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Mentre si esauriscono le commesse Cosa c'e dietro i 19 casi di polio a Toronto 

IL «PIANO* MINACCIA le citta pugliesi dime in due: 
TUTTIICANTIERINAVALI 

Settimana 
di lotta per 
I'attuazione 
del Piano 

umbro 
Dal corrispondente 

PERUGIA, 20 
Una grnnde settimana di 

lotta (dal 21 al 28 marzo) 
e stata Indetta dal nostro 
Part l to In tuttn l 'Umbrla per 
sollecitare soluzloni politi-
che ed economiche alia crisl 
In at to e per chiedcre — so-
pra t tu t to — mi intervento 
del Parlamento e del Gover-
no che avvll I'attuazione del 
Piano regional*' di sviluppo 
economico. al line di garan-
t i re una prontn ripresa della 
economia umbra. 

Comizi. assemblce e mani-
festazioni porranno cosl sul 
tappeto 1 termini reali della 
attuale situazione regionale 
le cui clfre. l imitatnmente 
alia provincla di Perugia, 
parlano da sole: 1412 li-
cenziamenti nelle aziende 
Piccinl, Becchettl. Franchl, 
TEDAS e nel set tore del 
laterizi; 5100 edill senza la-
voro su un totale di 12 mila 
occupatl nelle costruzioni: 
1200 operai delle a/.iende 
Rapanelli. Pozzi, Piccini e 
del settore del cemento e 
dei laterizi in intcgiu/ione 
a zero ore; circa UtfiO sta-
glonali della Perugina e del
la Nardi licen/jati o nnn 
riassunti: 18P0 tahacchine 
licenziate negli ultimi tre 
anni... Frattantn diviene 
sempre piu. pesante In ensi 
che. nelle campagne. investe 
mezzadri. braccianti. colti-
vatorl dirett i . Nel centri ur
ban! non 6 invldiabile la 
condizione di artigianl. com-
merelantl , impicgnti. piccoli 
operator! economici. 

E" da quest a situazione che 
nasce r impegno a rendere 
Immediatnmente operante il 
Piano Umbro. si che si cn-
povolga la tendenza. cara al 
gruppi dorotei ed alle dc-
stre. a f ame un documento 
d'archivlo. 

E" gia una lotta lunga di 
anni . questa. per gli umbrl . 
Rlcordiamo a tale propdsito 
la mozione par lamentare con 
cui. nell 'ottobre scorso. i 
compagni un. Ingrao. Anto-
nini. Coccia. Guidi e Ma-
schiella sollecitarono il Par-
lamento ed il Governo a 
r innovare 1'impegno per la 
attuazione concreta dell 'or-
dlne del giorno votato alia 
unanimity nel lflfiO. 

E. dello stesso pcriodo. r i-
cordiamo pure un eomurii-
cato della presidenza del 
Piano (che ha nel demoeri-
stlano on. Filippo Micheli 11 
suo massimo esponente) nel 
quale era. t ra Taltro. testual-
mente afTermato: - Per la 
volonta popolare delTUm-
bria si rese possibile la for-
rnulazione del Piano Regio-
nale: cosl deve essere pos
sibile oopi. con la volonta 
delle forze politiche. dnre 
vita e concretezza al Piano 
stesso -. 

Oggl... Molto tempo e pas-
sato da allora ed ancora si 
a t tende. E' ormai chiaro-
I'involuzionc politica voluta 
dalle destre e dni dorotei 
invischia l'azione di notevoli 
settori della sinistra cattoli-
ca e laica. ma non iniacca 
la volonta unilaria dei lavo-
ratorl umbri ne delle forze 
s lnceramente democratiche. 

Enzo Forini 

~| Interesse per la conferenza dei Consigli delle citta marinare pro-
posta a La Spezia dal PCI — Delegazione di « ansaldini» a Roma 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA, 20 

La riduzione del potenziale 
produtt ivo del cantieri italiani 
da 800 a 500 mila tonnellate an-
nue, se attuata come previsto 
nel - piano - di sviluppo econo
mico del governo. dara un col-
po mortale alia intera industna 
cantieristica nazionale. Altro che 
- situazione di equilibrio » di cui 
parla il » piano »! 

