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SINDACATI E PARLAMENTO 

Incompatibilita: 

un gesto isolate o un 
processo unitario? 
Sostanziale unita nella CGIL, che ha cammi-
nato piii delle altre organizzazioni - Le posi-
zioni esistenti nella CISL e nella UIL • L'esem-

pio di Forli - II punto del dissenso 

Molto si discutc intorno 
aW incompatibility fra cari-
che sindacali e mandati par-
lamentari. II terniine 6 or-
niai acquisito nel linguaggio 
politico c'd 6 arrivato (in 
nelle fabbriehe, Sovente, ca
so viene intoso in scnso un 
po' sbrigalivo; per eertu-
ni, incompatibilita .significa 
semplicemente uscita dei 
sindacalisti dal Parlamento. 
(A Vallombrosa, diversi ach-
sti non andavano molto al 
di la di quest'accezione spic-
ciola). Ccrti la vcdono co-
mo una libcrazione dei siii-
dacati, uno strumento fun-
zionale, dai vincoli vorso 
un'istituzione che non fun-
ziona. Non mancano punto 
di qualuiuiuismo, come non 
mancano propensioni « con-
trattualisto » che negano al 
Parlamento la facolta di fic-
care il naso nolle quostioni 
e nci conflitti del lavoro 
(sulla « giusta causa », i par-
lamontari CISL si sono in-
fatti astcnuti dal voto nol 
*60). 

Piu matura la posizione di 
chi vuole rincompatibilitu 
onde rocidcre i legami dei 
eindacati coi partiti. Anchc 
qui pero non mancano le 
facilonerie: per taluni, quan-
do i sindacalisti non ontrc-
ranno piu in liste politic-he 
per essere eletti deputati o 
senatori, il grosso dcll'auto-
nomia sara conquistato. Non 
sono moltissimi coloro i qua-
Ji ravvisano noH'incompati-
bilita soltanto uno dei passi 
che dovranno portare alia 
autonomia dei sindacati dai 
partiti. E neppure moltissi
mi sono quelli che, poncn-
dosi il problcma dcll'uscita 
dal Parlamento, pensano al-
l'ingrcsso in qualche altra 
istanza — da reperire o da 
creare — tanto piu che non 
si vedo ancor bene di quale 
istanza si possa trattare. 

L'approssimarsi delle ele-
zioni politiche ha fatto for-
temente lievitare la questio-
ne dell'incompatibilita. Era 
in parte inevitabile, ma cer-
to non 6 obbligatorio che 
una scadenza elettorale sia 
condizionante per un dibat-
tito... sull'autonomia sinda-
cale. La qucstione era gia 
emersa, piu opportunamen-
te, quando la CGIL decise la 
astensione dei suoi dirigenti 
membri del Parlamento, nel 
voto sul piano Pieraccini. 
Li si era avuta una diversi
ty di comportamento dei de
putati sindacalisti rispetto 
ai collcghi dello stesso grup-
po (PCI e PSU: Foa, del 
PS1UP, voto col proprio 
gruppo). Era un atto che 
andava in dirczione dclla 
autonomia. 

Meno vistoso fu il «ca-
ao » creato dai deputati sin
dacalisti delta CISL, i quali 
votarono contro alcuni arti-
coli ma poi approvarono 
tutto il Piano. Nessun « ca-
so > nella UIL, i cui depu
tati sindacalisti votarono col 

| PSU, a diffcrenza dei cojle-
ghi socialisti militanti nella 
CGIL, e a dimostrazione di 

i una loro minore autonomia 
dal partito. 

Ma la questione delle in-
i compatibility e nata prima 
di questi fatli, tant'c vero 

! che ha gia avuto una sanzio-
jne concreta da parte della 
; CGIL, nel suo congresso del 
'65 che delibero alcuni casi 

idi incompatibilita, prospet-
jtando contemporaneamentc 
il problcma come un problc
ma di tutto il movimento 
sindacale. Ncl convegno na-
zionalc degli attivisti di ba-

i i e , nel '66, la CGIL indico 
I la strada dcU'incompatitmi-
jta fra Ic cariche e fra gli 
fincarichi dei militanti di fab-
jbrica (sindacato, partiti, 
ICommissioni interne, Comi-
Itati paritetici). La FIOM-
JCGIL, sempre nel '66, aveva 
[deciso in favore dell'incom-
[patibilita, raccogliendo una 
[sollccitazionc unitaria pro-
[venicnte dalla scconda gran-
| d e lotta dei metallurgies e 
l inserendo nel proprio Statu-
| t o una clausola cui corri-
[spondeva una prassi della 

'IM-CISL e uno stato di fat
to nella UILM-UIL. 

