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A conclusione degli incontri 

del 21 e 22 settembre a Roma , , 

UNA DICHIARAZIONE 
COMUNE CGT-CGIL 
La delegazione francese guidafa da George S§guy 
ha avuto colloqui con i dirigenli della Confedera-
zione generate ifaliana del lavoro • Soffolineafa la 
necessity di un'autentica cooperazione di lutte le 
organizzazioni sindacali dell'Europa occidentale • lin
gerie la convocazione di una Conferenza sindacale 

europea • Gli alfri problem! discuss! 

' Una delegazione confedera
te della COT guldata da Geor
ges Seguy. segretarlo genera
le e composts da Andre1 Ber-
teloot. Rene Duhamel, Henri 
Krasucki. Livio Mascarello t 
Pierre Calderura, si e incon-
trata a Roma nei giorni 21 
e 22 settembre, con una dele
gazione confederale della 
CCIL. guldata da * iciano La-
ma. segretario generale e com-
post a da Rinaldo Scheda. Ma
rio Dido, Piero Boni. Gino 
Guerra. Arvedo Fornl, Aldo 
Bonaccmi. Agostino Marianet-
ti. Umberto Scalla e Giancar-
lo Meronl. 

Le delegazioni hanno avuto 
un largo scambio di vedute 
Bulla situazione economlca. so-
ciale e politica esistente in 
ciascuno del due paesi e piu 
In generale nell'Europa Oc
cidentale. 
• Essi hanno Inoltre esamina-
to i probleml di Interesse co
mune riguardantl il movimen-
to sindacale internazionale e 
la lotta per l'unita. 11 pro-
gresso sociale. la democrazia 
e la pace. 

In questo quadro, le dele
gazioni della CGT e della 
CGIL hanno analizzato In par-
ticolare le conseguenze della 
crisi che attualmente si ma-
nifesta nei paesl capitalist! 
Bulla situazlone economica e 
sociale del lavoratorl francesi 
e italiani: splnte Inflazioniste, 
aumento accelerato del prez-
«i. peggioramento della situa-
zione deH'occupazione, ecc. 

Esse hanno constatato che 
al di !a di alcurs! aspettl pro-
pri a ciascuno del due pae
si. si riscontra in Italia come 
In Francia una stessa resl-
stenza del padronato e del 
governo alle rivendlcazioni 
della classe operaia. 

Per tale ragione. In Fran
cia come In Italia, i lavora
torl esigono non solo il ml-
glioramento del loro livello dl 
vita e delle loro condizionl di 
lavoro. ma rivendicano anche 
profonde riforme dl caratte-
re politico, economico e so
ciale. 

Le due centrali CGIL e CGT 
ritengono che per combatte-
re con efficacia l'azlone del 
padronato e del govern! e per 
raggiungere gli obiettivi del
la classe operaia si impone 
con urgenza l'unita d'azione 
dei lavoratorl e delle loro or
ganizzazioni sindacali. insieme 
all'unita delle forze democra-
tiche e Droeressiste. 

Gli ostacoli che persistono 
sulla strada dell'unita di azio-
ne e dell'unita sindacale pos-
sono e devono essere supera-
ti con uno sforzo di coope
razione delle centrali sindaca
li. la definizione di obiettivi 
rivendicativi comuni e l'inter-
vento delle larghe masse dl 
lavoratori che vedono giusta-
mente nell'unita uno dei fat-
tori decisivi per la difesa ef-
ficace dei loro interessi di 
classe. 

Superare ogni 
discriminazione 
Le due delegazioni ricorda-

no che la CGT e la CGIL han
no affermato piu volte la ne
cessity di contra pporre alia 
politica generale dei monopo
li in Europa Occidentale e 
in particolare nei Paesi della 
CEE. l'unita di tutte le forze 
sindacali di questi paesi su 
una base di classe. 

Da questo punto di vista 
esse ritengono tra 1'altro, che 
talune esclusioni e discriml-
nazioni che permangono nei 
confront! dei loro rappresen-
tanti a livello europeo non 
favoriscono la ricerca della 
fndisDensabile unita d'azione. 

L'allargamento della CEE 
«Ha Gran Bretagna e ad al-
cuni paesi scandinavi deter-
mina la presenza in campo 
comunitario di nuove e im-
portanti organizzazioni sinda
cali. 
- La CGIL e la CGT riten

gono che da cio derivano 
nuove condizioni di cui con
vene avvalersi per create un 
rapporto di forze piu favo-
revole al rafforzamento della 
presenza e dell'efficacia del
le organizzazioni sindacali in 
«eno alle istituzioni comuni 
tarie e a livello europeo. d. 
fronte ai monopoli che do-
mir.ano la CEE. 

Esse considerano che la 
prossfma riunione di Parigi. 
dei govemi dei dieci paesi 
della CEE allargata. si terra 
In una situazione caratteriz-
fata dal peggioramento dei 
contrast] di interessi naziona-
1! e internazionali del gmp-
pi monopolistic! e dalle di-
vergenze esistenti tra i vari 
govemi. 

