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Nuovo boom economico 

e condizione operaia 

Le tre Italie 
del Corriere 

Uno dei confini essenziali rimane quello delta 
retribuzione che fc bassa per tutti - A diffe-
renza del '60 il nuovo ciclo di espansione 
produttiva si svolge mentre i salari sono fermi 
e I'occupazione h al disotto dei livelli pre-crisi 

sificazktne economico-socio-
log ica^ove li mettiamo i 

« Ci sono ormai — scrive 
il Corriere della Sera — tre 
Italie. La prima lavora e 
sta, nel complesso, abbastan-
za bene. La seconda, anche 
quando lavora, non sta trop-
po bene. La tcrza non lavora 
(o lavora poco) e sta benis-
simo ». Quest'ultima 6 l'lta-
lia — afferma il quotidiano 
milanese — * misteriosa, pa-
rassitaria e inafferrabile» 
dei privilegi, delle nomine 
di favore, dei «posti alio 
stato puro»: quella, insom
nia, che con piu prccisione 
si puo chiamare il sottogo-
verno. E qui l'autore del-
l'articolo ha ragione di de-
nunciare vari casi, tra i quali 
quelli legati alle vicende si-
ciliane. Ha ragione, anche 
se poi dimentica che quel-
l'ltalia «misteriosa e inaf
ferrabile > non e altro che 
uno strumento del dominio 
economico — e delle sue 
implicazioni politiche — dei 
gruppi del quale il Corriere 
6 espressione. Dal panta-
no siciliano la Montedison 
— che e quanto dire uno 
dei maggiori centri del po-
tere economico che il Cor
riere difende — non ha for-
se tratto centinaia di miliar-
di, manovrando i fondi di 
quelle banche e di quelle 
pubbliche istituzioni ove si 
annidano quegli «inafferra-
bili » messeri verso i quali 
ora — ma solo ora che essi 
sono in piccola parte di 
fronte al magistrato — il 
Corriere appunta l'indice ac-
cusatore? 

Ma in questa nuova clas-
IZJPJli 
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padroni, quelli grossi, quelli 
dai molti miliardi? Li voglia-
mo mettere «nell'Italia che 
lavora» — assieme ai tor-
nitori della FIAT — per 
concludere che stanno « ab-
bastanza bene »? Oppure gli 
Agnelli e i Crespi sono da 
considerare tra coloro che 
«anche quando lavorano > 
non stanno « troppo bene »? 
A leggere le loro denunce 
fiscali forse questa sarebbe 
la classificazione < giusta >. 
E ' vero: di Italie ce ne sono 
piu di una. Ma i conti del 
Corriere della Sera non tor-
nano. 

E* iniziato, tutto lo lascia 
credere, un nuovo ciclo del-
l'economia italiana. Un nuo
vo boom, un nuovo miraco-
lo? Ancor prima delle defi-
nizioni ci interessa la so-
stanza del fenomeno. L'au-
mento del reddito nazionale 
e ragguardevole: sembra che 
supereremo, a fine d'anno, 
il 5% d'incremento. L'espan-
sione della produzione indu-
striate si realizza — fatte 
pochissime eccczioni — a 
ritmi che sono tra i piu ele-
vati d'Europa. Ma come si 
distribuise'e questo reddito 
in aumento? Questo e il cen-
tro del problema. In astratto 
il reddito nazionale potreb-
be avere un incremento an
che doppio di quello attuale 
ma rimanendo il sistema im-
mutato le cose non cambie-
rebbero o almeno non so-
stanzialmente. Per cui e 
vero che il reddito aumenta 
ma e altrettanto vero che 
rimangono ed anzi si aggra-
vano gli squilibri nclla sua 
distribuzione: tra capitate e 
lavoro, tra padroni c ope-
rai, tra Sud e Nord, tra in-
dustria e agricoltura o per 
meglio dire tra monopoli e 
lavoro agricolo dei brac-
cianti e dei contadini. 

