
PAG. 11 vita italiana 
,**..• V, * * f ,"* l v V 

V* / , * < ' - t , * ;;:';AV,'..:?:V,','V-.:-. 'V?U>v . • * " . ' * • ' 

* -..-, 
; > > • ' . ' . • , 

< • > , 

; sr.'^.-'-'.;HV^-.!/.'. ..T V!:<.'v ' :'\-;y"<'?'--' V,'-' ;'V--, 

I ' U n i t d / mercoledi 30 ma no 1966 
> •, 

JtA IK 

CONCLUSI I LAVORI DEL CONSIGLIO GENERALE 

iniziative di autonomia 
e di lotta proposte dalla CGIL 

Decision! sulla prossima consulfazione amminisfrativa e 
sulla generalizzazione del movimento — No all'accordo-
quadro — Le conclusioni del compagno Lama — Gli interventi 
SI cnnn rhlnsl tpri a tarda II dibattito sulla relaziorie La- l'utilitd d'una c rnnta » dp 

Camera 

Per / lavori pubblici 

solo 11,51* del bilancio 
L'irrisorio stanziamento non raggiunge neppure Eli introiti del gioco 
del Lotto — Frettolosa e superficiale risposta del Ministro Mancini 
alle richieste del PCI per una nuova politica edilizia e del trasporti 

L'intervento del compagno Poerio 

8i sono chlusl Ieri a tarda 
sera, con le conclusioni del re-
latore on. Lama, i lavori del 
Consiglio generale della CGIL. 
che ha csaminato lo sviluppo 
delle lotte rivendicative e del 
dibattito unitario. prendendo 
importanti decision! in mate
ria. II aegretario confederale 
ha rilevato la ricchezza, la 
ampiczza e la vivacita della 
discussione, che era statn pre-
sieduta dal segretario generate 
on. Novella. Lama ha trattato 
alcunl aspetti della discus3ione, 
notando 11 vasto consenso e i 
parziali dissensi emersi sulla 
sua relazione. Egli ha subito 
risposto alle osservazlonl falte 
all'adesionn della CGIL per la 
manifestazione di domenica in 
favore del Vietnam, osservan-
do che certo occorre portare 
avanti un'iniziativa autonoma 
su quest! tern! d! fondo, ma 
che non c! si pud precludere 
la partecipazione a iniziative 
altrui. su contenuti che snno 
anche quell! sostenuti dalla Con-
federazione, specie a proposi-
to della pace e delle aggres
sion!. 

Lama ha successivamente 
motivato la proposta di un do
cuments poi approvato. sul-
l'esigenza d! generallzzare le 
lotte, anche in risposta a una 
inizlatlva d! sciopero generale 
aiTacciata dalla CISL per una 
serie di obiettivi piuttosto con-
traddittori. Lama si 6 sofTerma-
to sulla questione delle corren-
ti sindacali. che stan no sorgen-' 
do anche nella CISL e UIL. 
e che sono una realta per ora 
incancellabile; una realta che 
non deve trasformare il slnda-
cato in un consesso di posizio-
ni precostituite. una realta che 
sarebbe velleitario voler «su-
perare » con un tratto di pen-
na. E' importante che l'autono-
mia avanzl anche con novita 
nei rapport! fra partiti e cor 
renti. come fra le correnti stes-
se. e che lo stesso dibattito al 
Consiglio generale abbia dimo-
strato che le differenziazioni 
non sempre passano per i ca-
nali delle correnti. 

Circa l'unita d'azione, che 
non d l'unita organica poichd 
questa implica un inelimina-
bile bagaglio di concezioni non 
in ballo nella semplice comu-
nanza dl lotta, 1'oratore ha af-
fermato decisive la capacita 
di trasformare, consolidando-
lo, ci6 che gia supera l'unita 
d'azione con forme piu per-
manenti di unita di categoria. 
nella fabbrica. ecc. Bisogna 
renders! conto che il passo 
dall'unita d'azione a quella or
ganica non e affatto facile, e 
che non basta fare un salto 
poiche gli intoppi sono seri e 
potrebbero far cadere. E' cer
to che l'unita con gli altri sin-
dacati non si aiuta se vengono 
congelati i rapporti fra le cor
renti, per csempio proponendo 
(com'e stato fatto) di « conta-
re ^ i rispettivi aderenti. E' al-
trettanto certo che l'unita non 
cammina soltanto con 1'incom-

1 patibilita fra le cariche sinda
cali e quelle pubbliche poli-
tiche: tuttavia anche qui si 
possono fare passi avanti, in-
sieme agli altri sindacati. 

Concludendo. Ton. Lama ha 
ribadito l'apprezzamento posi-
tivo per quest'ultima sessione 
del massimo organismo diri-
fente confederale. il cui di
battito ha reso tutti piu forti 
e piu preparati. per i compiti 
che al movimento sindacale 
sono posti sia dall'inasprimen-
to delle lotte. sia dall'avvio 
del dialogo «a tre>. D Con
siglio generate ha poi appro
vato alcuni documenti. 

In essj da CGIL: 1) prende 
l'iniziativa di portare avanti il 
processo di autonomia sinda
cale, raccomandando agli or
gan! periferid la neutrality del
le sedi nelle prossime elezioni 
amministrative. decidendo che 
i militant! sindacali non faccia-
no propaganda elettorale da-
vanti alle fabbriche. e invitan-
do gli altri sindacati a deci-
dere concordemente di non pro-
porre sindacalisti a candidati 
in tale consultazione; 2) sotto-
linea I'opportunita di moment! 
di generalizzazione anche na-
zionale delle lotte. su motiva 
zioni concordate e unitarie che 
salvaguardino l'autonomia del
le rivendicazioni e delle verten
ze di categoria. esprimendo la 
risposta dei lavoratori al bloc-
co contrattuale e alle rappre-
saglie padronali: 3) si oppnne 
alia proposta di trattativa in 
terconfederale sull' accordo-
quadro avanzata dalla CISL: 
4) propogna lo sviluppo del di 
battito sindacale al vertice nel 
prossimo incontro e deH'unita 
d'azione a tutti i livelli. anche 
per rendere permanenti i rap 
porti gia instaurati. 