Cedendo alle pressioni dei 
grand! gruppi privati nell 'am-
blente della Comunita Economi-
ca Europea, il nostro gover
no si assume la grave respon-
sabilita di r iununciare a svilup-
pare un settore importante del
la nostra economia — quello 
cantieristico e marinaro — nel 
moinento in cui I traffic! mon-
diali sono In aumento 

Nella recente conferenza di 
fabbrica del cantiere di Mug-
giano e nel corso del dibattito 
sulla situazione economica svol-
tosi al Consigho provinciate. so
no stati ampinmente illustrati i 
motivi che considerano affretta-
te e fuori della realta le con
clusion! del •• piano -. 

L'ltalia sorge nel centro del 
Mediterraneo. dove si affacciano 
Paesi in via di sviluppo econo
mico e dove i traffic! commer
cial! sono destinati a moltipli-
carsi nei prossimi anni. Le coste 
italiane si distendono per 8 mi
la chilometri; 1'80 per cento del 
commereio segue le vie tlel ma
re. Eppure. mentre in molti 
Paesi del mondo si costruiseo-
no nuovi cantieri, dagli Stati 
IT ii it I al (liappoiif. dal Messico 
alia Grecia. nel nostro Paese i 
cantieri si vogliono chiudere 

I.a mancanza di commesse. 
partieiilarmeiite grave nei can
tieri di Muggiano. di S. Marco 
e di Monfalcone. per non par-
lnre di quello di I.ivorno che 
ha gia sublto la sventuru del ri-
dimensionamento, r l s c h i a di 
met tere la intera cantieristica 
nazionale di fronte al fatto 
compiuto. I nostri cantieri quin-
di sono minacciati di smobili-
tazione ancora pr ima che il 
- piano - di sviluppo economi
co. contenciite questa previsione 
venga discusso dal Parlamen-
to. Decisioni vitali per la no
stra economia, dopo essere sta
te prese a Bruxelles e a Stra-
sburgo, vengono portate avanti 
senza controllo e 1' intervento 
del Par lamento e dei lavoratori 
italiani. 

La situazione e molto grave 
e richiede interventi urgenti 
L'opinione pubbliea spezzina ha 
da tempo avvert i to la d ramma-
tieitn della prospettiva di chiu-
sura del cantiere e solleclta ai 
partit i e alle autori ta prese di 
posizione e inizlative concrete. 
Per qucstn con vivo interesse e 
stata accolta l'iniziativa del no
stro partito rhe ha invitato la 
Oiunta provinciale a p m m u o -
vem una nssemblea dei Oonsi-
pli sede dei cantieri navali ita
liani. Scopo della conferenza 
dovrebbe essere quello di chiu
dere immediatamente commes
se e investimenti nei cantieri. 
sostenendo nel contempo la esi-
genza di un radicale mutamen-
to delle imnostazioni del ~ pia-
tio - in materia cantieristica e 
marinara. 

I prossimi giorni ci dirnnno se 
i Dnrtiti del centro sinistra che 
dirieono le nmministrazioni lo-
cnli hanno il corngpio e la forza 
di sostenero tut te le iniziative 
tnndenti ad una Drofonda revl-
S'one del ~ niano - n^Ha parte 
che rignarda la politica ma
rinara. 

Xel corso della sottimana in-
tanto nart ira per Roma la dele-
eariono di lavoratori dell 'An-
saldo Si incontrera col ministro 
('pile Partecioazioni Statali e 
chieder?« commesse e investi
menti nei cantieri. 

I. S. 

*? 
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agli operai 
e rimasto 
il ghetto» 

La frattura urbanistica di classe iniziata dal fascismo & andata avanti: 
accanto ai centri moderni sono rimasti quelli «antichi», malsani, sovraf-
follati, fonti di malattie e di epidemie - Gli specuiatori di aree attendono 

Dal nostro corrispondente 
B A R I , 20. 

