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I comuni sono paralizzati dal 
contenimento 
della spesa 

Conferenza stampa a Palermo 

Illustrata la mozione 
cfeZ PC7 su Stato e Regione 

II convegno dei comunisti del Tavoliere 

Fallito il piano 

della < California > 
t 

nel Mezzogiorno 
La drammatica situa- | 
zione documentata dai i 
compagni Borsari e Raf-
faelli - Grave risposta I 
del sottosegretario A- | 
madei che invita gli i 
Enti locali ad eliminare 
le «spese super!lue»! ' 

Piani urbanistici 
e congiuntura 

H Tre aspetti della batta-
I glia autonomista: piano 
. di sviluppo, riforme so* 
I ciali, articolazione de-
I mocratica della vita 

sociale 

Migliaia di mandati fermi 
nelle Tesorerie comunali, la-
vori per centinaia di milioni 
interrotti , centinaia di pra-
tiche per mutui sospesi: que-
sta l a grave situazione esi-
stente nei comuni italiani a 
seguito della politica di con
tenimento della spesa pub-
blica proclamata dal gover-
no e alia quale, secondo il 
governo stesso, dovranno 
adeguarsi le amministrazio-
ni comunali. Queste diret t i -
ve, contenute in una clrco-
lare del settembre scorso, 
sono state oggetto di una in-
terpellanza presentata dai 
compagni BOHSARI e RAF-
PAELLI e discussa ieri a 
Montecitorio 

I 
In materia economica, dul-

Pnttcgginmenio con ciii si 
afTronlano i problem! eon-
ghinliirnli, si puo giudieare 
se csiste o metio Pimpcgno 
per afTrontarc cleeisamenle le 
riforme ili Mruliura. K in 
materia urh,imMira i proble-
mi della coneiiintura sono 
rappresenlati ilnlla clabora-
zione. e dalla attuazionc dei 
piani per I'edili/ia cconnmi* 
en (i piani della « 167 >v) c 
dei piani c(»mpren>oriali c 
regional!. 

Per i piani della «167» 
un primo bilaneio e stato 
lentalo nclla conferenza na« 
zionalc del 7-8 febbraio. svol-
las! a Rnma nlln presenzn di 
un migliaio fra nmniinittra-
tori e tecntci. La conferenza 
ha confermato che la « 167 » 
va considered come una i»n-II compagno BORSARI ha 

sottolineato la grave si tua- I ticlpazfonc della nuova leg-
zione flnanziaria dei comu- ' ge urbanislica e che in lal 
ni italiani, il cui indebita-
mento complessivo ammon- | 
ta a ben q^uattromila miliar-
di. Ma questa situazione, I 
egli ha soggiunto, non pud I 
essere certo sanata con la • 
politica del contenimento | 
della spesa. Essa infatti ha 
profonde cause strutturali , I 
che vanno affrontate con se- * 
rie misure di riforma che I 
tengano conto insieme dei I 
nuovi compiti che spettano • 
a gli Enti Locali di fronte | 
aB'accresciuta area dei hi-
sogni civlli e del ruolo che I 
loro compete nel quadro di ' 
una politica di programma- I 
zione. I 

Le cause del generale ma- . 
rasma della finanza locale | 
risalgono, ha detto il compa
gno Borsari, all 'addossamen- I 
to ai comuni di spese pro- * 
prie dello Stato e di gruppi I 
privati, alia politica dei mu- | 
tui a jaareggto, alia soppres-
sione dj cespiti ed entrate 
non adeguatamente compen
sate e soprat tut to alia ge- I 
nerale concezione subalter- I 
na e burocratica che si ha . 
nelle sfere governative, del- | 
le istanze locali. 

La risposta del sottosegre- I 
tario LEONETTO AMADEI I 
(socialista) e suonata. in i 
questa situazione. partico- | 
larmente grave: egli ha ri- . 
cordato la situazione defici- | 
taria in cui si trovano i co
muni italiani. ma ne ha t ra t - I 
to questa abbastanza s tupe- I 
facente conclusione: visto i 
che le amministrazioni sono | 
mal ridotte, visto che fanno 
continuo ricorso ai mutui, 1 
compito di un « governo re-
sponsabile > e quello di por- I 
re un argine a questo con- I 
tinuo ricorso al mercato dei i 

- capitali, rappresentando ai | 
comuni stessi la necessita di 

ge 
senso vanno elaborati ed at-
tiiat! { plan! rclaliv!. Due 
fondamentali elemenli ili cri-
(tea sono emersi a questo 
proposilo: in primo Iuogo 
amministratori e tecnici han-
no unanimementc rilevato 
che 1'attribiizione ai Comuni 
degli impegni di spesa per 
I'csproprio delle aree e per 
le urbanizzazioni, non puo 
in alcun moclo essere con
siderate un compilo tradi-
zionale deiristituto munici-
pale e che di conseguen/n 
a questa nuova attribuztone 
di spesa deve corrisportdere 
una diversa rlpartizionc del
le entrate fiscal! fra Pain-
ministrazione cent rale e 
quella Incalc dello Stato. 