E' stato inoltre votato un forte 
ordine del giomo di protesta 
contro Tassassinlo del compa 
gno Carmelo Battaglia. che fa 
seguito in Sicilia a circa 60 bar-
bare e proditorie uccisioni di 
wflitantl sindacali e politici del
la classe opcraia. 

II dibattito sulla relaziorie La 
ma era iniziato lunedl. Diamo 
una sintesi degli interventi. MA-
KIANNETTI (CdL Roma)) ave-
va giudicato positiva, impor
tante e stimolante la relazione. 
chiedendo di aiutare il processo 
unitario sia legandolo alle lotte 
sia rivedendo I'attlvita interna; 
aveva tra I'altro proposto un 
disimpeono dei dirigenti sinda
cali dalle candidature per le 
prossime elezioni amministrati
ve, ed espresso dissenso per 
i'adesione della CGIL alia ma
nifestazione per il Vietnam. 
TRUFFI (se. gen. FILZIAT) 
aveva dato un giudizio positivo 
sull'alta combattivita e unita 
scaturite dalle lotte degli ali-
mentaristi, che 1'intransigenza 
padronale farebbe inasprire e 
nuovumente generallzzare, tan-
to piu che con la cooperazione 
6 stato raggiunto un accordo 
positivo e importante per i con-
servieri; aveva insistito perch6 
il processo unitario si leghi alle 
categorle. nella lotta per i con
tra It i ma anche nella loro fu-
tura gestione, nella fabbrica. 

NICOSIA (vice seg. CGIL) 
aveva esaltato la combattivita 
operaia emersa nelle lotte. e 
ritenuto anch'egli pericolosa la 
apertura di trattative sull'ac-
cordo-quadro voluto dalla CISL, 
poich6 potrebbero cos! venire 
« requisite » a livello interconfe-
derate le vertenze in corso, 
e mortificata la spinta delle 
singole categoric Se si dovesse 
arrivare a uno sciopero gene
rale, dev'essere chiaro che esso 
non sostituisce le azioni artico-
lale e le vertenze di categoria. 
L'oratore aveva anche chiesto 
di riconsiderare la questione 
delle incompatibility, non isola-
tamente ma come tappa sul 
cammino dell'autonomia. che lo 
stesso gioco delle correnti pud 
aiutare se non viene esasperato. 
SOTGIU (seg. reg. Sardegna) 
aveva prospettato il quadra 
drammatico della situazione iso-
lana. che conduce una parte del 
movimento a chiedere azioni piu 
general! non tanto come scap-
patoia ma piuttosto come esi-
genza di coglieie il complesso 
dei problemi sindacali, econo
mic! e sociali, e di sviluppare 
convergenze orizzontali con le 
altre forze. DI POL (CdL Mi-
lano). ritenuta stimolante l'uni-
ficazione socialdemocratica an
che per il processo di unita 
sindacale, e reputato frastaglia-
ta la dislocazione dei socialist! 
nelle varie confederazioni. ave
va affermato che la pratica del-
I'unita d'azione non basta per 
superare i vuoti attuali del sin-
dacato. L'oratore era anche 
tomato a porre in causa la col 
locazione internazionale della 
CGIL e, quanto alia democrazia 
interna, proposto un «censi-
mento » delle varie correnti, per 
conoscerne la rispettiva forza 
al fine di perfezionare la dia-
lettica democratica. 

PIGNA (seg. CdL Genova) 
aveva ricordato i moment! di 
crescente unita. che pur fra 
molte contraddizioni. si sono 
manifestati nelle lotte recenti. 
considerando che il dialogo uni
tario ha avuto una spinta dalle 
lotte stesse. come pure queste 
— dove son state ricche di vo-
lonta unitaria e di partecipa
zione dal basso — hanno a loro 
volta premuto anche sui vertici 
sindacali. che oggi si appresta-
no al primo incontro. GIOVAN-

NINI (seg. FIOM) aveva parlato 
della necessita di un momento 
di generalizzazione delle lotte. 
come punto di raccolta degli 
sviluppi. avuti sia dal dibat
tito sia dagli scioperi; esso 
deve perd avere obiettivi pre-
cisi, quale il rifiuto del blocco 
contrattuale e l'autonomia delle 
categoric affinche non apra 
invece la porta a una trattativa 
centralizzata che snaturerebbe 
gli obiettivi e appiattirebbe la 
portala del movimento. D no 
a U accordo quadro, nel dialogo 
con la CISL. deve essere pari-
menti motivato da consimili ra-
gioni. non da pregiudiziali 
«ideologiche >. 

ZACCAGNINI (seg. gen. agg. 
FILLEA) aveva espresso con
senso con la ripulsa per la ge
neralizzazione facile e facilona 
delle lotte. e con lo sforzo 
unitario per la ricerca di mag-
giori forme ed expression! di 
autonomia. UNA FIBBI (seg. 
gen. FILTEA) aveva collegato 
1'azione sindacale nella con-
giuntura alia presslone unita
ria per riforme. a livello di 
settore come nel caso dell'in-
dastria tessile. E* anche que-
sto un terrcno sul quale il di
battito suite soluzioni produt-
tive. insieme all'azione rivendi 
cativa. pud rafforzare l'unita 
e dare sbocchi alle lotte. 
CONTE (seg. gen. CdL Vene 
zia) aveva tratto dalle espe 
rienze dei metallurgici e dei 
chimici veneziani 1'andamento 
ascendente ma ancora contrad-
dittorio del processo unitario, 
che anche nelle fasi di genera
lizzazione deve conservare una 
peculiarity di categoria: aveva 
altresl espresso forti dubbi sul-

1'utilita d'una < conta > delle 
correnti. che avrebbe un effetto 
cristallizzante. non certo stimo
lante. 