II boom degli inizi degli 
anni '60 era accompagnato 
da una espansione dell'occu-
pazione. Le lotte sindacali 
riuscirono allora, inoltre, a 
rompere il blocco dei salari 
e per la prima volta i con 
sumi popolari poterono fare 
un certo passo avanti. Poi 
vennc la congiuntura diffi
cile. Ora il nuovo ciclo di 
espansione. Ma per gli ope-
rai, per i lavoratori a red
dito fisso le cose vanno peg-
gio. E vanno peggio — si 
badi bene — rispctto ad 
una situazione che non era 
certamente di elevato e gc-
nerale benesscre. A diffe-
renza che nel '60 I'occupa
zione ristagna dopo aver 
fatto un balzo indietro: c'e 
qualche timido accenno di 
ripresa ma ancora siamo di 
circa nezzo milione di posti 
di laxoro al di sotto dei 
livellt precrisi (dueeento-
mila in meno nella sola in 
dustn?) . mentre il sistema 
produttivo non riesee a dare 
occup.izione alio nuove leve 
di giovani che giungono 
all'eta di lavoro 

I salari sono praticamente 
fermi e il padronato coglie 
ora i fnitti. in termini di 
accentuato sfruttamento. dei 
contratti che vennero rinno-
• i t i durante la famosa con 

I prezzi aumenta-

no. Si accentua anche 11 di-
stacco tra l'operaio, la sua 
famiglia, e un'altra parte del
la societa italiana: distacco 
non soltanto verso quello 
che viene chiamato generi-
camente il c padronato > ma 
anche verso altre categorie 
quali la burocrazia statale e 
privata — e non soltanto i 
gradi piu elevati — una 
parte dei tecnici e dei pro-
fessionisti. 

Se tre o quattro anni fa le 
centomila lire di salario 
mensile permettevano di mi-
gliorare il precedente livello 
di vita delle famiglie ope-
raie, soprattutto quando in 
una famiglia erano in due a 
lavorare, oggi non bastano 
piu neanche per mantenere 
quel primi e insufficient! mi-
glioramenti. Perche? Intan-
to perche in molte famiglie 
ove prima entravano due e 
anche piii buste paga ora ne 
entra una soltanto ed essa 
deve servire per tutti. II 
crollo dell'occupazione fem-
minile ha questa conseguen-
za. Ma poi chi guadagna og
gi centomila lire al mese? 
Ci sono tuttora salari di 
sessanta ed anche di qua-
rantamila lire mensili e 
non si tratta, purtroppo, di 
« isole » retributive. Rispet-
to alle necessita della vita 
moderna ed anche rispetto 
alia ricchezza che i lavora
tori italiani producono il li
vello salariale complessivo 
italiano e ancora scandalo-
samente basso. 

Proprio alcuni giorni fa in 
Parlamento e stata confer-
mata l'esistenza di mezzo mi
lione di ragazzi tra i nove e 
i tredici anni abusivamente 
occupati e persino costretti 
a compiere lavori spesso pe-
ricolosi e nocivi con orari 
che arrivano anche a dieci 
ore al giorno e con salari 
coloniali. E si tratta non sol
tanto di ragazzi del piccolo 
villaggio meridionale ingag-
giati dagli « scarpari > napo-
letani, o di bambini che 
sciacquano le tazzine da caf-
fe nei bar, bensl anche di 
« bambini operai » di fabbri-
che della Lombardia e di 
Torino. Anche di questo tri-
ste fenomeno, di questa pia-
ga sociale si nutre il nuovo 
ciclo di espansione economi-
ca, come del resto quello 
precedente. 

Colpiamo, dunque, quella 
Italia < misteriosa » della 
quale parla il quotidiano mi
lanese. Benissimo. Anzi: fac-
ciamolo sul serio. Cio com-
porta una riforma della pub
blica amministrazione? Sen-
za dubbio. Ma di chi e la re-
sponsabilita se questa rifor
ma tanto decantata e rima-
sta nell'ambito delle chiac-
chiere tra ministri malgrado 
precise proposte — mai 
controbattute — venute dal
le organizzazioni sindacali? 