Ecco perche quests riunio
ne non potra risolvere i pro
blem! reali della Comunita in 
una direzione corrispondente 
agli interessi dei popbli e dei 
lavoratori 

Tale situazione esige che 
vengano prese iniziative da 
parte deH'insieme dei sinda 
cati e dei lavoratori dei pae 
Hi interessati, non solo per 
far fronte alia politica anti-
nazionale dei monopoli. ma 
per imporre, in seno alia Co
munita un onentamento che 
risponda agli interessi e alia 
volonta della classe operaia, 
in particolare per quart to ri-
guarda ia politica economi
ca e sociale. i problem! del 
prezzi e della occupazione, le 
riforme sociali e la democra-
tizzazione delle istituzioni co-
munitarie. 

Per tale motivo la CGIL e 
I» CGT si dichiarano favore 
Till, cost come lo hanno senv 
pre fatto, ad una autentica 

cooperazione dl tutte !e or-
ganlzzazlonl sindacali dell'Eu
ropa Occidentale. 

In questo splrito la CGT 
e la CGIL ausplcano che. sul
la base del riconosclmento 
delle realta dell'attuule movl-
mento sindacale In Europa 
Occidentale. l'lnslem* delle or
ganizzazioni interessate ricer-
chino le indispensablll forme 
dl collaborazlone e dl coor-
dinamento. 

La lotta 
antimperialista 
Per auanto riguarda 1'lnsie-

me dell'Europa, esse ritengo
no urgente la convocazione 
di una Conferenza Sindacale 
Europea aperta a tutte le or
ganizzazioni sindacali rappre-
sentatjve, senza discriminazio
ne e si dichiarano pronte a 
fornlre tutto 11 loro contri-
buto alia Dreparazione di ta
le conferenza. 

Le delegazioni della CGIL 
e della CGT hanno Inoltre 
avuto un largo scambio di 
vedute sui problemi attuali 
del movimento sindacale In
ternazionale. 

Esse sottollneano Tlnteres-
se che assume nei movimen
to sindacale mondiale l'atti-
vlta unitaria crescente della 
Federazion*1 Sindacale Mon
diale e riaffermano 11 loro co-
mune impegno di apportarvi 
il massimo contributo. 

Nei quadro della loro lotta 
antimperialista esse denuncia-
no l'aggravarsi della aegres-
sione americana nei Vietnam 
con i bombardamenti del Sud 
Vietnam e della Repubblica 
Democratica del Vietnam. 

Esse chiamano i lavoratori 
italiani e francesi ad intensi-
ficare la loro protesta ed a 
esigere che I negoziati di Pa
rigi conducano rapidam?nte a 
decisioni che tengano conto 
dei diritti legittimi del popo-
lo vietnamita. sviluppando 
ovunque la solidarieta mate-
riale ai lavoratori ed ai sin-
dacati del Nord e del Sud 
Vietnam e degli altri paesi 
d'lndocina. 

Mentre esprimono l'emozio-
ne provocata tra i lavorato
ri ed i popoli dl Francia e 
d'ltalia. dagli avvenimenti del 
Medio Oriente e dalle azio-
nl terroristiche che ne con-
seguono e che esse riprova-
no, le due confederazioni con-
dannano gl! atti aggressivi del 
governo di Israele e chiedo-
no che venga dato al conflit-
to del Medio Oriente una so-
luzione politica che tenga con
to degli interessi di lutti i 
popoli deila regione e dei di
ritti nazionali del popolo pa
lest inese. 

Esse denunciano anche l'ac-
cresciuta repressione in Spa-
gna, nei Portogallo e in Gre-
cia e si impegnano a raffor-
zare la loro solidarieta effet-
tiva ai lavoratori di questi 
paesi. 

La CGT e la CGIL coscien-
ti della forza che rappresen-
terebbe. part'colarmente in 
Europa Occidentale. l'unione 
della classe operaia dei loro 
due paesi, congiungeranno i 
loro sforzi e prenderanno ogni 
iniziativa comune atta ad aiu-
tare l'unita di tutte le for
ze operaie europee. per op-
porsi alia politica dei mono
poli europei e internazionali. 

In questo splrito le due de
legazioni decidono di studia-
re le nuove iniziative unita-
rie che possono essere prese 
nei confront! delle societa 
multinazionali. 

Esse decidono inoltre di 
procedere in modo regolare e 
frequenle a scambi di vedu
te sulla evoluzione della si
tuazione nei due paesi. in Eu
ropa e nei Mondo. 

Esse invitano le loro orga
nizzazioni affiliate a procede
re a tali scambi di vedute 
sul problemi generali espe-
cifici che le riguardano. 

Bloccata ogni soluzione all'assemblea di Washington 

Subordinata alia bilancia USA 
la riforma del Fondo monetario 
II discorso di Nixon — McNamara sottolinea la drammaticita della situazione nei paesi poveri ma si limita a pro-
porre di indebitarli ancora di piu — Un discorso del ministro Colombo e la posizione del governo italiano 

NUOVI REPERTI A POMPEI r & - . ' » T . M : 
casa di Giulio Pollbio, sepolta dall'eruzione del Vesuvio nei 79 a.C, sono venuti alia luce I'im-
magine di una baccante e un affresco nell'ingresso. I lavori sono in corso da 5 annl e II 
sovrintendente alle Belle Arti di Pompel ha daiio che gli scavl sono fra i piu important! effet-
tuali negll ultimi anni, NELLA FOTO: I'lmmaglne della baccante 

WASHINGTON. 25. 
L'assemblea del Fondo mo

netario internazionale e ap-
parsa fin da oggi, prima gior-
nata di lavori, paralizzata dal-
la pretesa degli Stati Unitl dl 
anteporre 11 mlglioramento 
della propria bilancia com-
merciale (quest'anno deficlta-
ria per almeno 5 millardi di 
dollari) alia ricostruzione di 
un sistema monetario ordina-
to. 11 direttore del Fondo, 
J. P. Schweitzer, ha annuncia-
to infatti nella relazione che 
la riforma del sistema tornera 
alio studio dl un «Gruppo 
dei 20», in fase di costltuzlo-
ne, e che sull'emissione di 

nuovi strumenti (Diritti spe-
ciali di prelievo) di riserva 
internazionale sostitutivi del-
l'oro — ormai non piu usabile 
per saltlare le bilance dei pa-
'^amenti data la divergenza 
fra prezzo urHciale, 38 dollari 
l'oncia, e prezzo di mercato, 
68 dollari l'oncia — si torne
ra a discutere fra qualche 
mese. 

