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II dibattito politico sulla situazione economica 

Cattolka 
chiede il rinvio 

H con!industrials« 24 Ore »approva La Malta — Secco « no» alia tregua 
salariale del segretario della FIM - CISL — Una intervista di Amendola a 

«Vie Nuove » sulla situazione congiunturale •:';' • • 

Prese di posizione estrema-
mente significative e interes-
santi si sono avute ieri, sui 
problem! economici in discus-
sione. II giornale confindu-
striale 24 Ore ha prodigato 
un vivo elogio a La Malia, au-
tore del « piano > che prevede 
il rinvio biennale della pro-
grammazione e il blocco dei 
fialari. <L'on. La Malfa — scri-
ve il giornale confindustriale 
— e stato esplicito in propo-
sito, affermando che "poiche 
le riforme di struttura hanno 
generalmente un co3to imme-
diato e un rendimento futuro, 
un riequilibramento congiun
turale immedlato e necessario 
perche quelle riforme possano 
essere parallelamente compiu-
te"». Il giornale confindustria
le scrive compiaciuto che "lo 
scritto dell'ex ministro del Bi-
lancio rappresenta indubbia-
mente un valido contributo 
chiarificatore" in contrasto 
com'e con "le impennate della 
CGIL" e "l'atteggiamento am-
biguo" di Lombardi >. 

Un altro appoggio alle tesi 
di La Malfa e giunto ieri dal-
l'organo dei gesuiti, Civilta 
Cattolica. II periodico afferma 
che < sembra difficile poter 
sostenere la legittimita degli 
Bcioperi attuali » poiche « non 
esistono le condizioni oggetti-
ve che giustifichino il ricorso 
alio sciopero». II momento e 

. tale, dice Civilta) Cattolica che 
occorre «sbarrare la strada 
aH'inflazione dovuta all'enor-
me dilatazione dei consumi >. 
Lo Stato, « non deve erogare 
un'enorme quantita di danaro 
per il conglobamento >, men-
tre i sindacati devono prende-
re « impegni precisi per quan-
to riguarda il contenimento 
delle rivendicazioni salariali, 
condizione essenziale — spe-
cifica l'organo gesuita — della 
stability monetaria ». Non pa-
go, il periodico chiede < una 
regolamentazione del diritto 
di 6ciopero», difende 11 ' d i 
ritto. del: governo di chiedere 
ai lavoratori un temporaneo 
•acrificib dei loro legittimi in-

brica conosce molto bene e 
clip mirano a colpire la spina 
dorsale del movimento sinda-
cale>. , - -. ... 

di « rinviare l'ordinamento re 
gionale, almeno finche non sia 
possibile affrontare la forte 
spesa ch'esso comporta ». Co
me conclusione Civilta Catto
lica esorta < a andare con i 
piedi di piombo con la pro-
grammazione ». 

LA FIM - CISL Contro le si. 
gnificative, e allarmanti, pre
se di posizione di questo ge-
nere, ieri si e avuto invece un 
intervento del segretario ge-
nerale della FIM-CISL, il piu 
grande sindacato cattolico, di 
netto rifiuto della tregua sa
lariale. In un articolo pubbli-
cato dall'Italta, organo della 
Curia di Milano, il sindacali-
sta cattolico Luigi Macario 
scrive che « accettare una tre
gua salariale vorrebbe dire 
esporsi al rischio di rompere 
un ritmo di crescita razionale 
e razionalizzabile e riesporre 
i lavoratori alia mortificazio-
ne di essenziali esigenze in-
soddisfatte, fare il giuoco di 
chi vorrebbe tutto ricondurre 
alle posizioni - di . partenza >. 
Macario scrive che la lotta sa
lariale e per i lavoratori < una 
battaglia che, per, importanza 
sociale e politica, ha rilievo 
non minore di quella del cen-
trosinistra se e vero che que-
sta deve significare migliore 
distribuzione del potere poli
tico fra le classi >. II dirigente 
cattolico scrive poi che < e dif
ficile, o meglio impossibile, 
pensare che una tregua raf-
forzerebbe i lavoratori. In una 
situazione di tale genere una 
tregua slgnificherebbe blocca-
re la contestazione operaia e 
la sua iniziativa e offrire al 
padrdhato l'occasibne di quel
le -rivincite, di quei giri di vi-
te, di quella controazione che 
chi e pratico di vita di fab-

Secondo I'accordo fra i partiti 
-* _ _. 

Come funzionera 

Tribunapolitica 
Intervento della commissione parlamentare di 
vigilanza per la vertenza alia RAI - TV — I reso-
conti dei comizi domenicali e le trasmissioni per 

il Friuli • Venezia Giulia 

Una conferenza stampa sull '8 marzo 

servizi 

-' ' L' iniziativa del 
on. Lajolo e dell'on. Piccoli 
(DC) per ripristinare perma-
nentemente Tribuna politico — 
una delle trasmissioni che ha 
avuto il massirao successo di 
pubblico, dimostrato ormai da 
tutti i sondaggt per stabilire 
l'indice di gradimento delle tra
smissioni televisive — e un fat-
to compiuto, come riferiamo in 
altra parte del giornale. Restano 
da stabilire le modalita per la 
partecipazione dei giornali. Se 
ne occupera il comitato di pre-
sidenza della commissione par
lamentare di vigilanza sulla 
RAI-TV in una prossima riu-
nione. L'orientamento — che ci 
sembra valido — e quello di 
avere una partecipazione delta 
stampa la piu qualincata possi
bile. Si tende ad avere l'inter-
vento diretto dei direttori, dei 
redattori-capo o dei notisti poli
tic! del soli quotidiani, esclu-
dendo settimanali e period ici 
vari ad eecezione del PSIUP. 
del PSDI e del PLI che non han-