Uno dei confini essenziali 
tra le varie Italie rimane 
quello della retribuzione che 
e bassa per tutti quelli che 
lavorano: confine che non 
pud esscre spostato con una 
diversa « divisione della tor-
ta » spettante ai lavoratori 
perche questa e ne] suo 
complesso vergognosamente 
scarsa. Si tratta di portare 
piu avanti le frontiere re
tributive nelle fabbriche e 
in ogni altro luogo di la
voro. Non solo. I confini 
tra'Ie varie Italie sono quel
li, nello stesso tempo, che 
riguardano altri aspetti del
la struttura del paese: l'a-
bisso tra il Nord e il Sud; 
l'esistenza di enormi rendi-
tc parassitarie nell'agricoltu-
ra e di forme altrettanto 
parassitarie nella distribu
zione delle merci a danno 
dei contadini. dei consuma-
tori ed anche dei piccoli 
commercianti. 

Non serve dunque, per 
vantare il nuovo miracolo 
economico italiano in termi
ni chiaramente pre-elettora-
li, tentare di far credere che 
in Italia stiamo tutti bene 
magari in una sottile grada-
zione di « ahbastanza bene ». 
« non troppo bene », « benis
simo ». No: la verita e che 
IP Italia coloro che sono gli 
artefici primi della ricchez
za. coloro c!i-- la producono' 
nelle officine e nei campi 
sono ancora lontanissimi dal 
part cci pare equamente al 
progresso economico del 
paese e soffrono di una con
dizione picna di ingiustizie 
sul terrono economico ed 
anche umano Soprattutto 
guariasnano tutti troppo po
co. anche quelli che a torto 
qualcuno considera privile-
giati Per cui se un sintomo 
di camhiamento dell'attuale 
situazione puo essere colto 
esso va rawisato in primo 
luogo nelle lotte dei lavora
tori. 

Diamante Limiti 

Come if governo usuraio distrugge I'autonomia dei Comuni 
i — — — - ^ _ ^ 

Dbvete incassare di meno 
anche se spendete di piu 

Perche siamo arrivati ad oltre cinquemila miliardi di debifi comunali — La tec-

itica dello strozzino — La legge delega del governo riduce al minimo le entrate 

dei Comuni per farli vivere poi con i linanziamenti decisi dallo Stato, dice il 

professor Grosso sindaco di Torino 

Una strada di Napoli durante un ennesimo esperimento per « snellire » il traffico 

Facciamo un esempio. Un 
tempo, quando i trasporti nel
le citta erano affidati alle car 
rozze. ai carri e ad altri vei-
coli a trazione animale, i co
muni e le province riscuoteva-
no una tassa che veniva divi-
sa fra i due enti in propor-
zione delle spese sostenute per 
la manutenzione delle strade. 
Era questo un modo per ripa-
gare i comuni e le province 
e il sistema funzionava. Oggi 
i veicoli a trazione animale 
sono scomparsi e la tassa che 
li colpiva. pur essendo ancora 
in vigore. non rende una lira 
ai comuni e alle province. II 
cavallo e stato sostituito dal-
I'automobile che anch'essa ha 
bisogno. come e piu delle car-
rozze di un tempo, di strade 
ben tenute. senza buche. Pro-
babilmente qualcuno pensera 
che la tassa sui carri sia sta
ta trasformata in una tassa 
sulle automobili per soccorrere 
i comuni che spendono centi
naia e centinaia di milioni per 
tenere le strade in ordine. La 
tassa sulle automobili c'e. co
me e noto, e salata. C'e an
che una imposta di fabbrica 
zione sui carburanti che rende 
piu di millc miliardi all'nnno. 
Ma queste entrate tributarie 
non vanno ne ai comuni ne al
le province. Se le prende lo 
Stato. tutte. tranne una tra-
scurabile aliquota. sui bolli di 
circolazione che va alle sole 
province. Agli enti locali e 
rimasto solo il compito di 
piovvedere alia manutenzione 
delle strade, anche se i pro-
blemi suscitati dal traffico au-
tomobilistico sono di gran lun-
ga piu inquietanti e gravosi 
di quelli delle vetture a ca-
valli. 