Per far fronte ai nuovi 

in\eslitiicnti i Comuni ban. 
no quimli chioto non titi 
i-ontribiilo dello Stalo a foil-
do penluto, che si risohe-
rchbe in fin dei conti in 
una nuov.i « legge opeel.i-
leu: ma l.i g.ir.ut/ia ebe la 
(la^n depoMli e prollti M.I 
mes*a in roudizione. con un 
apposito e consistente Man. 
ziamenlo, di foruire mutui 
ai Comuni |KT Pnltiia/inm-
della <I 167 »>, nl di fttori 
delle limita/ioni impoue 
dalla legisl.'i/.ione allu.ilr. 
Per questi fundi do\rebbc 
applicarsi fin da ora la di-
spnsiiione della nuova leg-
ge urbanisliea • - • -

Non areogliere eon as<o-
luta tempe^tivila qucMa gin-
sla riehiesta tignifirh'Ti'bbe 
mettere in grave diffienlta 
raltuazione del In « 167 n v 
rancrllare in sostanza mile 
le dichiarazioni " fatte dal 
governo che nllrtbuivano a 
questa legge il valore di 
prova generale per la fu-
tura disciplina urbanbtira. 
Nel COINO dell'ai^emblea di 
Roma e pero emersa nn'al-
tra valutazione critira: quel
la rclativa alia quanlila e 

I Nostra redazione 
PALERMO. 3 -

Nel corso di una conferenza 
stampa svoltasi nella sede del 
gruppo parl.imentare comuni-
bta aU'Assemblea. i dirigenti 
regionah del PCI hanno illu
strate ai giornalisti la mozione 
sui rappoiti Stato-Regione hi-
ciliana ehe. nella stessa gior-
nnta d! oggi. e stata presentata 

I
alia Camera dei deputati e di 
cui e primo firmatario il com-
pagno Togliatti. 

I E" questa una delle piu im
portant! iniziative ehe si inse-
riscono nel quadro della cam-

Ipagna del comunisti per un ri-
lancio politico deU'nutonomia 

Iattraverso un amplo dibattito 
sollecitato sia al Parlamento 
nazionale che aU'Assemblea. 
Tre sono gli aspetti. ha detto 
tra Paltro il compagno La Tor
re. segretario regionale del 

I PCI, nel presentare l'lmpor-
tante documento. dell'importan-

I t e battaglia per restituire agl! 
istituti autonomist! gli scopi 
per i quali furono voluti e 

Icreati: un piano di sviluppo 
economico; la realizzazione di 
profonde riforme sociali; una 

I articolazione democratica della 
vita regionale. 

Queste esigenze sono al cen-
I t r o deH'importante documento 

che reca la firma di Togliatti 
e. con lui. dei compagni Gian-

' In due paesi dell'Appennmo modenese 

Sciopero della fame 
per avere la strada 

Cinquantamila emigrati dal 1957 ad oggi 

Nostro inviato 

IMODENA — Un gruppo di cittadini durante lo sciopero della fame in una casa di 
Ville. (Telefoto a « l'Unita >) 

/ piani della «167» 
E* stato aurora rilevato 

che la qitantitu di terreni 
riscnat! all'edilizia econo-
mica e spesso troppo picco-
la: cosi mentre a Bologna 
e a Roma si pensa di espro-
priare un ettaro ogni 500 
abitanti che vivono oggi 
nella cilta. a Milano ci -«.i 
accontenta di un ettaro ogni 
2.000 abitanti. E questo spie-
ga ad esempio perche a Mi* 
lano i con.-uglicri comunisti 
abbiano votato contro il 
piano c quelli di Rnma a 
favorc; e pero necessario 
porre un impegnn maggiore 
nelTadditare a lutte le for-
ze popnlari e democratichc 
i'obhietlivo di realizzare i 
piani della « 167 », « qtianti 
piu e possibile c quanlo piu 
ampi e possibile ». 

Meno popolari fra l'opi-
nione pubblica dei piani per 
I'edilizta econnmica, i piani 
terriioriali-romprensoriali e 

aU'ampiezza dei piani me*. I c a r j 0 pajetta. Chiaromonte. La-
si in cantiere dai Comuni. I coni e altri. Nella mozione, !n-
E* stato rilevato ad escm- • fatti. viene sottolineato come il 

I superamento degli squilibri 
esistenti tra il Mezzogiorno e il 

I resto del Paese deve costituire 
uno degli obiettivi fondamen-

I ta l i del piano di sviluppo eco
nomico e sociale; che la quali-
ta delle misure immediate, vol-

I t e . a fronteggiare l'attuale si
tuazione economica. condiziona 
largamente la efficacia e la na-

I t u r a stessa della politica di 
piano; che la situazione econo-

Imica e sociale della Sicilia si 
presenta tra le piu gravi del 
Mezzogiorno e ad essa fa ri-

