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Unanimi i commenti 
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dopo I'interrogatorio 
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None solo 
lo scandalo 
di Ippolito 

I giudizi della stamps - Sottolineati i precisi 
richiami dell'tx segretario del CNEN alle 
responsabilita del governo - Domani continua 

la deposizione 

Felice Ippolito proseguira da domani l'autodifesa: 
finora (parlando sabato per novanta minuti) l'ex se
gretario generale ha dato spiega/.ioni su tre sole delle 
oltre trenta accuse che gli sono state mosse. Ha pero 
chiarito, nnche sen/a entrare nei particolari. i veri 
motivi dello scandalo del CNEN: incfficienza, disin
t e r e s t e forse complicity degli organi governativi. 

Se Ippolito proseguira nella strada intrapresa, 
parlando senza reticen/e, facendo tutti i nomi che 
devono essere fatti, dicendo dove sono finiti i soldi 
dello stato fino all'ultimo centesimo, questo proces
so diverra per tutti la migliore occasione per cono-
scere il vero volto della nostra classe dirigente. Ip
polito, con le sue dichiarazioni, sta scoprendo gli al-
tarinv mostrando gli intrallazzi del sottogoverno, di 
quel mondo che lo ha avuto tra i suoi protagonisti. 
Se l'imputato continuera come ha iniziato, riuscira 
senza meno a convincere che la responsabilita di 
quanto e accaduto al CNEN e sua solo in minima 
parte. 

Finora Felice Ippolito non ha avuto reticenze. 
L'accusa base che gli e stata posta e quella di aver 
esautorato gli organi direttivi e di controllo del 
CNEN. Egli avrebbe poi approfittato del « conseguito 
predominio dell'ente > per compiere indisturbato pe-
culati e falsi. L'ex segretario generale e dunque par-
tito dall'accusa base, affrontandnla di punta, senza 
tentare minimamente di aggirarla. Ha detto a chiare 
parole che non fu lui, ma il ministro Colombo ad eli-
minare i controlli e forse ci spieghera anche perche 
l'esponente democristiano abbia scelto questa strada. 
Ippolito ha aggiunto che a parte i controlli interni, 
sul CNEN doveva vigilare (lo impone la legge isti-
tutiva dell'ente) un Comitato di ministri. presieduto 
dal capo del Governo. L'imputato, quando potra ri-
spondere in modo specifico ad altre accuse, avra inol-
tre la possibility di dimostrare che fu proprio i! mi
nistro Colombo a volere che alcuni contratti fossero 
stipulati a trattativa privata senza che ne fosse in-
formata neppure la Commissione direttiva del CNEN. 

f difetti di 
un sistema 

Ma restiamo a quanto Ippolito ha gia detlo. E ri-
petiamo che e bastata un'ora e mezza all'ex segretario 
generale del CNEN per coinvolgere le responsabilita 
di un'intera classe dirigente, per mettere a nudo i 
difetti di uji sistema, per mostrare quali siano i ri-
•ultati di 20 anni di regime d.c. 

* Tutti gli organi di stampa, in sede di commento 
all'udienza di ieri, non hanno potuto fare a meno di 
rilevare l'importanza dell'interrogatorio del professor 
Ippolito. Nessuno ha messo in dubbio la veridicita 
delle affermazionl dell'ex segretario generale; mol-
ti, anche se con qualche esitazione. sono giunti a con-
aeguenze che dovrebbero far seriamente meditare la 
nostra classe dirigente. 

Basta una veloce scorsa ai giornali per renderse-
ne conto. 

II Giorno scrive: < ...ha gia toccato i punti piu 
dolenti della vita pubblica italiana, sottolineando i 
motivi per cui questo processo non e soltanto un 
episodio di scandalo, ma l'occasione di un dibattito, 
lo stimolo a una meditazione, amari certo, e certo 
anche, per molti aspetti. dolorosi, sulla condiziono 
politica e morale del nostro Paese, sulla sua capacita 
di uscire da un duro involucro di compromessi, di 
disimpegni, di provvisorieta...». 

