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II PCI 
nella 

qzione 
operaia 
I I convegno del settore cal-

aature-abhigliamento che t i 
tlene oggi a Civilannva Mar-
che , h una tlelle Inizlative 
che H Comitate) Regionale 
del P.C.I., iinilamente alle 
federazioni interessale, sla 
realizzando ncl quadro dHIa 
azione della classe operaia. 
Un convegno provinciale di 
lavoratori edili B! P lenutn 
domenica icorsa ad Ascoli 
Piceno. Sono in progmmma 
due ronveani reginnali di set-
tore: qurllo metahiirrraniro 
II 21 maggio ad Anronn, e 
qurllo del mobile I ' l l giu-
gno a Pesaro. Queste ini/ia-
live si inquadrano in un im-
pegno piu general? che il 
nostro partito intende porta-
re avantl per superare rilar-
di © inrertrzze e per acqui-
sire obietlivi piu avanzati. 

Si trattn di realizzare una 
•vnlta, a livello regionale, 
nel nostro lavoro verso i 
problem! rlie slanno oggi di 
fronte aj lavoratori, nel mo. 
mento in cui di disrute in-
lorno alle prime ronrlusioni 
dell'ISSEM. sul Piano regio-
nale di sviliippo. K questo 
non solo per alTrontare con 
rinnovato impeenn il pro-
lilrma di un mngaior rolle-
ganiento ron la r!asse ope
raia jier un largo rerlula-
mento di lavoratori e per la 
rostitu/.ione di nuo\i nuclei 
di rompagui nolle fabbrirhe, 
ma anrhe per muoversi ron 
maggior aderenza ull.t reall.'i 
marchigiann rhe negli ullinii 
anni e ronsidcrevolmonte 
mutata. Ad una fuga dalle 
campagnc e ad una forte 
emigrazinne, pur tra mollo 
enntraddizioni, ha fattn ri-
•contro infatti anrhe un cer-
to « tipo T> di sviluppo indu
strial n con consoRtienze no-
tevidi per rio (he riguarda 
la fnrmazione di nuovi nu
clei opera! prevalentemente 
giovani. 

Esempi l ipiri anno lo svi
luppo ih'l settore calratnrie-
ro e delle confezioni (rirra 
20.000 addetli rompresi i la
voratori a domicil i i ) che in-
teressa il Ferttiano. il Mace-
ratese e la nrovinoia di An-
cona, quello dell'induMria 
del mobile (ron circa 5 000 
addetli) che inleressa il Pe
sarese, quello del settore me-
talmeccanico nelPAnconeta-
no. dove e sorlo il grnnpo 
Merloni (rirca 1.000 addel-
t i ) , cho lnteres«a la tona 
montana del Fahrlanese, e di 
allre allivita minori fra cui 
la Nuova Pignone di Ileoa
nal!. E* comnito del nostro 
parlitn contrihuire a far si 
che la rlasse operaia prenda 
cosrienza dei problem! che 
vanno ORgi affront at i per ga-
rantire sirure prospeltix-e in 
quest! seltorl e In generale 
In Hitta la indmtrin della re-
glnne. 

Sono problemi che rignar-
dano in primn Inngn la con-
dizione operaia. i hassl sa-
lari. gli indirixri prodnlliv!, 
gli investimenli. i merratl, 
la ricerca tecnologiea. le for
me cnnsorlili. il colleeamen-
to del «rttore indlislriale con 
ragriroltiira. la paiioripazio-
ne in prima persona a de-
lerminare lo scelte di fondo 
degli enti local! come orga
nism! democratic! rappresen-
tanli la colleltivit* *• come 
organ! di base della pro-
grammazione. 

Fcco nn conlributo nrizi-
nale. dal " bas«o n che il 
P.C.I, rel le Marrhe vtml d.i-
re al dibattito e quind! .-die 
scelte demnrn'iirh«* del Pia
no regionale di «\ilnppo. 

Sla al partito. nli'impegno 
del MIO cninpo diricenle a 
Inlt! ! l ivelli. alio sfnrro di 
ngni comnaano in ftii?1«!i<i 
po«to eali oner!, conlribnire 
a dare qne<ta con«apevolez-
aa a! lavoratori. 

Fd r N questo punln eh»* si 
innesta il disrorso sul colle-
gamenln e sal rafforramenio 
del partito in mezzo alia 
classe operaia. \bbiamo si 
una dijcrela for/.i eteltora-
le. Ma nuando la r.-iffrnnlia-
mo con la forza nreanirzali-
va. nolle fabbrirhe. nel pn-
sti di lavoro. ci accoreiamo 
dellVnntrne divario. Tn mn|-
te fabbrirhe. in larghe zone 
nrteraie il partito non e pre
sume V T O 1'allro impetno 
che dohhiamo a«so1vere F--
co i l terrenn snl onale dob-
Mamo misnrarri Senza «ot-
tovalnlare le difnVolta. crr-
diamo «! pos«a affermare che 
mol'o dipende dalla nostra 
* Tolonla » e dallo orienta-
mrain esistenle nel partito. 
Dohhiamo regi«trare che T I 
£ anrora un rerto seettirismo 
In m r n n al compatnl — an-
•h« fortemente Impegnall 
neTl'»ttivifa — ralle real! 
possibility di rerlnlare altri 
compatni al partito. 