Iscontro la crisi degli istituti 
autonomistici operanti nell'i-
sola; che per la formazione. 
articolazione e attuazione di un 

stato rilevato ad esom-
pio che in larche zone del 
Paese, e specialmenln- nel 
Mezzogiorno, ben pocbi so
no i piani della «* 167 » adot-
tati dai Comuni e non certo 
niolli quelli alio studio. An-
che se notizic ronforlanti 
provengono invecc jda nitre 
regioni come la Toscana c 
^pecialmenlc TEmilia, che 
ha piu di cento piani in 
corso. 

rato ormai le sue «relte po-
litiche decisive ^ull'attuaaio-
ne delle Regioni. sulla pro 

I piano di sviluppo effettivamen-

I— . te democratico e senz'altro es-

senziale il ruolo che spetta alle 
.« u.,..,„. t- p,...o.,v,.. =«..«. regioni e in primo luogo a 

I 

Nostro inviato - -
MODENA, 3. 

Sctte anni di lotte contro 
le ombre, di pugni dati ad un 
soffice materasso fatto di 
' provvederemo ~, di * la pra-
tica e in evidema -, di /ormu-
le burocratichc e • di scelfe 
politiche piu o meno esplici-
te: poi, oijgi, lo sciopero della 
fame dell'intera popolazione 
di due frazioni dell'Appenni-
no modenese, Casine e Ville. 
• Per capire le ragioni della 
protcsta basta provare alme-

no una volta quello che gli 
abitanti di Casine e di Ville 
devono fare due o quattro vol
te al giorno, portando suite 
spalle viveri, bombole di gas, 
mattoni o calce. Provare, in-
somma. ad arrampicarsi fino 
a quelle case attraverso un 
sentiero di mezzo metro di 
larghezza, una pendenza da 
stroncare flato c gambe e, so
prattutto, un manto di fanno 
che arriwa alle caviglie. Di 
estate il fango secca; ma in 
compenso — a parttre da otfo-
bre per ftnlre a febbraio — 

Senato 

un piu equilibrato contem- I regionali non sono per que 
neramento dei bisogni e del- sto meno important!. La ca peramento dei bisogni 
le risorse. Dando quindi at- I ratleristica dei piani urbani-

' lue I slid terriloriali e quella di 
essere piani a medio e lun-
go termine e non %-airebbe 
il caso di parlame esaminjn-

corsa pericolosa verso !a po
litica del fatto compiuto. 

Mentre il Paese ha malu-

tenzione alle spese superfine 
(ma qual i?) alle retribuzionj • 
del personale, all 'adegua- | 
mento delle tariffe dei ser- — . 
vizi pubblici di trasporto (il I do il perimlo coneiunttirale, 
che non puo che significare • se non si ste«se oggi verifi-
un loro aumentc) . La circo- I cando per qursti piani una 
lare a cui l 'interpellanza si I 
riferisce risale alrenoca del • 
governo Leone, ma il sotto- | 
segretario ha detto che essa 
e una circolare < saggia, che I 
condivido pienamente :n • 
quanto perfettamente into- i 
nata alle dirett ive dell 'at- | 
tuale governo, intese a fre- t 
nare 1'espansione della spe- I 
sa pubblica in un clima di 
aus te r i t a» . I 

II sottosegretario ha quln- I 
di preannunciato una serie 

nuova legislazione urbani>ti-
ca, mentre questi stessi lemi 
ritardano iieH'essere portati 
alia disenssione del Parla
mento. le iniziative di pia-
nifirazione lerriloriale in 
rorso non possonn e non 
devono precoMituirc grave-
mente le scclte gcnerali che 
Paese. Parlamento e Gover
no faranno in proposito. 

Invece troppi piani terri
loriali svolgono ogsi proprio 
la fun/ione di anticipare que
ste scclte. Si inccntivano i 
poli di sviluppo del nord a 
danno del Mezzogiorno; si 
prcvedono forti concentrazio-
ni residenziali e industrial! 
nelle aire metropolitane cia 
enngestionate, devitalizzando 
nlteriormente le zone ad tco-
nomia agricola; si program-
mano e — s! rontinuano a 
rralizzarr — infrastnilturc 
di grande impegno dcMina-
te a crrare iilleriori sprre-
quazioni fra romiimi collet-
ti\i e inilividnali: si rnnti-
nua a consentire I'inere-
mento della rendita fnndia-
ria urhana. rhe pure si e i'e-
ciso di voler rombatlere con 
la nuova legislazione urbani
sliea. 

n Serbatoio di riserva* 

di disegni di legse mi rantI | 
a t rasfenre alio Stato alcu-
ne spese che oggi gravano I 
sulle finanzt; locali (ad esem- • 
pio. in tenia di scuole e di I 
giustizia), a r ipart t re piu I 
equamente gli introiti IGE e • 
ICAP e a compensare gli | 
En*i Tx)cali della mancaia 
riscossione del dazio sul vi- I 
no 

Al sottosegretario ha r e - l 
plicate il compagno KAK- I 
FAELLI. dichiarandosi com- . 
pletamente insoddisfatto del- | 
la sua risposta. «La circo-
lare giudicata saggia ed op- I 
portuna dall 'on. Amadei pro- • 

, puena in realta — egli ha l 
detto — una politica degli I 
Enti locali in contrasto con • 

" le esigenze reali, con le n - | 
. chieste che da essi proven
gono e con l a stessa oosizio- I 
ne assunta in merlto da] 
Parti to socialista ». 

