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L'assembled 
i 

al Brancaccio 

I 3500 delegati della riforma agraria han-
no espresso un giudizio unitario: partire 
dalla legge sui « patti » per portare avan-
t i , in tutto il Paese/una grande battaglia 
specifica per le riforme strutturali incen-
trata sulle conferenze agrarie. Le campa-
gne daranno ancora battaglia per quella 
svolta di politica agraria che il governo 
ha ancora una volta eluso. 
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A Roggiano Gravina 

ALLE URNE PER UN PREMIO 

~*tjC * «r*fig*xx*mm'»~'*»«*r*«~' 

UNA PIU FORTE SPHfTA CONTADINA 

II premio letterario piu anticonformi-
sta d'Italia sta nascendo in Calabria, a 
Roggiano Gravina in provincia di Cosen-
za; e la prima volta, ci pare, che un 
paese intero e chiamato a far da giuria 
per assegnare il milione di lire in palio 

. per la mtgliore opera di narrativa, • di 
poesia o di saggistica che it comune di 

' Roggiano ha destinato al premio intitolato 
all'umanista Gian Vincenzo Gravina. 

Esiste anche una giuria, naturalmente. 
E conta nomi illustri: da Carlo Levi (pre-
sidente effettivo) a Rafael Alberti. Da-
nilo Dolci, > Renato Guttuso, Jean Paul 
Sartre. Ma ha solo facoltd di scelta. Pud 
cio& segnalare alcune opere che a suo 
giudizio possano essere sottoposte a un 
referendum popolare. Sard infatti poi la 
popolazione di Roggiano Gravina che de-
cidera a chi destinare il milione. E lo 
fard recandosi alle urne (avranno diritto 
di voto tutti i cittadini che abbtano supe-
rato i 15 anni di eta) nei cinque seggi 
elettorali — composti ognuno da un pre
sident e tre scrutatori nominati dal con-
siglio comunale — che all'uopo saranno 
allestiti. • ' , . .*• ; , . • • * • . 

II che implica anche I'esistenza di una 
campagna elettorale. Dice infatti il rego-
lamento del premio: «Ogni cittadino 
potrd promuovere pubbliche e private 
letture di ciascun libro e verranno con-
siderati lettori ad ogni effetto anche co-
loro che abbiano partecipato con assiduitd 
a letture collettive. L'attestazione di let-
tore verrd rilasciata in tal caso al par-
tecipante alia lettura collettiva ad opera 
del cittadino che avrd promosso e curato 
un tale tipo di lettura nei locali del Cen-
tro di Cultura Popolare >. 

Un'altra singolaritd del premio e quel
la chiarita dall'articolo 11 del regolu-
mento: < La somma di 1 milione di lire 

sard interamente devoluta all'acquisto di 
copie dell'opera vincitrice. Parte della 
somma predetta, ad insindacabile giu
dizio della giuria, potrd eventualmente 
essere spesa per I'acquisto delle altre 
copie in concorso. Le copie saranno di-
stribuile gratuitamente alle famiglie di 
Roggiano, ed eventualmente alle organiz-
zazioni culturali della regione. II Comune 
rinuncia a quella parte del prezzo dei 
volumi che saranno acquistati che spetta 
normalmente agli intermediari della ven-
dita ed a favore dcgli autori delle opere ». 

Se si tiene presente che la popolazione 
dt Roggiano — 7.500 abitaiiti circa — e" 
m gran parte composta di contadini, e 
facile rendersi conto che ci si trova di 
fronte a uno d?i tentativi piu interessanti 
di diffusione della cultura in atto nei 
nostro vaese. 

E' proprio questo aspetto della questio-
ne che e sfuggito alia Giunta prowinciale 
ammimstrativa di Cosenza, quando ha 
deciso di opporsi al regolamento del pre
mio. Che viene definito « un singolare 
sistema > Mcntre Vassegnazione del pre
mio dovrebbe aver luogo < sulla base del 
giudizio espresso da apposita commissione 
giudicatrice della quale dovranno far par
te persone altamente qualificate >. Un 
invito cioe ad adottare la « routine > dei 
soliti premt, Vaffissione di un cartello 
con su scritto « Vietato ai non addetti ai 
lavori > che esclude Vint era cittadmanza 
di Roggiano da un'inizmtiva culturale tra 
le piii vivaci degli idtimi anni. 