E' questo un solo esempio. 
ma calzante, di come lo Stato, 
(cioe il governo dello Stato, 
anzi i governi che si sono sue-

Da I la guerra perduta all'aggressione artiericana al Vietnam 

GIAPPONE: UNA GIGANTESCA 
BASE mill ARE DEGLI USA 

149 installazioni e 42.000 soldati - « Marines » in licenza sulle spiagge nipponi-
cbe - Dal Vietnam giungono nelle fabbriche i carri armati USA danneggiati e ancora 
sporchi di sangue - Le forze della pace contro la politico estera del governo Sato 

Nostro servtzio 
DI RITORNO 

DAL GIAPPONE 
71 Giappone e oggi un paese 

risorto dalle distruzioni di una 
guerra perduta. paese moder
na, altamente sviluppalo sul 
piano tnriustrtale ed eronnmi 
co, anche se ancora pieno di 
restdui del passato nel costu 
me come nelle sue citta, dore 
grandi edifici moderni sorgono 
in mezzo a tanle casette di le-
gno, che sembrano case di 
bambole. L'aspirazione del 
paese del sole ad un ruolo au-
tonomo e tuttavia contrastata 
dallo stretto legame del Giap
pone con la politico degli Sta-
ti Uniti, che fa del Giappone 
I'alleato piu fedele e il sosteni-
tore piu valido della guerra di 
aggressione contro il Vietnam. 

La politico estera giappone 
se e cnraUerhrnin (in questa 
alleanza, dallo dipendenza im 
posta dal e Trattato di Sicurez-
za » nippo americano, fir mat o 
a San Francisco nel 1951, dal-
Vesistenza sul territorio nazio
nale di 119 basi americane, 
dalla rinuncia alia sotranitd 
nazionale su Okmaura e dai 
vantaggi economici deriranti 
dai rifornimenti bellici per la 
guerra nel Vietnam. 

E' vero, perb, anche che esi-
ste in Giappone un potente mo-
vimento di masse e di Jorze di 
opposizione in favore della pa
ce. II Part'to socialista giap-
ponese (forte del 30^> dei suf
frage elettorali). il Partita co 
munista giapponese, il sindu 
cato piii forte del paese (SO-
HYO), che conia 4.5 milioni 
di lavoratori iscnl.'i. V.Associa 
zione femmmile, gli intellettua 
li oggi organizzati nel Behe-
rein (associazione dei cittadi 
ni), che ha notevole Influenza 
fra le masse giovanili, opera-
no tutti contro la guerra del 
Vietnam, contro il rinnovo del 
Trattato di Sicurezza con gli 
USA, che viene a scadere nel 

1970, contro Vattuale politico 
estera del governo liberal-de' 
mocratico. presieduto dal pri
mo ministro Sato, definito il 
governo piu reazionar'o del do-
poguerra. 

Sono stata in Giappone alcu
ni giorni ed ho partecipato al
ia Conferenza contro la bom-
ba A e H, che si e svolta pri
ma a Tokio. quindi a Hiroshi
ma come ogni anno, in coin-
cidenza con I'anniversario del 
lancio della prima bomba ato-
mica. 

11 pericolo delle bombe ato-
TT»»/»bo & Arnrnmnlinnmonln m-n 

sente ad ogni cittadino giappo
nese. Nell'opinione vubblica si 
acverte anche la presenza del
la guerra del Vietnam, che i 
vicina non solo geograficamen 
te. Milioni di lavoratori giap-
ponesi producono fucili. bom 
be al napalm, gas tossici. scar 
pe per la guerra nella giun 
gla. che sercono agli america 
ni nel Vietnam, o riparano na 
vi e carri armati che giungono 
ancora macchiati di sangue 
Selle basi americane vi sono 
oltre 42.000 militari. Di li par-
tono i soitomarmi atomtci e 
le portaerei con bombe nu-
cleari. Infine. nelle localita 
balncari giapponesi i soldati 
americcni trascorrono le bre-
vi soste fra una operazione e 
Valtra. 

11 governo Sato e" un soste-
nitorc della strategia globale 
anticomunista degli Stati Uni
ti. Esso vorrebbe anche modi 
ficare la Costituzione, poichi 
essa contiene un articolo, Var 
ticolo 9. in cui si afferma che 
il Giappone e contro la guerra. 
che non vi 6 coscrizione ob-
bligatoria e che i soldati giap
ponesi non possono essere 
mandati aU'estero. Contro que
sto articolo Sato intende dare 
battaglia anche per risponde-
re alle pressioni degli ameri-
cani, che correbbero militari 
giapponesi nel Vietnam. 