II Messaggero: < II professor Ippolito ha difeso 
l'imputato Ippolito attaccando, e lo ha fatto senza 
falsi pudori, in campo aperto, facendo tanto di nomi 
e di cognomi >. E ancora. dopo aver definito c auto-
revole > l'imputato: «...tanto per parlar chiaro se l'e 
presa col ministro e, in particolare, col capo di 't 
gabinetto dello stesso ministro ». E poi ancora: < ...e } 

un imputato che sembra destinato a rimanere.nei 
sogni di molta gente: sotto forma di incubo > E. per 
finire: < Una risposta per tutto. una bolta per tutti 
e il professore non e che agli inizi e il Paese lo 
ascolta ad orecchie tese. Non e amore per lo scan
dalo, ma desiderio di venta >. 

«Transazioni 
sottobanco** 

II Corriere della Sera: < Egli non ha fatto. in 
fondo, che adeguarsi al meccanismo in cui si e ar-
ruolato, dove tutto procede per transazioni sotto-
banco. Fino a qual punto le sue manovre abhiano 
evaso la legge, non lo 'appiamo Ma stamattina ab-
biamo compreso con quanta facihta abbia potuto 
compierJe ». 

La Stampa: <.. non esitera di fronte alle pin deli
cate o sensazionali rivelazioni. se cid potra giovare 
al suo destino E' umanamente comprensibile. da'a 
la posta in gioco. Da un punto di vista piu generale. 
e un bene. Quanta piu luce si riuscira a fare in 
certe zone della vita italiana abitualmente avvoUe 
nella segretezza, tenacemente impenetrabil;, Janto 
maggiore sara il vantaggio per la collettivita Se 
il male e grande. come si sospetta dai piii. sara 
allora possibile individuarlo e combatterlo aperta-
mente... >. 

Paese Sera: < ...le premesse sono state tali d.> (AT 
ritenere che nei pro«=simi giorni l'ex segretario del 
CNEN dara dri grossi dispiaceri a piu di unn dct 
molti personaggi che finora sono nuscitt a manle 
nersi a; marfiini di questa clamorosa vicenda giu-
diziana >. 

La Nazione: < Fin dalle prime battute si e avu'a 
la possibilita di accertare che questo non ?ara un 
processo come tanti altri.. E' un processo molto piu 
importante, molto piu delicato, molto piu grave E" 
un processo in cui si affronta l'esame di una menta-
lita. di un costume » 

Tutti sono d*accordo. dunque, nei riconoscere che 
rex-segretario del CNEN non pud essere ritenuto il 
solo responsabile di questa vicenda. Ma le reazioni sa-
ranno le slesse quando Ippolito iniziera a centrare il 
tiro, ad acgiuncere nomi ai nomi e fatti ai fatti? 

Andrea Barber! 

La c e l e b r a z i o n e d e l X X a n n i v e r s a r i o d e l l a c o s t i t u z i o n e d e l l a CGIL 

D u e m o i n e n t i del la mai i i fes taz io i ie p e r il XX anniversar io del la - CGIL. Nella foto di Kinislru, il Segre tar io Genera le a g g i u n t o d e l l a CGIL, o n . F e r n a n d o Sant i , a p r e i lavori . Gli s o n o 
accanto , in p i i n i o p i a n o da s inistra, il e o m p a g n o Agos t ino Nove l la , Auge l in i , segretar io social ista del la CilL di Konia , e Oreste Lizzadri. Nella foto di destra, nnu scorc io della i'olla 
<li lavoratori che ha greni i tu la sala del « Braucacc io » 

II Patto unitario e vivo 
nelle lotte dei lavoratori 

<f Non abbiamo alcuna propensione a di venire un sindacato-padrone » — « Lot-

tiamo con piena fiducia nelle nostre forze, nella forza delle categorie lavoratrici» 

(Continua da pag. 1). 

che resero possibile realiz/a-
re l'unita sinda^ale. Novella 
ha affrontato alcuni dei pro-
blemi attinenti agli orienta-
menti ideologici, al grado di 
autonomia nei confronti dei 
partiti e dei governi, rhe 
hanno avruto un peso nella 
scissione operata negli anni 
successivi. 