Tutto questo, per rammen-
ire quanto la CGIL abbia 

concretamente marciato in 
lirezione deH'incompatibili-

la, deU'autonomia. Ora la 
juestionc si e riacutizzata, 
tella CGIL e verso la CGIL. 

ralasciando le elezioni po
litiche, una cosa bisogna in-
tanto dire. La spinta inve-
Ite soprattutto la CGIL poi-
che essa e finora la sola cen-
rale che accetta e anzi im-
)ugna questo tema assieme 

tutto il discorso sull'au 
tonomia e sull'unita dei 
lindacati. Infatti, la CGIL 

unanime per la scelta del-
incompatibilita, unanime 

iel dirla praticabile anche 
immediatamente, unanime 
Intorno alia proposta — fat
l i da Novella — di un in-

contro con la CISL e la UIL 
suH'argomento. 

No la CISL ne la UIL so
no arrivato sinora a tale sta-
dio di mutura/iono; lo dimo-
strano lo dichiara/ioni fatte 
domenica da Storti e marte-
di da Viglianesi: 1'uno ae-
cetlando senza convinzionc 
questo tenia, l'altro dicendo-
lo marginale. 

Nella CISL ci sono grosso 
niodo due posizioni: e'e chi 
vuol restare in Parlamento 
come «gruppo di pressio-
ne » nell'ambito del gruppo 
o del gioco democristiano (o 
come partner operaio in una 
vagheggiata Camera alta 
delle corporazioni); e e'e 
chi — in minoran/a — vuo
le l'incompatibilita avcndola 
a volte gia rcalizzata nel 
proprio edificio. Nella UIL, 
analogamonlo, e'e chi vuol 
rostaro in Parlamento sic et 
simplicitcr, e chi vorrebbe 
invece continuare a restarne 
fuori facendo magari restar 
fuori quelli che oggi sono 
dentro; ma questa e una mi-
noranza che non si fa senti-
ro molto. Ovviamente, il 
quadro e piu composito e 
inoltre non e immobile. Ma 
oggi e questo. E se anche lo 
ACLI e la FIM premono in 
favore dell'incompatibilita 
da esse perigliosamente con* 
quistata in passato — il pa
norama della CISL resta 
quello, nonostante gli indub-
bi Icgami che csistono fra 
essa e queste due organizza
zioni. Lo stesso Labor difen-
de tranquillamente la prassi 
doi « deputati amici », che 
sono un po' la proiezione 
parlamentarc delle ACLI. E 
Macario non puo pretendere 
che, come lui, tutti i sinda
calisti trascurino il momen-
to legislativo puntando sol
tanto su quello contrattuale: 
si tratterebbe soltanto d'uno 
spostamento di sedi, non di 
una crescita di potere. 

Comunque resta il fatto 
che, delle tre centrali, fino
ra ha camminato qui soltan
to la CGIL. Ecco perche lo 
sguardo di molti si volge 
speranzoso alia CGIL, men-
tre taluni la pungolano co
me se essa e non altri fosse 
riluttante o attardata. In te
ma di incompatibilita, all'in-
terno della CGIL e'e un solo 
punto di divergenza. Nella 
recente Conferenza consul-
tiva infatti, una parte degli 
intervenuti ha sostenuto la 
necessita di proclamare uni-
lateralmente l'incompatibili
ta, senza tener conto delle 
posizioni o delle risposte 
CISL-UIL in merito alle pro-
poste CGIL. A prima vista, 
l'idea appare suggestiva. Ci 
si sgrava la coscienza, si da 
un esempio a tutti. E certo 
sarebbe un bel gesto: con-
quistare da soli una maggior 
autonomia. Ma non occorre 
invece conquistare a una 
maggiore autonomia tutto il 
movimento sindacale? Non 
e'e alcuna possibilita di ma-
turazione unitaria? II caso 
di Forli, dove Pincompatibi-
lita e stata decisa unitaria-
mente nell'immincnza delle 
elezioni amministrative, di-
mostra che non e'e un'alter-
nativa cosl drastica e dispe-
rata; un'alternativa «stori-
ca », non certo politica. La 
ricerca comune di soluzioni 
nuove per 1'oggi e di nuove 
sedi per il domani. pud dun-
que portare a convergenze 
unitarie. a risultati comuni. 
Noll' ipotc-si ncgativa. cioe 
nel caso che CISL e UIL non 
mutassero d'un pollice le lo
ro posizioni, la CGIL non 
potrebbe attendcre in eter-
no: sarebbe come stare in 
un convoglio la cui velocita 
e quella della nave piu len-
ta. Ma non si pu6 assumere 
un'ipotesi ncgativa come un 
dato reale e rinunciare alio 
sforzo unitario, che pure ha 
dato in questi anni cosl gros-
si risultati per il sindacali-
smo italiano. 