L'articolo 9 tuttavia e gia 
stato violato con la costituzio
ne di un vero e Proprio eserci-
to. chiamato Forze di autodi 
fesa. che alcuni mi hanno det-
to forte di 180.000 uomini, 
mentre altri ritengono sia gia 
di circa 274 000 uomini Due 
anni fa uno scandalo scoppio 
in Parlamento perche era sta 
to svelato un certo piano Mil-
suya ' o c delle Tre frecce >. 
elaborato in accordo con gli 
americani. che prevedeva la 
mobilitaziove del Giappone e 
la presenza di armi nucleari 
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fu allora costretto a respinge^ 
re questo piano Tuttavia nel
le basi americane ogai vi so
no gia sottomarini e portaerei 
muniti di armi nucleari. Pre
sto giungera nei porti aiappfr 
nesi • la giganleica portaerei 
Enterpri5e. anche essa con 
armi alomiche a bordo 
Praticamente — mi dicono i 

dirigenti del Sohyo, i comuni 
sti ed i socialisti giapponesi — 
il governo Sato ha trasforma 
to il Giappone in una grande 
base militare degli Stati Uniti 
per la loro aggressione contro 
il Vietnam. 
' Dalla sua alleanza con gli 
Stati Uniti U Giappone cuole 

trarre il massimo vantaggio 
economico. Esso e molto im-
pegnato in tutta la < diploma 
zia economico > verso il sud-
est asiatico: Banco per lo sri 
luppo asiatico. Conferenza per 
lo sviluppo agricolo del sud 
est asiatico. Mediante aperture 
di crediti a numerosi pacsi 
(Indonesia. Malesia. Filippme. 
Tailandia. Laos) Tokio inten 
de impiantarsi saldamente nei 
paesi asiatici arretrati che lo 
circondano, utilizzando quei 
metodi che noi definiamo (e 
che anche i compagni del So
hyo, giapponese definiscono) 
neo~colonialisti. 

E' opportuno a questo pun-
to ricordare che, com* cam-

seguenza della «garanzia > 
americana, derivante dal 
Trattato di sicurezza, il Giap
pone dedica solo 1'8^ del suo 
bilancio alia difesa, cioe I'/Co 
appena del suo reddito nazio
nale. contro il 33^ dell'lndia. 
ad esempio. e il 4S^ della Co 
rea del Sud Cio ha consentito 
al Giappone di dedicare tutti 
i suoi mezzi dapprima al pro
prio sviluppo induslriale ed 
economico. poi alia penetra-
zione neocolonialista nel conti-
nente asiatico (ma non solo 
in quello poiche oggi capitali 
giapponesi uppa'wno anche in 
certi paest dell'Africa nera). 

Le forze della pace in Giap
pone sono oggi mobilitate con 
tro tutta la politico estera del 
governo Sato. Esse rivendica 
no inoltre il ritorno dell'isola. 
di Okinaica. oggi in mono ame 
ricana. al Giavpone A Oki 
naura vivono 9fi0 000 giappone 
si. II governo e assai preoc-
cupato per la forza di questa 
azione Non i escluso che esso 
proponga agli americani la re 
stituzione dell'isola. in cambio 
di una concessiane di una base 
militare nel suo territorio. 

In seguito alia rottura cino-
sovietica le organizzazioni an 
tiatomiche in Giappone si sono 
purtroppo divise. Questo anno 
le due rispettive Conferenze 
hanno tuttavia ampiamente 
discusso il tema dell'unita da 
ricostituire e dell'azione con 
giunta da sviluppan. nel frat 
tempo, su varie questiom con 
crete. Fra gli obiettivi po?fi 
per Vanno '67 'RS vi e innan 
zitutto la lotto contro la quer 
ra nel Vietnam, per una nun 
va politico estera del Giappo 
ne, per il ritorno di Okinawa 
al Giappone, per I'approvazio 
ne dell'accordo sulla non proli-
ferazione delle armi nucleari 
e contro il rinnovo del Tratta
to di Sicurezza nel 1970. 

