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di Maurizio Forrara 

// «grande sonno» 
, - < 

e incrinato 

« 

LUCCA — Una veduta aerea dell 'Anfiteatro romano. 

II movimento operaio, con 

paziente ostinazione, sta 

creando qualcosa di nuovo 

nelle campagne e nelle 

fabbriche delfisola «bian-

ca» di Lucca - L'esperimen-

to del centrosinistra nel 

clima «rosso» di Viareggio 

VIAREGGIO — Un'immagine della spiaggia. 

Dal nostro inviato 
LUCCA, giugno. 

Dopo tanta Toscana « rossa >, 
un'isola bianca: Lucca. Un viag-
gio a Lucca e un po' un salto 
nel passato. Non nel passato bril-
lante di quando Lucca teneva te
sta a Firenze e Pisa, emergeva 
nell'industria e nei commerci, 
esportava, reagiva con la Rijor-
tna protestante all'oppressione 
della Chiesa romana. 11 passato 
di Lucca che oggi ti viene incon-
tro quando penetri nella cerchia 
di mura die la rinserrano e quel-
lo della Controrijorma che qui 
vinse due volte; una prima re-
staurando la dittatura oligarchica 
dei signori fedeli al Papato, una 
seconda spezzando con la vio-
lenza le rivolte degli «straccio-
ni », i tessitori poveri che per 
un anno, dal 1531 al 1532 tennero 
la cittd in ribellione. Per liqui-
dare il tnoto dei « tessitori-conta-
dini > la nobiltd lucchese ju dra-

istica. Vietd la tessitura nelle cam-
\pagne, interdisse Vaccesso alle 
[cariche pubbliche ai contadini e 
lot loro discendenti. 

Da allora comincio la decaden-
za di Lucca: < calvinisti » e « tes
sitori > presero la via dell'emi-

j grazione, si spinsero oltre VEuro-
\pa jino in America dove jonda-
rono industrie e banche. Lucca 

\$jiori, la popolazione agricola, si 
rigonjid, i ceti urbani deperiro-

\ no. Cominciava il « grande son-
no* di Lucca, la sua provincia-

| lizzazione economica, la sua di-
pendenza da un'agricoltura pol-
verizzata e povera. La ventata 

.napoleonica, le riforme di Leo-
poldo e i ran sprazzi di libera-
lismo risorgimentale contarono 

\poco, non risollevarono mai le 
cittd. che resto per sccoli in un 

[angolo morlo nel quale si moltt-
Iplicavano le chiese (una novan-
\tina, in junzione, ce nc sono 
\oggi), si diradavano le file del-
; T« intellighenzia y e la vita si sta-
bilizzava ad una quota di aurea 

! mediocrita; in un'atmosfera ra-
I rejatta. 

Oggi Lucca e* una « bella ad-
\ dormentata »: e il centra piu de-
mocristiano e piu povero di tutta 
la Toscana, dove la DC coltiva 
accuratamente il letargo, scam-
biato per < pace sociale >. II 
« grande sonno >, perd e incrina
to, e quando i discendenti degli 
« straccioni * cinquecenteschi si 
risvegliano, ogni tanto janno cor-
rere brividi nelle schiene cleri-
eali. Ancora sussultano, nella 
quiete marmorea dei loro palazzi 
del duecento, i notabili lucchesi, 
al ricordo di come le operaie del
la € Cucirini-Cantoni *, due anni 
fa, invasero le vie silenziose del 
centro-museo della citta, risve-
gliandole coi loro jischietti, le 
grida contro i padroni, la loro 
« ribellione > politico. E perjino 
la roccaforte di Bonomi che im-
prigiona le jorze contadine lo-
cali nel loro povero sonno da 
incubo, ha dovuto registrare del-
le incrinature politiche 

Tl potere bonomiano nelle cam
pagne della Garjagnana e della 
Lucchesia e ancora uno * strapo-
tere >, e vero. Ma e anche vero 
che, per la prima volta, dopo 
anni e anni, dinanzi al « coltiva-
tore diretto > (che non riesce a 
comprendere come mai piii da 
potere alia DC e piu resta po
vero), si presenta una scelta. Con 
pazienza ostinata I'AUeanza Con-
tadina, nelle ultime elezioni per 
le « Mutue > 6 riuscita a jarsi co-
noscere da tutti praticando, dap-
pertutto, incrinature nel massic-
cio monopolio bonomiano. Se nel 

1961 Z'Alleanza era riuscita a pre-
sentare solo otto liste, nel 1964 
ne ha presentate 13. Se nel 1961 
aveva ottenuto il 7,5%, nel 1964 
ha ottenuto il 10,35. E' poco, an
cora, per scuotere un « sistema > 
teologico-poliziesco. 