Questa, molto sommaria-
mente, e la posizione di mol
ti compagni della CGIL. (E 
non interessa qui replicare 
aU'Espresso, le cui indiscre-
zioni di corridoio su mag-
gioranze e . minoranze, son 
sempre sballatc). In sostan-
za, si tratta di scegliere fra 
un gesto singolo e tutto un 
processo; fra un atto isolato, 
simbolico e improduttivo, e 
un'avanzata comune di gros-
sa portata. Questa e la vera 
scelta, non quella fra il de-
cidere oggi oppure nel *73. 

Noi crediamo che occorra 
puntare suH*obietti%'o meno 
facile ma piu produttivo. 
che non pregiudica la pos
sibilita di una conqtiista uni
taria ne la possibilita di una 
decisione autonoma. Puntare 
sull'altro obiettivo, il piu co-
modo e appariscente, sareb
be rinunciare al lavoro pa-
ziente e tenace senza il qua
le non si fa l'unita con chi 
l'unita si deve fare, 

UNO DEI PIU1 GRANDI COMUNI ITALIAN! MINACCIATO DALLE FRANE E DALLE YORAGINI 

NAPOLI: L OSSESSIONE DEI TEMPORAL! 
Sconsolate dichiarazioni deH'assessore alle finanze Foschini — « Ha sentito i tuoni stanotte!» — La giornata nera 
del 15 settembre — Venti miliardi Tan no perduti per «fatiscenza» — Un centro sinistra «laurino >» in fallimento 

NAPOLI — Uno del tanti crolli che si sono susseguiti nella citta dopo un temporale. 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. ottobre. 

Ogni temporale porta le sue 
\oragim. Si apiono iniprovvi-
samonte m mev/o ad una 
strada mentie la pioggia scro 
scia a dirotto. Ingoiano auto-
mobih pei che a Napoli ormai 
non e'e un pe//o di strada 
clove non sumo automobili 
in sosta, di gmrno e di notte. 
Fanno scoppiare le fognature 
e per giomi mten i quaitien 
ne sopportano le conseguen/e. 
I crolli si succodono con una 
tale fiequenza che I'assessoie 
ai Lavori Pubblici Homano. 
rifeiendo al Consiglio comu 
nale. ha parlato di « grido di 
aliarme », ricordando la cifra 
complesbiva dei dissesti degli 
ultimi dieci anni. sono dieci-
nula pari a niille airauno. tie 
al giorno. 

Napoli sprotonda, e le col 
line del Vomero e di Posilhpo, 
rasate come il cranio di Yul 
Brinner dalla s|K?culazione 
edilizia. non sopportano piu 
il peso del cemento che vi e 
stato versato soprn. «Sono 
stati costruiti cdilici su tor 
reni di nporto — ha ricordato 
l'assessore ai Lavori pubbli
ci —. intere zone della citta 
sono state sovraccaricate... ». 
Al Vomero il 75 per cento dei 
vani esistenti e stato costruito 
dalla (ine della guerra ad og 
gi; le fognature sono rimaste 
quello di un tempo, quando 
solo un quarto della attuale 
popolazione abitava nel quar 
tiere: lo stato del sottosuolo e 
pressoche ignoto perche un 
bel giorno dal Comune sono 
sparite anche le mappe esi 
stenti. E non e dillicile capire 
pei che. 