Dina Forti 

ccduti alia direzionc dello Sta
to) intende il suo rapporto con 
i comuni e le regioni. un rap 
porto che perfino un alto fun 
zionario del ministero delle 
Finanze ha cosi definito: «i 
comuni vengono considerati dei 
concorrenti dello Stato per 
quanto riguarda le entrate e 
comodi sostituti per quanto ri
guarda le spese ». In altre pa 
role. I'ntteggiamento dello Sta 
to verso i comuni e chiaro: vi 
faccio incassare di meno anche 
se sicte costretti a spendere 
di piu. L'aumento della sp»'sa 
sta nelle cose, nolle citta che 
crescono e nella maniera cao 
tica a tutti nota. nellinestri 
cabile groviglio del traffico 
che si ripercuote non solo sui 
nervi degli automobilisti ma 
anche sui bilanci, tutti in for 
tissimo deficit, delle aziende di 
trasporto. nelle strade che si 
sfasciano. nel deperimento na-
turale provocato dalla vec-
chiaia di interi abitnti. E se 
un comune o una amministra 
zione provinciate si nzzardn a 
mettere in bilancio "pese imli-
spensabili alio svjlaersi or 
dinato della vita civile ma 
che. secondo i hurocrati mi 
nisteriali non sono di ordina 
rissima amministraiinne. in 
terviene il prefetto che « 'a 
glia > il bilancio E sembra 
che i prefetti si siano messi 
in gara 1'un con I'altro nor 
stabilire chi «taglia » di piu. 
spronati a questo dalle diretli-
ve che giungono dal ministero 
degli Tnterni tese a « blocrare 
la spesa pubblica > affinch? il 
debito dei comuni non saiga 
ancora. Anzi. a bloccare unu 
certa spesa pubblica. dato che 
quando si e trattato di rcgala-
re piu di 700 miliardi agli in 
dustriali italiani con la fisca 
lizzazione degli oneri socia'i. 
il governo non ha battnto ci-
glio. Qui. non c'e stata bar-
ba di prefetto che ha «ta-
gliato ». 

II rapporto fra lo Stato e 
i comuni e dunque profonda 
mente malsano. Poggia su leg-
gi arcaiche. come la legge pro 
vinciale e comunale che £ un 
vero mosaico di disposizinni 
spesso contradditorie e sulla 
legge per la finanza locale del 
1931. piu volte rabberciata alia 
meno peggio. La borghesia '"ta-
liana ha sempre comunque te-
nuto fede ad un principio, dal 
quale non ha mai tralignato 
malgrado la confusione deile 
Ieggi: 1'autorita centrale de
ve poter disporre di tutti i 
poteri possibih. I'ente locale 
deve subirli Un principio al 
quale la borghesia ha t?ruto 
fede fin da quando. pochi de-
cenni dopo I'unita d'ltalia. si 
e trovata a dover ostacolare la 
attivita dei comuni retti dai 
socialisti. Da qui controlli e in 
gerenze nell'attivita degli en
ti locali. fino alia recente po-
Iitica dei « mutui a pareggio > 
imposta ai comuni e alle pro 
vince con continue Ieggi e che 
ha accentuato la spirale dello 
tndebitamento. II sistema e 
semplice e ricalca nelle sue 
grosse linee quello che g!i 
strozzini applirano daH*mvrn-
zione delle monete. Se un co 
mune ha un deficit rirono 
sciuto dalle autorita lutorie 
pari, poniamo. a 5 miliardi. il 
comune e autonzznto a Dare-g 
giare il proprio bilanc'o con-
traendo mutui. cioe prpstili. 
dalla Cassa Depositi e Prestili 
o addiriitura dalle oanche ad 
un certo interesse. fl deficit 
viene cosi scaricato sui bilanci 
futuri. sia per quanto riguar
da il rimborso del cap't.-fe ot-
tenuto. sia per il pagamonto 
dei relalivi interessi Si mette 
in moto cosi un meccanismo 
per cui il comune si trova 
sempre piu indebitato II caso 
piu rlr.mnrnso e certamente 
quello di Roma dove alia fi 
ne di quest'anno I'onere per 
interessi. quota capitale e spe 
se per i mutui raggiungcra la 
rispettabile somma di 63 mi 
liardi. inferiore di soli otto 
miliardi alle entrate tributa 
rie previste dal bilancio del 
1967 II prossimo anno il co 
mune di Roma, solo per paga 
re le rate dei r mutui a pareg 
gio » enmpresi gli interessi. do 
vra spendere tutto quello che 
incassa Per tutto il resto da 
vra vivere di elemosina Ed 
il resto e cio che deve avere 
dalla sua amministrazione co 
munale una citta di tre milioni 
di abitanti 