Le difftcolta si snperano 
nel moment o in en! rinsHa-
mo a far eomprrndere alia 
classe operaia non solo co*a 
e i l PC I , ma a fnrftielo *en-
tir* *f« ririno. come rosa 
propria, come olemenlo e 
Mrnmenlo indi«pensah!le nel-
Ta hallaclia per i suoi dirii-
t i . per mi l l ion rondizioni di 
• i ta . per nn domani mi-
glionr. 

FT ron questo spiritn cho 
apriamo il Convegno di Ci-
vitanova Marche: qneslo d 
proponiamo ron gli altri 
eonvegn! rhe terremo tra 
brere. 

Amleto Duca 

PESARO II PSI subordinate ad una DC tampra 
piu a destra e soffocata dagli scandali 

Irinome del centrosinistra 
Equa tentenza 

della Pretura di Offida 

CAUSA PERSA 
PER GLI AGRARI 

II pretore ha ribadito il buon diritto dei mez-
zadri ad ottenere un «effettivo» 58% ed a 
disporre subito della propria parte nelle vendite 

ASCOLI, 14. 
Una recente sentenza del 

pretore di Offida in materia 
di patti agrari ha suffragato, 
con estrema chiarezza ed au-
torita, le disposizioni di legge 
relative alia ripartiztone dei 
frutti della terra. 

E' noto infatti che nelle cam-
pagne della provincia, dove i 
mezzadri rappresentano una 
notevole forza produttiva, anzi 
la maggiore, e tuttora aperta 
la vertenza determinata dalla 
pretesa degli agrari di toglie-
re. all'atto della ripartizione, 
le spese sostenute dalle due 
parti. 

La tesi dei proprietari e 
inaccettabile in quanto le spe
se vengono sostenute in parti 
uguali nel momento in cui esse 
sono necessarie: quando ha 
luogo la ripartizione esse non 
devono pertanto essere detrat-
te dal prodotto ottenuto, es-
sendosi gia operata la divisio-
ne a tempo debito. 

In realta, )1 sistema serve 
agli agrari per « rosicchiare > 
una parte del 58% spettante 
al mezzadro. 

La questione posta al pre
tore di Orfida riguardava sla 
il sistema di ripartiztone. sia 
il diritto del mezzadro di po-
ter disporre subito della pro
pria parte in caso di vendita 
di beni. senza aspettare la ri
partizione complessiva. 

H pretore. nella sua senten
za. ha stabilito che la dispo-
nibilita della quota mezzadrile 
sia < immediata * e che la ri
partizione al 58 % awenga, 
per tutti i prodotti, senza de-
trarre le spese gia sostenute in 
societa. secondo lo spirito della 
legge n. 756 del 15-9 64 che, 
aH'art. 4, primo comma, re-
cita testualmente: <Nei rap-
porti di mezzdri in corso alia 
data di entrata in \igore della 
legge la divisione dei prodotti 
e degli utili del fondo e effet-
tuata assegnando al mezzadro 
una quota non inferiore al 
58°f ». 

La decisione del magistrate 
che ha anche sosfenuto rabo-
lizione delPart. 2156 del C.C. 
in merito alia vendita dei pro
dotti. e di estrema importanza, 
in quanto risolve. sul piano 
triuridico. una vertenza che e 
fra le piu important! attual-
mente in corso nelle campa-
gne. 

Tl buon diritto dei mezzadri 
ad ottenere un «effettivo> 58% 
dei frutti nttenuti con il loro 
lavoro e dtinqtie rfaffermatn. 
contro nsrni tentativo di modi-
ficare artificiosamente la vo

ir-"-

lonta del legislatore con una 
« sottrazione > che, in pratica, 
ha l'unlco scopo di eludere la 
portata e la validita del prov-
vedimento, ottenuto a prezzo 
di dure lotte. 

NELLA FOTO: 1 mezzadri 
deli azienda 1RCR di Porto 
d'Ascoli durante i lavori della 
trebbiatura. 

Per I'Eletfro-
carbonium di Ascoli 
chiesto I'incontro 

delle parti 
ASCOLI PICENO. 14 

SI e rlunlla questa matfina ad 
Ascoli I'assemblea del lavoratori 
dell'Elettrocarbonlum per I'esama 
della situazione Interna della fab-
brica dove, dal 6 febbralo, si ef-
fettua I'orarlo rldotto dt 40 ore 
settlmanall. La dlrezione sosllene 
dl Irovarsi In dlfflcolta dl produ-
zione, menlre le maestranze so-
stengono che, seppure esse vl 
sono state, oggi la situazione e 
senslbilmente camblata e tale da 
consentlre II rloristtno del nor-
male orario di lavoro. 