L'assessore alle Finan/e av-
vocato Foschini assicura di 
essere ossessionato dai tempo 
rali. « Ha sentito i tuoni que
sta notte? Ebbene. al solo 
pensiero che potesse succede-
re quello che e accaduto il 
15 settembre, e non ci vuole 
molto, sa, perche si ripeta. io 
tremavo, le assicuro che tre-
mavo. Se mi si apre una nuo-

PERCHE' E COME LA FRANC1A HA ABBANDONATO L'INTEGRAZIONE ATLANTICA 

La NATO: un sistema di 
insicurezza collettiva 
La Francia ha sottratto agli USA un retroterra vitale — La lezione della Grecia 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. ottobre 

7/ ritiro di Parigi dalla 
NATO ha spezzato in due, co
me vedremo. le dijese atlanti-
che. isolando VItalia e il Me-
diterraneo dal Nord Europa. 
II vecchio piano strategico 
atlantico. costruito con un la
voro di tre quinquenni, e sta
to apertamente compromesso 
dall'abbandono francese. Che 
VAmerica dovesse pagare que
sto salato scolto strategico. fu 
chiaro a Johnson e al Penta-
gono Jin dalle prime battute. 
Dopo avere risposto brutal-
mente a Ve Gaulle con qual
che riga pesante, il presiden-
te texano. nel fatale (per lui) 
marzo 1066. cerco al tempo 
stesso di operare un accer-
chiamento di De Gaulle schie-
randngli contro i partners 
atlantici: si riuni cost alia 
Porte Dauphine — sede poli
tico della NATO — una sorta 
di consialio di famiglia dei 
quattord'tci. di fronte al quale 
tenne chiesto che il figlio in-
degno fosse interdetto. 

Gli zelanti amici di Wa
shington non si fecero prega-
re: alle quattordici lettere in-
viate loro da De Gaulle il 7 
marzo 1966 i quattordici ri-
sponderano il IS marzo. con 
una sola dichiarazione con-
giunta. in cui ricordacano che 
VATJeanza e YOraanizzazione 
atlantica rirestirano ai loro 
occhi la stcssa importanza. 
riaffermarano la loro fede nel 
ralore e nella efficienza del 
Vapparato militare integrato. 
rinnoravano la loro rolonta di 
mantenere. qualunque cosa 
acvenisse. tale organizzazio-
ne. e infine rigettavano ogni 
sistema di accordo bUaterale. 
proposto da De GauXle nei 
quattordici documenti separa-
ti Ma Parigi non si lascid im-
pressinvare. 

L'unico caposaldo reale che 
premera alia francia di *nl-
vaguardare *vl piano bilate 
rale era quello coslituilo dal 
mantenimento dei settantami-
la soldati francesi che sta-

Elio Fossa 

IL PROSSIMO ARTICOLO: 

L'addio alia NATO h 
un addio per sempre 

zionavano in Germania occi-
dentale. 

Malgrado la solidarieta svi-
scerata manifestata con 
VAmerica, il fronte dei quat
tordici mostro subito qualche 
crepa. e la rivelava nel punto 
piu delicato dello schieramen-
to: infatti. nonostante il brac-
cio di ferro impegnato tra 
Bonn e Washington, si capi 
presto che la Germania fe
derate. per non spezzare il 
trattato bilaterale con Parigi. 

1 avrebbe sottoscritto un nuovo 
statuto per le truppe francesi 
sul suo territorio. 

Affermazione 
ridicola 

Una delle piu grouse armi 
di ricatto. nelle mani degli 
americani. si trorara cost ra-
pidamenle spuntala. Washina-
ton abbasso allora le penne. 

n 12 aprile 1966, il governo 
di Washington presentb una 
formale richiesta a Parigi per 
dilazionare di un anno il ter-
mine fissato al 1. aprile 1967 
e di rinviare al I. aprile 1968 
Vevacuazione delle proprie ba-
si. e delle reti del comando su
premo delle forze alleate in 
Europa. del comando del cen 
tro Europa del comando del 
sud Europa. 11 gorerno fran 
cese rigelto. il 23 aprile 1966. 
la domanda di dilazinne sup 
plementare. e riconfermo che 
le truppe americane. e i co-
mandi alleati doverano lera-
re le tende il 1. aprile 1967. 