Un'analisi anche rapida sullo 
stato dei coltivatori diretti luc
chesi, dice che se le condizioni 
politiche del loro risveglio sono 
ancora jragili le loro condizioni 
di « classe» cominciano a jarsi 
chiare. Sono si, c tutti proprie
tor! > (anche se « enjiteutici >) 
i contadini lucchesi. Ma cid non 
li redime dal peso di una condi-
zione di miseria sostanziale. Se 
non e un < padrone > a sfruttarli 
direttamente, le jorze che ten-
gono giu. i loro redditi e li bloc-
cano su una terra ingrata e ac-
cidentata non scno per questo 
meno jorze « di classe » privile-
giate. I padroni effettivi dei 
« coltivatori diretti * sono quel 
colossale ente ajfaristico che e 
la c bonomiana >; sono gli ammi-
nistratori clericali che fondano 
il loro potere sul letargo conta-
dino; sono i monopoli industriali 
che.pompano risorse e danno m 
cambio un poco di spolverio. 
Quando si renderanno conto, jino 
in jondo, che possedere la terra 
in un clima politico e sociale 
puramente clericale e capitalisti-
co pud risultare come possedere 
una cassajorte vuota, anche i 
contadini lucchesi si muoveran-
no piu di quanto non si muo-
vano oggi. 

Regime di 

«enfiteusi» 
Dal punto di vista sociale la 

condizione del coltivatore diret
to lucchese k bassissima. Circon-
dato da < istituzioni * democri-
stiane e costretto, dopo secoli, a 
vivere in un regime di «enji-
teusi *. Tale sistema, rajjorzato 
dalla legislazione reazionaria ja-
scista nel '42, non e stato mtac-
cato neppure dalle c leggi agra-
rie * del centrosinistra che non 
hanno abolito Vobbligo del con-
tadino di pagare ancora agli enti 
ecclesiastici i c livelli > (c'e ad-
dirittura un ujjicio apposito nel 
comune di Lucca, per riscuotere 
dai contadini le prebende che 
spettano a parrocchie e conven-
ti). Fa quasi ridere Yidea che in 
Italia, nel 1964, ad alcuni conta
dini tocchi ancora pagare i re-
sxdui di antichi obblighi del '600. 
Ma si tratta del lato grottesco 
dt un problema assai piu vasto: 
quello della mancata evoluzione 
di un progresso reale che incide 
sulle popolazioni in maniera as
sai piii pesante. La questione £ 
che, egemonica com'e, la politi
co democristiana a Lucca e un 
esempio di passivo adjittamento 
ad una realta immota che si ha 
interesse a non risvegliare. 
Avendo in mano tutte le leve del 
potere, centrale e locale, con il 
controllo diretto su decine di 
banche, Vappoggio assoluto di 
Acli e Curie, la DC a Lucca non 
e riuscita a combinare nienle. 

Ovvero qualcosa ha c combi-
nato *. A Lucca ci sono non sol-
tanto i redditi agrari piu bassi 
della Regione, ma, caso abba-
stanza raro in Toscana, si sente 
perjino la presenza del MSI e 
della CISNAL, nelle /abbriche e 
tra i giovani. E anche questo 6 
un regalo politico della DC che 
qui ha delegato il potere alia sua 

« proiezione nelle « campagne » 
(come la dejini Moro) la < bo
nomiana >. 