Ieri mattina, il dibattito d 
ripreso con BONI (seg. gen. 
FIOM) il quale ha affermato 
che la concentrazione monopo-
listica in atto incalza i sinda
cati a non allungare troppo i 
tempi deH'unita. a dimostrare 
audacia e coraggio. ad accet-
tare — come fa la relazione — 
le comuni premesse di valore. 
Qualificante e la soluzione rav-
vicinata del problema delle 
incompatibilita. fra cariche 
pubbliche e politiche. e cariche 
sindacali. GIUNTI (seg. gen. 
CdL Roma) ha rilevato che in 
un processo dl formazione de
mocratica di contenuti e di 
una coscienza unitaria, le la-

mentate strumentalizzazioni non 
si superano certo accentuando 
il peso dclle correnti e il loro 
legame coi partiti, ne tenzo-
nando per vedere chi e piu 
bravo e piu unitario. Circa 
I'adesione CGIL alia manife
stazione peril Vietnam, ha fat
to notare che una non adesione 
avrebbe avuto un signlficato 
negativo, non un significato 
neutro. 

SCHEDA (seg. conf. CGIL) 
ha rammentato che il dialogo 
unitario e innestato sul movi
mento crescente, il quale si op-
pone al blocco salariale che il 
padronato tenta con una linea 
di logoramento frontale. E' il 
movimento in atto che esclude 
atteggiamenti superficial! o pro
pagandis t . e che suscita tutti 
i problemi sulla natura e sul 
ruolo del sindacato: se non al-
tro perche l'unita deve conti-
nuare anche dopo il contratto. 
C'e tutta una serie di esempi 
che dimostrano fecondamente 
come l'unita d'azione sospinga 
anche quella organica. pur con 
limiti e precarieta. La stessa 
CISL, quando parla delle ra-
gioni dello sciopero generale 
che propone, pone il movimento 
in funzione di una sua politica 
sindacale globale. Tuttavia. in-
nestare sulle lotte in corso il 
tema dell'accordo-quadro, si-
gnifica pregiudicarne i loro 
tempi e sbocchi. Quanto ai 
tempi del dibattito unitario, non 
bisogna essere faciloni e scap-
pare in avanti — ha detto l'ora
tore — poiche le difficolta ci 
sono; soprattutto e indispensa-
bile pertanto mantenere il le-
game con le lotte. dare spazio 
all'autonomo sviluppo delle for
ze sindacali, tenere present! 
tutti i temi di possibile discus
sione. Non isoliamo i temi della 
incompatibilita o dell'affilia-
zione internazionale. Cerctuu-
mo di avere una visione com-
plessiva. ricordiamo che a gior-
ni CGIL e CGT si recheranno 
a Bruieiles per chiedere Tin-
gresso negli - organism! del 
MEC: questo e un tema su cui 
esistono vaste convergenze. La 
incompatibilita non & tutto. pud 
anche essere un diversivo. e in 
ogni caso le dedsioni unilate
ral! non servono. Discutiamone 
con gli altri sindacati. non fac-
ciamone • una bandiera-ombra. 
L'oratore si e anche detto con
tra rio a decidere per {'incompa
tibilita gia dalle prossime ele
zioni, magari poi da soli come 
CGIL. E del resto, diventerebbe 
diverso un dirigente sindacale 
che non sia pii esponente dl 
partito. I partiti si cimentino 
nella ricerca dei modi per dare 
autonomia piu piena a! movi
mento sindacale. Non sono 
d'accordo — ha concluso l'ora
tore — neppure nell'appello alle 
ume per contarsi fra correnti: 
cid cristallizzerebbe ed esaspe-
rerebbe la situazione interna, 
mentre aU'esterno c'e un av-
vicinamento fra i sindacati. La 
dialettica pud aversi tra I'altro 
anche al di la e al di fuori 
delle correnti, con la forma
zione di maggioranze o mino
ra nze su questo o quel pro
blema. 

TRESPIDI (seg. generale 
FILCEP) ha osservato che la 
Confindustria e ora favorevole 
aH'accordo-quadro perche esso 
pud pid facilmente sminuire 
la spinta opcraia e divtdere 1 
sindacati. mediante I'assorbi-
mento delle trattative a livello 
interconfederale. Non contrap-
poniamo alia CISL un altro tipo 
di sciopero generale. che po-
trebbe anch'esso sfociare nella 
stessa strettoia. Proponiamo in
vece una pianificazione mag-
giore delle lotte e delle sea-
denze. come quella dei chimici 
i quali se si presenteranno di-
visi al contratto. daranno un 
danno anche alle altre catego
ric non credo poi che agli 
incontri con CISL e IHL si 
vada rafforzati da una inasprita 
dialettica delle correnti. o da 
un loro censimento numerico. 

Hanno successivamente par
lato: Cianca. Alasia. Perotta. 
Didd. Bonaccini. Cicchitto. 
Montagnani. Trentin. Garavini. 
Stimilli e Cerofolini. Dei loro 
interventi daremo un sunto do-
mani. ^ a c # 

DOPO LEPIS0DI0 DELLA «SCHEDATURA» POLIZIESCA NELLE FABBRICHE 

Gli operai della Lombardini propongono 
un convegno sui diritti dei lavoratori 

n 

REGGIO EMILIA. 29 
Gli opera i delle Officine 

Lombardini di Reggio Emilia, 
la fabbrica nella quale 6 
scoppiato io scundalo della 
« schedatura >, hanno nvolto 
un appello ai lavoratori di 
tutte le fabbriche italiane. ai 
partiti, ai sindacati, ai par-
lamented, al gluristl. a per-
sonalita politiche e della cul
ture, per to svolgimento a 
Reggio Emilia di un conve
gno nazionale sulle Uberta e 
i diritti democratic! del la
voratori, da tenersi il 24 apri-
le prossimo. L'appello e sta
to sottoscritto da 120 operai 
di varie tendenze: socialist!, 
comunistl, sociallsti unitarl. 
socialdemocratici e indipen-
denti. 