Che trentamila Gis in Fran
cia non potessero essere 
traslocati altrore nel giro 
di dodici mesi. era una 
affermazione che rasentava il 
ridicola Che Vesercito ameri-
cano fosse noi cost poco mo
bile che H suo sgomhero ri-
chiedera un tempo otto volte 
superhre ai tre mesi oecorsi 
ai soldati di Annibale per tra 
versare le Alpi con gli elefan 
ti. suonava come una grotte-
sea farsa rispetto ai ritmi 
records realizzati dall'Ameri-
ca per scaraventare nel Viet
nam centinaia di migliaia di 
soldati. Che infine Vevacua
zione dei trentamila america
ni, mettesse c m pericolo la 

sicurezza degli stati membri 
dell'alleanza >. come affermd 
Dean Rusk, era un altro argo-
mento derisorio per Parigi. 
che rispose come la NATO 
non fosse un sistema di si
curezza collettivo. ma di insi
curezza collettiva. perche 
esponeva i paesi membri ad 
essere travolti in un conflitto, 
provocato da interessi ameri
cani. 

Insomma: prima ve ne an-
dale. fu la risposta francese. 
piu presto ricupereremo la no
stra tranquillitd. L'arrogante 
America dovette accomodarsi. 
E dopo avere invano minac-
ciato Parigi di addebitarle ci-
fre astronomiche, per farle 
sopporiare tutte le spese di 
trasferimento delle infrastrut-
ture NATO, non le reslo che 
cominciare Vinrentario dei 
guasti prorocati nel proprio si
stema strategico in Occidente. 
per vedere come mettervi ri-
paro. Per illmtrare il vuoto 
apertosi. ci riferiamo essen-
zialmente alle dichiarazioni. 
piii ufficiali che ufficiose. fat
te lo scorso anno da alti espo-
nenti dello SHAPE, fra cui lo 
stesso generale Lemnitzer. 
quindi alle * ragioni > dei mi-
litari. i put esperti di tutti. 
Costoro rederano le cose in 
modo tanto grave quanto rea-
lista. 

L'uscita della Francia dalla 
NATO, isolara il sud dal nord 
deU'Europa. in quanto H set-
tore mer:.dionale dell alleanza 
non areva pin una continuita 
temtoriale dalla Scandinavia 
al Mediterraneo. La Francia. 
ritirandosi. hloccava il solo 
corridoio aereo esistente. per
che" ad Oriente la NATO $ 
sbarrata dalla Svizzera e dal-
VAustria neutrali. ed infine 
dalla Jugoslavia, la proibizio-
ne del sorrolo del territorio 
francese sianificava che gli 
aerei delle bnsi medilerronee 
non potrvnnn rfu rnlnrp ver 
*o nnrd. e ricerersa 1 milila 
ri americani pensaronn che i 
paesi piii isalati di tutti sa 
rehhero stati Vltalia. in pri-
mo IUOQO. quindi la Grecia e 
la Turchia * Un attacco di-
retto da Oriente e pressoche 
impensabile — affermava tin 
alto ufficiale americano al-
rinciato di un giornale di 
estrema destra — perche il 
settore centro-est che ha il suo 

cardine nella Germania fede
rate e sufficientemente forte 
per respingere ogni aggres-
sione. 

11 pericolo & a sud, nello 
schieramento balcanico. E se 
davvero I'Egitto ponesse a 
disposizione dei sovietici le 
sue basi? 1i punto debole del
l'alleanza atlantica e nel Me
diterraneo. E noi saremmo 
nella impossibilita di muo-
verci tempestivamente in ca
so d't aggressione alia Gre
cia, alia Turchia e all'ltalia 
se la Francia ci negasse il 
transito aereo >. 

11 lettore che vorra riflet-
tere su queste impudenti di
chiarazioni. vi troverd anche 
la chiave dei repentini e fe-
roci avvenimenti che hanno 
sconvolto il mondo nella pri
ma meta di que.st'anno: il 
colpo di Stato in Grecia or-
qanizzato dalla CIA, e Vag 
gressione d'lsraele contro lo 
Eg'ttto. In un caso come nel-
l'altro. {'America — ecco la 
verita — ha miralo a rin-
saldare il proprio bastione 
sud. e dt crearvisi delle con-
dizioni di libertd di manovra, 
da un lato mettendo in piedi 
un aperto regime fascista co
me in Grecia. e dall'altro fa 
vorendo la sconfitta militare 
dell'EQitto. con il rischto inm 
terrotto di nuore agqressioni 
da parte della bellicosa 
Israele. le cui gesta mihtari 
avvenaono sotto la copertura 
americana. 