II compagno on. TAGLIA-
FERRI ha presentato ieri 
una interpellanza per chie-
dere un intervento gover-

I 
I 

Questi piani rispeechiano, 
piu o meno consapevolmcn-
le, Pidea generale e le pro
pose particolari del mono-
polio per la programmaxio-
ne deH'economia italiana: ul-
teriore potenziamento del 
triantolo indnjtriale, rreazio-
ne di «serl»aloi di ri^erva» 
nel centro geografico del 
triangolo (zona di Alessan-
dria-Tortona-Ovada) o piu 
lontano nt\ Veneto r nel-
I* Emilia, penetrazione nel 
Mezzogiorno mediante la 
rrrazione di poli indo«tria-
lizzali isolali. ehe non met-
lano in diseussione rintera 
strnttnra dVH'economia me
ridional?. Sono queste le 
scclte di politica economica 
che presiedono nggettiva-
mente alle maeroscopiche 
previsioni residenziali r in-
dnstriali dei piani comprrn-
soriali a Milano. a Torino, 
a Venezia. Q"*»'e le scelte 
che propon* il piano regio
nale Haborato a enra del 
proweditorato alle opere 
pabblirhe in Emilia-Roma-
gnji: rarrettarione passha 
dell'esodo indiscriminato dal
le eampagne. la formazione 
di una grande area metro-
polilana da Bologna a Mo-
dena e di grandi concentra-

cio awenga. t comunisti so-
stengono ed applicano da 
tempo nei Comuni una pia-
nificazione territoriale a ca-
raltere transitorio, secondo 
un criterio di « minime pre
visioni », una pianificazione 
a breve termine che, -*enza 
arrrstare lo sviluppo territo-

. riale in altera delle riforme 
di .otrutmra. non sia drstina-
ta a crearc nel periodo con-
giunturale le premesse per 
rendere tali riforme sempre 
piu difficili e onerose per la 
collettivita. 

La diseussione sulla nno-
\a regolamentazione nrbani-
stica e sulla programmazione 

, economica. deve romin"iare 
sn questi temi prima anrora 

quelle autonome. a Statuto spe-
ciale: che radicali mutamenti si 
impongono all' atteggiamento 

I degli organi dello Stato nei 
rapporti con la Regione sici-

I liana non solo in materia di 
interventi economic!, ma anche 
per la soluzione di annose que-

Istioni istituzionaii come quella 
dell'Alta Corte per la Sicilia 

Da questi conaiderata la mo-
I zione trae motivo per impe-

gnare il governo ad una linea 
I politica che modiflchi profon-

damente i rapporti con la Re
gione siciliana sulla base dei 

Iseguenti principi: 
1) nella fase attuale di ela-

borazione di proposte relative 
I a l piano di sviluppo economico 

e sociale del Paese — fatte 
I salve le decision! che il Parla

mento riterra di adottare in 
sede di sistemazione leglsla-

I t iva di tutta la materia attinen-
te al piano, alia sua direzione 
e alle sue articolazioni — il go-

I v e m o : assicuri la diretta parte-
cipazione della Regione alia 

I diseussione sulle scelte nazio-
nali e sulla impostazione gene
rale del progetto di piano; rea-

IHzzi con la Regione una prima 
contrattazione sugli obiettivi 
del piano regionale. la cui im-

Ipostazione dovra essere glo-
balmente discussa e concorda-

I t a in relatione al nessi che in-
tercorrono tra la sfera delle 
competenze statali e quella dei 

Ipoter i della Regione; crei le 
premesse perche la direzione e 
il controllo deU'attuazione del 

I piano regionale in tutte le sue 
component! siano affidati alia 
Regione e alle sue articolazioni 

I di base. 
2) n governo promuova rapi-

Idamente 1'emanazione delle 
norme di attuazione dello Sta
tuto regionale ancora mnncan-

I t i in materia di finanze, pub
blica istruzione, ordine pub-
blico. assistenza. assumendo il 

I dovcroso atteggiamento positi-
vo in ordine a tutti gli adem-

Ipimenti costituzionali riguar-
danti la Regione. 
3) II governo. di concerto con 

I la Regione, riveda gli indiriz-
zi. la qualita e la quantita della 
spesa pubblica e degli investi-

I menti in Sicilia nella fase pre-

Controllo 
del parlamento 

sulla rkerca 

cedente all'attuazione del pia 

I
no. con particolare riferimento 
al ruolo degli enti di Stato. alia 
politica del credito e a quella 

che'dagli articoli della nuo^ I ^ " f j j ^ l ^ f j ! ? 1 ^ *" m o d o 

•__v j • -. t- I d a assicurare una linea orgam-
?H*i ° d a i c a P , l ° 1 ' »e- ca e concordat di interventi 

nerali del rappono Saraceno. I Che. garantendo il carattere ag-
I giuntivo e non sostituttvo de-