In mancanza di fatti ha 
preso largo posto 1'interessata 
retorica dei dirigenti statu-
nitensi. II Presidente USA, 
Nixon, nei discorso pronun-
ciato ieri, ha ammesso che I 
rapporti monetari attuali sono 
caratterizzati da « allineamen-
ti monetari lngiusti e accordi 
commercial! che pongono una 
nazione in svantaggio rispetto 
ai lavoratori di un'altra na
zione ». Scavalcando ancora. a 
parole, i critici della sua poli
tica. Nixon ha aggiunto: «Ci 
batteremo a favore di com-

Dopo le dimissioni delPex «superministro» dalla SPD 

Brandt difende la sua politica 
contro il transfuga Schiller 

L'ex ministro dell'Economia e Finanze aveva lasciato il ministero nei luglio scorso in aperta po
lemics sulla linea economica decisa dal cancelliere — Passera alia opposizione democristiana? 

Dal nostro corrisnondente 

La madre smentisce gli aguzzini 

Panagulis trattato 
in modo disumano 

Isolato da quattro anni in una cella fetida 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 25 

Alessandro Panagulis langue 
in una angusta cella del car-
cere di Boyati da cui non esce 
da quattro anni ed e comple-
tamente isolato dal resto del 
mondo. L'inumano trattamen-
to a cui egli e sottoposto tor-
na a venir denunciatb oggi da 
un articolo del Times che 
riferisce una conversazione 
con la madre del giovane, a 
suo tempo condannato a mor-
te dal regime militare greco. 

Athena Panagulis (Tunica 
persona che sia nmmessa a 
visitarlo) smentisce recisamen-
te le afTermazioni dell'amba-
sclatore greco a Londra se-
condo cui il prigioniero • sa-
rebbe «trattato secondo i 
principi della dichiarazione 
dell'ONU sui diritti umani. 
La signora sflda il diplomatico 
(l'ex generale Sorokos) a com-
piere insieme a lei un sopral-
luogo nei carcere. accompa-
gnato da osservatori indipen-
denti e giornalisti. 

Alessandro Panagulis 6 con-
finato in una cella di due me-
tri e dieci per 3 (che com-
prende anche la latrina). in 
un angolo remote del cortile 

della prigione. Gli e negato 
il passeggio ne pud lavarsi con 
acqua corrente. Non ha al-
cun contatto personale e qua-
lunque supplemento alle scar-
se razioni alimentari fe proi-
bito. Cibo e igiene non po-
trebbero essere peggiori. La 
madre. quando va a trovarlo. 
gli parla per brevi periodi 
attraverso una apertura di die
ci centimetri per died, coper-
ta da una fitta grata. L'ha vi-
sto per l'ultima volta il 24 
agosto scorso e le e stato det-
to di ripresentarsi alio stabili-
mento di pena il 15 ottobre 
prossimo per fissare un nuo-
vo appuntamento. 

Panagulis ha ripetutamente 
messo in atto lo sciopero del
la fame per protesta: il piu 
lungo di 45 giorni. gli altri 
di 35 e 33 giorni oltre a di-
mostrazioni piu corte. «E ' 
del tutto privo di assistenza 
medlca», ha aggiunto Ia si
gnora Athena. Anche il fi-
glio piu giovane. Statls Pana
gulis. e detenu to in un carce
re militare: ha dovuto essere 
ricoverato per ben due volte 
all'ospedale dopo le torture su-
bite durante gli interrogatori. 

Antonio Bronda I 

BERLINO, 25. 
L'annuncio delle dimissioni 

di Karl Schiller dal partito 
socialdemocratico non ha sor-
preso nessuno nella Repubbli
ca federale tedesca. Costretto 
ad abbandonare il dicastero 
dell'economia e delle finanze 
e la direzione della SPD. l'ex 
« superministro » del governo 
Brandt si era vista negare dal 
suo partito qualsiasi possibili-
ta di ripresentarsi come can
didate alle prossime elezioni. 
II fatto e che Schiller, la «lo-
comotiva elettorale» nella 
consultazione del settembre 
1969, come era stato allora 

definite, era ormai diven-
tato impopolare e la SPD non 
se la sentiva di presentarlo al 
pubbllco per le elezioni del 
19 novembre; la sua colpa 
era stata. agli occhi dell'opi-
nione pubblica, di non essere 
riuscito ad arrestare il pro-
cesso ascensionale dei prezzi, 
di voler diminuire gli attua
li livelli d'occupazione e di 
non avere saputo gar an tire la 
stability della moneta. Non a 
caso proprio oggi Brandt, in 
una dichiarazione sulle di
missioni dell'ex ministro del
l'economia e delle finanze. ha 
ribadito la posizione dei so-
cialdemocratici affermando 
che «neanche Schiller aveva 
trovato una ricetta contro l'au-
mento dei prezzi. Le sue po-
sizioni inoltre. ha aggiunto il 
cancelliere. erano contrarie al
le nostre impostazioni che ve
dono come impegno primario 
per il governo liberale-social-
democratico Ia difesa dei li
velli di occupazione». Karl 
Schiller aveva abbandonato il 
suo dicastero il 29 giugno di 
quest'anno con una lettera 
"riservata" al cancelliere 
Brandt che pochi giorni dopo 