De Gaulle 
con gli arabi 
Anche le ragioni per cui De 

Gaulle si schierd senza esita-
zioni dalla parte degli arabi 
e contro la guerra di Israele 
appainno chiare a chi si ren 
da conto di come la linea 
francese fosse quella. in tutta 
la lotta contro la NATO, di 
assestare un colpo duro al 
predominio militare dellAme
rica sull'Europa. 11 btlancio, 
per gli Stati Uniti, resta co
munque duro: perdendo la 
Francia, VAmerica si e vista 
sottrarre un retroterra vitale 
che le offriva lo spazio per 

la manovra e le basi dei ri-
fornimenti. 

La strategic basata sulla 
< risposta flessibile * di McNa-
mara e che presupponeva un 
esercito classico dei paesi eu-
ropei con la < copertura alo-
mica » USA. i diventata dtffi 
cilmente applicabile. perchi 
manca lo spazio sufliciente; 
il terreno di manovra. aereo 
e terrestre. si riduce ad uno 
spazio irrisorio, costituito dal
la fetta della Germania occi-
dentale, dal Belgio e dal-
I'Olanda e lascia le forze te-
desche di prima linea esposte 
da sole su quella che va or
mai considerata non come la 
prima, ma come la sola linea 
dello scontro. il cui retroterra 
vitale dovera essere costi
tuito dalla Francia. 

La situazione nuova creata 
dalla Francia ha dimostrato 
come essa fosse nel vero af-
fermando che i comandi ame
ricani in Europa Occident ale 
possiedono un avamposto per 
una condotta politica che non 
i n£ quella di Parigi ne quel 
la dell'Europa. e come tutta 
la NATO non si riducesse. e 
non si riduca, ad altra cosa, 
nello scopo e nell'oggetlo. che 
a servire gli interessi del-
I'America. Offrire al Penta 
gono una linea offensiva (o di 
* difesa ». come suol dirsi con 
pvdore) pw avanzata per 
creare nella strategia della 
risposta flessrbile o gradua 
ta, un primo terreno europeo 
di scontro. fronte a fronte 
con il potenziale nemico, 
VURSS. 

Malgrado la defezione della 
Francia e il colpo massiccio 
subito dall'organizzazione mi
litare atlantica, non si pud 
concludere in modo ottx 
mista: le posizioni strategtche 
che VAmericu possiede in 
Italia e in Germania occi 
dentale essenztalmente, oltre 
che nel resto dei paesi al
leati. rappresentano quanto 
basta a fare della nostra 
terra il primo rogo di un 
eventuale conflitto. La stra 
da della salvezza e percid 
una sola, I'abbandono della 
integrazione militare atlan
tica. 

Maria A. Macciocchi 

va voragine e per turaria mi 
occorre un mihardo. con il 
bilancio rigido che abbiamo. 
T,i miliardi di deficit, che cosa 
devo fare? ». Allarga le brac-
cia sconsolato. rovesciando in 
chetro la poltrona. dondnlan-
dosi un poco, lasciando sospc 
so fra noi due quel ternbile 
interrogativo La Giunta. lino 
ad ora almeno. non pare co 
munque in preda ad un attivi-
smo riparatorc Attende con 
ohmpica calma i risultati del 
lavoro della coinnii.s.sioni'. 

Nel fnitU mpo si assicura 
« presso idnnea compagma as 
sicuratnee». contro « il ri-
schio della responsabilita per 
danni a tern derivanti al Co 
mune di Napoli per il servi/io 
della refc di fognatura pubbh-
ca T> 

Secondo l'assessore alle Fi 
nan7e la ntt.i subisce una 
« perdita per fatiscenza >. co
me I'ha chiamata, pari ad al
meno venti miliardi all'anno. 
Occorrerehbe cine spendere 
quella somnia solo per permet-
tere alia citta di conservare il 
valore che ha In altre parole. 
per lasciare Napoli cosi come 
occorre spendere almeno venti 
miliardi ogni anno, somma 
minima per impedire un ulte-
riore disfacimento. 