I
gli investimenti regionali. rea-
lizzi misure di emergenza indi-
spensabili per frenare lo spa-

Iventoso flusso migratorio. la 
crisi dell'agricoltura e quella 
delle piccole imprese industria-

E* so questi temi che i Par-
liti e le grandi organizzazio-
ni economiche devono espri-
mere le proprie srelte: e -,n-
rora una volta dall'azimte 
immediata, dalle deeisioni 
ronginnturali rhe Popinione 
pubblica potra gindicare se 
Piniriatha di go\Tmo tende 

I li. commerciali e artigianalL 
Si e sviluppato quindi un 

ampio dibattito tra i dirigenti 
Itanto a stabilizzare lo s\i- I regionali del partito e i gior-
ppo economico monopoli- nalisti, nel corso del quale i 

: „ ' v. I compagni onorevoli Cortese. 
. . i l l ii I F a I " a . De Pasquale e Varvaro 

„ . „ . _ w . « . „ „ . u . t . - . . . . . . n n • .. J . . h a n n o illustrato. nei dettagli. 
i aUvo a p i ^ o s U o •"deTlo | S ^ L ^ F ^ T P I ^ L . . * Z*^~ W - s in8oli aspetti della.dramma-

idop*rq.delPdI^denti del- I ^^SS/SThiSlSrZ <*> CampOf V*flOti ' 

so 
luppo 
stico. oppnre a realizzare le I compagni 
riforme di strnttnra 
Paese si attend*. 

Ie autolinee. che 
f ! i da 19 giorni. 

Proprio per imped ire che 
tica situazione 

si protrae i ^ ^ ,. . I 
siciliana-

g. f. p. 

Al Senato sono state discusse 
ieri le interpellanze sul CNEN 
e la rtcerca scientifica, la piu 
articolata delle quali e quella 
presentata dai compagni MON-
TAGNANI - MARELLI, MAM-
MUCARI. SECCI e PIOVANO. 
Alia diseussione della interpel-
lanza era presente il ministro 
dell'industria Medici, mentre 
era assente — e l'assenza e sta 
ta sottolineata con rammarico 
dal compagno Montagnani-Ma-
relli — il ministro per la ricer-
ca scientifica, Arnaudi. 

Nell'illustrare ' Pinterpellanza 
comunista II compagno MON-
TAGNANI - MARELLI ha, in-
nanzi tutto, contestato che la 
classe dirigen'e italiana abbia 
dimostrato una precisa cono-
scenza della funzione essenziale 
di un adeguato finanziamento 
della ricerca scientifica e tec-
nologlca. n governo. ormai. ha 
detto Montasnani-Marelli. e te-
nuto a compiere una scelta de-
finitiva: o considerare la ricer
ca scientifica semplicemente co
me una questione di prestigio. 
che rii?uardi quindi soltanto i 
paesi a reddito piu elevato di 
quello italiana o riconoscere 
che la destinazione di ins?enti 
investimenti nella ricerca e 
condizione inderogabile del pro-
gresso economico e sociale del 
paese. Se si accetta questa se-
conda tesi. occorre trame tutte 
le conseguenze. 

Montagnani-Marelli. a questo 
punto. ha rilevato Pinadegua-
tezza desli stanziamenti per il 
CNEN (si parla di soli 7 miliar-
di per il corrente annol e il fat
to che ancbe questo governo sta 
dando prova di voler sottrarre 
ad un pieno controllo del Parla
mento lattivita scientifica. r7 in 
corso infatti una ristrutturazio-
ne dellente che e affidata ad 
una commissione presieduta dal 
sottosegretario Malfatti. II lavo-
ro di questa commissione. dalla 
quale sono stati intfustamente 
esclusi i rapprcsentanti del sin-
dacato di categoria e cui non 
partecipa nemmeno un rappre-
sentante del ministero della ri
cerca scientifica. sembra andare 
in direzioni del tutto errate: lo 
smembramento del CNEN da un 
lato. e. dall'altro, una imposta
zione tccnocratica. 
* R compagno Montagnani-Ma
relli ha quindi rilevato la grave 
situazione di disagio in cui si 
trova il personate del CNEN. 
cui non si vuol riconoscere la 
soddisfazione di una serie di 
diritti, soprattutto sul terreno 
delle retribuzionL Nell'insleme 
— ha concluso Montagnani-Ma
relli — la politica seguita dal 

governo per il CNEN. favorisce 
Pazione dei gruppi monopoli
stic! che mirano a impadronir-
si a basso prezzo dell'opera di 
valorosi ricercatori formatis! in 
questi anni per merito dell'ente 
e a mettere le mani sugli in-
genti finanziamenti che il rap-
porto Saraceno prevede siano 
destinati alia ricerca nei pros-
simi anni. 

