
to minima contrtbutivo, 
ma anche con il riconosci-
mento della contribuzione 
figurativa relativa a pe
riodi di servizio militare e 
di persecuzione politica o 
razziale, nonchS a periodi 
di astenstone dal lavoro 
per gravidanza e puerpe-
rio <quest'ultimi periodi 
sono computabili dal 1. 
marzo 1971). 

Dal 1. viaggio 1968 e sta
ta sancita Vincompatibilita 
tra pensione di anzianita 
ed attivita lavorativa, ra-
gion per cui I'assicurato 
che chiede ed ottiene la 
detta pensione se continua 
a lavorare, per legge, ne 
subisce I'intera trattenuta. 
Se pero la pensione di an
zianita e stata concessa ai 
sensi della legge del 21 lu
glio 1965, n. 903 in questo 
caso e ammessa la cumu-
labilita parziale tra pensio
ne e retribuzione cosl co
me disciplinalo dall'artico-
lo 20 dello legge del 30 
aprile 1969, n. 153. 

Da tenere presente che 
quando il titolare di pen
sione di anzianita, liquida-
ta ai sensi della legge nu
mero 153 compie Vela ri-
chiesta per il diritto alia 
pensione di vecchiaia, la 
sua pensione d'anzianita 
viene parificata a tutti gli 
effetti a quelli di vec
chiaia. 

Questa parificazione, na
turalmente, comporta, tra 
Valtro, per il pensionato 
di anzianita il beneficio 
della parziale cumulabilita 
della pensione con la re
tribuzione qualora egli 
continui a lavorare oppu
re si rioccupi dopo aver 
compiuto Veto prevista per 
il diritto alia pensione di 
vecchiaia. 

Ai titolari di pensione di 
anzianita con decorrenza 
antcriore all'1-51968, liqui-
dati con il sistema contri-
bittivo, e statn pure rico-
nosciuta la possibilita. al 
compimento dell'eta prexn-
sta per la pensione di vec
chiaia, di riliquidare que-
st'ultima con il sistema re-
tribulivo sempreche, bene 
inieso. cssi abbiano lavo
rato nel periodo compreso 
tra la decorrenza della 
pensione di anzianita ed il 
compimento dell'eta pre
vista per il pensionamento 
di vecchiaia. Detta riliaui-
dazione compete, infine, 
anche nel caso in cui si 
faccia luogo all'accredito 
di contributi fiqurativi do-
vuli dopo la liquidazione 
della pensione di anzianita 
(ex articolo 13 della legge 
n. 903 del 1965). 

Ed ora veniamo al tuo 
raso: se ragqiunti i 35 an
ni di contributi comprcn-
tivi, beninteso, di quelii 
figurativi anzi accennati. 
tu decidi di smettere defi-
nitivamente di lavorare, i 
ovvio che ti conviene chie
dere la pensione di anzia
nita. Se invece decidi di 
continuare a larorare fino 
all'eta prevista per il pen
sionamento di vecchiaia 
(nel tuo caso 60 anni) ti 
converra liqutdare la pen
sione di vecchiaia in quan
to verresti cost ad aumen-
tare gli anni di contribu
zione utili per il calcolo 
della pensione retributiva. 
Cib 6 consigliabile per il 
fatto che se tu ti rioccurA 
dopo la liauidazione della 
pensione di anzianitd, ver 
la incompatibility totale 
esistente tra pensione e re
tribuzione. non pcrcepire-
sti ncanche una lira. 
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