La scuola ad esempio. dove 
i doppi e i tripli turni sono 
una « normalita » e gli inso-
gnanti corrono da un edificio 
all'altro alia ricerca di una 
sistemazione appena passabi 
le. dove ben 192 edifici scola 
stici sono completamente pri-
vi di riscaldamenlo e allogati 
in gran parte, in locah presi 
in fitto e adattati alia bella e 
megho O le attre/zature sa 
nitaric. dove accanto alle co 
stnse climche private, esiste 
un solo ospedale (il Cardarelli) 
che risponde ai requisiti ri 
chiesti dalla legge in materia 
di costruzioni ospedaliere. O i 
mercati. per cui in una citta 
di oltre un milione di abitanti. 
divisa in 28 quartieri, esistono 
solo sette mercati rionali ap-
positamente costruiti. O le 
strade, le fogne che mancano, 
i baraccati, fino alle bibliole-
che: non esiste una sola bi-
bliotcca popolare in tutta la 
citta. 

Ma il Comune non possiede 
non diciamo i mezzi per af-
frontare una realta cosi in-
quietante ma nemmeno per 
fronteggiare le « perdite per 
fatiscenza >. per cui la capi-
tale del Mezzogiorno. anno 
dopo anno, temporale dopo 
temporale. perde di valore. si 
disfa Aumentano le voragini 
transennate, i barbacani. so-
stcgni in muratura che sorreg-
gono le facciate pericolanti, le 
ordinanze di sgombero. che ri-
mangono in genere lettera 
morta perche spesso non si 
sa nemmeno come sarebbe 
possibile farle eseguire. TJ de
ficit del bilancio e di 73 mi
liardi e vi sono oltre 400 mi
liardi di debiti. Si 6 giunti al 
punto in cui il Consiglio comu 
nale non puo riunirsi. tranne 
rare eccezioni. che una volta 
alia sottimana. porche non di
spone delle attrezzature neces-
sarie per preparare i verhali 
e perche Ic spese per il suo 
funzionamento supererebbero 
di molto il preventivo. 

A Napoli dunque. la finanza 
locale e ormai boccheggiante. 
Si ritrova qui cio che caratte-
rizza la situazione finanziaria 
di gran parte dei comuni ita-
liani. ma con I'aggravante di 
una struttura urbana gettata 
nelle pegginri condizioni possi-
bili dalla politica delle ammi-
nistrazioni comunali 

La bufera laurina ha lascla-
to 1'impronta pesante dello 
sperpero e della speculazione 
piu sfaceiata. Sulle aree di 
proprieta comunale i privati 
hanno coMruito a loro piaci 
mento come se fos<=ero l'ere 
dita del nonno. Non si sa 
nemmeno quante fossero. che 
estensione avessero. perche 
non esiste tuttora un inventa 
rio dei beni patrimoniali del 
Comune. 

Centinaia e centinaia di mi-
lioni spesi in ogni bilancio per 
fitti di appartamenti per adi-
birli a scuole. depositi. uffici 
comunali Una tradizione che 
continua fquest'anno il Comu 
ne paghera 524 mihoni) con 
episodi di questo genere. I'uf 
ficio tributi e stato trasfento 
da via dei Mille (aflitto di 
600 000 lire mensili) in nuovi 
ufTici (afhtto 2 milioni al me 
se). Da tempo la Giunta di 
scute su cosa fare degli uffici 
rimasti hberi in via dei Mille 
e non riesce a trovare una so-
luzione. Intanto continua a pa
gare anche le 600 000 lire al 
mese. Giu giu fino ai telefoni: 
140 milioni all'anno per le te-
lefonate degli uffici comunali. 
perche gli apparecchi erano 
tutti abilitati < I fitti che pa 
ghiamo — mi dice l'assessore 
all'economato Grippo — sono 
effottivamente sproporzionati. 

Le scuole ad esempio sono 
allogate spesso in vecchi edi 
fici e ogni tanto le lezioni de 
vono essere sospese perche 
crolla un solaio. Con i soldi 
spesi per i fitti il Comune 
avrebbe potuto costruire edi
fici o acquistarli >. 

Centinaia di migliaia di ri-
corsi contro l'accertamento 

comunale per 1'imposta di fa
miglia giacciono insoluti da 
anni. Ovviamente si tratta dei 
redditi piu elevati. quelli che 
potrebbero dare al comune 
una boccata di ossigeno e d ie 
invece vengono iscntti nei 
ruoli solo in base alia denim-
cia del contribuente II tutto 
impastato di chentolismn e 
maicato dall'assen/a di una 
politica che faccia porno sul-
l'lntetesso generale della citta. 

Cosi era prima, cosi c ora 
con il ccntrosinistra che rag-
giunge una risuata m.tiigm 
ran/a solo gta/ic al passaggio 
nel quadiipartito di e \ consi-
glien e e.\ assessor! I.iunni. 