Con le Ieggi sui c mutui a 
pareggio « il governo ha rin 
viato nel tempo il problema 
della riforma della finanza 
locale, ha ribadito la suddi 
Lanza dei comuni indebitati al 
lo Stato arbitro delle risorse 
finanziarie della sua vittima. 
ha impedito una distribuzione 
delle entrate piu rispondenti 
ad una visione organica della 
finanza pubblica. Anche que
ste Ieggi dunque, si possono 

ascrivere a quel principio di 
soffocamento dell'autonomia 
degli enti locali al quale si e 
fatto cenno. 

A vent'anni dalla fine della 
guerra, l'indebitamento dei 
comuni ha superato i cinque
mila miliardi. I ministri Co 
lombo. Taviani. Preti e Pie-
raccini che si sono alternati 
davanti alia commissione In-
terni della Camera durante la 
indngine. tultoia in torso, sullo 
stato della finan/a locale, si 
sono mostrnti « preoccupati » 
dell'aggrnvnrsi progressivo 
della situazione finan/.iaria dei 
comuni e delle province, an
che se. ipocritamente. hanno 
tentato di scaricare su tutti — 
Parlamento. Comuni. Governo 
— la responsabilita della crisi. 
Anche il governo sente che il 
rapporto da lui mantenuto in 
vita con i comuni fa acqua 
da tutte le parti. Ogni tanto 
esplodono con clamore i casi 
dei comuni dove la etcrna 
provvisorieta e preearieta del 
!t- strutture finanziarie comu 
nali si e accompagnata alia 
cattivn amministrazione e al 
In pridominan/a degli interes
si privati su quelli pubbli-
ci Ln Giunta di Marsala pensa 
di mettere all'asta il palaz/o 
del Comune per pagare gli 
stipendi al personale e un po' 
di dtbiti. II sindaco di Roma 
scrive una lettera al c caro 
Colombo» per chiedere 13 
miliardi entro una settimana 
altrimenti dovra «chiudere i 
battenti ». L'Associazione na
zionale dei comuni d'ltalia. in 
cui sono presenti tutti i comu
ni italiani. preme per una ri
forma dell'ordinamento comu
nale che esalti I'autonomia 
dell'ente e lo melta in grado di 
affrontare i compiti che gli 
spettano, e fa proposte con-
cre*e. A questo punto il go
verno presenta un disegno di 
legge-delega per provvedimen-
ti di immediata attuazione e 
per la riforma tributa ria che 
il settimanale della sinistra 

democristiana r 7 Giorni » ha 
definito di « liquida/ione della 
finanza locale, assoluto silen-
zio sulla finan/a regionalc». 
La legge delega. scrive sem
pre il settimanale. «lascia 
a pert i tre grandi e gravi pro-
blemi e tende a risolverne uno 
contrastnnte con I'indirizzo co-
stituzionnle. Quest'ultimo e il 
problema delle autonomic loca
li e della finanza locale, che 
verrebbe cbiuso in un quasi 
rigido centralismo liquidato-
re di ogni reale autnnomia. 
Ne riuscinmn a enpire enme. 
dopo aver denunciato un defi
cit degli enti locali di circa 
400 miliardi nel 1905 e di cir
ca 900 miliardi per la compe-
tenza del 19(ifi. si possa " rifor-
mare " la finanza locale sen
za sostanziali modificazioni di 
gravame x>. Per la finanza re-
gionale il giornale aggiunge: 
«La Costituzione ha fondato 
uno stato regionalista. e fare 
nel 19G7 un progctto di riforma 
tributaria sen/a neppure im-
maginare che le Regioni esi-
stono e fatto di una tale gra-
vita da intaccare alia radice la 
buona fede dei confezionatori 
dei prngrammi di governo». 
In sostan/a la legge delega 
proposta dal governo. per ci-
tare una definizione del prof. 
Grosso. sindaco dc di Torino. 
« riduce al minimo le entrate 
dei comuni per farli vivere poi 
con finanziamenti decisi dallo 
Stato ». L'indirizzo accentrato-
re del disegno di legge delega 
e talmente accentuato che per
fino organi di stampa conser-
vatori e reazionari hanno dub-
bi sulla sua pratica attuazio
ne se non si ricorre ad un 
« congegno di revisione costi-
tuzionale». Forse vogliono 
abolire l'articolo 5 della Co
stituzione il quale afferma che 
la «Repubblica. una e indi
visible, riconosce e promuove 
le autonomic locali ». Magari 
per giungere ai podesta. 

