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Roma: centro-sinistra minoritario al Comune e alia Provincia 

LA DC GUARDA ALLEIHMOBIUARI 
Vecchi e nuovi problemi non hanno trovato soluzione — II <• nodo»della rendita fondiaria — Colossali interessi die-
tro il nuovo piano regolatore — II traffico «impazzisce», ma i lavori per la nuova metropolitana sono bloccati — La 
grande avanzata dei comunisti: alle elezioni provinciali del 1964 solo diciottomila voti dividevano il PCI dalla DC 

CAIPESTATA LA DEMOCRAZIA IN VAt D'AOSTA 

: Una catena di 
illegalita per 

imporre il 
centro - sinistra 

Primavera romana 19GC: ora 
11 ponentino, quando spira nelle 
ore di punta. porta ai turisti 
che sciamano sul colle capito-
Ilno il fumo azzurro delle auto 
bloccate, rnolore acceso. ncl 
caos del traffico. I mezzi cala-
no giu a decine di migliaia dal
la periferia verso le mura au-
reliane, verso i minister!, i 
contri di attivita commerciale. 
alia ricerca il piu delle volte 
vana di un parcheggio. E la 
statistica ne registra il folio 
movimento: i veicoli privati. 
affltienti e defluenti effettuano. 
tra le ore 7 del tnattino e le 
21, un totale di oitre un milionc 
di attraversamenti: gli autobus 
e i mezzi pubblici raggiungono 
velocita commerciali molto in
ferior! a quelle del veccbio 
tram a cavalli: un cittadino ro-
mnno spreca ogni anno un me-
se di vita per attraversare il 
centro. 

Nel quartiere Tuscolano. in-
tanto, un informe fossato. che 
in qualche tratto si va riem-
picndo di rifiuti e erbacce. av-
verte che si aveva 1'intenzione 
di costruire una reto metropo
litana. Doveva congiungcre Ci-
necittck a piazza del Risorgi-
mento, attrayerso Termini. T 
progetti risalgono a decine di 
anni fa. poi una legge votata 
dal Parlamento nel lflo'J consen-
t! i primi stanziamenti. Si co-

mincio a lavorarc nel '04: un 
intero quartiere sconvolto da-
gli scavi in superficie, alberi 
e rotaie dei vecchi tram divel-
ti, attivita commerciali blocca
te. Poi I'all: i progetti erano 
sbagliati. Nessuno ancora sa 
per colpa di chi: ditta appalta-
trice. Comune e ministero dei 
Trasporti si accusano a vicen-
da. ognuno tirando 1'acqua al 
suo mulino. Quindi si decide di 
continuare scavando in galle-
iVi, cQn progetti nuovi: que-
sti si dice, esatti. Ma ancora 
tutto si ferma di nuovo: avanti 
non si puo andare se i muta-
menti non sono approvati dagli 
organi superiori. 

Le auto cnntinuano a strom-
bazzare. il Comune spende otto 
o nove miliardi per nuovi sot-
tovia tra Porta Pia e piazza 
della Croce Rossa e per im-
pianti semaforici elettronici 
(un'onda verde quasi sempre 
rossa) che non servono a nulla. 
e qualcuno. paradossalmente 
propone: assumiamo qualche 
migliaio di edili disoccupati. ar-
miamoli di pale e badili e ri-
copriamo tutto, e che della me
tropolitana. per carita. nessuno 
parli piu. 

Questo e un aspetto. uno so 
lo. della vita a Roma, nel 19CG. 
Ora la citta si va riempendo 
dei manifesti elettorali per le 
amministrative del prossimo 

CD NOVITA 
DE DONATO 
EDITORE 

Vinci Occhio di pcrla 
«Sorprende in questo 
autore la tranquilla cpi-
cita del racconto, per 
cui tutto si livella nella 
•olennita dell'episodio, 
tia esso minimo o qua
si atroce... Un libro au> 
tentico che ci rimanda 

alia vita e non soltanto 
all'arte dello scrivere... 
assolutamente tra i mi-
gliori di questo scorcio 
di stagione ». 