Nel corso della riunlone la 
commisslone Interna, che avava 
In precedenza rlcevuto dagll ope-
ral II mandalo di dlscutere la 
questione col dlrlgenti della ditta, 
ha afRdato alle organlzzazionl sin-
dacali tale compllo rilenendo non 
piu glustlflcablle la posizione pa-
dronale. La CGIL e la CISL hart-
no pertanto Invlafo congiuntamen-
te, un telegramma alia Assocla-
zlone Induslriall chledendo un ur-
gente incontro fra le parti per 
Klnlzlo della dlscusslone sull'ar-
gomento. 

Corse special! 
per la partita 

di calcio 
ANCONA, 14. 

L'Azienda Trasporti Municipa-
lizzati Autofiloviari di Ancona 
comunica che per la gara di 
campionato di calcio U.S. Anconi-
tana-Lucchese che sara disputata 
domenica 15 maggio 1966. saran-
no effeltuate le seguenti corse da 
e per lo Stadio Dorico: dal Pi-
nocchio 1528 e per il Pinocchio 
17.50: da Posatora 15.18 e per 
Posatora 17.55; da Tavernelle 
15.23 e per Tavernelle 17.55; 
da P. D'Armi — per Galleria e 
per il campo sportivo 1523 e 
per Galleria — P. D'Armi 17.55. 

Inoltre 5ara intensificato il ser-
vizio della linea n. 1 Ferrovia-
P. IV Noverabre. 

una provincia 
va in malora 

II voto aveva indicato una soluzione unitaria di 
sinistra - Come si spiega la scelta a destra del 
PSI • Una «continuity» che punta soprattutto 
sulle« poltrone» e su precisi interessi di gruppo 

Dal noitro inviato 
PESARO. 14 

Quella di Pesaro & una pro
vincia € rossa >, dove le sini-
stre — esclusi PSDl e PR/ — 
raccolgono oltre il 52 per cento 
dei voti, e il nostro partito da 
solo sfiora il 40 per cento. Una 
provincia politicamente molto 
avanzata, dunque, benche" espo* 
sta ai colpi di una projonda 
crisi strutturale. Una provincia 
che dovrebbe essere governa-
ta, come d del resto nella sua 
tradizione democratioa, dalle 
forze che si richiamano alia 
classe lavoratrice e ai ceti me
rit imprenditoriali, in lotta an-
ch'essi contro un processo di 
disgregazione economica e so-
ciale che ha fatto registrare 
nei mesi scorsi una disoccu-
pazione spinta alle punte mas-
sime del 1954 (16 mila unita) 
ed una ripresa impressionante 
dell'emigrazione (al punto che 
nelle elezioni provinciali del 
novembre 1965 ben 13 mila 
eleitori, quasi tutti comunisti, 
non hanno potuto votare per-
che residenti all'estero e in 
province lontane). 

Cost non i invece. La pro
vincia di Pesaro e oggi «go-
vernata » da una giunta mino-
ritaria di centro-sinistra. che 
pud contare soltanto sull'appog-
gio dell'unico consigliere libe
rate o sull'intervento del com-
missario prejettizio. E questo 
benche dalle elezioni della scor-
so novembre sia uscita una 
condanna durissima alia prece-
dente amministrazione di cen
tro-sinistra. benche la DC e il 
PSI abbiano perduto rispetti-
vamente uno e due consiglieri, 
mentre il PCI ne ha quada-
gnato uno e il PSIUP, col 6% 
del suffragi, ne ha ottenuti due. 

II responso di quelle elezioni 
che i grandi fogli della borghe-
sia italiana consideravano un 
test politico di prima importan
za era stato netto: il centro
sinistra aveva perduto il 9 per 
cento dei voti e tre consiglieri, 
mentre le sinistre erano pas-
sate dal 49,5 al 52,17 per cento 
conquistando sedici seggi su 
trenta. L'unica soluzione pos-
sibile, anche numericamente, 
era pertanto quella di dar vita 
ad una amministrazione popo-
lore unitaria. La situazione del 
Pesarese, d'altronde, imponeva 
(ed esige oggi piu che mat) 
la formazione di una giunta 
provinciale omogenea, che si 
ricollegasse alle amministra-
zioni democratiche dei mag-
giori comuni (Pesaro, Urbino, 
Fano) per spingere avanti una 
chiara linea di contestazione 
organica degli indirizzi gover-
nativt, per affrontare, sul pia
no della lotta politico e delle 
iniziative, le grandi questioni 
dell'arretratezza economica e 
dello squilibrio fra industria 
e agricoltura. 