Nelle mani dispotiche e inabi-
li della « bonomiana » la campa-
gna della Garjagnana e della 
Lucchesia ja pietd. Erano aid ab- . 
bastanza malmessi gli « enjiteii-" 
ti > lucchesi. Ora vivono di red
diti indecenti e gravemente in-
dicativi di cid che capita quan
do la DC e praticamente sola a 
decidere, senza una controspin-
ta, di classe e politico, che le 
contesti il potere discrezionale. 
Anche le pubblicazioni della Ca
mera di Commercio, pur nel loro 
timido jrasario, sono signijicati-
ve, riportano dati penosi. Nella 
Garjagnana il 99 per cento della 
proprietd e injeriore ai 20 ettari, 
e c la produtt ivi ta media dei ce-
reali si attesta — dice il dott. Se-
condo Aragrande in una comuni-
cazione al Congresso nazionale 
della Selvicoltura — su valori 
molto bassi, tanto che si ricava 
a stento, per esempio, t re volte 
tanto la quanti ta di grano semi-
n a t a » . Si notano nella zona si 
dice poi < alcune particolarita ne
gative; come la modesta abita-
bilita di molle case rurali (in 
sostanza cascano a pezzi - ndr ) 
la trascuratezza delle strade vi-
cinali (risalgono a Napoleone -
n d r ) , la frequente labilita dei 
terrazzamenti (jrana tutto, di-
ciamo la veritd - ndr) >. E cost 
via. 

La € pacchia > deali « anni bel
li > democristiani e tale che, nota 
lo stesso autore c la polenta di 
farina dolce (le castagne - nd r ) 
costituisce, ancora oggi, la base 
delFalimentazione di buona par te 
di quelle popolazioni >. Ma per
jino le castagne, sotto Voculata 
amministrazione dc della cosa 
pubblica, nella Garjagnana peri-
scono. Una serie di incurie hanno 
< impoverito la colt re umicola >, 
dice il Nostro, per cui anche i 
castagneti «sono lasciati invec-
chiare e la coltura. invero, corre 
il pericolo di una distruzione to-
tale che. secondo alcuni tecnici, 
la potrebbe fare sparire entro 
alcuni decenni» . Ma se le casta
gne imputridiscono, la pastorizia 
non prospera, avverte I'Autore: 
il quale injorma pudicamente 
che « la situazione degli alleva-
menti offre una prova della mo-
derna decadenza della pastorizia 
nella zona >. E giu una serie di ci-
jre rovinose. In sintesi, la Gar
jagnana appare un disastro, dato 
anche * l ' isolamento dei centri , 
la scarsezza di vie di comunica-
zione, la deficiente rete distri-
butiva delle merci e servizi >. 

In conclusione non si ruole 
semplicisticamente dedurre che, 
come due piu due ja quattro e 
tutta colpa della DC Non vo-
gliamo sottovalutare Vingratitu-
dine della terra, Varretratezza 
dei sistemi di coltivazione, ecc. 
Ma — dedotti i jattori oggettwi 
— il conto sulle responsabilitd 
del permanere e peggiorare di 
questi jattori oggettivi torna 
sempre a carico di chi ammini-
stra queste zone, da anni, in re
gime di totale potere, respin-
gendo con stizzosa ottusitd, ogni 
proposta di innovazione, igno-
rando anche Z'abc di cid che vuol 
dire una « rijorma di struttura >. 
E' chiaro dunque, che di tutto 
questo rouinio che e* Vagricoltura 
dei c coltivatori diretti » lucche
si, una parte essenziale di re
sponsabilitd spetta alia DC e alia 
sua paura di modernizzare, di 
intaccare strutture secolari, nel 
terrore che il letargo delle plebi 

del contado si' rompa. E se si 
rompe, allora addio dominio as
soluto. Se anche in Garjagnana 
e in Lucchesia — rajgionano i 
democristiani — dovesse arrivare 
la < rijorma » e il c progresso > a 
noi, in Toscana, il voto chi ce lo 
da piu? Da un certo punto di vi
sta, non c'e che dire, il ragiona-
mento non ja una grinza. Tutto 
sta a vedere ancora per quanto 
tempo la politico del < quieta 
non movere » resisterd. 

II caso della 
«Cucirini» 

/ tempi cambiano, malgrado 
tutto. Oggi nella parte di provin-
cia di Lucca che i dc controllano 
in modo assoluto, qualcosa — co
me si e visto — sta gid cambian-
do, nel settore jondamentale delle 
campagne. Nelle jabbriche, poi, 
(in quelle poche che i privati 
hanno trovato conveniente eri-
gere o rimodernare) la consape-
volezza che il * sonno > dei lavo-
ratori e letale per i medesimi sta 
jacendosi strada nelle masse ope
raie. II caso della c Cucirini > ha 
jatto scalpore e scuola. Ma non 
e il solo: anche se la classe ope
ra ia della provincia di Lucca non 
ha raggiunto dappertutto la ma-
turitd necessaria per rompere la 
crosta. Talora — rovesciando la 
situazione che c'e in tutta la To
scana — vi sono anzi maestranze 
che accettano di * monetizzare > 
le proprie rivendicazioni base 
per un maggiore potere sul luogo 
di lavoro (e accaduto alia Lenzi, 
per esempio, dove mentre il sin-
dacato chiedeva di • ancorare il 
salario al rendimento operaio la 
Commissione interna ha invece 
trattato direttamente con la Di-

'• rezione, accettando di chiudere 
la vertenza con 4.000 lire di au-
mento). 