Rispondendo, essenzialmente, 
al discorso di Montagnani-Ma
relli, il ministro MEDICI ha 
ammesso che l'ltalia -non e 
stata in condizione di dedicare 
alia ricerca scientifica e agli in
vestimenti a lungo termine quel
la quota di reddito nazionale 
che viene ritenuta necessaria e 
opportuna -: Medici ha ammes
so che esiste oggi la esigenza 
di intraprendere una politica 
per la ricerca, fondata su due 
pilastri: mezzi finanziari ade-
guati. avvio della programma
zione che consenta un impiego 
razionale dei mezzi a disposizio-
ne finterrurionl deH'estrema 
df5tra). Medici ha anche dato 
assicurazione che il Parlamento 
verra sempre informato sulla 
attivita del CNEN e su! piani 
per la sua ristrutturazione ed 
ha detto che entro giugno pre
senters al Parlamento un rap-
porto sullo stato della ricerca 
nucleare in Italia. 

Assai evasivo e stato il mi
nistro. invece, per quanto ri-
guarda 1 criteri cui si ispira la 
- ristrutturazione - che. di fat
to. e aia in atto. e sli impesni 
nei confronti delle richieste sin-
dacah dei ricercaton e del per
sonale dipendente dall'ente. 

II compagno MAMMUCARI. 
intervenuto successivamente per 
replicare ad una sua interroga 
zione relativa al personale del 
CNEN. ha insistito soprattutto 
sulla grave insoddisfazione del 
personale. dicendosi quindi non 
soddisfatto della risposta e delle 
assicurazioni date dal ministro 

Sull'interpellanza del gruppo 
comunista ha replicato il com-
pajno Moi tagnani-Marelh. il 
quale si e detto solo parzial-
mente soddisfatto della risposta 
del Ministro. In particolare. il 
compagno Montagnani-Marelli 
ha sottolineato Pinsoddisfazione 
dei comunisti per la risposta 
data circa le richieste dei ricer
catori scientific! e del personale 
del CNEN 

viene sostituito da un metro 
di neve. 

Questo e H contatto di Ca
sine e Ville col mondo: se 
uno si ammala, i suoi amict 
lo stendono MI una scala e a 
spalle lo portano sulla statute 
affondando nella neve e net 
fango. Se uno muorc. la ce-
rimonia e ugualc: tutto quel
lo che occorre bi.soona andare 
a prendcrlo piu e portarselo 
su a braccia (e d'inverno vuol 
dire due ore di cammino nella 
neve che arriva alia pancia). 

La lotta per la strada e co-
minclala settc anni fa,'quando 
venticinque famigUe delle due 
frazioni si sono unite in con-
sorzio per ottenere che la stra
da fosse fatta. K di qui e co-
minciata questa incrcdfbde 
lotta con i fantasmi, questa 
gara con le ombre: ne.ssuno 
nega che la strada sia indi-
spensabile, tutti dicono di es
sere pronti a /aria, ma la stra
da non e stata mai comin-
ciata. Cercarc di dipanare 
questa matassa burocratica e 
snervante. 

Cosl lo sciopero. Uomint e 
donne (che sono restate sole e 
che devono accudire alle be-
stic) si sono raccolti in una 
casa di Ville: i bambini non 
sono andati a scuola. I cara-
binieri sono accorsi c stanno 
H. non si sa bene a fare che, 
visto che questo e un paese 
in capo al mondo dove non 
e'e possibility di turbare I'or-
dine pubblico dato che la ma-
nifestazione e fatta proprio da 
tutto il pubblico. Comunque 
non e questo che conta: con-
ta — come ha telegrafato oggi 
il compagno on. Ognibene al 
ministro dell'Aartcoltura an-
nunciando anche una interro-
gazione — di risolrere imme-
diatamente il problema, non 
sul piano delle paterne pro-
messe, alle quali questa gente 
non crede piu, ma comincian-
do a costruire la strada senza 
accampare la mancanza di 
fondi dato che la Provincia la 
sua quota Vha gia annunciato 
che la dura, it Comune anche: 
mancano solo quelli dello Sta
to. ma si tratta si e no di 
una mezza dozztna di milioni. 
Anche per un'Italia - auste-
ra - e una spesa sopportabile. 

Kino Marzullo 

FOGGIA, 3 . 
Alcunc centinaia di com-

pagne e compagni Itnuno 
partecipato domenica a Ce-
rignola alia < Conferenza 
dei comunisti del Tavolie
re », nna delle iniziattue at
traverso le quali la Puglia 
si prepara alia conferenza 
nazionale di organizzazione 
dibattendo i temi piu at-
tuali del proeesso di tra-
sformazione in atto nclla 
situazione economica e po
litica regionale. 

II < Tauoliere > comprrrt-
de 21 comuni della Plana 
del foggiano che hanno 
visto negli ultimi anni — 
diuersomenfe dalle zone del 
sub-appennino <* del Car-
gano abbandonate alia pro
gressiva decadenza econo
mica — il tentativo padro-
nale - govornativa di sa-
nare la crisi agraria svi-
luppando in particolare un 
nuovo, tecnicamente pro-
gredito tipo di azienda ca-
pitalistica gestita in econo-
mia. 