- no giornali quotidianL 
Le trasmissioni di Tribuna po

litica awerranno di norma il 
giovedl di ogni settimmna e sa 
ranno controllate direttamente 
dalla commissione parlamentare 

' di vigilanza. Per la nuova serie 
di Tribuna politica — che ha 
tutti i presupposti per riuscire 

' ancor piu interessante che nel 
- passato — e stato approvato un 

regolamento in base al quale 
' - i rappresentanti delle parti po-

litiche si trovand concordi nel 
riconoscere l'esigenza che, in via 

• di autodisciplina, siano osservati 
e fatti osservare. come norme 

* vincolanti. i principi della leal-
ta e della correttezza del dia-
logo democratico. e che quindi. 
nella piena liberta di valuta2io-
ne politica, e nel rigoroso ri-
spetto della verita dei fatti. deve 

" ritenersi in particolare vietato: 
• il riferimento a fatti di natura 
- personate; ogni imputazione di 
' a t t i c fatti rilevanti agli effetti 
- della responsabUita civile, pe-
i nale e amministrativa a persone 

determinate; ogni valutazione 

teressi», e sostiene che si deve 
«rinviare . a tempi migliori 
quelle riforme strutturali che 
da un lato comporti forte 
spesa e dall'altra non siano . . ._. ._,_,, . ,„_ . . . . . . . . 
necessarie e urgenti». II pe- AMENDOLA A «VIE NU0VE» 
riodico gesuita propone infine , n u n . i n t e r v i s t a r i l a s c i a t a . a 

Vie Nuove, Amendola ha pun 
tualizzato il punto di vista del 
PCI sulla situazione economi
ca, tornando ad illustrare la 
risoluzione del PCI del 28 
febbraio. Amendola ha notato 
che « mentre viene aggravato 
il sistema delle imposte indi-
dirette, viene abbandonato, 
con la trasformazione della 
"cedolare", il primo timido 
parziale tentativo di procede-
re verso un sistema tributario 
dempcratico e progressivo, che 
faccia finalmente pagare - le 
imposte anche ai possessori 
di azioni >. Si tratta di «una 
resa alle pretese della destra 
economica — ha aggiunto 
Amendola — che da un pre-
ciso significato politico alle 
misure adottale dal governo: 
premiare e ' incoraggiare gli 
esportatori di capitale e gli 
evasori fiscali ». 

Sulla inflazione, Amendola 
ha ricordato che essa - ha ori-
gini strutturali » ed e un ri-
flesso della espansione econo
mica che si e svolta sotto il 
controllo dei monopoli. A pro-
posito della campagna della 
destra, Amendola ha afferma-
to che va respinta la tesi che 
< cerca di scaricare sui lavo
ratori le responsabUita di una 
crisi che dipende esclusiva-
mente dalla condotta dei grup-
pi dirigenti del capitale mo-
nopolistico. I salari italiani 
— egli ha precisato — sono 
i piu bassi del MEC, i consu
mi alimentari, malgrado gli 
aumenti degli ultimi anni, so
no pur sempre i piu bassi del 
MEC^. In quanto agli aumenti 
salariali, < essi sono venUti 
troppo tardi. Se fossero venuti 
prima essi avrebbero obbliga-
to gli industriali a ricercare 
in un ammodernamento tecni-
co una riduzione dei costi di 
produzione >. 

A proposito delle condizioni 
politiche per attuare una con-
creta politica di programma-
zione, Amendola ha affermato 
che « si va rapidamente verso 
una stretta sociale e verso una 
crisi politica. I pericoli ine-
renti 3 tale situazione potran-
no essere comboTtuti ed una 
soluzione ' democratica della 
crisi assicurata se verra. dal-
1'unlonp delle mssse in lotta, 
eliminata ogn: discriminazio-
ne poMtica e se verra realiz-
zata queU'unita dj tutte le for-
ze di sinistra, laiche e catto-
liche, che e la condizione ne-
cessaria per attuare. contro le 
resiste"nze dei ceti privilegiati, 
una politica di programmazio-
r.c democratica ». 

INTERVISTA CICOGNA In una 
intervista a un settimanale, il 
presidente della Confindustria, 

I
Cicogna, ha commentato i 
prowedimenti congiunturali 
del governo, esortando ad aver 

dall'UDI 

per le donne 

I misteri della fondazione Balzan 

Colossale traffico di capitali 
dietro il premio dello scandalo: ? 