L ' e p i d e m i a di polio scoppia ta nel c e n t r o an t i co di T a r a n t o h a pos to ancora u n a 
volta in m o d o d r a m m a t i c o aH 'a t t enz ione d i t u t t i il p r o b l e m a di ques t i cen t r i del le 
g rand i e piccolo ci t ta pugliesi , del lo ro r i s a n a m e n t o e de l loro i n s e r i m e n t o nel tes 
su to u r b a n i s t i c o m o d e r n o del la c i t ta d i cu i sono p a r t e i n t e g r a n t e . C 'e vo lu ta l 'epide
mia scopp ia ta a T a r a n t o vecchia con i suo i 19 casi , di cu i 2 m o r t a l i , ne i soli i>rimi 
mesi del 19G5, p e r c h e ci si r endesse c o n t o d r a i n m a t i c a m e n t e che ques t i cen t r i r a p 
p r e s e n t a n o ciuanto di piu an t ig ien ico si possa i m i n a g i n a r e . E la d r a m m a t i c i t a di que
sta cond iz ione non r igua rda solo la p a r t e di T a r a n t o vecchia m a e di b u o n a p a r t e 
del le c i t ta pugl ies i . e le v i t t ime non sono solo que l l e colpi te u l t i m a m e n t e da l la polio 
m a vi sono i m o r t i dovu t i ai crol l i di Mol fe t t a e di alt re c i t t a pugl ies i . Q u a n d o la 
c ronaca reg i s t ra cjueste ca l ami ta , q u a n d o a d d i r i t t u r a . come a T a r a n t o . le a u t o r i t a sono 
scosse dal la loro inerzia p e r c h e scoppia u n a ep idemia e solo a l lora p r ed i spongono 
una p u l i / i a g e n e r a l e della p a r t e vecchia de l la c i t ta (ove a d d i r i t t u r a ne l le case abban-
d o n a t e si a c c u m u l a n o deposi t i di i m m o n d i z i e e dove scopp iano le fogne e I topi sono 
familiar! tra i giochi dei ham-

II c a n t i e r e n a v a l e A n s a l d o di Spez ia 

binO: quando in altre parole 
quelle che potevano sembrare 
condizioni di vita degli ultimi 
anni dell'800 diventano tragi-
che scene degli anni sessanta: 
si ha netta la sensazione della 
politica che si e condotta in 
questi ultimi decenni nei ri-
guardl delle zone antiche di 
queste citta pugliesi. politica che 
si e t radotta in un progressi
ve peggioramento dei servizi 

soclali e delle .condizioni am-
bientali. 

Ed e cosl che e sorta a Bari 
come a Taranto e a Brindisi in 
modo piu evidente. a Foggia 
e Lecce in modo meno appa-
riscente. tra le parti moderne 
di queste citta e quelle anti
che una profonda frattura ur
banistica. nei modi di vivere. 
nel costume, nella composizio-
ne sociale. In sostanza una pro-

Oggi Terni celebra la Resistenza 

A colloquio con Telma la 
partigiana «resuscitata» 

» . • * * * 

Era stata catturata dai nazifascisti al termine di furiosi combattimenti contro le brigate parti-
giane - Gildo, il comandante, pianse la moglie come fucilata - Una imprevista sostituzione 

Occupata la 
fonderia Centro-sud 
di Profola Peligna 

L'AQUILA. 20 
Gli operai della Fonderia 

centro-sud di Pratola Peligna 
che sono ytatt lirenziati dalla 
direztone della fabbnea. han
no deciso di reagire al prov-
vedimento che mette in for.-e 
1 'awenlre di 37 famiglie ope-
raie . occupando la fabbrica 
stes5a. I 37 operai «i sono in-
fatti da ieri asserragliati den-
t ro la fonderia 

Pieno successo 
della lotta operaia 

a Montegranaro 
M ACER ATA. 20 

Dopii una g:ornata e mezza 
d- oeeupaz-.one della az enda. i 
70 lavoratori e Iavora!r:ci del-
'.o stabil-.mento oa'.zatur:ero di 
X:co!a Granzsaplena a Monte
granaro. hanno ottenuto un si
gnificative successo il proprie
t a r y ha dovuto flrmare un ac-
cordo s:ndacale che accog'.:e le 
r.vendicazioni per le quaH le 
maestranze erano s e c e .n lotta 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 20. 