Eccone il testo: «No! ope
rai della fabbrica Lombardi
ni di Reggio Emilia ancora 
una volta siamo stati ogget-
to di un'azione poliziesca e 
antidemocratica. Abbiamo ap-
preso di essere stati sche-
dati e che le schede sono 
state inviate in questura. La 
direzione aziendale ha ammes-
so che tale schedatura e ini-
ziata nel 1931 e continua an
cora nel 1966. Sembra che 
in questo periodo di tempo 
non sia awenuto niente. La 

caduta del fascjsmo, la libe-
ruzione nazionale. la nuova 
Costiluzione non hanno modi-
ficato i metodi della Direzione 
Aziendale ne la legislations 
del lavoro. La direzione azien
dale, perd, non dlversamente 
dalle altre aziende del Pae-
se. non si e limitata a que
sto. Nel corso di questi annl 
essa ha: licenziato dipenden-
ti solamente per evident! ra-
gioni politiche e sindacali; 
effetluato perquisizioni negli 
armadi personali degli operai 
per ricercare materiale sin
dacale e politico: ostacolato, 
ed ostacola. 1'appllcaxione e 
I'esercizio del diritti sinda
cali e contrattuali; rivolto. e 
rivolge. attacchi ad accordi 
aziendali cercando di svuo-
tarli dei contenuti conquistatl 
in annl di lotta, che risal-
gono addirittura a 20 anni 
fa; effettuato assunzioni elu-
dendo la legge sul colloca-
mento. 

«Nel complesso, doe, ha 
teso e tende a creare una 
situazione in fabbrica lnso-
stenibile e incompatlbile con 
il regime democratfeo che in 
tanti anni di lotta e di sacri-
flci ci siamo conqulstati. D'al-
tronde dobbiamo rilevare che 
quella legge fascista del 1931. 

che consente la schedatura 
degli operai. non e stata abro-
gata, cosi come la legisla-
zlone concernente i rapporti 
di lavoro e rimasta sostan-
ziaimente ed in gran parte 
quella dell'epoca fascista. Le 
leggi promesse, riguardantl 
la giusta causa nei Ucenzia-
menti e lo staluto dei diritti 
dei lavoratori, non sono sta
te approvate, ma vengono 
continuamente insabbiate. 
• e Per questi motivi rite-

niamo necessario riprendere , 
coq vigore la lotta attorno a 
quetto complesso di problemi 
ed invitiamo tutti i lavora
tori delle fabbriche del nostro 
Paeae + denunciare le ille-
galiti. gli.-atbitril. le di-
scriroinazipnl- che ay vengono 
nelle. fabbriche e ad invitre 
1: loro":fappresentanti ad un 
fconvegno nazionaje da tenen 
si n'elja nostra citta il- 24 
aprile p.y. - • • • -
• t Dovrejno affrontare que
sti problem!:'iabrog'azlone del
le leggi fasciste esistenti, che 
regolano I rapporti di la
voro: approvazione dl quel 
complesso dl leggi che for-
mano lo statuto dei diritti 
dei lavoratori ed in primo 
luogo la legge per la giusta 
causa nei licenziamenti; la 

conquista di un reale potere 
dentro le fabbriche come ga-
ranzia per la difesa della 
dignita della persona uma-
na, dei nostri diritti e dei 
nostri interessi. 

« A questo incontro per I'ar-
fermazione delta democrazia 
nelle fabbriche invitiamo. Inol
tre, I rappresentanti di tutti 
i partiti politici, dei sinda
cati. I parlamentari. giuristl, 
personalita della politica e 
della culture, che, insieme a 
not, intendono contribute, a 
tutti i livelli. per affrontare 
e risolvere quei fondamenta-
11 problemi della democrazia 
italiana. -

«II senso della nostra ini
ziative' sppare ancora piu 
evldttate :hel memento in cut 
tutte-'le"'fone democratlche 
st apprestano:a celebrare il 
XX anniversarlo. delta • fonda-
ziope della' Repubblica. La 
Repubblfca italiana e. come 
dice I'art 1 delta Costltuzlo-
ne. fondata sul lavoro.' Cele-
brarne il XX annlversario 
deve slgntflcare percid af-
fermazione piena del posto 
che ai lavorctori italianl spet-
ta nella direzione del Paese, 
attuazlone piena del loro di
ritti nella fabbrica e nella 
socleta ». 

I 

La spesa per I lavori pubblici 
ci in Italia batte ogni « record »: 
in senso negativo. sintende. Her 
il 1966 la spesa prevista e di 
425 miltardi; sottratte le spese 
per servizi, restano 259 miliardi; 
166 di questi miliardi perd van-
no via per vecchi pagamenti: 
varxio ancora tolte le somme pa-
gate per mutui e si arnva alia 
cifra di 98 miliardi da cui an
cora vanno soltratti gli stanzia-
mmti per la GESCAL per arn
va re finalmente alia cifra con-
clusiva che e di 85 miliarth. 
Siamo a una incidenza trruo-
ria rispetto alpla spesa genera
le dello Stato: 1*1.50%. Insomma 
lo Stato — ha amarametite com-
mentato nel suo discorso ieri a 
Montccitorio il compagno POE 
RIO — spende per i lavori pub
blici meno di qir.mto incassa 
ogni anno con il gioco del Lotto. 
Mai come in questo caso. in effet-
ti. le cifre parlano da sole: gli 
effelti di questa politica si ve-
dono bene, li pagano sulla loro 
pelle gli edill che Ieri hanno 
compattamente scioperato in tut
ta Italja per una nuova poli
tica edilizia. II ministero dei La
vori pubblici ha in mano stru-
menti decisivi per interventi 
stratcgici nella struttura econo-
mica: e uno dei volani fonda-
mentali dell'economia e ha la 
possibility piu di altri set tori di 
dare un indirizzo di sviluppo in 
questa o quella direzione a tut-
to il • sistema. Avviene kivece 
che questo settore appaia'fra I 
piu trascurati. suplnamente di-
steso su una Uqea di interventi 
< sussidiari > (al solito) a quelti 
decisivi di scelta del capitate 
private • 