Alleggerire il «dop-

pio lavoro» - La re-

visione dei codici 

I problemi che stanno oggi 
di fronte alle donne per il 
loro • completo • inserimento, 
a parita di diritti, nella so-
cieta italiana, sono stati il- . 
lustrati ieri dalla prof.ssa I 
Nora Fcderici, della presi- j 
denza dell'Unione donne ita-1 
liane, nel corso di una con-. 
ferenza stampa tenuta nella | 
sede centrale dell'organiz-
zazione femminile unitaria. I 
La conferenza stampa, che • 
ha avuto come tema «le li-1 
nee della politica dell'Unio-1 
ne donne italinne, con par
ticolare riguardo ai proble
mi della programmazione e- . 
conomica, della pianificazio-1 
ne urbanistica e della rifor-
ma dei codici >, era stata in- I 
detta nel quadro delle mani- • 
festazioni che si svolgeranno i 
in occasione • dell'8 marzo, | 
giornata internazionale del- . 
la donna, e in preparazione I 
del congresso dell'UDI che 
si svolgera a Roma nel me-1 
se di maggio prossimo. ' 

I successi riportati dal mo-1 
vimento femminile, specie I 
negli ultimi anni , per il • 
completo inserimento della | 
donna nella societa moderna, 

* Noi donne», il diffusa 
settimanale femminile. com-
pie vent'anni. Per loccasione 
la rivlsta e usclta con un nu-
mcro a cento pagine e con 
una tiratura di 700.000 copie 
contenente un nutrito inserto 
sulla condizione femminile 
nel mondo e una copertina 
espressamente disegnata dal
la pittrice e scultrice Anto-
nietta Raphael Mafal: il volto 
di una giovane donna con un 
ramo di mimosa. Veditoriale 
dal titolo programmatico 
• con voi e per voi », si rivol-
ge alle lettrici, alle abbonate. 
alle di//ondftrici, sottolinean-
do come il discorso diretto e 
continuo che il settimanale 
ha intessuto e intesse, ogni 
sette giorni, con dedne di 
migliaia di donne, costituisca 
il patrimonio piu prezioso di 
questa esperienza glornalisti-
ca democratica. 

L'inserto sulla condizione 
della donna oggi costitulsce 
la parte centrale del numero 
del ventennale. Si tratta dt 
una rasiegna delle conquiste 
femminili dal 1944 ad oggi. 
Anni dl battaglie. come sot-

non hanno affatto sminuito o I tolinea la redazione, anni di 
afflevolito la lotta per la e - ' grandi su 

\ 

della commissione parlamentare 
di vigilanza. 

La richiesta del compagno To-
gliatti, di cut pure riferiamo in 
altra parte, e stata oggetto an-
ch'essa di ampia discussione. II 
monarchico Covelli. pur accet-
tando la proposta, sosteneva che 
la trasmissione non dovesse es
sere compresa nella Tribuna po
litica. Per quest'ultima soluzio
ne, ciofc per rinserimento nella 
ripristinata rubrica. si sono pro-
nunciati invece Paolicchi (PSD 
e Piccoli (DC) ottenendo I'as-
senso dei comunisti purche vi 
fosse Timpegno di prendere ra-
pidi contatti con la direzione 
della RAI-TV al fine di effet-
tuare la trasmissione prima del
le vacanze pasqualL n presi
dente della commissione. on.Ie 
Restivo. ha fatto presente che 
gli scioperi in corso alia Televi-
sione potevano rendere proble-
matica la richiesta. per le dif-
flcolta tecniche che ne deriva-
no. n compagno Lajolo ha pro-
posto quindi che la commissio
ne di vigilanza sollecitasse un 
incontro fra le parti per risol-
vere la vertenza. facendo intan-
to obbligo alia stessa RAT-TV di 
riferire agli ascoltatori ed ai 
telespettatori i motivi per cui i 
sindacati dei dipendenti hanno 
prodamato lo sciopero. 

II presidente on. Restivo ha 
accolto il duDlice invito sicch^ 
anche sotto il profilo dell'aiuto 
che ne potra venire alia solu
zione della vertenza in corso 
alia RAI-TV. la riunione di 
ieri della commissione di vigi
lanza e stata doppiamente po
sitive. 

La commissione ha poi preso 
in esame il problema della re
golamentazione dei resoconti 
dei comizi domenicali alia TV. 
sollevato dall'on. Covelli il qua
le ha accusato la DC ed il go
verno di trascurare e deformare 
gli interventi deH'opposizione 
La questione sara discu^sa nella 
prossima riunione della com
missione che dovTa anc^e sta 

«coraggio >, guardando la 
realta, - senza paraocchi poli-
tici e senza impostazioni clas-
siste >. Da questo punto di vi
sta, Cicogna ha elogiato le de 
cisioni per la « cedolare », la-
mentando tuttavia che e trop
po elevata l'aliquota della « ce
dolare secca >. Quanto alle 
vendite a rate, ha affermato 
che le limitazioni stabilite po-
tranno essere utili se saranno 
graduate e se contemporanea-
mente si incrementeranno le 
possibilita di «investimento 
produttivo* del risparmio. 

vice 

per 
mancipazione femminile. Ac-
canto alia progressiva ridu-1 
zione degli scarti retributivi • 
tra lavoratori e lavoratrici, | 
al divieto di licenziamento a 
causa di matrimonio, alia I 
legge che : apre alle ' donne ' 
tutte le carriere, tanto per ci-1 
tare alcuni dei successi ri- I 
pdrtati grade al contributo • 
dato dall'UDI al movimento^ 
rivendicativo, ci sono oggi 
altri problemi da risolvere -
per mettere la donna italiana 
nella effettiva condizione di 
parita. Questi problemi — 
che fanno parte del program-
ma deirUDI e che sono stati 
inseriti nel progetto di tesi 
per il Congresso — sono sta
ti '-: appunto illustrati dalla 
prof.ssa Federici. 