II Comune ha contestato lu decisione 
della GPA, ed ha fatto bemssimo. Intanto 
il lavoro di orgamzzazione del premio pro-
segue e si ritiene che le ele/.ioni e la pro-
clamazione del vincitore possano avvenire 
nei prossimo autunno. 

m. I. 

Questa assemblea naziona-
le per la riforma agraria — 
ha detto Ton. Sereni nei con-
cluderne i lavori — era at-
tesa, in tutti gli ambienti po-
litici, per capire quali pro-
spettive si aprivano al movi-
mento contadino all'indoma-
ni di una battaglia politica 
sui patti agrari che ha visto 
le forze politiche che sono 
parte essenziale di esso espri-
mersi in maniera diversa nei 
giudizio e nei voto. Ebbene, 
l'Assemblea ha dato una ri-
sposta positiva, unitaria, che 
sta nella riconferma degli 
obiettivi di riforma agraria 
e nell'indicazione di inizia-
tive di lotta nuove, piu avan-
zate, perche dai primi suc-
cessi si giunga alia svolta po
litica di cui le campagne e 
il Paese hanno bisogno. 

Nei dibattito che si e svol-
to, per tutta la giornata, alia 
presenza dei 3500 delegati si 
sono sentiti echi diversi del 
modo in cui milioni di lavo-
ratori della terra hanno se-
guito e poi giudicato il re-j 
cente dibattito al Senato. Dal 
Mezzogiorno — attraverso 
gli interventi di Damiani e 
Giannelli (Bari), Ciotti (Ca-
tanzaro), Giacalone (Paler
mo) — e giunta una severa 
condanna delle posizioni go-
vernative che hanno portato 
a dettare norme meno favo-
revoli, discriminatorie, pro
prio a danno di quei conta
dini meridionali, che piu du-
ramente pagano il prezzo 

i della crisi agricola. 
Negli interventi dei dele-

gati delle regioni mezzadrili 
\— Fioravanti (Firenze), To-
|bia (Terni), Palmieri (Bolo
gna) ed altri — abbiamo sen-
tito accenti di giusto orgoglio 
per la conquista di alcuni di
ritti (dalla disponibilita dei 
prodotti ' alia condirezione 
dell'azienda) che sono il frut-
to maturo di venti anni di 
lotte. c Non ci regala nipnte 
nessuno >, hanno ripetuto gli 
intervenuti. Ma nessuno, nel-
ie regioni mezzadrili, consi-
J*»ra acquisito nella legge 

[a.uel « diritto di successione > 
> lei mezzadro al proprietario 
terriero, l condizione di pro-

ifonde trasformazioni e di 
luova vita per intere regio-
ii, che e l'obiettivo per cui 

Ja categoria si e battuta e si 
lattera ancora. 

La legge sui patti agrari 
vista, dunque, nella pro-

spettiva di lotte decisive per 
ma trasformazione del regi-
le proprietario, dell'assetto 

•conomico e dei rapporti fra 
igricoltura e mercato, fra 
ritta e campagna, fra diritti 
contadini e sviluppo demo-
:ratico. Qui si ritrovano tut-
le le forze del movimento 
>er la riforma agraria, Al 
leanza contadini e CGIL. sin-
lacati d: categoria e movi-
lento cooperative promoto-

ri di questa assemblea, in 
ina critica di fondo e in un 
Jrogramma di lotte unitarie 
the sono stati esposti nella 
belazione deH'onorevole Vit-
lorio Foa. 