Ma oltre a questi elem?nti 
— ha detto il segretario ge
nerale della CGIL — dopo la 
scissione sono apparsi rapi-
damente dissensi . profondi 
tra le varie organizzazioni, 
anche sul piano piu tipira-
mente sociale e sindacale. 
Mentre la CGIL si caratteriz-
zava con le sue iniziative e 
la sua azione per una politica 
di riforme delle strtitture 
economiche e sociali del 
paese e per i miglioramenti 
salariali, la CISL dava inve-
ce la propria adesione alia 
politica e ai comitati per la 
produttivita e ad una poli
tica generale esplicitamente 
volta al consolidamento e al 
sostegno delle strutture eco
nomiche esistenti. 

Le questioni dell'autono-
mia del sindacato — ha pro-
seguito Novella — si intrec-
ciano sempre, oggi come nei 
passato, con quelle relative ai 
suoi obiettivi e alle sue fina-
lita generali. Esiste sempre, 
anche su una linea di scelie 
sindacali autonome. la pos-
siblita di condizionamenti e 
di strumentalismi: ecco per
che 1'autonomia del sinda
cato deve esser e frut'o so-
prattutto di un'intensa vita 
democratica del sindacato 
stesso, della prcsenza attiva 
dei lavoratori nella loro t-r-
ganizzazione. La CGIL ha 
sempre proposto -1i mettere 
alia base dello sviluppo del-
I'unita I'attuaztone dei , piu 
avanzati principi ecjnomici. 
sociali e democratic! che ?o-
no nella Costituzione rep ib-
blicana. Ma anziche ottenere 
una risposta, la CGIL ha vi-
sto risorgere nei suoi con
fronti alcune posizioni di
scriminant! che hanno pre
dominate nei poriodo della 
< guerra fredda • tra i sin-
dacati. Anche in riferimento 
ad alcune delle azic-ri sinda 
cali in corso. nella CISL e 
nella UIL tendono a preva 
lere posizioni sempre meno 
unitarie; e cid proprio nei 
momento in cui si fa niu ri-
gida la resistenza del padro-
nato alle rivendicazioni sin
dacali. e mentre le mas^e la-
voratrici sopp«>rtjno le con-
seguenze di errori compiuti 
dai vari governi. 

A questo punto il compa-
gno Novella e entrato nei 
vivo della polemics che in-
ve>te in questi giorni i pro
blem! della ' politica econo
mics e della politica salaria-
le Kiferendosi sia alle di
chiarazioni del Governatore 
della Banca d'ltalia che a 
quelle piu recenti del Presi-
dente del Consieho. egli ha 
in primo Iuogo affermatn che 
la CGIL ha qualche dubbin 
sulla drammaticita della si-
tuazione economica e che — 
al contrario di quanto viene 
fatto dal governo ed accet-
tato dalla CISL e dalla UIL 
— essa contesta che la ri-
cerca deile cause dell'attua-
le situazione debba fermarsi 
agli aspetti congiunturali. A 
nostro a w i s o — ha prose-
guito Novella — i mali che 
colpiscono l'economia nazio-

II segretario generale della CGIL, compagno Agostino 
Novella, pronuncia il discorso rievocativo del X X anni
versario della costituzione della Confederazione unitaria 
dei lavoratori 

nale derivano dalle storture 
economiche in atto e dalle 
scelte inerenti i tipi di svi
luppo, quali vengono indi-
cati dai vari governi e dai 
gruppi dominanti. Esaltando 
il valore delle lotte sinda
cali di questi anni. Novella 
ha quindi respinto con for
za la tesi che vorrebbe fare 
degli aumenti salariali la 
causa dell'attuale congiuntu-
ra economica. 