P I E R O D A L L A M A N O 
su Paese Sera 

412 pagine, lire 2.500 

Fortini L'ospite ingrato . 
Nota solo a pochi e la miare neppure se stes-
vocazione di Franco so , alterna ad epigram 
Fortini pe r . la satira e mi impeccabih polemi-
Tepigramma. Ques to vo- che pagine di diario e 
lume, che ncl t i tolo prose ironiche. 
scopre il proposito del-
I 'autore di non rispar- 140 pagine. lire 1.200 

10 cono di aampa 

Luzzatto Giochi di coltello 
11 racconto si ambienta e afosa di citta, nella 
in una citta di provincia temperie di una vacan-
della bassa padana e si za tutta ideate, come di 
risolve nelTarco di una vuoto e di attesa. * 
estate, un'estate umida 168 pagine, lire 1.200 
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LE GRANDI 
EPOCHE 
DELL'ARTE 
fteaRzzata in quattro anni da una redazton* inter-
rational*, questa atoria unhrtrMle delta ttpressiom 
•rtistkhe «sca contemporanaamente in tnghilterra 
• negfi Stati UnrtL 

12 volumi C4000 pagina complessnra 
400 iMwstrazioni • colon Z 5000 iHuvtranom in n*ro 
1 votuma ogni quattro me»i 
L. 10.000 prtuo ol ciascun volume 
U 9.000 prtzzo speciale per chi prenota 

lintera opera entro il 31 luglio 1900 

PRENOTATEVI SUBITO 
PRESSO IL VOSTRO LIBRAIO 

E uscito: 
Giovanni Becatti 
L'ETA' CLASSICA 
SANSONI EDITORE 
L'opera pu6 essere acquntata a rate premo 
le filiaH e le agenzie della 

UNIONE EDITORIALE 

giugno. Si vota per il rinnovo 
dei Consigli provinciali e coinu-
nali, e non vi e dubbio che il 
significato del voto. I'uomo 
della strada, il cittadino sem-
plice, lo coglie nella vita che 
gli fanno vivere. L'edile fa i 
conti con i bassi salari e la di-
soccupazione (oitre 47 mila so
no i senza lavoro). medita sui 
20 mila appartamenti che non 
trovano inquilini per i fitti 
proibitivi e. per contro. sulle 
100 mila e piu famiglie che 
hanno bisogno di una casa; e 
dalle borgate prive di servizi. 
ai margini della citta. o dai 
quartieri dormitorio dove il ce-
mento copre la vista del cielo. 
guarda verso il mare, a Capo-
cotta, tra Castelfusano e Po-
mezia. dove una societa im-
mobiliare, la t Marina Reale » 
lottizza abusivamente, offrendo 
terreni su cui costruire villini 
completi di servizi. piscina, ac-
cesso al mare, campo da ten
nis. E li ritrova. simbolicamen-
te. i suoi nemici di sempre, i 
nemici della citta. che ancora 
non sono stati stanati: l'onni-
potente socieM Immobiliare. i 
Pallavicini. i Torlonia, i Vasel-
li. sotto il cui impero si e svi-
luppata la Roma di oggi. ma-
stodontica (due milioni e mez
zo di abitanti). caotica. con po 
ca aria e verde. i tri'pli turni 
nelle scuolc (mancano 4 mila 
aule). i trasporti pubblici in 
sfacelo. Ie strade colabrodo e 
un'amministrazione comunale 
che. ponendo i soldi della col-
lettivita al servizio doll'iisura 
fondiaria. ha accumulato negli 
anni un drbito di 800 miliardi: 
320 mila lire a testa per ogni 
cittadino. 