In primo luogo l'UDI chie
de una riforma dei codici per 
abrogare una serie di leggi 
anacronistiche, che" risalgo-
no al codice napoleonico. Le 
riforme proposte riguardano 
l'ordinamento del matrimo
nio, la patria potesta, il re
gime patrimoniale della fa-
miglia, lo stato giuridico dei 
nati fuori del matrimonio. 

A fianco alia revisione di 
norme. legislative che contra-
stano con la parita giuridica 
riconosciuta ai due sessi nel 
mondo del lavoro, si pongo-
no altri grossi problemi da 
risolvere per raggiungere 
1'obiettivo di - fondo dell'at-
tuale fase della lotta per la 
emancipazione femminile: 
inserimento pieno. stabile e 
qualificato della donna nella 
vita economica e nella vita 
sociale. ' E* necessario per 
questo alleggerire la donna 
dal doppio lavoro, 

Su questo punto le riven
dicazioni poste daH'UDI so
no molteplici e investono di
rettamente la struttura della 
societa italiana. Nel quadro 
della programmazione econo
mica, verso la quale oggi si 
orients anche l'ltalia. le 

successi per tutto il 
movimento femminile: la 
partecipazione delle donne 
alia Resistenza; la conquisla 
del diritto dl voto: la tutela 
delle lavoratrici madri, pri
ma importante legge voluta 
dalle donne e sostenuta dalle 
neo deputate al Parlamento; 
I'accordo per la parita sala
riale imposto da una grande 

Ha venti i 
I 
I 

lotta durata molti anni e non 
ancora del tutto conclusa. 

Otto giornalisti di ogni 
tendenza esprimono il loro 
parere sui progresso della 
donna in questi venti anni. 
in un articolo di Luisa Me-
lograni parlano le protago-
niste della grande battaglia 
per la qualiftcazione dfl lo-
voro femminile: Milla Pasto-
rino affronta tl tema di una 
legislazione nuova per la ma-
ternita; Benedetto Galassi 
Beria la riduzione dell'orario 
di lavoro: Alba de Cespedes, 
Anna Garofalo e Flora Favll-
la rispondono alia domanda. 
• Che e'e di nuofo per lo 
donna, alia radio, alia TV e 
sui giornali »; Alessandro Ga-
lante Garrone interviene sui 
contrasto fra la posizione che 
la donna e venuta assumendo 
negli ultimi decenni e la po
sizione che ancora le e fatta 
nel nostri codici. Una testi-
monianza eccezionale sulla 
lotta delle donne spagnole 
per la liberta reca Maria An-
tonietta Macciocchi. Infine, 
Giovanni Cesareo parla del 
rapporto - Kennedy sulla 
donna americana e giornali
sti e scrittorl in una rapida 
sintesl commentano il pro
gresso della donna nel 
mondo. 

Dalle vivaci pagine del nu
mero del ventennale esce 
cosl un panorama completo 
delle battaglie per Vemanci-

• pazione femminile: un nume
ro che riflette il grado di 

; maturita rag giunto dalla 
donna in ogni campo. 

Per I'istituzione non e con i soldi che si fa la beneficenza, 
ma e con la beneficenza che si fanno i soldi 

_l 

lesiva del beni penalmente tu-|W"re le tTa<t">l«wioni per il Friu-
telati delle persone nsiche e giu- li-Venezia Giulia in vista del-
ridiche; quateiasi gtudizio su 
fatti oggetto dl gtudixio penale 
fin© a che non sia intervenuta 
pronuncia definitiva-. ~ 

Su tutto questo complesso di 
problemi vi e stato ieri un am 
pio dibattito nel quale sono in-
t a v m u t l i compagni Lajolo. Va 

le prossime elerion' re?ionali 
T compAcni Vidali e Lajolo han
no sostenuto — e la proposta 
e stata aeeolta — che si prenda-
no ad esemnio le trasmissioni 
fatte oer la Sicilia e non quelle. 
piu limitate. riservate a suo 
tempo alia Valle d'Aosta 

Domani si apre 

il Consiglio 

dell'ANCI 
Domattina, nella sala delle 

Protomoteca in Campidoglio. si 
apriranno i Iavori del Consiglio 
nazionale dell'ANCI (Associa-
zione dei Comuni italiani). che 
dlscutera su: 'Ftnanze eomn-
nali, conoiuntura e programma
zione •>. 

La relazione introduttiva ver
ra illustrata, per singole parti. 
dai seguenti relatori: sen. Tu-
pinL dr. Menna (sindaco di Sa
lerno). a w . Grisolia (prosinda-
co di Roma), dr. Bassetti (as-
sessore al Comune di Milano). 
dr. Rubens Triva (sindaco di 
Modena). 