Un salto 
di qualita 

Occorre — ha detto il se-
fcretario della CGIL — un 
alto di qualita ne] lavoro 

kelle organizzaziom con tad i-
ie. Che cosa deve essere que-
ho < salto >? I gruppi din-
lenti del Paese oscillano fra 
lisoccupazione e aumento 
lei prezzi, inenpaci di dare 
•no sbocco positivo ai pro-
Memi economic] del momen-

I lavoratori possono of-
Tire questo sbocco, e negli 
pltimi tempi si sono mosst 
in vivacita e crescente uni-

per ottenere — intanlo — 
le venga pa^ato il lavoro 

^restato dalle cateeone con-
adine. 
L'on. Foa ha detto che, di-

fidendo la massa salariale 

percepita dai braccianti per 
il loro numero e per i 365 
giorni dell'anno, si ha una 
retribuzione giornaliera di 
500 lire. Ma se non paga i 
salari, ancor meno il predo-
minio capitalistico nelle cam
pagne riesce a realizzare un 
sufficiente sviluppo tecnico 
e produttivo. II divario fra 
agricoltura e industria cre-
sce; le singole aziende agra
rie capitalistiche realizzano 
elevati profitti e rendite, 
chiudono i bilanci con largo 
attivo, ma il bilancio del-
Tagricoltura nazionale e ne-
gativo sia per produttivita 
che per rispondenza alle esi-
genze dei consumatori. 

Si e giunti al punto — ha 
sottolineato Foa — che un 
aumento di assegni e pensio-
ni, del potere di acquisto in 
carne e burro, mette in crisi 
il sistema che non e capace 
di sostenere neanche un lie-
ve aumento dei consumi /.li-
mentari. . 

La prospettiva della rifor
ma agraria riceve, da questa 
diagnosi, una precisazione 
importante: e cioe che biso-
gna incidere sui piu avanza-
lo settore capitalistico e su-
gli strumenti della sua poli
tica (accordi CEE per Pagri-
coltura) se vogliamo ottene
re un mutamento d'indinzzo. 
Oggi l'intervento dello Stato 
in agricoltura c mantiene > in 
vita uno strato di contadini 
poveri; ma cio non avviene 
a caso, bensi perche serve a 
incanalare verso 1' azienda 
capitalistica sia i • finanzia-
menti che gli utili di merca
to; dietro e'e l'interesse del 
grande capitale industriale 
che sfrutta per i suoi fini 
1'emorragia di mano d'opera 
che viene dalle campagne e 
dal Sud. 
. L'on. Foa ha quindi preci-
sato la posizione delle orga-
nizzazioni di categoria sulle 
recenti iniziative legislative. 

Federconsorzi: la creazione 
dell'azienda per gli ammassi, 
se non seguita dalla trasfor
mazione dei Consorzi agrari 
in cooperative, lascia le cose 
al punto che sono. La Feder
consorzi e un diaframma fra 
contadini e mercato, ma non 
un diaframma passivo, bensi 
uno strumento di sfrutta-
mento in ambedue le dire-
zioni che deve essere di-
strutto. 

Patti agrari: la lotta con-
tadina ha conseguito dei sue-
cessi, fino alle ultime modifi-
che ottenute durante . Titer 
parlamentare. Particolarmen-
te importanti: la condirezione 
dell'azienda, i minimi di ri-
parto, la parita uomo-donna, 
l'indennizzo per le innovazio-
ni. Rimangono equivoci sulla 
condirezione, la disponibilita 
dei prodotti, i motivi di di-
sdetta; sono stati invece re-
spinti gli emendamenti sui 
diritti sindacali, sui minimo 
di spesa da far pagare al con-
cedente, sugli interessi per i 
capitali conferiti, per la ir-
ripetibilita della colonia, sui 
minimo di riparto ai coloni 
delle zone intensive e su al
tri aspetti. , 

I contadini — ha sottoli
neato Foa — non rinunceran-
no a niente. Essi lotteranno 
non solo per avere tutto cio 
che nella legge c'e. ma anche 
per avere quello che ne e sta
to escluso. La legge fondia-
ria e per gli enti di sviluppo. 
che il Parlamento deve an
cora discutere, decidono in 
larga misura "- dell'indirizzo 
politico. Oggi. queste leggi — 
cosi come le ha presentate il 
governo — escludono 1'espro-
prio a favore dei contadini: 
lasciano immutato il mecca-
nismo di mercato; non dan-
no una decisa sterzata per lo 
sviluppo delFassociazionismo 
contadino e non inaugurano 
quel controllo degli investi-
menti che e essenziale per at-
tuare un indirizzo economico 
democratico 

L'on. Foa ha concluso esal-
tando le possibilita di lotta 

I unitaria: fra operai e conta

dini (e quindi fra la CGIL e 
l'AUeanza) e con le altre or-
ganizzazioni sindacali. Un 
progetto d'iniziativa dell'Al-
leanza, per riportare la de-
mocrazia nelle Mutue conta-
dine, pud avere il pieno e di-
retto appoggio della CGIL. 
Piena e diretta puo essere la 
collaborazione per portare le 
prestazioni previdenziali dei 
lavoratori agricoli (pensioni, 
assegni, trattamenti di malat-
tia) al livello dell'industria. 