Niente che lontatiamentc 
si avvicini all'impegno go-
vernativo di far fruttare gli 
investimenti della « cassa > 
e del < piano verde > offe-
nendo — in cambio dell'ar-
ricchimento di pochi — «nn 
sppcie dt California in pie-
no Mezzogiorno o almeno 
dei ritmi di sviluppo e un 
livello di produzionc pari a 
quelli della Val Padana. 
Peraltro. il reddito agricolo 
del Foggiano (che viene per 
l'80% dal Tavoliere) c qua
si raddoppiato in 4 anni 
passando dai 57 Tnilinrdt del 
'59 ai 99 miliar di e mezzo 
del '62. (II reddito medio 
procapite c passato. invece, 
in died anni da 106 milq 
a 268 mila'lire, cioe ancora 
100 mila lire in meno delta 
media nazionale). Come va
lore assoluto del reddito 
prodotto dalla agricoltura, 
la Capitanata e la prima fra 
le province italiane. Cid si 
c ottenuto attraverso una 
piu equilibrata distribuzio-
ne delle colfure (vite spe-
cializzata, bnrbnbictoln da 
zucchero. ortaggi. grano du-
ro) e attraverso una piu 
generale meccanizzazione, 
attraverso, infine, lo svi
luppo delle aziende * in eco-
nomia > — cioe" gestt'te col 
lavoro di salariati fissi e di 
braccianti — cut lo Stato 
« ha dato una mano > con 
gli ingenti contributi del 
* piano verde» e con le 
altre forme di incentivo 
alia aggregazione e al-
V ammodernamento delle 
aziende. 

Dibattito 

A Palazzo Madama, 
domanl, gfovedi 5 mar-
to, alle ore 18,30, e con-
Tocato il gruppo del se
nator! comunisti. 

Foggia: Giunta 
PCI-PS/I/P 

alia Provincia 
FOGGIA. 3. 

AlPAmministrazione provin
cial e di Foggia. ieri ^era. e 
stata eletta una Giunta PCI-
PSIUP. dopo che dc, socialist! 
del PSI e socialdemocratici ave 
vano cercato di far 'nancare 
il numero legale e di impedire 
lo svolgimento delle votazioni, 
aprendo la strada alio -ciogli-
mento del Consiglio e alia no-
mina del commissario prefet-
tizio. 

Presidente delPAmministra-
zione e stato elett* il compagno 
Sabino Vania. per anziamta. il 
quale otteneva 13 voti (12 dei 
consiglieri del PCI e del PSIUP 
e uno di un consigliere indipen-
dente. ex dc, il prof. De Miro); 
il socialista Moretti otteneva 
anch'egli 13 voti. quelli dei con
siglieri dc. del PSI e del PSDI 

Nelle successive votazioni per 
la Giunta. i compagni Amoro
so. D'Andrea. Merla. Rieciarel-
li. Panico (PCI) e Di Venosa 
(PSIUP). come assessori effet 
tivi e Dell'Osso e Nardella. co 
me assessori supplenti. ottene 
vano 14 voti oltre a quelli dei 
consiglieri del PCI. del PSIUP 
e del consigliere ex dc. anche 
quello. probabilmente, di un 
consigliere monarchico. 

II neo presidente compagno 
Vania prendeva quindi atto 
della discordanza veriflcatasi 
nelle due votazioni e si riser-
vava di comunicare al Consi
glio, nella prossima seduta, se 
accettera o meno la caries. 

Ecco dunque, constatato 
che questa trasformazione 
e'e stata (almeno in parte: 
essa, interessa circa il 35 
per cento della superficie 
coltivata), i comunisti del 
Tavoliere hanno iniziato 
domenica un dibattito — 
che andra certo ulterior-
mente approfondito — su
gli effetti di questa tra
sformazione e sull'eventua-
le aggiornamento che essa 
comporta delle forme di 
lotta e delle possibili al-
leanze per una riforma 
agraria generale. 

II PCI, nei 21 comuni 
del Tavoliere, raccoglie la 
maggioranza dei suoi voti 
di tutta la provincia — 
79.326 voti il 28 aprile — 
e anche buona parte della 
sua Jorza organizzata — 
16.886 tessere nel 1963; 
amministra inoltre otto fra 
le maggiori « citfa contadi-
ne > e ha una composizione 
sociale caratteristica: 31,7 
per cento di salariati e 
braccianti, 9,1% di coltiva-
tori diretti. 24,1% di don
ne, quasi tutte impegnate 
nel /aforo della terra. 

II fatto caratteristico del-
Vultimo decenmo, che « li-
vella > la situazione del Ta
voliere e quella di tutto il 
Mezzogiorno, e I'emigra-
zione. 