Documento unitario in Toscana 

Comuni e 
Province sulla 

programmazione 
Un convegno per la costituzione del Comitato 
regionale — La funzione degli Enti locali nella 

politica di piano 

Vaglia con 

I'Unglieria e Tenisia 
II ministero delle Poste e Te-

lecomunicazioni comunica che la 
validita dei vaglia internaziona-
li scambiati con l'Ungheria e 
con la Tunisia e con effetto im-
mediato di due mesi oltre quel
lo di emission*. 

o n e m a ancne i l i ana . .e n o m i c h e d e l l e associazioni 
donne chiedono che sia te- d H e n t i interessati alia p 
nuto conto della organizza-
zione dei servizi collettivi di 
pubblica utilita e che sia 
creata una rete capillare di 
servizi sociali per l'infanzia 
e per le attivita domestiche, 
nelle citta e nei centri ur-
bani delle campagne: asili-
nido; seuola materna; scuo-
la deH'obbligo; servizi col
lettivi per le attivita dome
stiche (supermercati, risto-
ranti « self service », lavan-
derie e stirerie ecc) . Inol-
tre. viene chiesta una corag-
giosa politica nel settore dei 
trasporti urbani. . 

Viene poi rivendicata una 
di versa ' organizzazione dei 
corsi di specializzazione e 
la riduzione dell'orario di la
voro. 

Infine e stato annunciato 
che nei giorni 21 e 22 marzo 
si terra a Roma, promosso 
dall'UDI, un convegno sui 
problemi urbanistici connessi 
al trasferimento di alcuni 
compiti familiari alia collet-
tivita. Nei piani urbanistici 
l'UDI. infatti, chiede che sia 
tenuto un particolare conto 
degli asili-nido, dei centri di 
acquisto. della organizzazio
ne collettiva dei servizi per 
I'espletamento delle attivita 
domestiche, delle zone di 
verde, dei centri sociali e 
dei trasporti. 

t.e. 

Nostra redazione 
FIRENZE, 4 

•; I rappresentanti delle Pro
vince, dei Comuni capoluoghi 
di provincia e di altre impor
tant! citta della Toscana. si 
sono riuniti. su invito della 
Unione regionale delle Pro
vince toscane e del Comune 
di Firenze, per discutere la 
proposta riguardante la costi
tuzione di un - Comitato re
gionale per il piano di svi-
luppo eeonomico della Tosca
n a - . scaturita. come e noto. 
dal convegno di studio del 
marzo del 1963. Al termine 
della riunione e stato deciso di 
promuovere un convegno di 
tutte le forze politiche ed eco-

' e 
degli enti interessati alia pre
parazione del piano di svilup-
po. per giungere alia defini
tiva costituzione del Comitato 
regionale e all'cffettivo a w i o 
del lavoro scientifico • e poli
tico per la preparazione del 
Piano. II convegno ha anche 
approvato. dopo ampia discus
sione. un documento in cui si 
pfecisano le linee lungo le 
quali deve svilupparsi l'azione 
degli enti locali e delle orga 
nizzazioni interessate alia rea 
Hzzazione del piano eeonomico 
di sviluppo 

Nel documento si afferma 
infatti che -ormai e improcra-
stinabilc nel Paese. come del 
resio largamente si -unmotte. 
l'impostazione di una politica 
di piano volta. da un lato. a 
superare gli squilibri territo-
riali. settoriali e ?6ciali da 
tempo individuati nella strut
tura dell'economia nazionale e 
a sottrarre. dall'altra. poteri di 
decisione e di orientamento 
dal ristretto ambito di potenti 
gruppi economici e sociali •: 
percio, - n e l quadro di tale 
impostazione dovranno trovare 
una razionale collocazione gli 
strumenti e i prowedimenti di 
politica economica atti a fron-
teggiare le contingenze del ci-
clo eeonomico-. 

II documento prosegue sotto-
lineando «la necessita indero-
gabile di una partecipazione 
diretta. continua e responsa-
bile alia politica di piano de
gli enti locali, quali espres-
sionl primarie di democrazia 
e strumento naturale deH'eser-
cizio del controllo popolare. 
per la loro stessa natura di 
organism! territorial! eletttvi * 

rappresentativi a rilevanza co 
stituzionale -. 

Tale partecipazione dovra 
estrinsecarsi in iniziative volte 
ad impostare. redigere e con-
cretamente attuare un piano 
di sviluppo eeonomico per la 
Toscana. inteso come - mo
mento delta elaborazione del 
piano nazionale e. successiva-
mente. come momento della sua 
attuazione -: le linee essenziali 
del piano regionale sarano de-
termiate dal Comitato regioa-
nale per il piano di sviluppo 
eeonomico della Toscana. 

II documento. rilevato poi 
che la realizzazione di una 
politica di piano postula la 
sollecita attuazione dell'ordina-
mento regionale. il concreto 
a w i o della riforma della seuo
la in ogni ordine e grado. la 
compiuta realizzazione di un 
moderno sistema di sicurezza 
sociaie. indica i punti neces-
sari attorno ai quali deve svi
lupparsi l'iniztativa del Comi
tato regionale toscano: »-he sono 
quelli della - instaurazione di 
nuovi rapporti strutturali ed 
economici in agriccltura; della 
funzione dei complessi indu
striali di Stato presenti nella 
Regione: della razionale iiti-
lizzazione delle fonti energeti-
che e delle attivita estrattive 
suscettibili di sviluppo: della 
minore impresa e in partico
lare dell'artigianato: della or-
ganica valorizzazione delle ri-
sorse turistiche del territorio 
regionale ». 