E le riflessioni dell'edile. in 
fondo. sono le stesse della don
na. deH'opernio metallurgico in 
sciopero. dello statale che con-
suma due ore al giorno sul-
Tauto e sui mezzi pubblici. del 
senza tetto che per un apparta-
mento di tre stanze si sente 
chiedere 70 mila lire al mese. 
Dopo anni di lotte del movi
mento democratico e del nostro 
partito, la coscienza che il no-
do da sciogliere e quello del-
I'usura fondiaria si e allarga-
ta. ha preso piu corpo. diven-
tando in certa parte dell'opinio-
ne pubblica senso comune. E* 
un nodo che si e shetto all'epo-
ca del centrismo. delle giunte 
clerico-fasciste, con i Rebec-
chini e i Cioccetti. quando il 
consigliere Lupinacci poteva in 
Campidoglio urlare: «Eareai 
sinnori, prima viene la difesa 
della proprieta privata. e poi. 
se mat. auella del verde pub
blica ». Ma 6 un nodo che ncn 
e stato allentato. anche se a 
intrecciarlo sono venute forze 
nuove (Valletta nel consiglio 
d'amministrazione deH'Immobi-
liare. la Edison, le Condotte 
d'Acqua. Pirelli accanto al 
marchese dell'Appia Gerini e 
ai vecchi gruppi deH'edilizia 
romana) e anche se in Comune 
e alia Provincia dal *fi2 hanno 
amministrato giunte di centro-
sinistra. 

E qui il discorso si fa Doliti-
camente concreto. L'edile. il 
metallurgico. il giovane. lo sta
tale. la donna, misurano oggi 
la fondatezza delle speranze 
sollevate dalFingresso dei so
cialist! in Campidoglio e a Pa
lazzo Valentini e dal «nuovo 
corso» della DC romana. da 
andreottiana fattasi morodoro-
tea. e confrontano queste spe
ranze con la realta. T termini 
di paragone ci sono. Uno — 
forse il piu complicate a deci-
frarsi. ma certamente il piu 
importante — e all'EUR. dovt 
ha sede I'ufficio speciale del 
piano regolatore. I colon" delle 
mappe che indicano le destina-
zioni del piano, le cartografie. 
Ie norme tecniche di attuazio-
ne. la complicata grafia urba-
nistica sono il risvolto di inte
ressi colossali e il frutto. nu.o-
vo. della mediazione fra i grup
pi dominant! capitolini e la ren
dita fondiaria. 

II piano regolatore fu appro-
vafo dal Consiglio comunale 
nel dicembre del 19fi2 (41 voti 
favorevolj su 80: 40 del centm 
sinistra e uno. determinante. di 
un consigliere monarchico"). II 
gruppo comunista non sottova-
Iirto alcuni aspetti positivi del 
piano (densita della concentra-
zione edilizia piu sparsa rispet-
to al passato. piu verde. nor
me tecniche piu razionali). ma 
voti contro. La critica fonda-
mentale che i comunisti rivol. 
sero aH'imposta/ione data al 
piano del '62 riguardava le sue 
dimension!: ipotizzare. nel giro 
di due o tre decenni. una citta 
di 4 milioni e mezzo di abitanti. 
significa\a nei fatfi reeepire 
come dato significati\o il feno 
meno migratorio degli ultimi 
dodici anni. e dare una siste-
mazione razionale e uno sfogo 
t moderno > alle esigenze e 
agli interessi della rendita fon
diaria che. apparentemente 
cacciata dalla porta, rientrava 
age\olmente dalla finestra. 

II piano del 'fi2 d diventato 
legge quest'anno, ma il gover-
no ITia modificato sancendo il 
diritto delle societa immobilia-
ri di costruire al di fuori dei 
piani biennali dei Comune. 
L'Immobiliare, Pallavicini. i 
Torlonia. Vaselli e soci posso-
no per il governo Moro. e per 
il ministro socialista ai lavori 
pubblici. continuare a fare il 
bello c il catti\o tempo. Sotto 

la spinta dell'opposizione comu
nista il Comune ha controde-
dotto riproponendo. in una va-
riante al piano, il principio del
la programmazione biennale. 
ma ancora tutto d da decidere. 