Questa esigenza di fondo, co-
mune a tutte le Marche e alia 
intera Italia centrale, e stata 
avvertita per altro, anche in 
alcuni ambienti governativi. 
Non solo neU'Istituto di studi 
per lo sviluppo della regione. 
ma anche nelle istanze poli-
tiche amministrative. II comi-

, tato regionale della DC. ad 
esempio, .ha respinto I'impo-
stazione governativa sul supe-
ramento della mezzadria, pro-
nunciandosi esplicitamente per 
Vazienda contadina associata e 
contro Vassetto capitalistic. 
Xel Comune di Pesaro il PSI 

I porta avanti col PCI un'azione 
di largo respiro per fl rinnova-
mento delle strutture. per un 
piano comprensoriale di incre-
mento che investe il capoluogo 
e il suo retroterra, per uno 

FIGURE E FATTl 

La controfigura di Moro 
Ad Ascoli Piceno, aH'inaugu-

razione della flera avicunicola 
e degli animali da pelliccia 
e'era anche Ton. De Cocci, sot-
tosegretario ai LL.PP, E De 
Cocci, nelle vesti di inviato del 
governo, ha tenuto un discor-
so. H sottosegretario, appun-
to in ossequio al suo ruolo, ha 
pensato bene di < riecheggia-
re» 1'uomo piu rappresentati-
vo della coalizione di centra 
sinistra, cioe. Ton. Moro. Per 
la precisione il Moro del di-
scorso di Foggia. Infatti, an
che De Cocci ha invitato <i 
lavoratori ad un maggior sen-
so di responsabilita nelle loro 
richieste affinch£ non venga 
intraldata l'ascesa economica 
del Paese*. 

I lavoratori sono stati cos! 
nuovamente awertiti. Fra es-
si. ad esempio, i metalmecca-
nici e gli edili delle Marche 
che ancora percepiscono salari 
coloniali. Non debbono prote-
stare, non debbono scendere 
in sciopero anche se i padro
ni respingono le loro rivendi-

cazioni. Altrimenti si rendono 
responsabili di attentato alia 
sovranita del superprofitto (che 
d poi uno dei reati piu gravi 
previsti dal codice del centro 
sinistra). 

E debbono star zilti persino 
quei 65 edili disoccupati su 
ogni 100 (questa e la allar-
mante proporzione) di Ascoli 
Piceno — la citta ove De Coc
ci ha parlato — percM anche 
chiedendo il lavoro possono 
mettere in forse i destini del
la nazione identificata con gli 
interessi dei padroni. 

Insomma, come Ton. Moro 
a Foggia anche la sua contro-
figura ad Ascoli ha fatto un 
discorso in senso unico. Ai la
voratori la predica, l'appello 
alia moderatezza. alia soppor-
tazione (sennd crolla tutto!). 
Agli altri carta bianca: i pa
droni possono fare gli trre-
5ponjabtI». L'on. De Cocci ha 
anche aggiunto che c il gover-
no sapr^ reprimere ogni vio-
lenza sia di destra che di si

nistra*. A parte la parifica-
zione alia c Papi > fra teppi-
smo fascista e lotta democra-
tica e rinnovatrice delle forze 
di sinistra, in questo secondo 
ayvertimento dell'on. De Coc
ci e'e da cogliere un legame 
conseguenziale con il primo: 
owero se i lavoratori non so
no pronti ad accettare la pre
dica ci sono sempre pronti i 
manganelli della celere. I fat-
ti di Milano, Firenze, Napoli, 
Roma sono li ad additarlo. 

Dopo tutto questo Ton. De 
Cocci ha avuto la fantasiosa 
idea di chiedere ai cittadini di 
Ascoli P. che andranno alle ur-
ne il prossimo 12 giugno < una 
ulteriore conferma della loro 
maturita*. Ebbene. Ton. De 
Cocci certamente avra dagli 
elettori ascolani — grazie an
che al suo contribute — una 
prova della loro maturita. 

Ma sara una prova esatta-
mente contraria da quella che 
egli si aspetta. 

W * HI* 

sviluppo programmato della 
cittd. 

Un'amministrazione dl sini
stra, anche alia Provincia, 
avrebbe dato e darebbe indub-
biamente piu forza a questa 
politico, che nessuno d'altron
de osa contestare. Ma la stra-
da scelta dal PSI, sottoposto 
ad una contlnua inslsfenfe pres-
sione dall'alto, e stata com-
pletamente diversa ed anzi op-
posta, nonostante il duro scot-
to gib pagato con la forte scis-
sione del PSWP e con una 
emorragia di circa 10 mila 
voti. 

Certo, ' questo grave cedi-
mento trova la sua radice nel
la politico dello destra nen-
niana fatta di continue rinun-
ce anche sul piano ideologico 
e volta ad accelerare Vunifi-
cazione socialdemocralica. Ma 
se i socialisti pesaresi si sono 
cacciati in un ginepraxo. dal 
quale non trovano la forza di 
uscire neppure uomini notoria-
mente di sinistra come I'attuale 
presidente della Amministra
zione provinciale, se il PSI e 
stato indotto a scegliere la via 
della subordinazione ad una DC 
sempre piu spostata a destra 
e soffocata da un mare di 
scandali (basti ricordare la 
spesa di un miliardo per la 
« diga di carta * di Mercatale, 
la costruzione di un maglificio 
a Piobblco e fallito dopo set 
ttiesi, la copertura politico del 
clamoroso crak Berloni). lo si 
deve in particolare al costume 
instaurato anche qui dal cen
tro-sinistra: un costume poli
tico e amministrativo che si 
ideniifica nella pratica del sot-
togoverno e del potere ad ogni 
costo. 