Ma non e questa la regola. An
che nelle jabbriche della provin
cia di Lucca si ja strada la consa-
pevolezza del valore generate, 
« di potere ». delle lotte operaie. 
Alia SMI, per esempio, erano sta-
ti minacciati 350 licenziamenti; 
la Commissione interna, rieletta 
per la prima volta nel 1963 (e 
con maggioranza alia CGIL) e 
riuscita a bloccarli. Ma la situa
zione generate resta pesante, la 
* linea Carh * — data la situa
zione politico — trova qui piii 
agevolmente la sua strada. E la 
minaccia dei licenziamenti, delle 
riduzioni degli orari, tncombe su 
tutta la gid jragile industria lo
cale. Nel mese di aprile gid i dati 
sulla disoccupazione (giovanile, 
soprattutto) jornivano la cijra 
preoccupante di 8.500 unitd. 

In queste condizioni, mentre 
la D. C. aumenta il peso della 
sua mano, il mommento operaio 
(che anche a Lucca e andato 
aranti. si badi. c il 28 aprile 
1963 il PCI e passato da 36.000 
a 42.000 voti) ra strutturando 
sempre meglio il suo collega-
mento con le masse. Il movi
mento sindacale, poi, cerca di 
costruire, giorno per giorno, con 
pazienza ostinata, la sua pro-
spettiva. Successi non sono man-
cati. La * bonomiana * spadro-
neggia, ma deve jare i conti, 
sempre piii, con la Alleanza: i 
padroni sono molto ben protetti, 
ma — dal 1960 in poi — non 
giocano piu sul velluto, devono 
jare anch'essi i conti con mae
stranze che non sono piii le stes^ 
se di died anni fa; $i organiz-

zano, creano commissioni Inter
ne, lottano, chiedono una esten-
sione dei loro poteri, vogliono 
contrattare le qualifiche, i cotti-
mi, i premi di produzione. II 
duello sard lungo, difficile, pie-
no di insidie. Ma anche a Luc
ca, nel silenzio catacombale di -
strade, piazze, chiese e spalti su 
cui spira un clima immobile, il 
passato duro a morire comincia 
a mostrare la corda. 

Anche Viareggio e in provin
cia di Lucca. Ma qui, senza fa
re torto al capoluogo insigne, 
Varia e un'altra. Anche qui la 
D. C. e jorte; ma governa con 
il centrosinistra e ha un sinda-
co talmente juori della realtd 
che quando seppe la terribile 
novitd che il PCI aveva una sua 
€ cellula » nel Comune, stette li 
li per svenire. Ma la realtd di 
Viareggio non e ne la D.C. ne 
il centrosinistra. L'aria di qui 
e quella di tutto il resto della 
Toscana, un clima vivace, mo-
vimentato, c rosso *. A pochi 
chilometri dal centro storico del 
clericalismo toscano e dalla roc-
cajorte di Bonomi, qui il rap-
porto e un altro. Se a Lucca la 
D. C. ha la jorza di trasjormare 
in jatti cittadini le piii tetre 
processioni medioevali, qui i 
preti piit svegli, se vogliono non 
perdere il passo, devono parte-
cipare ai cortei di protesta dei 
cavatori di mar mo, dei pesca-
tori, degli operai dei cantieri. 
Ho incrociato uno di questi pre
ti moderni. juggevolmente, sul 
molo. In bicicletta, affaticato e 
gioviale, scambiava battutc jra-
terne con un qruvpo di consi-
glieri comunali comunisti ch'e-
rano con me. tutti personaggi-
chiave della Versilia, alcuni en-
trati perfino nella letteratura e 
nella legqcnda locale come pro-
tagonisti del Clandestino di 
Tobinu. 