- G l i enti locali — conclude. 
infine. il documento — men
tre riaffermano la • propria 
funzione primaria nella Impo
stazione e nella realizzazione 
della politica di piano a livello 
regionale, in attesa della ormai 
imminente attuazione dell'orga 
no costituzionale destinato ad 
assolvere tali compiti <U Con
siglio regionale). si riconfer 
mano disposti e aperti alia 
collaborazione con tutte le for
ze. con tutte le istituzioni e 
le associazioni interessate alia 
politica di piano, primaria-
mente le Camere dl Commcr-
cio. Particolare attenzione e in 
teresse gli Enti locali rivolgono 
nei confronti delle Universita 
e degli istituti universitart cui 
sara chiesto un fondamentale 
contributo scientifico e tecnico 
ai fini della redazione del 
Piano regionale-. 

m. I. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 4. 

71 capitale della Fondazione 
Balzan, secondo una dichia-
ra^jone dei suoi dirigenti. am-
montava due anni or sono a 
sette nitliardi e mezzo. A 
quanto ammonti ora, in real
ta, e ignoto. Sotto il man to 
umanitario, la Fondazione e 
Infatti diventata una potenza 
finanziaria di prim'ordlne. Li-
na Balzan. istituendo la sua 
grande opera, pensava che coi 
soldi si fa to beneficenza. I 
suoi successori hanno scoper-
to che con la beneficenza si 
fanno i soldi. 

Sette miliardl e mezzo co-
stituiscono una somma rile-
vante e, in questi anni, sem
bra che essa sia enormemen-
te cresciuta grazie ad apporti 
di provenienza misteriosa. Co-
munque, anche mantenendo 
ferma la prima cifra, appare 
chiaro a chiunque che la ge-
stione di un simile capitale 
costituisce una fonte di po
tenza reale, specialmente se il 
potere viene mantenuto fer-
mamente in poche mani, e-
scludendo qualsiasi intervento 
esterno. B' appunto cid che e 
avvenuto nella Fondazione 
Balzan. I suoi statuti furono 
coneepiti e progressivamente 
«vtluppati alio ecopo eviden-
te di porre l'intera ammini-
strazione nelle mani di un 
gruppetto ristrettissimo e ina-
movibile. 

Come rlcordavamo ieri. Li
no Balzan, nel suo testamen-
to steso poco prima di mo-
rire. nominava quattro ese-
cutori testamentari: il consi-
gliere spirituale padre Enrico 
Zucca, il consigliere finanzia
ria avvocato Ullsse Mazzolini, 
Vomica di giovinezza profes-
soressa Baroni-Barbierl e il 
banchiere paterno Ernst 
Fa.ust. Erano i quattro che ie 
erano stati piu vicini, tra cui 
era nata I'idea della Fonda
zione e che si erano impegna-
ti a realizzarla. Per quests 
meriti e per la costanza con 
cui avevdno alimentato nella 
vecchia signora malata il mi-
raggio di una grande opera 
umanitaria. si irovarono a go-
dere della sua fiduciu, prima, 
e del possesso delle sue so-
stanze, poi. 

Angela Una Balzan mori il 
1. marzo del '57. fProprio due 
giorni or sono padre Zucca, 
rlconoscenle, le ha dedicato 
una solenne messa in suffra-
glo).. Ella era convinta che 
la sua fondazione sarebbe sor-
ta entro Vanno. 1 quattro ese-
cutori videro invece passare 5 
anni prima che gli ostacoli 
giuridtci e burocratici venis-
sero superati. In questi cin
que anni i cinque miliardi 
lasclati da Lina Balzan ven-
nero gestiti da loro. Si e mor-
morato che gli esecutori non 
avessero molta fretta di ve-
dere il progetto tradotto in 
pratica. E' curioso notare che 
propria sull'ltalia. organo del
la Curia milanese. apparve. 
nel febbraio del '62, un ner-
voso articolo in cui ci si chie-
deva ' che fine abblano fatto 
i favolosi beni di Balzan e 
chi siano coloro ai quali. con 
tanta fiducla, donna Lina 
lascid Vonere di realizzare 
I'opera». La Curia, che non 
ha mai amato molto • padre 
Zucca, poneva cost una pulce 
nell'orecchio delle autorita 
italiane e svizzere. 

Sia per questo o per altro, 
la Fondazione usd finalmen
te alia luce, coi suoi statuti 
che ne fanno nn'imponente 
costruzione giuridica, Ce una 
presidenza d'onore composta 
dai due Presidenti della Re-
pubblica italiano e svizzero. 
C e un comitato dei premi, a 
cui partecipano personalitd 
eminenti della cultura. CTe un 
comitato finanziario a cui par
tecipano personalitd eminenti 
del mondo bancano, e Ce un 
modesto. piccolo, ristretto 
Consiglio direttico a cut par-
teacipano i quattro esecutori 
testamentari. 