Dotnattina. nel fitto corteo, 
a finnco dei cinquecento co-
munisti che riceveranno una 
inedaoliu in riconoscimenio 
del contribnto dtito alia co-
struzione della nuova Italia 
repnbblicana e anttfascista, vi 
saril una donna che. per ter-
ribili circostanze umane. fu 
rtlenula morta dal marito. 
il comandante dei partiyiani 
che, assieme ai suoi compa
gni, ne celebrd il martirio. ab-
bandonando per un attimo 
sui monti la cruenta baffi-
glia contro i na~ifascisti. 

Abbiamo incontrato la don
na ' morta -, Telma Marcucci. 
nella sua trattoria di campa-
gna, assieme a suo marito 
dildo Bartolucci. Nella casa 
colonica di S. Itocco i com
pagni Bartolucci trascorrono 
una vita modesta. certo me
no grama e difficile di quella 
che rissero quando * Gildo -
prese la via della montauna. 
divenne comandante del bat-
taglione Manni e vice coman
dante della Brigata Gramsci 

Telma e Gildo hanno diviso 
da bravi comunistl tutte le 
soffereme e le poche pioie 
della rita che hanno vissuto. 
Ci siamo fatti raccontare la 
' loro storia • che e la storia 
dello scontro drammatico. 
ernico, coi fascisti ed i na-
zisti 

- Era il lunedl della Pa-
squa d*l "•*•*. esattamente il 
12 aprile Ci trnraramo sulla 
montagna di Vasciano quan
do vrnimmo accerchiati dal
la Dirisione di Goerinn e da 
baltaolioni fascisti "Gildo" si 
trorara in qncll'alba con 47 
parugiani sulle alture di 
Stroncone. a circa 1H chilo
metri da Terni II battaalione 
".Vanni" della brigata Gram
sci aoiva sit queste alture e 
nri pnnxi strateaici di Colrf-
Xarni 

' Quel lunedl di Pasqua i 
tedetchi — continua Barto

lucci — fecero una ferribile 
"passef/f/icda"; Ii tenemmo a 
bada per due ore e mezzo, 
ma noi eravamo una cin-
qaarittnn e loro migliaia che 
avanzavano da ogni parte. 
Vemrano da S. I'rbano. da 
Calvi. da Montebuono e ci 
accerchiarono. In iiuella lot
ta senza quartiere morirono 
eroicamente i giovanl par-
tigiani comunisti Vincenzo 
Mauri ed j4Ii;ise Fossatelli. 

Ora • Gildo - viene alia 
parte pi it brutta Mell'episodio. 
• 1 nazifascisti iniziarono un 
vasto rastrellamento nella zo
na e da quel momento non 
ci fu piu pace. I.e rappre-
saglie si ripelevano ogni gior
no Pot. il 9 magpio. una doz-
zina di fascisti tparo nella 
macchia a cinque partigiani: 
io e altri due — dice Gil
do — rinsci'mino <a gettarci a 
terra, a rispondere con le no-
stre riroltelle alle raffiche dei 
mifrfl. ma due compagni. 
Bianchini e Bianroni furono 
uccisi: il prima fu trucidato 
con 14 pugnalate quando era 
morente. Dopo due giorni, 
I'll maggio. si ripet^ una en-
nesima rappresaglia nella zo
na: ci fu di nuovo 11 rastrel-
lamento. ed in questa opera-
zione mi portarono via mia 
moglie -. 

Qui finisce il vacconio di 
Gildo ed inizia quello di Tel
ma ' Il commissarin di poli-
zia di Kieti — elite dice — mi 
traicinft con ati sbirri fascisti 
a Con^gne e poi mi tradusse-
ro nelle carceri Ai Rteti : 

• Vogliamo sapore dove e 
tuo marito. il comandante dei 
ribelli'. mi ar'tdatono i poli-
ziotli Se ci d"»i dove si trova 
tuo marito ti libereremo. cori-
Jiuuarono a dire i fascisti 
Ma io non parlni. ros* mi ten-
nero in priaione- Poi. una 
mattina il secondino. aprl la 
porta della cella e mi fece: 
tu vieni avanti. ti liberiamo. 
Io cavii che si tmltava di vn 
tranello ma la mia compaona 
di cella. una donna incinta. 

si precipho sulla porta per 
"avere la liberta". Seppi poi 
che quella mattina. invece, la 
donna incinta la uccisero al 
tiro a segno di Rieli -. 