Nei dibattito sono interve
nuti, fra gli altri, due segre-
tari nazionali di categoria. i 
compagni Selvino Bigi (della 
Alleanza) e Mariani (Feder-
mezzadri) e Lino Visani, del-
1' Associazione cooperative 
agricole. 

And a re oltre 
la legge 

Bigi ha sostenuto che biso-
gna trarre dalla legge agra
ria il massimo di vantaggio 
e partire da qui per realizza
re gli obiettivi della rifor
ma agraria. I miglioramenti 
strappati — ha continuato — 
sono stati ottenuti contro a 
un ceto di proprietari terrie-
ri che resiste da quindici an
ni alle lotte sindacali. La 
breccia che si apre, quindi. 
puo essere pienamente favo-
revole ai lavoratori. • 

Mariani ha detto che, con 
le modifiche avvenute nelle 
regioni mezzadrili, si sono 
creati squilibri fra capacita 
dei sindacati e lotta per la ri
forma agraria. Laddove e na-
ta un'azienda mista. mezza-
drile-bracciantile, vi e la ne
cessity di una stretta unita 
di> orientamenti e di azione. 
Parlando della legge. ha det
to che bisogna trarre da essa 
coraggio e incentivi ad af-
frontare battaglie piu avan-
zate per conquistare la terra 
ai mezzadri e coloni. • 

Visani ha detto che la coo-
perazione e. oggi, non solo 
un'esigenza tecnica ma parte 
essenziale dell * alternativa 
che i contadini pongono alia 
azienda capitalistica. Questo 
concetto e stato ripreso an
che dagli altri dirigenti del
la cooperazione intervenuti 
fra cui Negroni, di Bologna 

Nell'intervento conclusive 
Ton Sereni ha detto che la 
legge sui patti agrari < con
vene quelle cose per le quali 
abbiamo lottato con sufflcen-
te impegno; non ne contiem» 
altre per le quali la lotta e 
?tata insufficiente >. La lesce 
non contiene alcuna misura 
specifica di riforma agraria. 
e su questo c'e un giudizio 
unitario In ci6 dobbiamn ve-
dere — ha aggiunto Sere
ni — un'insufficiente mobili-
tazione per l'obiettivo della 
riforma agraria • poiche' nes-
suna <;omma di lotte parziali. 
di categoria (anche se inten
se) realizza la spinta politica 
nece^aria ner aprire la stra-
da alle riforme strutturali 
Un valore in tal senso ha. 
semmai. la conquista della 
oarita di diritti per la don
na ora riconosciuta che apre 
un proop«?o di erande impor-
tnnza nelle campagne 

Sereni ha quindi polemix-
zato contro i fautori di una 
«dimensione aziendale olti-
ma» dell'azienda enntadina 
rhf identiflcano. in definitive. 
neirazienda capitalistica : Ma 
nesstin tino di azienda ha ri-
«olto. oggi. un tale problema 
chp ha il «uo shocco naturale 
n*»llp gestioni cooperative che 
oos<sono innestarsi valida-
mente solo sulla riforma 
aeraria T,a riforma. del re-
sto. e stata gia negli anni '50 
e piiA essere ancora lo sboc
co naturale della crisi « con-
giunturale > del sistema. at
traverso un allarcamento dpi 
morfato interno Ed e questo 
1'ohiPttivn generalp che que
sta Assemblea dplla riformp 
agrnria ha posto. oggi, di 
fronte a tuttp 1P forze demo
crat iche del Paese. 

- - r. ». 