Chi tutiavia si prenda il di-
sturbo dl andare a vedere sot
to Vapparenza fara una stra-
na scoperta: U Comitato.dei 
premi cui spettaca Vonere e 
Vonore di distribuire i cento-
clnquanta milioni al beneme-
riti della pace e delle arti 
e eletto dal Consiglio diret-
tlvo. 11 Comitato finanziario 
che dorrebbe controllare la 
gestione dei sette miliardi e 
mezzo viene eletto anch'esso 
dal Consiglio direttlvo e non 
ha alcun potere reale: esso e 
' essenzialmente un organo 
consultivo • i cui • pareri -
non sono per nulla obbliga-
tori. 

Tutto il potere rimane quin
di nelle mani del Consiglio 
di cui i quattro esecutori so
no mernbri a vita poiche per 
rcvocarll occorre che essi stes-
ti votino, unanimemente. con
tro se medesimL Al quattro 
rimane quindi il potere asso-
luto di decide re qualsiasi co-
sa In seno alia Fondazione: 
persino quello di modiflcare 
gil statuti £ di questo po
tere essi si sono calsi, piu 
volte, per aumentare ancora 
le proprie prerogative, spo~ 
gllando il Comitato finanzia
rio della - responsa bill ta uffi-
clale • del fondo che esso 
sia pur formalmemte, detene-
vu all'mrigimt. 

Con questo sistema, la Fon
dazione Balzan si pr.esenta 
agli occhi del mondo con la 
copertura di una Imponente 
schiera di nomi autorevoli, 
inattaccabiM. superiori ad ogni 
sospelto. Questi illustri per-
sonagg't, perd, non contano 
nfente. I gestori della fortu-
na Balzan e dei lasdti ag-
giuntisi nel corso degli anni 
restano i sollti quattro. L'ul-
timo colpo di scena su questa 
strada si e avuto in questi 
giorni quando, di fronte alle 
accuse che piovevano da ogni 
parte, padre Zucca ha elimi-
nato ogni finzlone giuridica 
nominando se stesso presi
dente generale della Fonda
zione e associandosi come vi-
cepresidente Vavv. Vlisse 
Mazzolini. 

Mai, si pud ben dire, un 
Ente di tale importanza e 
stato gestito in modo simi
le. Siamo perd ancora lonta-
ni dal terminare la serie dei 
fatti stupefacenti. La Fonda
zione e, infatti, come diceua-
mo. un Ente e, come tale, 
deve essere soggetta al pub
blico controllo del Paese in 
cui ha sede: nel nostro caso, 
la Svlzzera. Troviamo percio 
che nel Consiglio direftiuo esi-
ste un membro delegato dal 
governo svizzero Chi e co-
stui? II dottor Franco Maspo-
li; propria quello che in fun
zione di notaio redasse il te-
stamento della defnnta Lina 
Balzan. Strana coincidenza. 

E poiche siamo in tema 
di colncidenze, ricorderemo 
che, del dottor Maspoli. ci 
siamo occupati noi stessi nel-
Vagosto di quest'anno quando 
rivelammo che egli era il 
consigliere delegato dl un fan-
tomatico Owens Trust del 
Lichtenstein, che aveva effel-
tuato una colossale specula-
zione terriera in un paesino 
nei pressi di Gorgonzola: Ba-
siano. * L'avvocato Franco 
Maspoli di Mendrisio — scri-
vemmo in quella occasione — 
e una notissima personalitd 
del mondo politico svizzero. 
£' deputato al Parlamento di 
Bema per il partito conser-
vatore cattolico. ex presiden
te della commissione finanzia
ria e mancato ministro delle 
Finanze. Quando egli avanzb 
la sua candidatura a quest'ul
tima carica, i soclalisti e i ra
dical! gli negarono il loro 
appoggio: ' alcuni quotidiani 
svizzeri dichiararono aperta-
mente che il Maspoli non era 
persona adatta per tale mini
stero. essendo troppo coinrol-
to in speculazioni immobilia-
ri di vasta portata -. 

Con questo nuovo perso-
naggio la singolarita della 
Fondazione Balzan esce note-
volmente accresciuta. L'unico 
che avrebbc potato effettuare 
tin certo controllo sui Con
siglio del quattro e un amlco 
di padre Zucca. legato a lui 
da fratellanza politica, incf-
schiato per propria conto in 
grosse speculazioni estese fi-
no a quel paesino della Lom-
bardia dove egli funge. appa
rent em ente. da prestanome. 
Chi controller^, come si suoi 

dire, il controllore? 
In questa situazione non ci 

sarebbe da stupirsi se i ca
pitali della Fondazione aves
sero preso le piii strane vie. 
Ed ecco una ulteriorc sorpre-
sa attenderci nella Clariden-
strassc di Zurigo doi'e il Bal
zan ha la propria sede In un 
lussuoso e nuovo palazzo al 
numero 35. Per entrarui attra-
versiamo gli ufficl della Fin-
terbank che stanno al pian-
terreno. Che cosa t questa 
Flnterbank che funge da por
ta? Una societa finanziario che 
ha filiali a Chiasso, a Franco-
forte, a Caracas, e la cui con-
sistenza patrimoniale. alia fi
ne del '62, ammontava a 3 
miliardi e mezzo. Chi e Vam-
ministratore delegato? 71 dot-
tor Ernst Faust, il medesimo 
banchiere che e anche uno dei 
quattro dirigenti del Balzan. 
A stringere ancor piu i rap
porti troviamo che Vautorevo-
le Philip Etter. presidente del 
Comitato finanziario del Bal
zan, e anche presidente della 
Finterbank; che il banchiere 
Hermann J. Abs, membro del 
Comitato finanziario del Bal
zan, e anche dirigente della 
filiate di Francoforte; che a 
Chiasso e'e l'avvocato Maspo
li, mentre Caracas e uno dei 
centri d'afjari dell'avvocato 
Mazzolini. 