Per caso. Telma Marcucci, 
la moglie del comandante. 
sfuggl alia morte che toccd. 
per caso. ad una sua compa-
gna in stato di gravidanza. 
Ma al comandante Gildo Bar
tolucci giunse notizia che sua 
moalie era stata uccisa da un 
plotone fascista: nessuno ave-
ra sapnto del cambio di per
sona avvenuto nell'affrcttata 
scelta delle donne Sicche i 
compagni di Gildo si serra-
rono accanto al loro coman
dante e con parole di impe-
pno di fotfa. n'rordarono il 
sacrificio di Telma Marcucci. 
Ma Telma comparre a Ter
ni, ' resuscitata ». il 14 giu-
gno '44 ' Percorsi 3^ chilo
metri a piedi da Rieti a Ter
ni — ci dice. E a Terni. la 
mattina della l.xberazione. ab-
bracciai mio marito. la fiqlia. 
i compagni -. 

Oggi, a venti anni di di-
stanza, per Gildo e Telma, 
per questi due cart compagni. 
quelle giornate si rinnovano 
nel significato che assumono 
per le TIN ore generazioni. 
mentre tutti assieme sfHeran* 
no per le vie della cittd par-
tecipando alia manifestazione 
indetta dal PCI per sottoli-
neare il contributo dato dai 
comunisti alia l.iberaztone. 

La manifestazione iniziera 
con un corteo che mnovera 
da Piazza Valnerina alle 9J0. 
e snodandosi per te vie del 
centro si concludera in piaz
za del Popolo. ove ai cinque
cento antifascisti e Reustenti 
comunisti — rfce ricereraTi-
no una medaglia di bronzo 
del PCI — ed ai cittadini. par-
lera il compag-.io sen. Pietro 
Secchia 

Alberto Provantini 
NELLA FOTO: Telma Mar

cucci e Gildo Bartolucci 

fondn frattura di classe. Due 
parti della stessa citta che a 
mano a inano che passavano 
gli anni si stacenvano: da una 
parte la citta nuova dove af-
fluivano i ceti borghesi piii ab-
bienti della soeieta locale, dal-
l'altra quella vecchia dove ri-
maneva la parte della popola-
zione piii povera O quella piu 
legata (pescatori o artigiani) a 
piccole atti\it:i collegate stret-
t.unente alia zona In defini-
tiva. anche sc l'esempio puo 
-.embrare pesante. da una parte 
una specie di - ghetto •• o cen
tro •• coloniale •• e dall 'altra il 
centro •• europeo . moderno. 

II fascismo aveva provveduto 
in alcune citta pugliesi. come a 
Bari o a Taranto. a nascondere 
al cittadino della parte - euro-
pea •• della citta la vergogna 
di quella •• coloniale •• con la 
costru/ione di qualche caser-
mone o di palazzoni che deli-
mitavnno e nascondevnno il 
quart iere indigeno e creando 
per una sparuta parte della po-
popolazione dei centri antirhi 
alcuni « quart ieri dormitorio ». 

In questi ultimi decenni di 
ricostruzione questa linea poli
tica di urbanistica non si e 
andata modificando di molto 
Con 5 piani di zona della ~ 167 -
si e avuta la dimostrnzione che 
si vuole continuare questa po
litica di isolamento dei nuclei 
urhani antichi occupati dalla 
classe operaia, senza porre un 
principio di base, ciot' la fun-
/ione produttiva flt-lle citta 
vecchie. degli abitaiiti. la loro 
iistemazione urbanistica in col-
legamento a tale funzione. 

Con lo sviluppo edilizio 1m-
perniato sulla speculazione e 
sul massimo profitto la sorte 
dei centri antichi — ove le 
leggi urbanistiche itnpongono 
alcuni vincoli e ove le ncostru-
fioni e il risanamento com-
portano mnggiori spese di quel
le uccorrenti per costituire nuo-
ve abitazioni in zone non vin-
colate — e stata ciuella del-
I'abbandono e da parte degli 
enti locali. i cm bilanci sono 
defiritari. e da parte degli im-
prenditori privati. che non han
no avuto interesse ad operare 
in (|uelle zone. 