Novella ha poi risposto al-
I'on. Moro: la CGIL — ha 
detto — respinge la politica 
dei redditi. Essa significa so-
pratutto controllo e conteni-
mento dei salari. significa li-
quidazione a tutti i livelli di 
ogni effettivo potere contrat-
tuale, mortificazione della 
iniziativa e del contributo 
autonomo delle masse alia 
vita democratica del paese e 
al suo progresso economico 
e sociale La politica dei red
diti — ha detto anco.-a No
vella — significa aprioristica 
subordina7iono della dinami-
ca salariale a quella della 
produttivita e porta quindi 
al comolidamento di tutti gli 
squihbri esistenti e contrasta 
con la necessita di un profon-
do rinnovamento del mecca
nismo economico in at*o 

Paternalismo, burocratismo 
e autoritarismo — ha affer-
mato con forza Novella — sa-
rebbero gli elementi carat-
terizzanti di una cosidetta po
litica dei redditi Dopo aver 
ridimensionate. riducendole 
alia meta, le cifre governati-
ve sull'andamento dei reddi
ti di lavoro in questi ultimi 
anni. Nnvella ha affermato 
che malgradn tutto i sinda-
cati si trovann di fronte ail 
una richiesta governativa chp 
in pratica significa un blocco 
dei salari II carattere di bloc
co dei salari delle pronoste 
governative diventn indiscti-
tibile quando il governo stes
so asserisce che l'incremento 
nominate dei salari del 12-
1 3 ^ , che e il massimo che 
esso propone, e gia stato rag-

giunto in questi primi mesi 
del 1964 e quando include in 
queste percentuali anche i 
probabili scatti della scala 
mobile. Questa impostazione 
non e accettata dalla CGIL. 
e respinta dai lavoratori. 

La CGIL — ha proseguito 
il compagno Novella — com-
battera con tutte le sue forze 
anche la proposta governati
va, appoggiata dalla CISL, ed 
ora sembra anche dalla UIL. 
di > costituire un fondo nei 
quale dovrebbero confluire 
parte di aumenti • salariali, 
parte di scatti di scala mobile 
e quote di «risparmio pre-
videnziale». Questa opera-
zione — ha detto Novella — 
prenderebbe tutte le caratte-
ristiche di una vera e pro
pria razzia sui salari e come 
tale la respingiamo, la com-
batteremo con tutte le nostre 
forze. Ne ci seduce il mi-
raggio di una cogestione sin
dacale del fondo proposto dal 
governo: non abbiamo nessu-
na propensione 3 di venire un 
sindacato-padrone. tanto piu 
che •'i tratta di sottrarre sol
di ai lavoratori. 

Riprendendo le proposte 
fatte dalla CGIL. destinate 
ad incidere sulla congiuntu-
ra e a contrarre sin d'ora il 
potere dei grandi gruppi mo-
nopolistici. del capitale agra-
rio e commerciale, il segre
tario generale della CGIL ha 
sottohneato la particolare ur-
genza di una nuova politica 
fiscale che attraver^o 1'impo-
sizione sui grandi patrimoni 
e impedendo la fuga dei ca
pitals all'estero. assicuri alio 
Stato i mezzi necessari per 
attuare una giusta azione di 
stahilizzayione e di program-
mn7ione economica democra
tica 

Nella parte finale del suo 
discorso — spesso interrotto 
dneli applau^i — Novella e 
tornntn a parlare dei proble-
mi dell'autonomia sindacale. 
Siamo favorevoli al metodo 
del dibattito, dell'incontro. 
del dialogo tra sindacati e go

verno. Ma anche questo me
todo deve costituire un rico-
noscimento della autonomia 
dei sindacati. Cio significa, 
in termini chiari, che gli in-
contri tra il governo e i sin
dacati debbono avere un ca
rattere puramente consultivo 
e che nessun vincolo puo es
sere preteso, nei confronti dei 
sindacati, specie quando so
no in discussione materie co-
si importanti. II governo — 
ha detto Novella — e libero 
di fare le sue scelte e i sin
dacati, tutti i sindacati. deb
bono essere liberi di fare le 
loro. 