11 cemento che tiene uniti og
gi alia provincia di Pesaro par-
titi e uomini cost eterogenei d 
dunque il mantenimento di una 
< continuity » che punta soprat
tutto a difendere una azione 
amministrativa basata su in
teressi di gruppo, in cui peral-
tro DC e PSDI hanno sempre 
fatto la parte del leone. 

Un discorso sui guasti del 
centro-sinistra a Pesaro sareb-
be certo interessante e istrut-
tivo. Ci limiteremo a ricordare 
il nepotismo nelle assunzioni 
(circa 200 in tre anni e mez
zo), il ricorso alle perizie sup-
pletive attraverso il quale cer-
te opere sono venute a costare 
piu del doppio di quanto era 
stato preventivato, alcune enor-
mi spese per lo meno strava-
ganti. 

A Pennabtlli, nel Montefel-
tro, per la costruzione di un 
laghetto artificiale (il logo di 
Andreuccio) era stato preven
tivato uno stanziamento di 7 
mtltoni e 800 mila lire, salito 
a circa 20 milioni nel giro di 
un anno. Nessuno sa per il mo
mento quanti altri miliont sa-
ranno gettati nella voragine, 
ma la cosa piu seria e che 
Vopera serve soprattutto a far 
lavorare I'impresa appaltatrice. 

Sul monte Catria (1702 me-
tri), dove non esiste una sola 
baita e neppure un chiosco per 
vendere birre e panini all'ipo-
tetico gitante, ci si giunge ora 
attraverso strode venute a co-
stare complessivamenle un mi
liardo. Un miliardo per rag-
giungere una vetta plena solo 
di vento freddo, servito tuttavia 
a consentire il sopralluogo del 
ministro Ferrari Aggradi e del 
suo seguito di autorita e fun-
zionari (per i quali era stato 
predisposto un ecceziondle ed 
inutile servizio igienico postic-
cio) in occasione della festa 
della montagna svoltasi nel set-
tembre 1965 alia vigilia delle 
elezioni amministrative. 

Per V'agricoltura, ovviamen-
te. la Provincia poteva fare 
parecchio. dalla formazione di 
un demanio pubblico, alia crea-
zione di un consorzio di crtdi-
to. alia istituzione di un cen
tro sperimentale per Vortofrut-
ticoltura, che costituisce la ba
se economica dell'intera val-
lata del Metauro. Ma gli spen-
sierati amministratori del cen
tro-sinistra pesarese hanno vo-
luto percorrere altre strode, 
preferendo spendere centinaia 
di milioni per scalare le im-
pervie e nude vette dell'Ap-
pennino. 

E' lecito invocare la «con-
tinuita> dt una simile politi
co. condannata oUretutto. e 
senza appeUo, dalla stragrande 
maggioranza degli eUttori? 

Sirio Sebastianelli 

Sguardo nella periferia di Terni 
i -• 

Dai BorgoRivo a Campitelli: 
conferma di uno sviluppo caotico 

Dibattito sui fitti 

lunedi ad Ancona 
ANCONA, 11 

Lunedi 16 maggio oel salone 
del CircoJo < Gramsci » (via Cial-
dini) avra luogo un incontro fra 
i parlamentari comunisti e i com-
mercianti e artigiani. 

D tema deQ'incontro e <Lo 
sblocco dei fltti>. fotrodurra la 
discussion* Ton. Renato Bastia-
nelli responsabue del gruppo dei 
parlamentari comuiisti deDe 
March*. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 14. 

Lo sguardo sulla periferia 
lo abbiamo spostato lungo 1'as-
se della statale 79 nel tronco 
che arranca dalla citta ai pie 
di della montagna di Cesi: dal 
lo sbarramento del passaggiu 
a livello sulla ferrovia Terni 
Roma, salendo a Ponte Le 
Cave, nell'attraversamento del 
la variante della Flaminia. a 
Borgo Rivo, sino a Campitelli. 
Un decimo della popolaziono 
del Comune di Terni risiedf 
in questa fcona, nella perife 
ria ubicata certamente nel 
punto migliore, sollevata dalla 
conca ove si trovano le fab-
briche e prossima al centro 
cittadino. Una periferia che 
rappresenta un classico esem
pio di quella premessa che ab
biamo fatto a questa nostra 
inchiesta: del modo caotico e 
tumultuoso dello sviluppo del
la periferia cittadlna dal do-
poguerra o meglio dagli anni 
50 ad oggi. 