I'n non intervento questo de
gli imprenditori privati che ha 
avulu anche lo scopo di at-
tendere il disfarimento <li par
te di queste zone situate il piii 
delle volte (come a Bari e a 
Taranloi in punti vitali e ur-
banisticamcnte vahdi delle cit
ta per allungare le mani a fini 
speculativi: abbat tere la casa a 
uno o due pinni per costruirci 
il palazzone. 

Le cose non sono andate di-
versamente in tu t te le al tre cit
ta puRliesi ove non si puo par-
lare in generale di veri centri 
storici con valori da tutelare. 
bens) di l>orphi rural] che sono 
atari abbandonnii nllo stato 
i i ~ r i 'erva • per la po{KjIa/io-
ne piii povera 

La cla?cc Iavoratrice. la par
te pin povera della popolnzione 
^ nmas ta pnva di alternativa-
•) la - riserva - con il suo pu-
t n d u m e e i pencoh di infe-
/ioni o i porni cacf-rmoni de» 
qu.irtieri dormitorio. E in tutti 
e due i casi non c'e posto per 
I'uomo 

Italo Palasciano 
NELLA FOTO le due citta (la 
vecchia in bas«o e la nuova i 
vi<:te dall 'aereo 

L'azione del PCI 
per il risanamento 
di Taranto vecchia 

Dal nostro coirispondente 
TARANTO. 20 

Oggi. che una terribile epidemia, quella della poliomlellt*. 
va nnetendo quotulianamente vittime tra i bambini, qualcuno 
«seopre - che esiste una Citta Vecchia ed una necessita dl 
risanamento: si gnda alio scandalo, si adoperano frasi roboanti 
a si alTerma, tra le altre idiozie, che dopo il primo ed ultimo 
colpo di piccone dato dal «* duce - nel 1934, ne.ssuno piii si 
occupo di tale situazione. 

Ma non e cosl. Dopo la legge 25 marzo 1925, n. 404, promul-
gata su proposta al governo dall'aminiuibtr.izioiie comunal* 
deU'epoea. che approvT» il progetto di massima per un piano 
di risanamento nel 1931, passarono efTettivamente moltl anni 
sia a causa della guerra fascista. sia per le necessane rico-
struzioni conseguite alia stessa e alle quali bisognava dare asso-
luta precedenza. Cost che il piano proposto nel 1931 port6 alia 
costruzione. nel 1940. di 59G vani che ospitarono 1839 abltantU 
mentre rimasero nella zona non risanata, ben 5.711 persone in 
ap]>ena 1 <>3() vani di ben divetsa st iut tura. Nel 1952, l 'Ammi-
nistrazione comunale diretta da comunisti e socialist!, dl 
fronte alia situazione sopra descritta, seriveva nel documento 
di cui abbiamo fatto nien/.ione- - . . Occorre, oltre che risanare 
con le deinolizioni la zona sopra descritta, provvedere, con un 
adeguato piano di costru/.ioni edilizie. a dare alloggio a 1.186 
famiglie che dovrebbero essere trasferite dalla CittA vecchia in 
ultra zona. Detto trnsferiniento interesba 5 711 persone. per le 
quali si pu6 prevedere un'esigenza minima di 4.100 vani utlll, 
con una spesa. quindi. di circa due miliardl e cento miliont dl 
lire. Solo in relazione al progresso dei lavori di costruzione 
dei nuovi alloggi si potra etlettuare la graduale demolizione 
dei fabbrieati nella zona da risanare e provvedere contempo-
raneamente anche alia ultimazione dei lavori prcvistl nel 
primo piano particolareggiato di esecuzione- (quello lasciato 
incompiuto per cause belliche). E furono anche indicate con 
precisione le fonti di finanziamenti da ottenersi t ramlte 
due provvedimenti legislativi: 

1) autorizzazione alia Cassa DD.PP. a concedere al Co-
mune di Taranto, come gia e stato fatto per il Comune di Bari 
con la legge 1-7-1952. n. 88G. (Gazzetta UfTiciale n. 167 del 21 
luglio 1952). mutui per l 'ammontare di lire un miliardo • 
trecentosettanta milioni. ammortizzabili in 35 anni, col con-
corso statale in ragione del 4T« annuo costante sulle lomm* 
muiuate; 