Pcco dunque un primo con-
fronto valido. che ha un valore 
di fondo: l'atteggiamento del 
centro sinistra verso l'usura 
fondiaria. Un piano regolato
re e stato varato. ma le Im-
mobiliarj vi fanno da padrone. 
Cosl non meraviglia che I'as-
sessore aH'urbanistica, il de-
mocristiano Principe, rienno 
scendo davanti alia commissio-
ne urbanistica che la lottizza-
zione di Capomtta e abusiva. 
|x)ssa concludere arfermando 
che ormai non e'e altra cosa 
da fare che accettare e legaliz-
zare rabuso. E diventa natura 
le 1'atteggiamento inerte della 
Giunta di fronte alia clamorosa 
inchiesta giudiziaria che ha 
portato aH'incriminazione del 
direttore della ripartizione ur
banistica e di un gruppo di 
funzionari per una serie di ir-
regolarita edilizie compiute 
nella zona della Camilluccia in 
via Cortina d'Ampezzo, dove 
strade e verdo sono state 
« mangiate » dal cemento, gli 
scantinati sono diventati appar
tamenti. le soffitte superattici. 
Tutto quello che ha saputo fare 
il centro-sinistra e stato di pro-
porre la cessione ai proprietari 
della zona — con una conven-
zione capestro per il Comune — 
le aree da cui ricavare il verde 
e i servizi che la speculazione 
edilizia si era divorate Si ri. 
pete insomma il vecchio mec 
ranismo in auce con le giunfe 
di centro destra: la specula 
zione costruisce dove e quando 
le pare, e il Comune la rincorre 
con i servizi. i trasporti. il 
verde. regalandole miliardi, 
quei miliardi che poi il deficit 
comunale registra ogni anno a 
carico della collettivita. 

Ne il piano per l'applicazio-
ne della « 167 » ha dato grandi 
frutti: votato anche dai consi-
glieri comunisti. prevede il vin-
colo di 5 mila ettari di aree. 
Finora tuttavia e. operante solo 
nelle zone a sud (Spinaceto e 
Tor de' Cenci) gia di proprie
ta comunale e non ha messo in 
moto il meccanismo dell'espro-
prio. E un altro test e la po-
litica dei trasporti: il centro-
sinistra capitolino ha saputo 
fare una cosa sola, aumentare 
Ie tariffe sui mezzi pubblici. 
Risultato: in un anno i pas-
seggeri sono diminuiti di 95 mi
lioni. E intanto la motorizza-
zione privata ha raggiunto vet-
te impreviste: e stata superata 
la targa Roma 900.000: si cal-
cola che le automobili di Roma 
messe in fila coprirebbero una 
estensione di 2.400 chilometri 
di strade. 

Dunque l'alleanza di centro-
sinistra che a Roma era nata 
attraverso il compromesso tra 
gli € ex Primavera >. diventati 
morodorotei. e la destra socia-
lista, abdicando via via ad ogni 
serio tentativo di rinnovamento 
della vita politica capitolina e 
di reale rottura con gli orienta-
menti e gli indirizzi delle pre
cedent giunte di centro-destra, 
affronta oggi Ie elezioni sotto 
accusa: in Campidoglio e vis-
suta con I'appoggio determi
nante di un consigliere monar-
chico e del « federale » fascist a 
Pompei (ora c ingaggiato ^ uf-
ficialmente nelle liste dc), e 
alia Provincia ha aperto la 
strada al commissario prefetti-
zio. E oggi l'edile. il giovane 
che ha partecipato alia lotta 
contro il fascismo nell'univer-
sita. il lavoratore che aveva 
sperato in un corso nuovo, co-
statano che dal programma dc 
e sparita perfino la parola an-
tifascismo. mentre I'impegno 
regionalista. sfumato in frasi 
nebulose e ambivalenti. viene 
sostituito dal rilancio della vec-
chia poliiica degli incentivi. 
tanto cara all'Unione degli in-
dustriali del Lazio. Ne si parla 
piu di legge urbanistica e di 
esproprio generalizzato. 