II compagno Poerio. in un di
scorso ampio e ricco di dali e 
rafTronti original! e significative 
ha messo a fuoco in particolare 
questi problemi: politica edilizia 

_l. 
Dopo la battaglia al Senato sull'inchiesta parlamentare 

Merzagora dichiara chiuso 
rincidente sul vote INPS 

Nessuna sanzione proposta dal presidente — La frase «Solidali con 
Aliotta» esprimeva una condanna politica da parte deN'opposizione 
Gli interventi di Romano e Granata sui «professori aggregati» 

n presidente del Senato Mer
zagora ha cdichiarato chiuso* 
l'incidente che aveva caratterix-
zato il burrascoso dibattito di gio-
vedl scorso sulla gestione del-
l'INPS. AJJ'apertura della seduta 
pomeridiana di ieri MERZAGORA 
ha comunicato di non voler pro-
porre le sanzioni disciplinari che 
giovedl aveva preannunciato e che 
in precedenza erano state solle-
citate dal capogruppo dc Gava. 
Come e noto giovedl scorso U voto 
col quale la maggioranza di cen-
tro-sinistra respingeva pratica-
mente la proposta di inchiesta 
parlamentare sulla scandalosa ge
stione delllNPS fu accolto da 
un mdignato coro di accuse con
tro la DC da parte delt'opposi-
xione di sinistra. Dopo un dibat
tito che aveva rivelato pesanti 
corresponsabilita specie da par
te della DC e del partito social-
democratico. I'opposizione stigma-
tizzo a quel modo la scelta poli
tica della maggioranza. Si leva-
rono - grida: < Solidarieta con 
Aliotta! ». E poi: «F1umicino>, 
« banane >. c tabacco messicano ». 
Scartando queste ultime accuse. 
il senatore Gava si fermd alia 
prima esclamazione. Poiche un 
suo college di gruppo disse di 
aver sentito ccomplicita con 
Aliotta > il capogruppo dc, tra le 
contestazioni dei comunistl. af-
fermd addirittura che si era of-
feso il Senato e che si protestava 
contro un voto del Senato. Si 
volJe in sostanza vedere nella tn-
dignazione deU'opposizione un in-
tento «erersivo» nei confronti 
di un voto deU'Assemblea. Men
tre I'opposizione. appunto pren
dendo atto di quel voto. aveva 
voluto sottolineare con accuse bru-
cianti. le responsabilita che la 
maggioranza si assumeva impe-
dendo che fosse una commisstone 
parlamentare di inchiesta. com-
posta da esponenti di tutti i grup-
pi a far luce piena sulle corre
sponsabilita politiche di una ge
stione delllNPS che tra scandali 
e indirizzi errati ha visto fio-
nre anche la ignobile specula-
zione di Aliotta sui bimbi tuber-
cololici. 

Sulla base evidentemente delle 
prime impressioni. in quella con-
citata seduta. il presidente Mer
zagora preannuncid. usando pa
role motto dure, sanzioni disci
plinari. 

Ma ieri Pepisodio e stato so-
stanzialmente riportato al suo si
gnificato e ai suoi limiti permet-
tendo al Senato di proseguire i 
lavori senza ulteriori inddenti o 
ccmph'cazioni. -

Merzagora ha innanzi tutto pre-
cisato. sulla base della inchiesta 
condotta. che le parole « complici 
di Aliotta» non sono state ne 
ascottate ne registrate Secondo le 
dichiarazioni dei due stenografl, 
controflrmate dal direttore gene
rate dei resocontl. «che hanno 
valore di testimonianza giurata » 
— ha precisato il prpndente — 
fu rcgistrata e scritta la pa-
rola «solidali > e non «com
plici ». (II resoconto del no
stro giornale • registrd appunto: 
« solidarieta con Aliotta > n.d.r.). 
La stessa espressione fu segnata 
dal resocontista dell'assemblea ed 
e risultata dalla regtstrazione sul 
filo. 

< L'affermazione solidali ccm 

Aliotta, sempre ingiuriosn — ha 
aggiunto Merzagora — appare di 
diversa gravita quando la si deb-
ba pesare con una unita di misu-
ra particolarmente scrupolosa. La 
complicity, infatti, comporta la 
partecipazione al fatto delittuoso 
mentre la solidarieta e uno stato 
d'animo che. espresso in Parta-
mento pud essere inteso in sen
so essenziatmente politico, e come 
tale soltanto. e stato infatti espli-
citamente ammesso dal gruppo 
comunista ». 

Merzagora ha poi detto che 
sono state vane le indaginl per 
accertare quale senatore abbia 
per-primo pronunciato quella e-
spressione ma d'alirdcde. quella 
ricerca appariva superata cdaQa 
manifestazione collettiva espres-
sa in modo visibile a tutti da un 
fbltissimo gruppo di senatori». 
Dopo essersi consultato coi rap
presentanti dei diversi gruppi, il 
presidente ha dichlarato che gli 
& parso opportuno non assumere 
le sanzioni previste dal regota-
mento. cioe la censura con 1'esclu-
sione dall'aula da due a otto 
gjomi. 

Pertanto Merzagora ha comu
nicato in conclusione di aver de-
ciso di considerare chiuso l'in
cidente auspicando che il Senato 
possa prosegirire in una atmosfe-
ra serena i suoi lavori. 