Con I'awento del governo di Ramantsoa 

Positive novita nella politica 
interna ed estera del Madagascar 
Protesta 

jugoslavo 
per formulari 

delle ACLI 
BELGRADO. 25. 

La Commissione per gli affari 
esteri del Parla mento sloveno 
— informa I'agenzia Tantug — 
ha protestato « per i modi in cui 
le autorita italiano. tramitc ie 
ACLI di Trieste, riconoscono a 
determinate categoric di cit-
tadini jugoslavi il diritto al
ia pensione rclativo al pcrio-
do 1920-1926 ». 

Questa azione nei Iitoralc slo
veno ed in Istria potrebbe por-
tare — secondo i deputati slo-
veni — ad un peggioramento dei 
rapporti fra i due Paesi. dato 
che nei formulari i territori dei 
Comuni di Canodistria. Isola e 
Pirano vengono indicati come 
«Zona B >. ed i ciltadini jugo 
slavi come persone aventi In 
«status » di «cittadino italia 
no»: cid. in violazione del trat
tato di pace c del « memoran
dum > di Londra. 

Dalla nostra redazione 
: MOSCA. 25 

II Madagascar sara chiama-
to. 1*8 ottobre. a pronunciarsi 
tramite referendum sulle nuo
ve strutture costituzionali 
proposte dal nuovo governo 
guidato dal pri mo ministro. 
generale Ramantsoa. All'avve-
nimento guardano con inte
resse gli osservatori politici 
sovietici che seguono i pro
blemi deH'Africa e che non 
mancano di sottolineare gli 
aspetti « nuovi » e «.significa
tive » dell'attuale regime 

La Pravda di stamane (rife-
rendosi alle manifestazioni 
contro il presidente Tsiranana 
e la vecchia compagine gover-
nativa) scrive infatti che il 
paese e use i to a da una tre-
menda burrasca » e che il nuo
vo governo 6 composto di 
uomlni che non erano com-
promess) nelia vita del regi
me passato. Gli avvenimenti 
del maggio scorso — prosegue 
11 giornale — hanno sancito 
ufficialmente la caduta del 
partito socialdemocratico. Ed 
ora, dopo Ie trattative tra le 
varlc forze politiche e sociali, 
il governo 6 riuscito ad avvia-
re una anuova fase» garan-

tendo Ie liberta democratiche 
e assicurando, nello stesso 
tempo, che il governo militare 
verra sostituite al piu presto 
e cioe non appena varata una 
differente struttura ccstituzio-
nale. Inoltre — scrive la Prav
da — il generale Ramantsoa 
ha promesso la liberazione di 
tutti i prigionien politici. 

L'osservatore del giornale ri-
corda quindi che la politica 
fallimentare del regime prece-
dente aveva porta to il paese 
suli'orlo dclia catastrofe eco
nomica e sottolinea che anche 
la politica estera era caratte-
rizzata daU'anticomunismo e 
dalla solidarieta con il gover
no razzista della Repubblica 
Sudafricana. Ora Ramantsoa 
— proseguono gli osservatori 
politici — sta portando avanti 
una serie di misure nei cam
po dell'economia e della poli
tica che, pur non essendo de
cisive. indicano che da parte 
degli organism! dirigenti vi k 
una precise volonta di risol
vere i problemi del Paese. Tra 
le misure piu significative in-
vece quelle che si riferiscono 
al controllo delle opcrazioni 
monetarle, aH'abolizione delle 

tasse per i contadini, agli au-
menti salariali e al controllo 
dei prezzi. «Mutamenti note-
voli — prasegue il giornale — 
si sono verificat: anche nei 
campo dei rapporti interna
zionali. Lo stesso_ ministro de
gli esteri Didie ttazirak ci ha 
detto che il Madagascar ha 
deciso di rompere i rapporti 
di collaborazione con il regi
me razzista sudafrlcano. " II 
fatto, ha sottolineate l'espo-
nente di Tananarive, e molto 
importante e tocca tutti gli 
aspetti. politici ed economici. 
dal momento che l'anno scor
so il Madagascar aveva firma-
to un accordo commerciale 
con il Sud Africa"». 

Oltre a valutare positiva-
mente questa misure (che 
prelude, forse, all'avvio di con-
tatti economici con 1TTRSS) 
la Pravda, citando le parole 
dette dal ministro degli esteri 
del Madagascar, rileva che il 
governo dl Tananarive e ln-
tenzionato a risolvere « la que
sti one dei rapporti economici 
e diplomatic! con 1TJRSS e 
con gli altri paesl socialist!». 