2) autorizzazione alal stessa Cassa DD.PP., ovvero ad 
altro ente. a concedere al Comune di Taranto mutui garentlti 
dallo Stato ed assistiti dai contributi statali e dalle altre age-
volazioni consuete in materia di edilizia popolare. per l'im-
porto di due miliardl e cento milioni di lire, da destinare al 
finanziamento dei lavori di costruzione dl nuove abitazioni da 
assegnare alle famiglie trasferite dalla zona di risanamento 
della citta vecchia, seguendo le modalita previste dalla legge 
17 maggio 19G2. n. 611, sul risanamento dei rioni dei - S a s s i » 
del Comune di Matera; 

3) concessione al Comune di Taranto di un nuovo non-
gruo termine per la esecuzione degli ultimi lavori richiesti a 
completamento del primo piano particolareggiato, che fu ap-
provato con decreto 7 maggio 1936 

Ed ancora: il 28 luglio 1953 fu annunciata da deputati co
munisti la proposta di legge n 47 « concernente la concessione 
di mutui assistiti da contributi statali per il risanamento edi
lizio. lgienico e sanitario della Citta Vecchia di Taranto per 
1'importo complessivo di t re indiardi e trecentossettanta mi
lioni. A tale spesa prevista si dovrebbe aggiungere quella oc-
corrente per dare alloggio alle 3.228 famiglie che al tualmente 
vivono in grotte 0 baracche; sicche la spesa totale pu6 pre-
vedersi in un importo aggirantesi sui sette miliardl di Hre». 

Da allora nessuna occasione e stata perduta dai comunisti 
e dalle forze smceramente democratiche della nostra citta. per 
sollevpre il problema del risanamento della citta vecchia e 
per portarlo a soluzione. Anche recentemente. nel programma 
elettorale del PCI per le aninnnistrative del 22 novembre 
scorso. a t.ile riguardo e possibile leggere: •. Da lungo tempo 
si parla della soluzione radicale del problema. divenuto ormai 
un anacronismo nel m o r e della Taranto di oggi. L'azione fin 
qui svolta dalla DC ha te.so a dare una soluzione coerente con 
le scelte politiche fatte in direzione dello sviluppo generale 
della citla: arr ivare cioe al graduale spopolamento di Taranto 
vecchia per poi consegnarla ai grandi specuiatori edilizi. La via 
da segnire e un'altra: risanare la citta vecchia per ridarla ai 
suoi abitanti. II problema del risanamento si collega s t re t tamen-
te ai problemi dello sviluppo della pesca, alle necessita nuov* 
e future del traflico cittadino, alle tradiziom sociali e di lavoro 
di quella popolazione. Nella citta vecchia. risanata a t t raver-
so un piano graduale di ricostruzione. debbono trovare posto 
moderne ed adeguate case per 1 pescatori e 1 mitilicultori. ^ 1 
impianti relativi all'attivitft peschereccia. l 'industria i t t ica- . 

Con quanto abbiamo detto crediamo di aver dimostrato a 
sufficienza che non solo il problema del risanamento della 
Citta Vecchia non e stato t ra«cunto da coloro i quali st 
sentono strettamente collegati alie esigenze delle masse popo-
lari. ma che sono state avanzate propo-te. promosse iniziative, 
formulate proterte e rivendicazioni con tenacia e continuity. 
Crediamo di aver dimostrato. a.lreM. Ie gravi respon~abilita del 
vari governi democristiani che. «otto le diverse sembianze del 
centro-destra. centro e centro-^inistra. hanno impiegato questi 
ultimi anni ad inventare e portnre avanti - miracoli economici* 
e -congiun ture sfavorevoli - per realizzare la politica antipo-
polare dei grandi monopoli e non g.a per risolvere i gravi 
problemi della collettivita nazionale. E- su questo che bisogna 
battere. Le leggi ed i mezzi per n-olvere il problema della 
Citta Vecchia non mancano. Cio che e mancata flnora • la 
\oIonta politica dt rifolverlo e ci6 che occorre oggi e una forte 
pressione di tutte le m a « e popolan unite per Imporre questa 
volonta politica ai governanti e agli attuali amministratort 
comunali di centro-sinistra. 

Elio Spadaro 
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i consumatori piu moderni ed esigenti avranno modo di ammirare 
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