Se a Lucca c'e una D. C. eqe-
monica, di destra, che tira 
avanti cinicamente per la sua 
strada senza badare a nessuno, 
qui il volto del potere e tipico 
del centrosinistra moroteo. Ce 
incertezza, mancanza di pro-
spettive, amministrativismo ti
mido che non compensa i debiti 
con te idee buone per sanarli. 
In sostanza il Comune lascia che 
le cose vadano per la loro china. 
non sfrutta le due grandi chiavi 
di prosperitd che avrebbe in 
mano (turismo e prsca) e non 
riesce a jar beneficiare la citta 
della presenza di nuove e vec-
chie industrie (dal monopolio 
del marmo, Henraux, ai nuoci 
impianti di calzature e maglie) 
che hanno trasjormato Vantico 
< hinterland > contadino. E' un 
centrosinistra particolarmente 
squallido, quello di Viareggio; 
vive alia giornata. 

Cid che oggi Viareqgio e net 
fattt, un centro turistico e di 
pesca che zoppica da tutte le 
parti, il centrosinistra lascia 
che sia. A Viareggio per esem
pio c'e la pri*pettiva di un tu
rismo montano splendido con le 
Alpi Apuane a pochi chilometri. 
Ma sono terra di nessuno, domi
nio dei padroni del marmo, che 
non soltanto non fanno le strade, 
ma le chiudono, esigono « pedap-
gi» medioevali. E cost per il tu
rismo marino. Ho parlato a lun
go dell'argomento con due 
«gross!» della materia: il ge-
store del piii bell'albergo di 
Viareggio e il vicepresidente dei 
commercianti. La parola « p r o -
grammazione > sgorgava come 
conclusione razionale al termi-
ne delle loro analisi del per che, 

con i «numer l * che ha, Via
reggio e condannata a vivere 
con il frutto difficile del lavoro 
di due mesi Vanno, tanto quan
to dura in sostanza la breve 
* stagione ». 

Ne il Comune ne VAzienda 
turistica si sono mai posti il 
problema di •sfruttare, anche 
per i restanti died mesi dell'an-
no, le strutture turistiche lo-
cali. E cost, malgrado gli affol-
lamenti estivi, gli alberghi vi-
vacchiano; forse sono non sol
tanto troppi per rcggere, tutti, 
died mesi senza luvorare, ma 
sono certamente malissimo pro
tetti da una politico turistica 
alia carlona, disorganica, che si 
affida alia meteora del luglio-
agosto e poi scompare. 

In quanto alia flottiglia di 
pesca le cose si toccano con ma
no. 11 porto e un intaso sconcer-
tante di c barche * da miliarda-
ri e di trabiccoli sgangherati 
per pescatori. Viareggio e, dopo 
Chioggia e San Benedetto del 
Tronto, il piii grosso porto di 
pesca italiana. Ma basta control-
lame le strutture invecchiate 
per capire perchc in Italia si 
mangia pesce norvegesc o sve-
dese. In realtd I'attrezzatura e 
pietosa, il lavoro e artigianale 
e costringe all'escrcizio della 
< piccolo pesca », taglia fuori la 
grande valvola della «pesca 
oceanica >, per In quale Viareg
gio potrebbe benissimo essere 
organtzzata. Sulla cinquantina 
di pescherecci viareggini, la vi
ta e bestiale, i redditi sono di 
tipo mezzadrile con un riparto 
ingiusto (il 44 per cento all'e-
quipaggio e il 56 per cento al-
Varmatore). 

Redditi 
di fame 

Le condizioni dei pescatori 
< a fonte luminosa » (le c lam-
pare ») sono ancora piii dure. 
Vn marinaio di lampara prende 
1400 lire al giorno, un caposci-
vido 1 600. Quando e malato o 
infortunato. la diaria giornalle-
ra arrica a settecentotrentacin-
que lire al giorno. Quando II 
mare e mosso, e non si lavora, 
riceve una < pandtica» di 200 
lire! Sui redditi di fame che d*d 
la pesca, pesa la mano del mo
nopolio e della selva della di-
stribuzione parassitaria e specu-
lativa. Il Comune, che avrebbe 
i poteri necessari per mettere 
ordine nel mercato (che da po
co guadagno al pescatori e al-
za il prezzo per i consumatori) 
ha sempre respinto, perd la pro. 
posta di organizzare, in forma 
cooperativa e democratica. la di-
stribuzione. Come e noto, gli 
speculatori-grandi clettori non 
si toccano. 