Ed ecco quindi un primo 
problema che incontriamo sul
la nostra strada. quello delle 
strade, delle traverse interne 
che debbono essere pubbHciz-
zate e quindi ben curate ed 
ammodernate. Pronrlo lungo 
l'asse centrale di Borgo Rivo, 

I lavori per le fognature a Borgo Rivo 

dalla Castellina sino a Ponte 
Grosso troviamo un cantiere 
di lavoro, per circa due chi-
lometri: le fogne stnnno di-
ventando realta. Questa 6 la 
realizzazione fondamentnle per 
questo quartiere. Pensate: poz-
zi bianchi e po77.i neri erano 
pratienmente sullo stesso orti-
cello, in ogni casa. Quindi 
l'acqua per bere. spesso ' ri-
sultava inquinata: su 20 poz 
zi bianchi, 18 non rispon 
dono alle norme igeniche. Oc-

ORVIETO 

Intervista con 
il sindaco sul 

Piano regolatore 
Dal nostro corns""- J ente 

ORVIETO. 14. 
II 21 maggio il Consiglio comu-

nale sara chiamato a discutere 
ed approvare il nuovo Piano Re
golatore Generale, elaborato dal 
prof. Luigi Piccinato: su questo 
importante problema che tanto 
appassiona l'opinione pubblica 
abbiamo voluto rivolgere al sin
daco. compagno per. ind. Italo 
Torroni alcune domande per co-
noscere esattamente !e nuove di-
rettive. 

D. — Quando sara deflnltlvo e 
funzlonanta II nuovo Piano Rego
latore? 

R. — H nuovo Piano Regola
tore Generale del Comune di Or-
vieto e stato presentato in questi 
giomi dal prof. Piccinato. II Pia
no medesimo sara in discussione 
al Consiglio comunale nella se-
duta del 21 maggio prossimo. 
l'amministrazlone desidera vara-
re questo importante documento 
entro il corrente mese di maggio. 

D. — Tu che hal parteclpato 
agli Incontrl con Karchttetto Pic
cinato, puol dlrcl qualche cosa 
sul crlteri adottatl per la elabo-
razlona del P.R.? 

R. — Tl Piano Regolatore Ge
nerale e stato dibattirto in varie 
nunioni alia presenza del pro
fessor Piccinato unitamente ai 
consiglieri comunali. alia Com-
missione edilizia. e dai rappre-
sentanti dei sindacati. delle ca-
tegorie economiche, cuHurali e li-
beri professionisti. Tutti hanno 
condiviso le direttive di fon
do del nuovo Piano Regolatore: 
a) conservaziore e spinta al ri-
fadmento e restauro del centro 
storico. centro storico che investe 
tutto il masso tufaceo del centro 
urbano: b) consen'azione del va-
tori ambientali e pae^istici al di 
fuori della Rupe On'tetana: c) in-
dicazione precisa dei nuovl centrl 
di sviluppo edilizio al di fuori 
della Rupe atti a virlflcare. va-
lorizzare e incentivare il centro 
storico. 

Per questo il primo centro di 
sviluppo e Ciconia con una edi
lizia di vario tipo. con il nuovo 
Ospedale comprensoriale, il Cen
tro sportivo comunale con lo Sta
dio. con le nuove scuo!e secon-
darie e primarie. 

Poi abbiamo il centro dl svi
luppo dello Scalo. di Sferraca-
vallo con una sua edilizia con 
Fin5erimento delle zone necessa
rie ai servizi di quartiere. Ab
biamo fl nuovo centro di sviluppo 
di Buomiaggio in posizione pa
noramic* particolare. La fascia 
di vcrde della zona Abbadia deve 
pssere conservata ed h perrresso 
un insediamento edilizio con am-
oia disponibHita di verde in rap-
porto al fabbricato per non com-
promettere il paesagglo. Per o«m! 
frazione e previsto e regolamen-
•ato fl proprio sviluppo edilizio. 

D. — Come tu sal vl sono dei 
cittadini che critlcano il nuovo 
Piano Regolatore perche, secondo 
loro. In esse si asstgnerebbe una 
tola zona dl sviluppo: autlla dl 
Ciconia, troppo distante dalla cil
ia, puol precisarc otr I nostrt 
lettori, questo aspetto del P.R.? 

TL — Non e esatto. Come ho 
accennato piu sopra n Piano Re
golatore prevede le zone di sri-
lupTX) a Ciconia. ad Orvk*to-Sca!o. 
a Sferracavallo. BuonviaffKio e 
in tu*.ti i centri frarlonali. Le 
critiche nnora avanzate non sono 
aDe impostazioni di fondo del 
nuovo Piano Regolatore ma sono 
riferite a casi di interesse per-
sonale onde poter avere una li-
herta di costruzione che non si 
addice a criteri urbanistici mo-
derni. liberta che deve sotto<tare 
ad una precisa disciplina atta a 
difendere 1 valor! storid e pae-
sistiri In centri storid come i 
nostri. 