Nella seduta antimeridiana era 
iniziato il dibattito sui progetti di 
legge del PCI e del governo sul
la istituzione di un ruolo di pro
fessori aggregati nelle universita. 
II compagno ROMANO (PCD ha 
ricordato che il progetto di leg
ge comunista si inquadrava in 
una visione di profonda riforma 
delle struttuTe universitarie. 

Tale impostazione fu successi-
ramente accolta dalla commissio-
ne di mdagine le cui conclusioni 
indussero 0 govemo a presenta-
re un disegno di legge. Attoalmen-
te alia posizione di predominio 
cccupata dai professori di ruolo 
corrisponde Tassenza di una ar-
ticolazione democratica e di una 
efficienza scientirica nelle uni
versita. Percid la istituzione degli 
aggregati ha un senso se a que
sti ultimi si attribuisce larga ao-
tonomia di insegnamento e di ri
cerca e se non e concepita come 
un nuovo supporto della attuale 
struttura. 

Perche il professore aggregato 
costrtuisca una reale innovazione 
nella vita universitaria italiana 
— ha netto II senatore comunista 

— * necessario che gli siano ga-
rantiti 1'ufflcialiti dell'insegna-
mento. fondi per la ricerca. la 
partecipazione alle decision! del-
I'Ateneo. la definizione dei criteri 
di atsoIuU obieuiviti nella no-
mina. 

II compagno GRANATA (PCI) 
dal canto suo. ha criticato che il 
relator* di maggioranza Gtardma 
avesse tentato di interpretare to 
art. 2 del testo della commissio-
ne accreditando la tesi secondo 
cui le attivita didattiche sarebbe 
ro soltanto un complemento della 
attivita pnncipale di ricerca 
scientirica affidata ai professori 
aggregati. Non meno mortificante 
per questa nuova figura di do 
cente universitario appare fl se
condo comma deU'arL 3 che 
esclude i professori aggregati 
dalle deliberazioni dei eonsigli di 

facolta. inerenti alia copertura 
di cattedre di ruolo. 

Nel dibattito e intervenuta. 
anche la senatrice Tullia Ca-
rettoni (PSI) che ha chiesto al-
cune modiflche al testo governa-
tivo. La discussione d stata rin-
viata perche la commissione pos
sa prendere in esame i nume-
rosi emendamenti presentatL Al 
termine della seduta il senatore 
Bonafini (PSI) ha sollecitato una 
risposta del ministro Gui sul 
caso della c Zanzara >. Gul ha 
detto perd che il governo non in-
tende rispondere prima che la 
Magistratura si sia espressa. 
Bonafini ha replicato dicendo 
che un giudizio politico non pud 
inftuenzare l'autonomia della 
magistratura ed ha affermato che 
il suo gruppo insiste nel chie
dere una risposta urgentissima. 
A queste esigenze si e associato 
per il gruppo comunista il com
pagno Piovano. 

II Senato riprende nel pome-
riggio di oggi i lavori con lo 
esame di una legge che modifica 
le norme dl riforma agraria nel 
Fucino e passerd poi a discutere 
U progetto di legge sull'enflteusi. 

f. i. 

Manifestazione per la ricostruzione 

A Roma i ferremotati 
dellMrpinia e del Sannio 
Delegazioni di 68 Comuni a convegno in un cine-tea-
tro — Denuncia in parlamento del compagno Villani 

Converranno stamane a Roma. 
dai sessantotto paesi dell'Irpinia 
e del Sannio che furono colpiti 
nell'agosto del 1962 dal terremoto. 
numerose delegazioni di cittadini. 
di amministratori e di tecnici, 
per dar luogo ad una manife
stazione di protesta contro la 
mancata applicazione delle leg
gi per la ricostruzione. 

1 terremotati terranno un con
vegno al teatro Metropolitan, al 
quale parteciperanno anche nu-
merosi parlamentari di diversi 
partiti: tra gli altri. per il PCI 
il compagno Amendola. 

L'iniziativa e stata presa da 
tre amministrazioni comunali 
della provincia di Benevento e 
tre della provincia di Avellino. 
che hanno rivolto un appello a 
tutte le amministrazioni comu
nali dei sessantotto comuni di 
chiarati «terremotati » nelle leg
gi approvate successivamente nel 
'62, e nel '64 dal parlamento. 
leggi che prevedevano lo stan
ziamento — e il completamento 
dell'opera di ricostruzione di 
questi paesi — entro il 1967 con 
to stanziamento (prevjsione inizia-
le) di 243 miliardi a carico del 
ministero dei LL. PP. e della 
Cassa per i) Mezzogiorno. 

Purtroppo fino a questo momen
to sono stati spesi per la rico
struzione delle case, sia ur
bane che rurali. e delle opere 
pubbliche dei comuni terremotati 

I solo 46 miliardi. E intanto la 

Contro la Giunta di sinistra 

In Vol d'Aosta accordo 
tra PLI, DC, PSI e PSDI 

I liberal! appoggerebbero dall'esterno una 
giunta minoritaria di centro sinistra 

AOSTA. 29 
Democristiani. socialdemocrati

ci e socialist! hanno concluso un 
pateracchio con i liberali. L'ac-
cordo d stato definito nei minimi 
particolari e prevede Tappoggio 
totale dei due consiglieri regio-
nali liberali a tutte le iniziative 
che potrebbero portare al rove-
sciamento dell'attuale Giunta 
regionate formata da Union Val-
dotaine e PCI. Sempre sulla ba
se di tale accordo. i liberali ap
poggerebbero poi con la sola 
astensione la nuova Giunta di 
centro-sinistra. 