Le dimissioni di Zevi e lo sciopero dei dipendenti testimoniano lo scandalo della « Gescal » 

Invece di far le case 
speculano sulle aree 

Piii di cento miliardi «immobilizzati» nelle casse dell' INA - Inferpellanza comunista alia Camera 

L'annuncio clamoroso del
le dimissioni dell'architetto 
Bruno Zevi da membro del 
Comitato centrale della GE
SCAL • (Vente che ha sosti-
tuito VINA-Casa) ha susci-
tato una larga eco sulla 
stampa ed ha avuto una pri
ma ripercussione ieri in Par
lamento attraverso la inter-
pellanza indirizzata dai com
pagni on. De Pasquale, Pie-
trg Amendola e Todros ai 
ministri del lavoro e dei la
vori pubblici. 

' Facendo riferimento alle 
«cinque ragioni per dimet-
tersi dalla GESCAL >, ragio
ni elencate in un editoriale 
di L'Architettura, la rivista 
diretta da Zevi, i parlamen-
tari comunisti chiedono in 
particolare ai due ministri 
< il loro giudizio sulle gravi 
denunce con cui l'architetto 
Zevi ha motivato le sue di
missioni da rappresentante 
del Bilancio in seno al Comi
tato centrale de l l a " Gestione 
case per lavoratori" nonche 

Jackson 

L'INDIANO 
ESPULSO 

DAI RAZZISTI 

WASHINGTON, 29. — II Dipartimen-
to di Stato ha trasmesso scuse per iscrit-
to al deputato indiano Lohia. e all'am-
basciatore dell'India, per 1'affronto che 
i razzisti di Jackson (nei Mississippi) 
hanno fatto giovedi al leader socialista 
indiano, il quale e stato cacciato da un 
ristorante < per bianchi », e poi arrestato 
per aver protestato contro 1'ingiuriosa 
discriminazione. Altre manifestazioni 
razziste vengono segnalate da St. Au
gustine, Florida, dove una cinquantina 
di giovinastri c bianchi > si erano schie-
rati in una piazza che porta ancora il 
nome di c Mercato degli Schiavi» per 
attendere un corteo di negn; essi hanno 
flnito per malmenare cronistf e fotorepor-
ter accorsi sui luogo Nella telefoto: lo 
on. Lohia, mentre viene spinto fuori del 
ristorante Morrison's da un poliziotto. 

gli urgenti ' provvedimenti 
che intenderanno adottare al 
fine di rimuovere l'attuale 
immobilism0 di un ente la 
cui attivita sarebbe di gran
de importanza per contra-
stare • la presente crisi del 
settore edilizio ». 

L'architetto Zevi infatti 
(come il nostro giornale ha 
gia pubblicato ieri) si e ri-
ferito largamente nella sua 
denuncia a questo < immobl-
lismo * indicandone le ragio
ni nella <paralisi dei qua-
dri > ^deriuanre dall'impe-
gno della DC a mantenere 
nelle proprie mani tutte le 
leve di comando del nuovo 
ente cosi come aveva quelle 
dell'INA-Casa). e nella crtior-
tificazione del livello cultu
rale > ciok nella «incapaci-
ta > dell'ente a impegnarsi 
in un piano di costruzioni 
decorose e ad affrontare al
cuni problemi urbanistici ur
genti quali il risanamento 
dei centri storici. I'interven 
to in una politica di piano e 
Vazione immediata tenendo 
conto della congiuntura e 
utilizznndo le e'entinaia di 
miliardi attualmente ammi 
nistrati dall'tNA. 

Per altro le motivate di 
missioni del professor Zevi 
non sono Vunico atto che ri-
chiama oggi I'attenzione del-
I'opinione pubblica sui casi 
scandalosi della GESCAL. 

Da quattordici giorni in
fatti I dipendenti del nuovo 
ente sono in sciopero per 
sollecitare la definizione del 
la loro vertenza in corso or-
mai da oltre un anno e cioe 
perche il governo, superan-
do l'attuale stato di ineffi 
ciema dell'ente, ne avvii il 
risanamento e intanto ne ri-
spetti ed apqlichi la legge 
istitutiva cosi da liquidare 
il caos derivante dalla esi-
stema alia GESCAL — cosi 
come prima all'INA-Casa — 
di gruppi di lavoratori di
pendenti da enti diversi e di-
versamente Tetribuiti mal-
grado svolpano gli stessi 
identici compiti. 