E cost, affidata alia vita pre-
caria di strutture economichc 
abbandonate a se stesse, Viareg
gio, prima del « boom > est i ro 
e sempre trepida, in attesa. Se 
la valanga di turisti, toscani e 
stranieri, si riverserd nei fatali 
due mesi sulla Versilia in per-
centuali leggermente minori, 
sard la crisi, perche troppo an-
gusto e il margine di tempo su 
cui si fonda Vattivitd essenziale 
della cittd, costretta controvo-
glia a subire I'angoscia di una 
attesa passiva degli eventi che 
le recherd la « stagione ». 

Maurizio Ferrara 

Agrigento: clamorosa 

denuncia dei Carabinieri 

Associazione 
» a delinquere 

sindaco e due 
assessori dc 

Gravi irregolarita riscontrate nella gestione 
dei cantieri-scuola • Denunciati anche nume-
rosj funzionari comunali - Lo scandalo si ricol-
lega a quello piu vasto emerso dalle risultanze 
della commissione di inchiesta sul Municipio 

di Agrigento 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 12 

II sindnco di Agrigento, y0_ 
ti, il vice sindaco c asbus'-ore 
ni LL PP.. Custiglionc, e l'as-
st'bsore alio Finan/e, Grillo 
(tutti e tre democristiani), e 
inoltre il capo dell'ufficio 
tecnico del Comune, niRefiner 
Giuseppe Messina, cinque geo-
metri dello .stesso ufficio e 
otto impiegati comunali, sono 
stati denunzintt dal nuclco 
di polizia giudi/iaria dei cara
binieri al Procuratore della 
Repubblica di Agrigento per 
rispondere di quattro gravi 
reati: associazione a delin
quere, peculato. concussione e 
omissione di atti. Nel rappor-
to inoltrato alia Magistratura 
1 carabinieri denunziano per 
filo e per segno le gravi ir
regolarita riscontrate nella 
gestione dei cantieri-scuola 
del Comune durante il bien-
nio 1961-02 Le irregolarita 
riguarderebbero forniture e 
fatture falbe. pagamento di 
materiali da costruzione non 
impiegati. fittizi rapporti di 
lavoro instaurati con operai 
fasulli che, pur non andando 
al lavoro, ricevevano egual-
mente In retnbuzione. 

I particolari della denunzta, 
trapelati stanotte ad Agri
gento, non sono stati resi noti: 
ma la vicenda, gia grave per 
se stessa (basti considerare la 
denunzia per associazione a 
delinquere), ha un eccezionale 
valore se si collega al piu 
vasto scandalo deU'allcgra ge
stione del Comune, che gia tre 
mesi fa era scoppiato con la 
pubblicazione del rapporto 
conclusivo (che VUnita ri-
portb gia allora per ampl 
straici) della commissione dl 
inchiesta al Municipio di 
Agrigento, ordinata nel qua-
dro delle misure moralizzatri-
ci e antimafia sollccitate dal-
1'opposizione comunista. e pre-
sieduta dal vice prefetto dot-
tor Paola. Infatti, nel rap
porto della commissione (ora 
trasmesso dal Presidente del
la Regione alia Procura della 
Repubblica di Agrigento per 
valutare la sussistenza di rea
ti di carattere penale) Foti, 
Castiglione e Grillo erano in-
dicati come i maggiori re-
sponsabili di una serie dl 
atti che avevano — citiamo 
testualmente — «implicita-
mente incoraggiato gli abu-
si •». * Gli amministratori — 
era detto ancora nel rapporto 
della commissione — hanno 
fatto a gara nell'accordare fa-
cilitazioni e benefici di ogni 
genere in contrasto con la leg-
ge» e. di fronte alle infrazio-
ni. essi -hanno continuato 
ad apportare riduzioni alle 
cauzioni. ad approvare pro-
getti in sanatoria, a concede-
re deroghe per costruire ad 
una altezza maggiore di quel
la consentita ». Insomma - cia-
scun componente dell'impe-
rante gruppo assessoriale. for
se per non essere da meno 
deU'altro. ha ritenuto. in vir
tu della delega ricevuta, di 
accordare le ben note facili-
tazioni -. 