Secondo un calcolo por-
tato alia tribuna, per esem
pio, dal compagno D'Ales-
sandro di Cerignola, nel 
suo paese — che produce 
10 o 11 miliardi di reddito 
agrario all'anno — neolt 
ultimi anni vi sono stati ot-
tomila emigrati. 

In generale, malgrado 
Valta media di natalifd e 
la emigrazione dagli anco
ra ' piii miseri paesi del 
Gargano e deWAppennino, 
la popolazione del Tavolie
re e rimasta quella del '51 
ed oggi e pressoche sta-
gnante 

Malgrado il notevole con
tribute) dello Stato, malgra
do le trasformazioni tecni-

ehe ed il rinnovo delle col-
ture, negli ultimi anni, non 
si e fatto che aggiungere 
una tiuoua pompa nsptran-
tc a quella delta proprieta: 
la pompa aspirante del mo-
nopolin. presente in tutte l" 
fast delta produzionc, dalla 
conversione alia trasfor
mazione, alia < commercia-
lizzazionc > dot prodotto. 
Gli stessi margini di pro-
fitto dell'azienila capitalt-
stica media non sono tali 
da permettcrc un scrio pro
eesso di accumulazionc al-
largata, capace di gencrare 

| effettive trasformazioni di 
fondo che partendo dalla 
agricoltura, investano Vin-
dustria c il commercio. Al 
massimo si pud constatare 
Vimpiego del capitate agra
rio in sporadiche e disor-
ganiche speculazionl edili-
zip a Foggia ed in qual-
cuno dei centri maggiori 
del Tavoliere. Resta, pe
raltro. come dato essenzia
le della accumulazione, lo 
sfruttamento piii esoso del 
lavoro umano, del lavoro 
del salariato fisso, del brac-
ciante, del coltivatore di-
retto, eec 

Termini nuovi 
Nel corso deil'aimafa 

agraria 1962, per esempio 
— un'annata eccczional-
mente fuvorevolc — ogni 
colono di Cerignola, con 
duccento giornate lavorati-
ve impiegatc, lia hquidato 
in media un compenso net-
to per tl proprio lavoro di 
7n«IIe lire al giorno; il 32 
per cento del reddito netto 
(pari a 240 mila lire per 
ogni colono impiegato) c 
andato invece alconce-
dente., • ••» ' . ~ '• 

Questa situazione confer-
ma che ta soluzione dei 
problem! del 7'auoZiere co
me di tutto il Mezzogiorno 
non pud consistere nell'al-
largamento della iniziativn 
capitalisticu attraverso it 
contributo dello Stato, cioe 
— oggi — nella conquista 
di tutte le fonti di profttto 
da parte del monopolio; es
sa consistc, invece, nella 
realizzazione della riforma 
agraria generale sulla base 
del principio « la terra a 
chi la lavora *; nella tra
sformazione delle strutture 
agrarte accompagnata dallo 
sviluppo dell'industria e 
dal rinnovamento delle in-
frastrutture, cioi del vec-
chio, decrepito volto dei 
paesi meridionali. 

La lotta per queste ra
dicali trasformazioni — e 
in definitiva per una pro
grammazione democratica 
che si ponga Vobiettivo del
la soluzione della < questio
ne agraria > — interessa 
naluralmente non solo il 
mondo contadino, ma tutto 
il Mezzogiorno e tutto il 
paese. Resta, al < mondo 
contadino >. e, per esso, 
specificamente alle grandi 
forze del movimento demo
cratico del Tavoliere, il 
compito di permettcre, con 
la loro iniziativa, il moto 
di ripresa di questa lotta 
generale. 

Come? Attraverso quali 
forze? Attraverso quali ini
ziative? Di questo ha di-
battulo a lungo il conve
gno — neali inferventi per 
esempio dei compagni 
D'Alessandro, Papa, Pani
co. Carmelo. Di Gioia, del 
segretario della federazio-
ne comunista Pistillo e del-
Von. Magno — non trascu-
rando anche di esaminare 
gli cttuali livelli di capa-
cita. politica ed organizta-
tiva del partito. 

Esso — come ha ribadito 
fra Valtro, nelle sue con-
clvsioni, il compagno Sere-
ni che lo presiedeva — mi-
zia un proeesso di elabora-
zione e di lotte che pud 
porlare il Tat'oliere, secon
do le sue migliori tradizio-
ni, alia testa della grande, 

' mollepUce azione per rea
lizzare ta riforma agraria 
cd immedialamente per 
opcrare la trasformazione 
degli Enti di sviluppo agri-
coli c la loro utilizzazionc 
picna, come strumenti di 
direzione e di controllo de
gli investimenti in agricol
tura. Fsso comunque gia 
tcstimoma la consapevolez-
za del partito in questa zo
na net termini nuovi (e 
drammalici) con cui si po
ne oggi il problema della 
liberazione delle campagne 
da ogni forma di spoliazio-
nc, prima che il peso degli 
attuali gravami e della mi-
reria non cacci dai campi 
chwnque ancora vi vive. 

Aldo !>• Jaco 