Per la precisione diremo 
che lavorano assieme alia 
GESCAL: a) 505 dipendenti 
prorentenfi dall' INA - Casa, 
b) 263 distaccati dall'INA; c ) 
330 collaborator esterni e 
liberi professionisli sceltt 
dalla Gestione; d) 45 distac
cati da pubbliche ammini-
strazioni ad orario saltuario; 
e) 12 distaccati ad orario sta
bile; I) 22 incaricati regiona-
li; g) 15 vice-incaricali regio-
nali. 

Ognuna di queste categorie 
gode di uno specifico tratta-
mento a seconda dell'ente dt 
provenienza ed e " evidente 
che una tale situazione non 
solo crea un costo di ammi-
nistrazione estremamente e-
levato, ma provoca anche ur-
ti, conjlitti di competema. 
recriminazioni, ecc. 

Questa situazione in fine e 
palesemente in contrasto con 
I'articolo 39 della legge isti
tutiva della GESCAL che 
saneisee l'a*sarbimento del 
personate gia dtpendente 
dall'INA-Casa e specifica-
mente stabilisce che « tutto il 
personate della GESCAL e 

assunto con contratto a tern-] 
po indeterminato e ad esso, 
qualunque sia la provenien
za, e garantita uniformita di 
trattamento in relazione alle 
funzioni esercitate >. ! 

Significativo e che si op-
pongano alia applicazione 
della legge gli stessi organi 
governativi violando palese
mente la volontd del Parla
mento che con la istituzione 
della GESCAL aveva inteso 
rendere piii rapida ed eco-
nomica Vattivita di costru-
zione delle case dei lavora
tori, unificare il trattamento 
economico e lo stato giuri-
dico del personate e soprat-
tutto liquidare la conven-
zione che per tanto tempo 
aveva assoggettato 1'1NA-Ca-
sa all'INA (e in particolare 
aveva assegnato a quest'ul-
timo istituto compiti essen-
ziali come la gestione delle 
decine di miiiardi versate 
dai lavoratori). 

Quale e in effetti la situa
zione oggi? 

Rispondendo a una intei-
roaazione dei senntori Bram-
billa e Mammucari il mese 
scorso il ministro del Lavoro 
ha dovuto confermare che 
«in attesa di procedere ai 
necessari mutamenti e alia 
definitiva strutturazione dei 
servizi > la GESCA L deve 
pagare all'INA ogni anno 
(per varie prestazioni) una 
forte tangente: specificamen-
te per il '63 un miliardo e 
345 milioni. Ne questo basta. 
L'INA infatti continua art 
amministrare i fondi della 
GESCAL (sborsati dai lavo
ratori) fondi che dovrebbero 
servire — e non servono — 
ad attuare un vasto program-
ma di costruzioni edilizie. Si 
tratta di ben cento miliardi 
che giacciono cosi nelle cas
se dell'IN A, anzi sono a di-
sposizione di questo istitutn 
per le proprie attivita spe 
dilative. E giacchk k noto 
che VINA investe denaro 
proprio in costruzioni edili
zie se ne ricava che le som 
me versate da tutti i lavo 
ratori italiani per ottenere 
un giorno una casa sono in 
effetti sottratte all'ente che 
queste case deve costruire e 
vanno ad impinguare la spe 
culazione raggiungendo cosi 
l'obiettivo opposto a quello 
per cui vengono versate. 

Queste sono le scandalose 
conclusioni della attuale si
tuazione alia GESCAL e non 
ci vuol motto a capire che 
tutto questo (cosi come il 
caos nella gestione dell'en
te) non e conseguenza della 
incapacity di chi e stato pre. 
posto alia sua direzione ma 
risultato di un chiaro pro-
posito, di una « Itnea >. Del 
resto basta dare un'occhinta 
al capitolo sulle «donazio-
ni », cioe alia cessione gratui-
ta di aree, per rendersi conto 
che esiste una precisa «It
nea » di utilizzazione e con
trollo della GESCAL. Ecco 
per esempio un elenco (pro-
babilmente neanche comple-
to) delle concessioni gratui-
te.di aree proposte nei mesi 
di ottobre e novembre del 
'$3: alia Curia vescovile di 
Pavia, 6000 melri quadrati, 