Tl Piano Regolatore non e un 
divieto di costruzione. ma una 
regolamentazione edilizia che per-
metteri di costruire rre?lio. nel 
modo e nel luogo pia giusto e 
piu di prima. Abbiamo il dovere 
di dare al nostro Comune questa 
importante disdplina che inve-

II sindaco compagno Torroni 

stira il futuro urbanistico del no
stro territorio. Siamo tranquilli 
di aver impostato un ottitno la
voro sotto l'esperienza, la capa
city indiscussa del prof. Picci
nato urbanista di chiara fama. 

Renzo Grassi 

conc\a eliminurc uno dei due 
fattori che producevano que
sta situazione: per il momento 
e stato risolto il problema del
le fognature, eostate, per rea
lizzare il collettore centrale, 
la somma di cento milioni di 
lire, nl Comune. Ora restano 
due problemi, dopo aver ri
solto il problema centrale: nl-
lungare il collettore delle fo
gnature sino a Campitelli ed 
oltre; nllacciare le parti la-
terali alia fogna centrale. Pur 
risolvendo cosi il problema 
d e l l ' inquinamento dei pozzi 
bianchi, resta — anche se non 
piu come un drammn — il pro
blema dell'acquedotto. 

Risolto bene, con la costru
zione di un nuovo cdificio, il 
problema della scuola, resta
no aperti altri problemi del 
futuro, come quello del mer-
cato. Ma vi 6 un problema, 
dal quale 6 dipeso in gran 
parte il tipo di sviluppo attunlc 
di Borgo Rivo sviluppo che 
rende asfittico ogni armonico 
sviluppo urbanistico di Terni 
verso questa zona ideale. E' il 
problema dei passaggi a li
vello. 

Borgo Rivo e a tre chilome-
tri da Terni, ma per giungerci 
occorre almeno un ora: non 
stiamo scherzando, o esageran-
do la realta. E' consuetudine 
assistere alia scena di un vera 
imbottigliamento di automezzi 
tra i due passaggi a livello 

Di questi problemi. per quel-
H che riguardano l'azione del 
Comune ne abbiamo parlato a 
livello tecnico con l'ing. capo 
Felicioni con 1' assessore ai 
LL.PP. Galigani e. dopo aver 
raccolto gli element i tecnici, 
con il sindaco Ezio Ottaviani. 
al quale abbiamo girato tutti 
i quesiti posti dalla popolazio-
ne. II sindaco ci ha dato que-
ste risposte: «partendo dai 
problemi della viabilitn. vanno 
sottolineati due ordini di solu
zione. II primo. relativo al 
passaggi a livello. va affron-
tato e risolto in base al pro-
getto Macchi, con la sovrae-
levata. che consente l'allaccia-
mento della citta con la va
riante della Flaminia. L'Anas 

non pu6 limitarsi a realizzare 
una strada ad imbuto. dalla 
variante della Flaminia alio 
sbarramento della Terni Roma. 
II Comune si diehiara disposto 
a realizzare uno stralcio del 
progctto Macchi. portando a 
termme per parte sua un su-
vrapassaggio sulla Tetni Aquila 
sulla Terni-Roma. Sul secondo 
mentre l'Anas deve provwdure 
n realizzare un sovrapa^^aJiMo 
aspetto delle traverse interne 
di Borgo Rivo: i cittadini pro
prietari interessati. debbono 
presentare le dichinrazioni di 
cessione al Comune. il quale 
esaminera le diverse propo-
ste. Per le fogne: il Comune. 
realizzato il collettore centrale. 
sta approntando la pratica tce-
nica-finanziaria per estendere 
il collettore sino a Campitelli, 
aU'altezza della Chicsa, per un 
costo, di altri 60 milinnt. 

I privati hanno la facolta di 
allacciarsi sul collettore cen
trale realizzando accordt di 
gruppi, convenienti ai fini di 
ridurre la spesa a poche de-
rine di migliaia di lire. Per 
racquedotto e in promamma 
il prolungamento d e l l n rete 
idrica che dovra servire Toa-
no. per il quale e gia in bil.in-
cio la .spesa di 57 milioni: le 
condutture passernnno per Pie-
dimonte. raggiungendo Borgo 
Rivo. La spesa prevista per 
l'acquedotto e di 150 miliont. 

II Comune 6 impegnato a rea
lizzare le linee del Piano Re
golatore e ad affrontare con 
Taiuto, il sustegno della popo-
lazione. i problemi sorti in 
conseguenza di uno sviluppo 
urbanistico avvenuto in assen-
za di efficaci strumenti legl-
slativi per l'urbanistica ». 

In questo senso. la sezione 
comunista di Borgo Rivo — cl 
ha detto il segretario Uan Lu-
carelli — e impegnata a rea
lizzare con tutta la popolazin-
ne questa partecipazione decli 
amministrati alia vita d^la 
borgata. salutando 1'ini/iativa 
annunciata dal sindaco flelln 
creazione di una consulta " dl 
quartiere. 