Gianfranco Bianchi 

Arnendola, Brodolini, La Pira 

Dibattito a tre 
sul libro di Fulbright 

cL'arroganja del potere» 
L'interessante incontro si e svolto, giovedi 
scorso, alia Casa della Cultura di Roma — La 
crisi della societa americana — I pericoli 

per la pace del mondo 

Fulbright, presidente' della 
Commissione Esteri del sena-
to americano, e uno dei piu 
autorevoli e stimati uomim 
politici statumtensi. Opposito-
re della linea politico interna 
ed estera dellamministrazio
ne Johnson. Fulbright ha riu 
nito in volume, sotto il titolo 
c L'arronanza del potere», 
una serie di lezioni universi-
tarie da lui tenute nel 1966. 
Su questo libro si e svolto gio
vedi scorso un dibattito tra 
Amendola, Brodolini e La Pi
ra nella Casa della Cultura a 
Roma. 

Amendola, nella sua anallsi 
del libro di Fulbright, dopo 
aver sottolincato la diterqen-
za di posizioni che separa 
l'autore dal gruppo dirtgente 
della Casa B>.mca. ha posto 
Vaccento sull'argomento piu 
caratteristico ed eridenziante 
della polemica: la guerra del 
Vietnam In un'epoca come la 
nostra, ha detto Amendola. in 
cui le armi nucleari possono 
aprire la tremenda prospetti-
va di un conflitto mondiale 
che non vedra ne vmcitori ne 
vinti. ma solo la fine dell'uma 
nita, I'aggressione americana 
al popolo rtetnamita rappre 

i senta (oltre all'aVo di barba 
rie in se) un costante peri 
colo per la pace mondiale 
Questo sembra nverln compre 
so chiaramente lo stesso Ful 
bright quando nel sesto capi 
tolo del suo libro (quello inti 
tolato « II lallnut vietnamita ») 
analizza two ad uno le con 
seguenze del conflitto vietna 
mita non soltanto sulla socie
ta americana (crisi della 
c grande societa >, questione 
razziale, arresto dello svilup
po sociale e civile) ma anche 
sul piano dell'aggramrsi dei 
rapporti internazionali e del-

Visolamento degli Stati Uniti 
persino rispetto ai suoi piu 
tradizionali alleatt. 

Rilevala in tutta la sua evi-
denza, infine. la validita della 
coesistenza pacifica. Amen
dola si e dichiarato convinto 
che. oggi come non mai, 
t noi che viviamo in paesi a 
regime capital'islico abbiamo 
necessita di punlare sul fat-
tore politico della mobilitazio-
ne delle masse per vincere la 
battaglia della pace. E' una 
battaglia che non si combatte 
soltanto nel Vietnam ma an
che in casa nostra ». 

II secondo oralore d stato il 
socialista Giacomo Brodolini 
vicesegretario del PSU. Dopo 
un esame della attuale crisi 
della societa americana Bro
dolini ha concluso afferman-
do che la concomitanza della 
guerra nel Vietnam e i con-
trasti razzmli esplosi ultima-
mente negh USA, pongono se-
riamente il problema del fal-
limento della societa america
na sia sul piano della sua 
leadership internazionale che 
su quello del processo di in-
tegrazione all'interno delle sue 
strutture civili. 

Giorgio La Pira. ha anche 
lui, come avera aid ricordato 
Amendola. sottolineato il gra
ve rischio cut ra incontro la 
umanita se non si riesce a 
dommare * le forze della quer-
ra » 11 nuovo corso stnrico 
apertosi con Ve.splosione ntomi-
ca su Hirosama deve ammo-
nire tutti i popoli a cercare, 
per le loro controversie, VO'II-
zioni pacifiche e ragionale. 
dal momenlo che la follitt 
della guerra pub concludersi 
solo con la catastrofe total*, 

cd,t, 