Carlo Benedetti 

veniva pubblicata dal gior
nale Quick, legato ad alcuni 
oltranzisti della CDU-CSU. La 
pubblicazione della lettera a-
veva provocate, piu tardi, una 
ridda di polemiche e una 
inchiesta sulla fuga di noti
zie riservate, che ha portato 
alcune settimane fa alle di
missioni di due sottosegreta-
ri colpevoli di ricevere rego-
larmente uno stipendio dal 
gruppo editoriale che pubbli
ca il settimanale per « consu-
lenze», di cui non era chiara 
la natura. 

Nella lettera Schiller «po-
lemizzava» con il governato-
re della Bundesbank, Karl 
Klasen (ritenute dall'ex mini
stro l'animatore del « complot-
to» che lo ha costretto alle 
dimissioni). accusandolo di 
iniziative prese all'insaputa 
del dicastero competente per 
condizionare la politica eco
nomica della Germania fede
rale. Ma nello scritto emerge-
va anche la reale polemica 
che opponeva Schiller agli al
tri membri del gabinetto: e 
cioe i modi con cui attuare 
il controllo dei movimenti di 

capitale e di sostenere le mo-
nete degli altri paesi della Co
munita europea. Egli si op
pose quindi al varo delle nuo
ve norme restrittive e dlrigi-
stiche che dovevano regolare 
i controlii sui movimenti dei 
capitali e Klasen ebbe la me-
glio proponendo « un armisti-
zio sul fronte monetario fino 
alle elezioni» quanto mai ne-
cessario per contestare la 
campagna dei cristiano demo
cratic! su questa questione. 

Schiller con la sua politica, 
che a suo tempo aveva signi-
ficato forti tagli sulle spese 
pubbliche. rallentato, quando 
non immobilizzato. le riforme 
sociali programmate. annac-
quato la riforma fiscale de-
stinata a colpire i redditi piu 
alt!, avrebbe potuto costituire 
un pencok) sul terreno del-
l'appoggio elettorale massic-
cio che la SPD deve riscuo-
tere per portare avanti l'alter-
nativa che essa comunque 
rappresenta dinanzi alia vec
chia e reazionaria Germania 
di Bonn che fu di Adenauer 
e che e oggi dei suoi continua-
tori. Barzel e Strauss. 

Cosa fara Karl Schiller? 
Poco dopo le sue dimissioni 
da ministro aveva avuto con-
tatti con i dirigenti della DC. 
senza pero ottenere, a quanto 
pare, valide promesse In caso 
di un suo passaggio alia CDU-
CSU. II fatto pero che egli 

abbia scelto l'inizio della cam
pagna elettorale per annun-

ciare Ie sue dimissioni dalla 
SPD rinnovando le accuse di 
politica economica fallimenta
re su cui I'opposizione inten-
de condurre la campagna e-
lettorale contro Brandt, po
trebbe far pensare che egli in-
tenda veramente passare alia 
opposizione. 

Ma anche per i dc «il per-
sonaggio e scomodon. I mo-
tivi che ne hanno giustificato 
rallontanamento dal governo 
e dalla direzione della SPD 
sono validi anche per I'oppo
sizione. I cristiano democra
tic! sono disposti a sfruttarlo 
nella campagna elettorale, ma 
non sarebbero propensi — In 
caso di vittoria il 19 novem
bre — ad affldargll la poltro-
na deH'economla e delle finan
ze, alia quale Schiller mlra 
come segno tangibile di rivin-
cita nei confront! del suoi ex 
amici. 

Franco Patron* 

mere! mondiali piu equl e 
apertl: faremo fronte alia con-
correnza anziche sfuggirla; 
non ci volgeremo verso l'iso-
lazionlsmo ». 

Sfiorando il tema concrete 
del dlsavanzo USA, tuttavia, 
ha ricordata gli «aluti» del 
Piano Marshal! elargiti ai 
paesl europei ed al Glappone, 
chledendo a questi paesl di 
restituire ora l'aluto all'econo-
mla USA, paragonata a quella 
dei paesi europei usciti di-
struttl dalla guerra. 

II presidente della Banca 
mondiale (che b una branca 
del Fondo), l'ex-ministro della 
Difesa USA Robert McNama
ra, ha inslstito sulle dramma-
tlche difficolta del paesi pove
ri. La Banca mondiale sta fi-
nanziando programmi per ri-
durre il ntmo delle nasclte 
in India e Indonesia, ha det
to McNamara, ma le prospet-
tive rimangono gravissime. 
«Quando i privileglatl sono 
pochi ed 1 disperati sono mol-
tl, e quando 11 divarlo fra loro 
si allarga anziche diminuire 
— ha detto l'esponente della 
finanza USA — h solo una que
stione di tempo: presto o tar
di occorrera scegllere fra i 
costl politici della riforma ed 
i rischt politici della ribel-
lione ». 

Paesi sottosviluppati 
L'unica proposta concreta 

che va avanti, ed anch'essa 
lentamente, e pero quella di 
aumentare i prestiti (si dice 
fino a 50 miliardi di dollari), 

aumento il cui effetto e pero 
quello di aumentare, con i 
debiti, gli interessi passivi 
che i paesi poveri pagano ai 
ricchl. McNamara ha criticato 
i govemi dei paesi poveri (no-
minando l'lndia) per le disu-
guaglianze interne fra ricchi 
e poveri, chiedendo riforme; 
ma e note che gli Stati Uniti 
intervengono contro ogni ri
forma sociale che comporti 
un mutamento di equilibrio 
politico. 