Come si sa. I'appoggio dei li
berali (con voto favorevole o 
con una benevola astensione) e 
determinante perehd una even
tuate Giunta minoritaria di cen
tro sinistra possa insediarsi e 
possa reggersi. I partiti che vor-
rebbero costituire alia regione 
una Giunta di centro-sinistra, di-
spongono infatti di soli 17 con
siglieri e non hanno quindi la 
maggioranza sui 35 componenti 
il consiglio regionate. In conse-
guenza della definizione degli ac
cordi con i liberali, i consiglieri 
regional! della DC. del PSDI e 
del PSI. hanno presentato oggi 

una richiesta di con voca zione 
straordinaria del consiglio re-
gionale, precisando gli argomen-
ti che essi chiedono siano inse-
riti nell'o.d.g.: sostituzione dei 
consiglieri democristiani Torrio-
ne e Gheis (dei quali sono state 
accettate le dimissioni nella pas-
sata sed <ta del consiglio regio
nate): mozione di sfiducia alia 
Giunta e sua revoca: nomina di 
un nuovo presidente della Giun
ta e di nuovi assessori. 

Se questi sono i propositi del 
centro-sinistra vatdostano allar-
gato ai liberali. va anche detto 
che essi sono privi di una ne-
cessaria base legale perche pos-
sano realizzarsi. Lo statuto spe-
ciate vatdostano non prevede in
fatti la revoca delta Giunta re 
gionate. ne essa d prevista nel 
regolamento interno del consiglio 
regionale: per cui se una mo
zione di sfiducia (al pari di qua-
lunque altra inozione) pud esse
re discussa dal consiglio regio
nate, non altrettanto 6 per la 
revoca proposta dai partiti del 
centro-sinistra non essendo con-
templata neU'ordinamento della 
regione autonoma valdostana. 

Cassa per 11 Mezzogiorno ha di-
chiarato esaunta la sua opera. 
mentre nel bilancio 1966 dei la
vori pubblici sono previsti solo 
quattro miliardi. Questo ha pro-
vocato la reazione nelle 56 mila 
famiglie che attendnno da quat
tro anni una casa e che vivono 
dall'agosto del 1962 o in barac-
che antisismiche di carta pest a o 
nelle case pericolanti (spesso pre-
ferite alle baracche dell'esercito. 
perchd almeno pid asciutte). E 
quindi si d registrato negli ul
timi meal un susseguirsi di con-
vegni. incontri. mamfestazioni. 
nel corso delle quali neanche gli 
uomini della DC hanno potuto 
sottrarsi dall'associarsi nel con-
dannare la pervicacia del gover
no nel non realizzare quanto il 
parlamento. con leggi precise, 
aveva stabilito. 

In quest! glorni il parlamento 
deve occuparsi di un emendamen-
to presentato dai deputali comu-
nisti della Compania per un 
aumento da 4 a 47 del miliardi 
da destinare nel bilancio '66 del 
LL.PP. alle zone terremotate, e 
deve anche discutere su una in-
terpellanza presentata al ministro 
dall'on. Sullo. 

Ieri a Montccitorio il compagno 
Villani ha denunciato la mancan-
za di volonta del governo di ri-
costruire nelle 2one terremotate. 

E' bene che il Parlamento sai* 
pia. ha aggiunto Villani. che fa
miglie intere vivono ancora >u 
condizioni inumane. in baracche 
che non riparano dal freiddo. d<u 
caldo, dalla pioggia. Alcune ci
fre? Secondo calcoli del mim 
stero per la ricostruzione dell% 
zona (almeno una «prima » n-
costruzione) servirebbero 240 tm-
tiardi. Per il 1966 perd il gv-
verno ha stanziato — e sembta 
una beffa — appena quattro mi
liardi diventati poi cinque oella 
nota di variazione. A questo rit-
mo. ha detto Villani. solo per 
finanziare le pratiche gia appro
vate occorrono sedici annl e per 
ricostniire la zona ne occorrono 
quaranta! Eppure it governo era 
impegnato dalla apposita legge 
a concludere ia sua opera di ri
costruzione entro il "66̂ 67... 

MANCINI — Ma se non ci so
no i soldi, se quella legge non 
aveva copertura finanziaria. noi 
cosa possiamo fare? 

VILLANI - Ma chi doveva 
pensare alia copertura della 
tegge? Forse i terremotati del
l'Irpinia? 

Villani ha ricordato che un 
intervento nella zona. oggi. 
avrebbe avuto anche un valore 
congiunturale positivo. piu che i 
finanziamenti che si sono invece 
voluti offrire alia speculazione 
edilizia. La situazione nella zo
na e tesa. Villani ha ricordato 
i convegni di Ariano Irpino e di 
Beneventa In quest'ultimo con
vegno Sullo — autorevole espo
nente delta DC — ha dato assi-
curazioni e ha anche esclamato: 
«Sara inutile prendersela con il 
diavoto o con i comunisti se le 
popolazioni irpine a un certo 
punto faranno esplodere la loro 
collera. Bisognera prendersela 
con i governi che si sono succe 
duti in questo periodo». Villani 
ha chiesto che venga accolto 
l'odg presentato dai comunisti 
perchd la cifra irrisoria dei 
quattro miliardi sie almeno por-
tata a cinquanta miliardi e per-
chd intanto la GESCAL (tenendo 
fede a una promessa formate 
fatta dal suo presidente. che ora 
perd tace) anticipi immediata-
mente dieci miliardi 

e occupazione: politica della ca
sa e legge urbaiustica; politica 
dei trasporti e sistemazione idro-
geologica del terntono. Invano 
si d attesa una risposta aUe-
guata dal ministro Mancini che 
aveva dovuto subire precisi at
tacchi anche dal comnagno lva-
no Curti del PSIUP e dagli stessi 
oratori dc Ripamonti e tiagliar-
di. La risposta di Mancini d 
stata abbastanzn supcrllciale. 
anche so nel corso delta esposi-
/ione non sono mantati alcuni 
accenti iHiliMiiict contro la poli 
tica c delta lesina > dei dicasteri 
llnnn/iiiri m>i confronti dei La
vori Pubblici. 

Per quanto nguarda la politi
ca edilizia "d facile constatare 
o^gi come la I'.nea seguita dal 
governo con fill « p<ou<lo-!ticon-
tivi » recrtiti (ofTerti in realta. 
ancora una volta. alia specula
zione privata) sia fallita. 