Vogliamo rispondere — ha 
detto ancora Novella — an
che a certe critiche e consi
gn benevoli e fraterni. Ci si 
dice di stare attenti all'alter-
nativa che si porrebbe tra 
aumenti salariali e disoccu-
pazione dalla quale scaturi-
rebbe una diminuzione del 
potere contrattuale dei sin
dacati Se volete evitare cio 
— ci si dice — accettate il 
blocco dei salari. L'argomen-
to non ci convince perche la 
esperienza di questi anni e 
stata di lotte che hanno vi-
sto uniti i lavoratori occupati 
e quelli disoccupati, e stata 
di lotte contro i licenziamenti 
e nello stesso tempo per piu 
alte retribuzioni e per la tra-
sformazione democratica del
le strutture economiche. 

Abbiamo risolto questi pro-
blemi — ha detto Novella — 
negli anni passati « alia ma-
niera sindacale»: ci regole-
remo cosi anche oggi e do
mani. A tutti, comunque, di-
ciamo: la nostra linea e sta
ta fissata dai congressi con
federal! e qualsiasi modifica 
pud essere operata solo in un 
congresso. Respingiamo — ha 
concluso il segretario gene
rale della CGIL — anche i 
timori e gli avvertimenti cir
ca un ipotetico pericolo di non 
nostro isolamento. Noi non 
saremo mai isolati: siamo fra 
i lavoratori, siamo nelle lo
ro lotte, in quelle unitarie e 
in quelle che i lavoratori de-
cidono in assenza della CISL 
e della UIL. come i ferrovie-
ri: il nostro prestigio aumen-
ta Siamo una grande forza 
ideale. morale, umana: lavo-
riamo con questa coscienza. 
fedeli alio sDirito del Patto 
unitario del 1944 Lavoriamo 
con profonda fiducia nelle no
stre forze. con fiducia nella 
forza dei lavoratori. 

Concluso il convegno di Firenze 

Piii tempo libero 
chiesto dall'ETU 

II problema del turismo sociale e Tinefficienza dell'ENAL 

Solo il 68% degli operai italiani va in ferie 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 14. 

Solo il 68% degli operai 
italiani vsufrnisce di un pe~ 
riodo, sia pure limitato, di 
vacanze: il restante 32% e 
costretto infatti a < monetiz-
zare * le ferie, trasforman-
dole in ore di lai'oro. Solo il 
37%. inoltre. pur godendo in 
tutto o in parte delle ferie, 
si sposta durante questo pe-
riodo dalla propria citta di 
residenza. Ma nemmeno la 
meta di questo gruppo di 
« privilegiati > spende in me
dia per gitc o viaggi turisti-
ci piu di 50 mila lire Tori
no. Una buona percentuale, 
per concludcre, dedica an-
nualmcnte alia voce turismo 
meno di 20 mtla lire del pro
prio bilancio. 

Queste le cifre, molto tri-
sti in verita, comunicatc ncl 
corso del convegno dcl-
I'ETLI-CGIL che si e conclu
so stamane a Palazzo Me
dici. con I'intervento del 
compagno Marccllo Sighinol-
U, vicesegretario della CGIL. 

II dibattito. partendo da 
simili premesse, non poteva 
essere che ricco e interes-
sante: il campo del turismo 
sociale e ancora terra ver-
ginc nei nostro paese, nono-
stante tutto il parlare che 
si fa dell'EX A L c i suoi chi-
lometrici quanto misteriosi 
e burocratic't bilanci. 