Cosl, di fronte alia proposta 
di assegnare ai paesi sottosvi
luppati le riserve emesse dal 
Fondo monetario internazio
nale (Diritti di prelievo), so
no gli Stati Uniti stessi ad 
opporsi, lasciando aperta la 
discussione soltanto all'even-
tualita di un oneroso e par-
ziale incremento dei prestiti. 
Per essere piu garantiti sot-
to questo punto di vista Stati 
Uniti e paesi capitalistic! svi-
luppati hanno deciso di man-
tenere all'intero del «Club 
dei Dieci» la facolta di deci-
sione sull'emissione di nuove 
riserve, escludendone tutti gli 
altri 111 paesi membri del 
Fondo monetario. 

L'allargamento a 20 nazioni 
del nucleo direttivo del Fon
do, infatti, sara poco piu di 
un gesto formale, in quanto 
il « Club dei Venti» avra per 
ora solo compiti di studio del
la riforma monetaria. Del re 
ste, Stati Uniti, Comunita 
europea e Giappone hanno in
sieme circa il 60 per cento dei 
voti all'asscmblea del Fondo 
benche rappresentino soltanto 
il 15 per cento della popola-

zione dei paesi iscritti. 
Gli Stati Uniti, inoltre, re 

clamano le dimissioni deil'at 
tuale presidente del Fondr.. 
J. P. Schweitzer, reo di a 
vere espresso posizioni p.u 
vicine ai paesi europei, di ave
re criticato una volta o due 
il governo USA ed espresso 
qualche timida apertura ver
so i paesi esclusi dalle pos. 
zioni di comando. 

Sui problemi monetari e 
intervenuto, con un discor 
so pronunciato a Stoccardn 
il ministro Emilio Colombo. 
Egli ha insistito suila tes' 
che «gli Stati Uniti dovreb-
bero tendere ad una nduz.o 
ne delle esportazioni nette d: 
capitali» per riequilibrare I.i 
propria bilancia dei pagamer 
ti. Richiesta velleitaiia. r. 
mancanza di precise azioni 
politiche. dal momento che I 
grandi gruppi finanziari USA 
hanno investito all'esieio 
14.800 milioni di dollari nf! 
1971 e 15 400 milioni di dol 
lari hanno in programma n< 
investirli quest'anno. 

Capitale straniero 
Proprio il compromesso 

monetario del 18 dicembie 
1971 consente ai gruppi finan 
ziari USA di acquistare con 
la massima facilita le impie 
se strategiche dell'Europa e 
soprattutto, di quei paesi 
poveri di cui parla Mc Na-
mara con tanta prosopopea 
e senza far menzione del fat 
to che ad impoverirli fe pre 
prio la presenza del capital-? 
straniero. 

Ora. a questa assemblea dol 
Fondo monetario il rappro 
sentante del governo itaii.-.-
no. Malagodi. e andato con >« 
precisa convinzione che non 
resta altro da fare che mar. 
tenere in vita il compronK!:-
so del dicembre 1971. Non s'. 
lo. Ma la riforma del sist^ 
ma monetario. della cui n^-
cessita tutti si dicono d'ar 
cordo. dovrebbe andare a-
vanti a misura in rui gl» 
St^ti Uniti — sfruttando j.1; 
altri paesi — riportano in 
vantagsio la Dropria b:Ianc;a 
dei pagamenti a spese dej'i 
altri paesi e continuando l'e-
normp esoortazione di cao! 

tali. In sostanza. il governo 
Andreotti Malagodi acceltn 
in nartenza: 1> che siano 2li 
altri paesi a Daeare i defint 
USA e, attraverso di essi. 
una parte della soesi milita
re ImDerialista: 2> che con*5 

nuiamo a finanzare alio stec-
so modo l'esoansione dc' 
gnjDT>i finanziari statuniten-
si nei mondo. L'accenno fat. 
to dall'on. Colombo al pro 
blema e un timido tentativo 
di prendere le distanzc da 
una situazione le cui rlrjercus-
sioni sulla situazione interna 
ifaliana sono di estrema gra 
vltA. 

Lett&re— 
all9 Unita: 

Proposte di dibat-
tito e di lotta 
per una vera rifor
ma dell'esercito 
Compagno direttore, 

sono un militante comuni-
sta in servizio di leva, che 
in questi mesl ha potuto toe-
care con mono e sperimenta-
re di persona quella che e la 
vita nelle caserme, in quanto 
comunista e in quanto mili
tante. Inutile stare qui ad e-
numerare sia i fatti che sue-
cedono, sia la pesante respon-
sabilita del governo e del mi
nistero della Difesa, anche per
che credo siano fatti e re-
sponsabilita ormai note. 

Quello che a mto uvvlso, e 
ad avviso di molti altri com-
pagni, va affrontato e il pro-
blema della frattura tra vita 
di caserma e ambiente civile 
e di lavoro. Credo e credia-
mo che i problemi del giova-
nl in servizio dl leva costi-
tutscano un fatto sociale che 
le forze del lavoro debbono 
affrontare direttamente, ege-
monizzando e facendo proprie 
quelle richieste dl riforme di 
cui i varl ministrl (della Gio-
ventii e della Difesa) solo a-
desso sembrano appena in-
travedere. 