II fallimento di questa poli
tica. ha detto Poerio. e denun
ciato con forza dagli sciopt'ri 
degli edilj culminati nel granrie 
sciopero nazionale di ieri. E' 
una lotta dura condotta per un 
nuovo contratto nazionale. una 
stabile occupazione. riforme strut-
turali nel settore. 

Un esempio elllcace di come ti 
opera nel settore e dato dal raf-
rronto fra l'attivita della Cassa 
del Mezzogiorno (opere pubbliche) 
nel periodo gennaioottobre 1964 e 
lo stesso periodo del 1965: si paa-
sa da un fkianziamemo di opere 
per 89 miliardi a un (inanziamen-
to per 65 miliardi. Venti miliardi 
in meno. cioe. che hanno pro-
dotto ben due miliardi di gior-
nate operate lavorative tn meno 
nel solo Sud. 

Per quanto nguarda la politica 
della casa d ben noto che a una 
crisi produttiva si accompagna 
una crisi del mercato. Ci sono 
300 mila alloggi invenduti o silt-
ti con un immobilizzo di capitali 
di 3 mila miliardi. Perche? Prez-
zi alti di alloggi di IUSAO. indu 
stne attrezzate solo per que.sto 
tipo dl costruzioni. crisi totale e 
carenza di oITerta nel vasto e 
assetato campo dell'edilizia po;x> 
lare. In Italia 1'incidenza mo<iia 
del costo dell'afntto e del 16.2 
per cento sul salano medio (:n 
Francia d del 5.2%. In Oianda 
del 7.7%. in Gran Bretagna dei 
9.3% e cosi via). E quale e ia 
percentuale delle case costruHe 
con il contributo dello Stau>? E* 
deU'88% in. Francia. del 65% in 
Belgio. del 39 per cento nella 
C-ermania Occ. e del solo, mere 
dibile. 5.6 per cento in Italia. 

Dietro a queste cifre sta una 
politica errata, distorta; sta las-
senza di hnanziamenti pubblici 
(lo Stato spende in sostanza per 
1'edilizia popolare quello che rea-
lizza in utili dalla Cassa depo-
siti e prestiti per flnanziametito 
di opere pubbliche: cioe n<m lira 
fuori una lira in piii di cid che 
riceve dai beneflciari stessi del 
suo intervento): sta la stretta 
creditizia delle banchc; sta il 
rifiuto a finanziare comuni e con-
sorzi per 1'attuazione della 167. 

Poerio ha ricordato i umm del
ta 167 e ha ancora una volta ri
badito le test del nostro partito. 
dej sindacati. dei lavoratori tutu 
per una nuova politica edilizia. 
per una efllcace e soUectta rifor
ma urbanistica. In realta il go
verno marcia da sempre in I'a-
lia per vie opposte. e il go
verno attuale non si discos'a dai 
precedenti. Si dice che non esi
stono fondi suulcienti per attua-
re una politica edilizia popolare 
e un in'ervento adeguato dello 
Stato. Ma cid non c vero. II 
proolema £ di scelte e quali so
no le scelte govemative? Poerio 
ha citato il caso della poliuca dei 
trasporti in Italia. Mighaia di mi
liardi vengono spesi per finanzia
re un piano autostradale viziato 
a dir poco di gigantismo. Si 
tratterd — a ptano ultimato. ma 
siamo gid a metd strada — di 
4733 km. di autostrade. Se si fa 
il confronto con gli altri grandi 
paesi europei con lo stesso nu-
mero circa di abitanti deil'Itana. 
si scopre che il nostro paese ha 
U piu basso reddIto procapite. la 
piu bassa percentuale di opere 
d» pubbu'ea utilitd (scuole. ecc.) 
ma la piu alta incidenza di 
spese per autostrade. 

Poerio ha quindi ncordato le 
gravissime carenze della sistema-
zione idrogeokigica del suolo n 
Itaba, carenze che hanno provo-
cato tante tragedie recer.ti. Eb-
bene. in questo settore it piano 
sulla regolamentazionc dei corsi 
d'acqua (1952) prevedeva la spe
sa di 1800 miliardi circa in 30 
anni di cui 1000 miliardi nei pri
ori dieci ami; al 30 ottobre 1963. 
dopo undici ami. la spesa faua 
d risultata di 527 miliardi. meta 
del previsto. Cd da stupirsi. ha 
esclamato Poerio. se i corsi di 
acqua stranpano e l'ltalia va let-
teraJmente in peza? 0 Piano Pie-
raccini d'attro canto non pone 
rimedio alia situazione: lo suan-
zia men to annua!* previsto e di 
60 miliardi! 

D;scorsi cntici sono stall faui 
anche. len. dai dc Gagiiardi (che 
ha criticato I'azione del dicastero 
a damo dei comuni e ii mancato 
finanziamento della 167) e Ripa
monti (che ha nvendicato una 
organica politica urbanistica e 
ben diversi. pid qualiScau inter
venti dello Stato). D compagno 
Ivano Curti ha posto sotto accusa 
la politica della casa e la poli
tica urbanistica e t sociaie > (yie-
sistente in pratica) del governo. 

In rnaitmata aveva replicato do
po tre brevi interventi sul bilan
cio del suo dicavero. il mxmtro 
del Turismo e spettaco^> Coro
na che si d Umitato a somma-
ne risposte. In polemics con il 
dc Greggi che aveva fatto una 
esagitata requisitoria contro I 
film t immorali». Corona ha di-
feso i criteri democratici e «li-
mitativi della attivita censoria » 
delta recente legge sul cinema. 

n compagno Maulini ha sol
lecitato a fine seduta la discus
sione della interpellanza presen
tata nell'ottobre scorso sulla 
chiusura della Cobianchi di 
Omegna che occupa 1000 operai 
e dipende dalla Edison. 

U. b. 