Non occorre un iuttiito ec
cezionale per comprendere 
che la Finterbank * pura-
mente e semplicemente una 
finanziaria creata per gestire 
almeno una parte dei beni 
lasciati dal defunto Eugenio 
Balzan, al di fuori da ogni 
possibilita di controllo uffi-
ciale. Chiunque pud com
prendere quali possano essere 
le possibilita di una banco che 
si appoggi ad una potente 
fondazione esente da tasse, 
che rlsieda in Svizzera dove 
affluiscono i capitali in fuga 
da tutta Europa e che abbia 
filiali in Germania e nel Ve
nezuela. Noi non affermiamo, 
naturalmente, che (a Finter
bank serva come base per un 
colossale traffico internaziona
le di capitali. Siamo soltanto 
umanamente curiosi di sapere 
quale sia la sua funzione, se 
non e questa. 

Alia luce di questi fatti si 
comprende perche le alte per
sonalitd. che, a loro insapu-
ta, facevano da copertura a 
una fondazione definita far-
felue (bislacca) dalla Gazette 
de Lausanne abbiano dato le 
dimissioni: e ancor piu si 
comprende perche il governo 
svizzero. nella sua qualitd di 
tutore dell'Ente, I'abbia sotto-
posto a inchiesta chiedendo 
' precisazioni suite transazio-
nl effettuate coi capitali affi-
dati'. Frase cauta, ma slgnifl-
catlva. Lo scandalo del Bal
zan e, del resto, appena alle 
prime battute. Una sola cosa 
stupisce: come mai esso scop-
pi cosl tardi. dati gli indivi-
dui che vi erano interessati. 
Ma dl questo al prossimo ar
ticolo. 

Rubens Tedeschi 

Senato: approvata la legge 

Un parco nazionale 
della Calabria 

Gui fa marcia 
indietro sui 

trasferimenti 
I I ministro della P. I . , Gul , 

ha fatto marcia indietro — 
viate le reazioni ataoluta-
mente negative dei docenti 
e dell'oplnione pubblica — 
sulla circolare relativa ai 
> trasferimenti forzoal > de
gli insegnanti di materie 
letterarie della Seuola me
dia, con cui a'incaricavano 
i presldi ad « inv i tare > 
( a i d ) i professori > in ao-
prannumero - a pretentare 
domanda di trasferimento 
per I'anno prosaimo. 

Resta II fatto. tuttavia, 
che il decreto presidenzia-
le aulle carted re della nuo
va Seuola media unica, ftr-
mato da Segni il 15 novem-
bre "63, continua a pendere 
sulla teeta degli inaagnanti, 
la grande maggioranza dei 
quali , giustamenta, a con
vinta che la aua applicazio 
ne, anche se iniziasae dal 
i965-*66, comporterebbe dei 
danni gravlaaimi, svuotan-
do la • r i forma • dl ogni 
contenuto posit ive L'azione 
per ottenere una soatanzia 
le revisione del decreto de
ve dunque continua re, tan. 
to eld in quanto II ministro 
Gul e ancora Intenzlonatr 
a fa r si che, tin© dall'annc 
prosaimo, i profeaaerl di 
lettere della nuova acuela 
comptetino I'oraMo previtto 

II Senato ha approvato ieri. 
aU'unanimita, il disegno di 
legge di iniziativa del compa
gno SPEZZANO e di altri che 
istituisce il parco nazionale in 
Calabria. II compagno Spez-
zano. intervenendo nel dibat
tito che ha preceduto l'appro-
vazione della legge, ha innanzi 
tutto ringraziato quanti hanno 
collaborato alTiniziativa per la 
costituzione del parco. che co-
stituira un fattorc di rinascita 
per la Calabria, specie per 
quanto riguarda il turismo. Ri
cordato l'unanime consenso dei 
tecnici, della stampa e dello 
stesso Senato, Spezzano ha ri
levato che tutti i ministri del-
1'agricoltura che si sono suc-
ceduti dal 1943 dettero il loro 
consenso al progetto. Anzi, la 
iniziativa per la crcazione di 
un parco nazionale nella re
gione ha provocato iniziative 
analoghe sia per la Sardegna, 
sia per le Puglie, sia per la 
Toscana. Spezzano ha quindi 
affermato che tutte le propo
ste che st vanno delineando 
da parte di vari parlamentari 
afAnche i conflru del parco 
siano allargati lo trovano del 
tutto consenziente e pronto a 
dare la massima collaborazio
ne a tal fine. • 
"Egli ha infine ricordato che 

la prima iniziativa per la crea-
zione di un parco in Calabria 
risale a ben 41 anni or sono 
ed ha concluso esprimendo 
l'augurio che gli sforzi com-
piuti per realizzarlo siano co-
ronati da pieno successo, co
m e certamente a w e r r a soprat-
tutto se al parco verrana* pre-
posti uomini capaci. ., . 