Certo. la lotta delle forze de-
mocratiche. in tutti questj anni 
ha ottenuto anche dei succes5i: 
finalmente una parte di villa 
Doria Pamphili. il cui espro 
prio era sancito nel piano re
golatore del *31. e stata aperta 
al pubblico, E ' stato sventato 
un € baratto» fra il Comune e 
il marchese Gerini che avrebbe 
consentito redificazione nella 
zona dell'Appia Antica. Ma la 
sostanza del dominio delta spe
culazione e del profitto e an
cora da agcredire. 

« Roma ha sonno. dorme». 
ha scritto in un suo fondo un 
giornale della sera. No. Roma 
e sveclia. almeno una certa 
Roma. Lo dice-la grande lotta 
antifascista all'Universita e lo 
dicono i risultati elettorali. An 
cora nel I960, circa 128 000 voti 
dividevano la DC dal PCI. Tre 
anni dopo. nelle provinciali del 
novembre del "64. la differen-
za fra i due part it i si e ridotta 
ad appena 18.000 voti. La mar-
cia in avanti del PCI e stata 
formidabile: 23.3 per cento nel 
'60: 22.8 per cento nel '62 (co-
munali); 24.5 per cento nel '63 
(politiche) e oitre il 27 per cen
to nel '64 (provinciali). Roma 
ha gia condannato il centro-si
nistra. Ora si appresta. con le 
elezioni del 12 o 13 giugno. ad 
aggravame la pena. 

Gianfranco Borardi 

La rapina al ia Banca Commerciale di Firenze 

Nessuna tracciadei tre banditi 
Fermati i soliti pregiudicati 

FIRENZE — Mario Gori e (a destra) una macchia di sangue in via dei Pescioni nel punto dove il cassiere e stato ferito 
(Telefoto ANSA-1'* Unita >) 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 28 

Nessuna traccia dei tre ban
diti che dopo aver ferito a col-
pi di pistola un commesso del
la Banca Commerciale sono 
fuggiti con due sacchi di ban-
conote (quindici milioni) a bor-

Manifesto 
contro la 
cerimonia 
per Rocco 

Centinaia di firme sono state 
gia raccolte al Palazzo di Giu-
stizia per convincere il Consi
glio dell'Ordine degli awocati a 
tornare sulla decisione di com-
memorare Alfredo Rocco. il crea-
tore del codice fascista e uno 
dei maggiori responsabili del 
« regime ». La commemorazione 
e fissata per il 18 giugno. II di
scorso sara tenuto (ma dubitia-
mo molto che gli antifascist! per-
mettano lo svolgimento della ce
rimonia) da Alberto Asquint, gia 
deputato e sottosegretario fasci
sta e aderente alia repubblica 
di Salo. 

Gli awocati antifascist! hanno 
preparato anche un manifesto 
del seguente tenore: «II Consi
glio dell'Ordine degli awocati e 
procuratori di Roma ha dato in-
carico al prof. Alberto Asquini, 
deputato e sottosegretario fasci
sta e aderente alia repubblica 
di Salo. d; commemorare Alfredo 
Rocco. ministro di grazia e giu-
stizia di Mussolini. Si devono al 
Rocco. fra le altre leggi liberti-
cide: la istituzione del Gran Con
siglio; il ripristino della pena di 
morte; la istituzione del Tribu-
nale spedale che emise 42 con-
danne a morte e distribui tre 
ergastoli e 27.735 anni di carcere 
a 4-596 cittadini accusati di reati 
di pensiero. Gli awocati e pro
curatori antifascist! di Roma de-
nunciano alia pubblica opintone 
tale iniziativa >. 