Alberto Provantini 

Oggi a Gubbio la 
«Corsa dei ceri» 

Nostro servizio 
GUBBIO, 14. 

Puntualmente ogni anno, nella 
data del IS maggio. Gubbio tor-
na ad impazzhe. E' il gxorno 
della Corsa dei Ceti ed il rito 
si rinnova nel medesimo enlu-
siasmo di sempre. 

Che cos'e la Corsa dei Ceri? 
Quali sono le sue origini? Di mez
zo ad un cerimoniale legato oggi 
a motivi strettamente religiosi, 
non e difficile scorgere i Tratfi 
di una tradizione antichissima di 
origine pagana; una delle ver-
siom piu altendibili vorrebbe in
fatti far risaUre la cerimonia ad 
una rievocazwne ancestrale delle 
feste pagane che i popofs umbri 
solevano svolgere m onore della 
Dea Cerere. 

1 ceri sono oggi tre colossali 
costruzioni in legno cavo. for
mate da due prismi ottagonali 
appuntiti alle estremitd, sovrap-
posti e attraversati da un asse. 
confitti e incavigliati al centro 
di una tavola chiamata c bard-
la > a cui stanno jissate delle 
antenne trasversali a gvisa dt 
un'acca maiusccia. SuUa cuspi-
de superiore di ogm cero srelta 
oggi la statua di un Santo: 
SanVUbaldo (patrono delta cit
ta) sul cero dei muratori, San 
Gxorgu) xu quello dei merciai e 
Sant'Antonio su quello dei con-
tadini. 

La preparazume della corsa i 
a carico di un «capdano dei 
ceri >, coadiuvato da un « secon
do capitano* (nominati di tolta 
in volta con anlicipo di due 
anni). II «capitano dei ceri» 
a sua volta nomina per ogni 
cero un « capodieci >, coadiuvato 
da tre sostituti. Lungo U tragit-
to delta corsa. ad una distanza 
di 70-80 metri (U massimo soste-
nibile dalle forze di un uomo. 
tenuto canto del peso della mac-
china e dell'asperitd dell'ascesa), 
sono collocate le cosiddette « mu
te >. owero tquadre di ricambio 
di ceraioli. 

fl culmine della manifestazione, 
che si scolge aUa vigilia della 
ricorrenza della festa di Santo 
Ubaldo, si raggiunge verso le 
17 quando inizia la sfilata dei 
ceraioli per le vie della cittd. 
Nel frattempo dalla Cattedrale 
esce la processione religiosa che 
si incontro con i Ceri • i ceraioli 

Un momento della frenetica corsa lunge la aalita del monte | 
InginI 

Itmoo In < calata » di via Dante. 
Dopo la benedizione impartita 
dal vescovo iniza la * folle » cor
sa hnjpo le vie della citta; da-
vanti a tutti il «capitano dei 
ceri* a cavaUo. accompagnato 
dal «secondo capitano * e da 
un trombettiere. AUe 18 i ceri so
no di nuovo in Piazza Signoria 
e. dopo una breve sosta, il Sin
daco affacciato dalla finestra 
centrale del Palazzo Preterm, da 
U segnale sventolando un faz-
zoletto bianco. Immediatamente 
riprende la corsa. questa volta 
lungo le pendici del Monte lngi-
no. in cima al quale si trova la 
Chiesa e il Monastero di Santo 
Ubaldo. A velocita incredibile (in 
meno di 10 minuti) i ceri rag-
giungono la sommitd. fl primo ad 
arrivare e fl cero di Sant'Vbaldo 
(e non pud essere altrimenti). 
L'aoonismo si risolve quindi solo 
nel controUo del distacco fra il 
cero di SanVUbaldo e gli al
tri due. 

Se fl distacco permette ai ce
raioli di SanVUbaldo di chiudere 
il porfofte del chioslro del con-

venti in faccia ai rivali, altera. 
sempre di corsa il cero compie 
tre giri attorno al pozzo centrale I 
e quindi, naperto Q. portone, i tre 
ceri entrano assieme nella Chie
sa, dove liberati dalla barella. 
vengono posti orizzontalmente e 
quindi percorsi a Imoo. con 
arande fracasso. Infine, i ceri \ 
vengono appoggiati ad una pa-
rete, dove rimarranno sino alia \ 
prima domenica di maggio del-
Vanno successwo quando dovran-
no essere riportati in cittd per\ 
prepararli alia nuovo cerimonia. 

A tarda sera, rotti daUa fatica | 
e recanti fiaccoie accese, i ce
raioli ridiscendono verso la cittd\ 
al canto dt inni sacri o prof anil 
(e nella maggioranza dei casi *t| 
tratta di inni assai pro/anO.I 
mentre tutVattorno, sui monti chel 
chcondano Gubbio, si aecendonol 
decine e decine di grandi fuochiA 

Quest'anno tl 15 maggio ricorrtl 
di domenica e non e difficile quin-[ 
di prevedere sin d'ora un affUutm] 
senza precedent!. 

Eugenio PioriKd| 
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