alia Curia vescovile di No-} 
vara, 5600 metri quadrati; 
alia parrocchia di Cristo Re, 
a Como, 1975 metri quadra
ti; alia Curia vescovile di 
Apuania, 3100 metri quadra
ti; alia Curia vescovile d 
Cagliari, 6657 metri quadra
ti; alia Curia vescovile di 
Vigevano, 3600 metri qua
drati; in totale dunque 27.000 
metri quadrati. Si agqiunga 
che nello stesso tempo sono 
stati erogati alia Curia ve
scovile di Bologna died mi
lioni. Vi e da domandarsi, 
quante altre cessioni gratui-
te di Aree e quante altre ero-
gazioni siano state fatte e 
quante altre centinaia di mi
lioni siano stati spesl per at
tivita che nulla hanno a che 
fare con le case dei lavora-
tort. 

In definitiva, la GESCAL 
incassa ogni anno, tra con-
tributi dei lavoratori, degli 
imprenditori e dello Stato, 
alcune decine di miliardi; al
tre decine di miliardi tnca-
mera a seguito della liqui-
dazione del patrimonio del
l'INA-Casa: si calcola che 
fino al '70 ben duemila mi
liardi entreranno nelle casse 
dell'Ente e — se le cose con-
tinuano con gli attuali me-
todl — saranno amministra-
ti dall'INA. Questa enorme 
somma dovrebbe essere uti-
lizzata per la realizzazione di 

un piano decennale di co
struzioni, ma in effetti flno-
ra sono stati preparati solo 
i piani per la utilizzazione di 
47 miliardi residuati dal se-
condo piano settennale del-
VINA-Casa; gli appalti ef-
fettivamente definiti si rife-
riscono per altro a una som
ma reale di appena cinque 
miliardi. 
• Come far luce su questi 

misteri? Come controllare e 
utilizzare effettivamente nel-
Vinteresse dei lavoratori que
sta enorme disponibilitd di 
capitali? Come impedire che, 
attraverso Vimmobilismo del
la GESCAL, si tenda alia 
utilizzazione speculativa dl 
tutto questo denaro? Nei 62 
— a seguito di una intensa 
campagna di stampa — ven
ue deliberata dal ministro 
del Lavoro dell'epoca una 
inchiesta « interna > sulla si
tuazione dell'IN A-Casa. Nul
la si e saputo sui risultati di 
quella inchiesta. Oggi le 
nuove rivelazioni sulla situa
zione dell'Ente che ha sosti-
tuito VINA-Casa (mntuan-
done — a quanto pare — 
metodi ed €errori>) impone 
che si giunga rapidamente a 
una nuova inchiesta, questa 
volta non mantenuta nei se-
areto dealt uffici ministeria-
li ma affidata al Parlamento 
della Repubblica. 

m. m. 

Nei N. 22 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

Televisione e riunificazione (editoriale di Pal-
miro Toglial l i ) 
II centro-sinistra rilancia i prefetti (Abdoo 
Alinovi) 
La verifica di laglio (inlervista con Dario Va
lor! della Segreteria del PSIUP) 
Democrazia sociale nell'Egitto di Nasser (Lu
ciano Romagnoli) 
A che pnnto siamo con Pinflazione e con lo 
sviluppo produttivo (Mario Mazzarino) 
Ancora in aumento le spese per il riarmo (Ar-
rigo Boldrini) 
Brandt non sa definire un'alternativa a Erhard 
(Sergio Segre) 
Toscana: utile agli agrari I'opera dei Consorzi 
(Cino Filippini) 

Morale e societa (Luciano Gruppi sui conve-
gno internazionale di studio promosso dal-
Plstituto Gramsci) • 
La mia storia personate (dalPautobiograna di 
Jawaharlal Nehru) 
Critiche lelterarie, artistiche, teatrali, musical!, 
televisive. 

NEI DOCUMENT! 
Due document! inediti di eccezionale importanza 

stonca sulla rottura del gruppo dirigente del partito 
bolscevico net 1926: 

— Una lettera di Gramsci al C.C del P.C.(b). 
— La lettera di nsposta di Togliatti, che si trovava 

a Mosca come rappresentante del partito italiano 
presso 1'Internazionale comunista, a Gramsci. 