La Commissione indicava 
per nome c cognome i prin-
cipali responsahili dell'allegra 
gestione municipale di Agri
gento: - I I sindaco. insieme 
col vicesindaco. prof. Casti
glione. con gli assessori ing. 
Vaiana e dott. Grillo. cosl ope-
rando. non hanno certamente 
contribuito ad assicurare, nel-

l'lntorossp del cittadino, una 
disciplmn urbam&tica ••. 

Eufemistm a parte, ci-co so
lo un esempio di « di.sciplina »: 
1'ing Vaiana, oia assessore 
alia Samta, ma gia as.scssore 
ai Lavori Pubblici, veniva 
qualiiicato dalla Commissione 
d'inchic.sta come •< professtom-
.sta di liducia. progettista e di-
rettoie dei lavori- proprio di 
quelle imprese responsabih 
delle piii gravi violazioni al 
piano regolatoro e alle norme 
cdili7ie. Ebbene, Vaiana, che 
e l'unico della partita che non 
risulti coinvolto nella bporca 
faccenda dei cantieri-scuola, 
ha anche lui tuttavia da re-
golare un conto con la giusti-
zia, essendo stato denunciato 
per interessi privati in atti 
d'ufficio. modificazioni dello 
stato dei luoghi e usurpazio-
ne; reati che avrebbe compiu-
to in correita, tra gli altri. con 
il cognato Lorenzo Cardella, 
geometrn dell'Ufficio tecnico 
comunale dei lavori pubblici. 
e con il fratello Ruggero. 
itnpiugato comunale. Sia il 
Cardella che Ruggero Vaia
na risultano. ora, anche tra 1 
17 denunciati per lo scandalo 
dei cantieri-scuola. 

Anche se pu6 apparire su-
perfluo, sara bene precisare 
che nessuno dei componenti 
della Giunta comunale mono-
colore di Agrigento ha ritenu
to n,e quando furono rese no
te le risultanze della commis
sione d'inchiesta, ne ora, dopo 
la nuova denuncia, di rasse-
gnare le dimissioni dagli in-
carichi, e che anzi, tutti in-
sieme, sono passati vivace-
mente al contrattacco tentan-
do di smontare ogni cosa. Ora, 
e ingenuo ritenere che tutte 
queste cose siano accadute ad 
Agrigento senza la consape-
volezza della maggioranza 
consiliare d.c; eppure, mal
grado i ripetuti solleciti dei 
comunisti a procedere alio 
scioglimento immediato del 
Consiglio comunale della citta 
dei Templi (prima ancora che 
scoppiasse lo scandalo piii 
recente), il governo regionale 
di centrosinistra ha risposto 
picche, opponendo un rlfluto 

Giorgio Frasca Polara 

Monteverdi 
presidente 

dell'Accademia 
dei Lincei 

L'Accademia Nazionale dei 
Lincei. a chiusura dell'anno ac-
cademico, ha consegnato il pre-
mio nazionale di cinque milioni 
per le scienze morali, storiche c 
filosofiche presente il presidente 
Segni. II premio e stato attii-
buito al prof. Sabatino Moscati, 
ordinario di filologia semitica 
neirUniversita di Roma. 

Nella mattinata, l'Accademia, 
a classi riunitc, aveva eletto il 
suo nuovo presidente nella per
sona del prof. Angelo Montever
di, preside dell'Istituto di filo
logia romanza deH'Universita di 
Roma. Nella carica di vice pre
sidente e stato eletto il prof. 
Eli gio Perucca, del Politecnico 

1 di Torino. 

Nel n. 24 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

. 

P r o g r a m m a z i o n e o pol i l ica dei reddit i? (ed i to -
riale di Palmiro Togliaiti) 
Una gabbia per la sinistra (Aniello Coppola) 
Soltanto in vent ise l te al Consigl io de l le r icerche 
(Renxo Lapiccirella) 
Ipotesi fatalistiche sulla storia c o n l e m p o r a n e a 
(Paolo Spriano) 
Umil iaz ione e vendetta del generate D e Gaul le 
(Giorgio Signorini) 
Gran Bretagna e India nel l 'cpoca di IVehrn 
(Eric Hoskaicm) 
Lo z io S a m vegl ia s u Gerusa lemme (Massimo 
Robersi) 
L'eredita del passato nel l 'Egitto di ogg i (Lu
ciano Romagnoli) 
Lettura e altro nel la po lemica letteraria (Gian-
siro Ferrala) 
Le parole di Sartre (Guido fieri) 
II Maggio fiorentino (Luigi Pestaloxsa) 
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