A questo punto, credo che le 
prossime lotte operaie possa-
no costituire una base at par-
tenza perche la classe ope
raia e i glovani lavoratori af-
frontino t problemi legati al
ia riforma dell'esercito. Con 
un gruppo di compagni abbia-
mo spedito ai sindacatl un do-
ctimento in tal senso, e vor-
remmo che il partito, nelle as-
semblee e nelle lotte politiche, 
portasse il suo contributo, fa
cendo diventare cioe la ri
forma dell'esercito parte inte-
grante della temctica del mo
vimento operaio, cosl come 
del resto ha trovato posto nei 
programma per le ultime ele
zioni nazionali. 

In definitiva, i problemi a 
nostro avviso da affrontare 
sublto possano essere: 1) Ri-
duzione immediata del servi
zio di leva a 12 mesi a par-
tire dal prossimi contingenti; 
2) Estensione dei motivi di 
esonero per particolari condi
zioni economiche e familiari; 
3) Lottare affinche lo Stato, 
e per esso il ministero della 
Difesa, si assuma I'onere di 
atuti economici alle famiglie 
dei militari bisognosi, quando 
non concede I'esunero; 4) ga-
rantire licenze mensili, per to-
gliere la falsa, ipocrita e spes-
so ricattatoria amminlstrazio-
ne delle licenze stesse; 5) nel
le lotte operaie far trovare 
posto alia proposta di contrat-
tare con le aziende I'eroga-
zione del 50 per cento del 
salario o dello stipendio ai 
giovani dipendenti in servi
zio di leva. 

Penso che il nostro partito 
t la FGC1 debbono impegnar-
ai nelle organizzazioni di mas-
sa, nelle fabbriche, nelle scuo-
le, perche il problema dell'e
sercito e della sua riforma 
venga a porsi come uno del 
punti fondamentali delle no
stre battaglie politiche. 
Fraterm saluti. 

LETTERA FIRMATA 
da un mi'itare di leva 

(Udine) 

Scrive uno 
dei « 2 0 0 » : la mia 
firma non conta 
se il documento 
va contro la 
riforma della RA1 
Egregio direttore, 

a proposito del documento, 
tra i cui firmatari figuro an-
ch'io, dei cosiddettt tc209» 
della RAI contro la campa
gna denigratoria condotta da 
parte della stampa intorno al
ia programmazione dell'Ente, 
desidero fare alcune osserva-
zioni e precisazioni. Anzitut-
to, questa campagna ha as-
sunto i suoi aspetti piii indt-
scriminati e calunniosi in 
giornali facenti capo, ufficial
mente o notoriamente, ad al
cuni grandi centri di potere 
economico che sono a capo 
dcll'offensiva contro il mono 
polio statate delle trasmissio 
ni radiotelevisive. 

Per quanto poi concerne il 
commento pubblicato in me
nto da l'unita del 15/9, tor-
rei osservare che non e giu-
sto definire sbrigativamente 
*astratto» il concetto di ono-
rabilita professionale (io direi 
piu semplicemente di capaci-
tit, di serieta, di dignita) a 
cui il dirigente * medio* del
la RAI si ispira nei proprio 
lavoro. Che cosa sia togica-
mente implicito in tale mo-
dello di dirigente * medio» 
e superfluo specificare. Co
munque, e stato il sentirsi at-
taccati su questo punto, il re-
derne messa tn questione, con 
accanimento generalizzante e 
spesso superficiale, Vattendi-
oilita, che ha spinto molti a 
firmare. 

Quello che pero desidero 
chiarire a lUmta — giornale 
che, quale aderente alia sini
stra socialista, seguo con at-
tenzione assidua, anche sotlo 
il profilo professionale, giac-
che Cesareo e uno dei pochi 
cnttci televisiri italiani real-
mente lucidi e assennati — c 
che ho firmato il documento 
solo perche ed in quanto ri 
e difesa in linea di princi-
pio la capactta obiettiva della 
RAI (qrazie alle capacita di 
un numero ragguarderole di 
suoi dirigenti) di una geslio-
ne corretla e di una program
mazione intelligente e aper
ta; per tutto il resto, no. No, 
in particolare, sc cid pud si-
gnifxeare in qualche misura 
arallo e auspicio di continua-
zione dello stato di cose at-
tuale e degli equivoci di fon
do a cui esso pud aprire la 
porta. No, se il documento 
pub servire a qualcuno per 
opporsi a quella riforma del
l'Ente che t ormai indifferi-
bile nei segno di una pubbli-
cizzazione effettiva (cioe non 
solo tirizzazione totalet) del 
mezzo e di una sua articola-
zione in senso pluralistico. 
No, se pub contribuire in vn 
modo o nell'altro a sofjoca-

re le vocl che dall'tnterno 
stesso dell'Ente, oltreche dal-
I'esterno, si levano a recla-
mare una sua gestione piu 
rlspondente alle esigenze di 
una moderna democrazia e al
io spirito delta CostituzJone. 

Cordiali saluti. 

EMILIO CASTELLANl 
(Milano) 

Doppiamente 
schiacciata la 
donna che lavora 
Caro direttore, 

ho letto in questi giorni al
cune lettere che trattavano il 
problema femminile e quello 
della famlglla, A me pare che 
un po' tutti abbiano ragio
ne, anche perche il problema 
e visto da diverse angolazio-
nl. Ma... e pol? 