La conquista di maggior 
tempo libera, c di maggiori 
possibilita di usuiruirne. rc-
sta quindi ancora oggi il 
principals obbiettico delta 
politica dcll'ETLI-CGIL, da 
raggiungerc attraverso le 
forme piii varie e articolate: 

la riduzione giornaliera del-
I'orario di lavoro,. la setti-
mana corta. la terza setti-
mana di ferie. E nello stesso 
tempo la conquista dei mez
zi per poter usufruire del 
riposo in modo veramente 
libero. Continua, infatti, e 
la minaccia dei monopoli per 
impossessarsi del cosiddetto 
c tempo libero > imponendo 
ai lavoratori la propria logi-
ca consumistica, attraverso 
il soddisfacimento forzato di 
bisogni creati artificialmen-
te, organizzando direttamen-
te tutto il margine di tempo 
libero mano a mano che il 
lavoro lo conqtiista. o indi-
rizzandolo verso quei canali 
prcdisposti di una vera c 

Agrigento: 
dinamife 

nei cantiere 
edilizio 

1 AGRIGENTO. 14. 
Stanotte. in localita - Vm. 

I cenzella» di Porto Empe-
doele. e stata fat'a siitarc 

| : n aria, con una carica di 
tritoio. una betoniera impa-

Istatnce di propr:eta deli'Ital-
cernenti. che da qualche 
giorno ha cominciato la co-

i ?tnizione d: un cpmentif:cio 
rhe dara lavoro a 400 ope-

I ra: 
I Pol.z.a e c.«rabin.cn stan-

I no <ndagando per identifica-
rc i responjabi'.i deH'atteii-
tato 

1 

NEI PROSSIHI GIORNI 

m Sciagura sulF Aurelia 
rr. s i , 11 i maw — 

a m eto*srcui FMewf^ 

lino fficfciesfa deH'i<Unita» 

propria industria del diverti
mento. Tutto cio quando il 
tempo libero del lavoratore 
non inene invece assorbito 
dai problemi dei trasporti, 
della casa, dell' assistenza, 
che trasformano quasi sem
pre I'operaio in consumatore 
assillato o schiavo, toglicn-
dogli una reale possibilita di 
dare all'esercizio del proprio 
tempo libero un contenuto di 
emancipazione culturale. 

La reale conquista del tem
po libero — concludeva quin
di oggi il compagno Sighi-
nolfi dopo i numerosi inter-
venti dei dclegati al conve
gno — tion pud essere di-
sgiunta dalle grandi lotte per 
i servizi sociali, per i tra
sporti, per la scuola. Occor-
re che questo problema sia 
costantemente prescnte nelle 
scelte programmatiche del 
nostro paese, nei piani di 
sviluppo della nostra econo-
mia, nei piani regolatori di 
oani citta e di ogni villag-
gio. 

E' neccssario creare gli 
strumenti di una simile po
litica, primo fra tutti una 
nuora legislazionc per il tu
rismo di massa e per Vorga-
nizzazionc del tempo libero 
che sia csprcssionc di una 
linea sociale di grande re-
spiro dore convivano la pic-
cola e media iniziativa pri
vata c la iniziative coopera-
tivistiche dei lavoratori. 

Solo cosi il tempo libero 
sard strappato all'arbitrio 
dei mnnnptili c della gran
de industria c potra diren-
tare un momento di libertd 
c di progresso della classe 
lavoratrice italiana. 

L'ETLI attraverso i cireo-
li azicndali. il contatto con-
tinuo con la CGIL c gli al
tri sindacati deve diventare 
il ccntro propulsore di una 
simile politica in un clima 
democratica c legato alle 
singole situazioni locali. 

Al convegno hanno porta-
to stamane il loro saluto i 
deleaati stranieri: Antonin 
Resek. cccoslovacco; Fritz 
Neubauer. austriaco c Jean 
Foucher. francese. Essi han
no illustrato brcvemente la 
situazione del turismo di 
massa e la conquiste sinda
cali dei lavoratori di cia-
<icun paese: hanno sottoli-
neato il fatto che gli scam-
bi c i soagiorni intcmazio-
nali costituiscono uno dei 
mezzi piii efficaci per raffor-
zare Vamicizia e la compren-
sione della classe operaia di 
tutti i pacsi e hanno quindi 
offerto la piii ampia collabc* 
razionc alle iniziative che 
VETLI vorrd promuovere in 
campo intcrnazionale. 

Elisabetta Bonucci 