Una Giunta di quiMa fntta 
non 6 certo la pm indicate 
per mettere a punto responsa
bilita e far risaliie la citta 
dalla china in cui o stata tatta 
precipitate * Noi cnmuniMi 
— mi dice il capogruppo co-
munista compagno sen Rer-
toli — abbiamo proposto una 
inchiesta mimsteiiale (una su-
pcipcnzia) sulla situa/ione 
gravissima della citta pen lie. 
come conferrnano nh ultimi 
crolli. a Napoli ci sono i segni 
premonitori di un generale 
franamento delle cnlhne. da 
Posillipo a Capodichino verso 
il mare. Abbiamo snllecitato 
I'inchiesta anche presso il mi-
nistero dei Lavori pubblici 
dove ci siamo recati m dele-
gazione consegnando al dottnr 
iMartuscclli. lo stesso fun/io-
nario che ha condotto I'inchie
sta sul crollo di Agngento. 
un documentatn dossier L'm-
chiesta non deve solo stabilire 
la reale situazione del sotto 
suolo e precisare u\i intervoiiti 
neccssan. i quali. data la va-
stita delle zone interessate 
non possonn essere altidati al 
solo Comune. ma stabilire an
che le responsabilita di quan
to e accaduto per r)°'er'e eo\-
pire ». 

La Giunta comunale ha evi-
tato di prendere un impegno in 
merito all'accertamento delle 
responsabilita. anche se l'as
sessore ai Lavori pubblici 
Romano ha denunciato in Con-* 
siglio comunale la «freneti-
ca speculazione edilizia > e 
« le passate amministrazioni > 
quali cause dei dissesti. Ma 
piu in la non 6 andato. Perche 
su questa delicata questione 
alcuni suoi colleghi di Giunta 
non sono d'accordo con lui II 
motivo e semplice: nelle « pas 
sate Giunte > e'erano anche 
loro e la loro reazione alle pa
role deH'assessore Romano e 
stata di meraviglia. € In quel
le Giunte — dicono — e'era 
anche lui... ». 

Gianfranco Bianchi 

Da Anversa una 

allucinante notizia 

Ossa umane 

per fare 

la colla 
Non si sa come sia avvenuto: 

tuttavia sembra ormai certo che 
alcune grosse fabbriche europee 
di colla abbiano uti.i2zato. per 
la preparaz one dei loro proriotti. 
ossa umane Le ossa proverreb-
bero dalf India e dal Pakistan: 
da queste naziom. infatti. arn-
vano in Euro,->a — attraverso 
i porti del Nord — continue par
tite di ossa animali. In molti di 
quest] canchi — almeno nei piu 
recenti — sarebbero mischiati 
noievoj quanutativi umani. che 
potrebbero provenire da cada-
ven npescati nelJe acque del 
Gange (il flume sacro indiano). 

La notizia — auph'acciante 
e sulla quale ci sembra indi-
spensabile mantenere una estre
ma cautela di giudizio. almeno 
finchd non sara defin.tivamente 
confermata — e stata diffusa 
quattro giomi or «ono da un 
quotidiano di Anversa (il Vol-
kesQazele). quando un pauroco 
al!arrr.e si e d ffu^o fra e,'.\ «rari-
caton di quel porto per le con
dizioni igieniche del partico'a-
nssimo carico in arrivo dal-
I'Asia Prima ancora che co-
minaasse a trapelare lallucv 
nante nofzia relativa al mo 
struoso < miscug.io », t portuah 
erano entrati in agitazione per
che la « merce > appanva par-
tieolarmente infetta: pochi gior-
ni prima, oitretuito. a Dunker-
que (un pono dove arrivano c«-
richi di tipo ana'oRo) uno scan-
catore era mono per una infe-
uone sconosciuta 

Le analisi chinnche ordinate 
in seguito alle proteste di An
versa avrebbero portato alia ter-
rificante scoperta: ossa umane 
sono mischiate a quelle amma.i. 

C'e il nschio. oltretuUo - al 
di la di ogni owia considerazio-
ne morale — che U mostriKwo 
carico (o i caricht di questo ti
po sono stati piu d'uno?) porti 
in Europa anche alcune gravie-
sime malattie di cui in Asia at-
tualmente, sono in corso 

I festazioni epidemich*. 
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