La donna sta pagando ca-
ra Vuscita dalla famiglia, lo 
sappiamo. Essa si ritrova con 
doppio lavoro, che natural-
mente aumenta quando e spo-
sata e non ha la fortuna di 
avere in casa una mamma, 
una nonna o una sorella che 
I'aiuti. E poi ci sono le ca-
renze dei servizi sociali, asili 
nido, scuole materne: neanche 
quelli basterebbero. Cosi la 
donna, doppiamente schiaccia
ta, rischla di abbrutirsi, per
che non trova il tempo, an
che se lo desidera, di dedi-
carsi ad attivita che ama. Non 
trova it tempo di leggere, fi-
guriamoci se trova quello di 
discutere o di fare attivita po
litica. E non si venga a dire, 
come qualcuno ha detto, che 
non si dovrebbero tirare in 
ballo le faccende domestiche. 
E perche? Quando in una oa-
sa tutti e due, compagno • 
compagna, lavorano fuori le 
stesse ore, perche non dovreb
bero divider si le ore dei la
vori casalinghi? Ne scadrebbe 
in dignita I'uomo? Beh! Allo
ra direi che quest'uomo ha 
ancora dentro di se concetti 
d'altri tempi, ed e inutile che 
si dia alia politica fuori casa, 
se poi nell'ambito familiare 
rialza i suoi privilegi che vor-
rebbe intoccabili. 

E' vero che noi tutti vwia-
mo in una societa che rischia 
di mtegrarci tra le sue ma-
glie, ma noi compagni e com-
pagne ci battiamo proprio per 
cambiare questo tipo di socie
ta, per averne una nuova, ed 
e dal nucleo di base che dob-
biamo cominciare: dalla fami
glia. 

Cordiali saluti. 
EBE FERRAHI 

(Vicenza) 

Ringrazianio 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro collabo
razione e di grande utilira 
per il nostro giornale, il qua
le terra conto sia dei loro 
suggerimenti sia delle osserva-
zioni critiche. Oggi ringrazia-
mo: 

Aw. Edoardo DI GIOVAN
NI, Roma (e un ex senatore 
e ci invia copia di una let
tera che ha indirizzato al Pre 
sidente della Repubblica per 
chiedere di a reinserire tl 20 
settembre tra le Feste nazio 
nalio); Giovanni LAURENZA, 
Santa Maria C.V.; Mario SE-
NIGAGLIESI, Civitavecchia (e 
un giovane che in questi gior
ni sta attivamente lavorando 
al festival nazionale de I'U-
nita); Valentino C, Recco; 
Giuseppe SAPONE, Aosta 
(a La stessa stampa che qual
che ora prima aveva accusalo 
i palestinesi per t fatti di Mo
naco, non ha avuto il coraq-
gio di accusare Israele per 
gli atti di pirateria aerea. O 
forse le bombe sganciate da 
codesti apparecchi di fabbri-
cazione americana, vanno a 
cercare i colpevoli risparmian-
do per caso gli innocenti?»). 

Emesto MARTINI. Milano 
(in una lettera molto argo-
mentata, sostiene la necessity 
di mantenere in vigore I'm-
dennita di anzianita); Salva-
tore CROCE, Pescara; Un 
gruppo di mogli di operai, 
Pisa; GM., Bottrighe; Luigi 
TRAVERSO, Genova (e un 
giovane di 31 anni e scrive: 
«Siamo molto poveri, mia 
mamma e gravemente amma-
tata, mio padre e un pensio-
nato di 73 anni. io sono gia 
stato ricoverato volontarta-
mente molte volte in un ospe-
dale psichiatrico. Ma io non 
voglio piii andare in quell'in-
ferno manicom'iale. Vorrei che 
qualcuno polcsse aiutarct a 
vivere in questo comune. tn 
una casa decente. senza do-
ver pagarc un fitto alto»>; 
Gaetano MARCHI. Ponte S. 
Pietro (a Tutti i compaqm de
vono considerarsi nuoramente 
partigiani come al tempo del
ta Resistenza, pronti a spez-
zare per sempre Ie lordure dei 
rigurgiti fascisti. Dobbiamo 
convincere il popolo tutto che 
non siamo piu al tempo degli 
anni '20»). 

Turi GHERDU, Milano; Un 
operaio della Sit Siemens, Mi
lano (* Molti, parlando degH 
aumenti dei prezzi, si scaglut-
no alia cieca contro t piccoli 
commercianti. Ma bisogna an
dare piu a fondo, guardare 
ad esempio alle pesanti re-
sponsabilita delle grandi In
dustrie alimentari e coiser-
viere»Y, L. GORLON. Trie
ste; Mario CIPRIANI. Milano 
(*Ho letto il bellissimo ar
ticolo di Giacomo M.it.zori 
sulla mancanza di tstruzu-ne 
musicale in Italia. Vorrei ag-
giungere che Vattuale societa 
niente ha fatto in ncssun cam
po — e lanto meno m quel
lo della cultura musicale — 
per dare a tutti i cittadini 
quella pienezza culturalc al!a 
quale hanno diritto e che po 
trebbe loro permeiiere, nella 
tarda eta, di non trovare cosi 
vuoia e noiosa I'csistenza») 

Scrhrlc tettcrc brcM. indiramlo 
con e U a r u a nome. cognnfne r in-
dirizzo. Chi desidera che in rate* 
non conpi i t f| proprio nomr. ce 
lo prrcisi. l e letlrrr non fitmatr, 
o delate, o con Hrma lllrtibilr. 
o che rerano la sola tmlirsrlnnr 
• Vn grappo di ... * non trugonn 
pnbblicate. 

<* vjt/-*-" j 