Dura condanno 
chiesta dal PJR. 

per gli speculator! 
edilizi di Catania 

NAPOU. 28 
II P.M. dr. Lupo ha concluso 

questa mattina la sua requisi-
toria contro gli imputati per lo 
scandalo edihzio di Catania, for-
mulando Ie sue richieste e pre-
gando il tribunale di non conce-
dere alcuna attenuante agli im
putati. nonche di interdirli per 
sempre dai pubblici uffici. Ecco 
le richieste del P.M.: 8 anni di 
reclusione e 60 mila lire di mul-
ta per 1 ex-vicesindaco DC ed 
assessore ai Lavori Pubbliri Suc-
ci: 7 anni e 450 mila lire di mul-
ta per Xicolosi. ingegnere del 
Comune: 5 anni e 6 mesi non
che 360 mila lire di multa per 
Diego Costa, ex-ingegnere capo 
del comune di Catania, colui che 
rendeva rapidissimo Viler dei 
progetti di suo figho Salvatore 
e faceva ostruzionismo agli altri 
professionisti: 5 anni e 320 mila 
lire ad Ottavio Giorgianni. inge-
gnere del comune; 4 anni e 200 
mila lire per Pardo. altro inge-
gnere del comune; 3 anni e 6 
mesi nonche 400 mila lire di mul
ta ciascuno per f costruttori Gril-
lo. Morello e Libra. E" stata in-
fine chiesta l'assoluzione per in-
sufficienza di prove per gli im-
prenditori Gibino e Nicolosi. 

do di una <r Giulia » ritrovata 
successivamente abbandonata 
nel viale di Circonvallazione. 

Le tracce sulle quali sono 
costretti a « lavorare » polizia 
e carabinieri sono piuttosto in-
consistenti. La « Giulia » bian-
ca. usata per la rapina, e 
stata passata al setaccio da
gli agenti della squadra scien-
tifica della questura. Sono sta
te rilevate numerose impronte 
che sono al vaglio degli inve
stigator!*. L'auto era stata ru 
bata tra le 19 e le 21 sul Iun-
garno Colombo dove il proprie
t a ry 1'aveva parcheggiata per 
recarsi a giocare al tennis. Si 
presume che i malvivcnti aves-
sero studiato il colpo nei mi
nimi dettagli. Infatti. dopo il 
furto dell'auto. essi si sono di-
retti in via dei Pescioni. una 
traversa di via Strozzi, in pie-
no centro. nei pressi della Ban
ca Commerciale dove sapeva-
no che di li a pochi minuti 
sarebbe giunto il commesso 
con il denaro ritirato dai su 
permercati. Erano le 21,35. 
quando il commesso Mario Go
ri. di 52 anni, abitante a Broz-
zi. in via Frate Elia 34. insie-
me all'autista Vincenzo Testa, 
e giunto davanti alia sede del
la banca. E' sceso e con i tre 
sacchi di juta, si e awiato 
verso la porta d'ingresso del
la banca dove lo attendevano 
i custodi Fortunato Mattioli e 
Vitaliano Barbacci. Contempo-
raneamente da una «Giulia » 
accostata vicino al marciapie-
de di via del Campidoglio. 
scendeva un giovane il quale. 
favorito dalla penombra — la 
strada e scarsamente illumi-
nata — si portava alle spalle 
del Gori. Prima ancora che il 
commesso potesse suonare il 
campanello. il giovanotto lo ha 
affrontato con in pugno una 
grossa pistola. Forse il Gori 
ha tentato di allungare la ma-
no sulla fondina della sua pi
stola. ma non ha fatto in tem
po neppure a staccare il bot-
tone. A bruciapelo I'altro ha 
aperto il fuoco. esplodendo 
quattro colpi di cui tre sono 
andati a segno. 

Mario Gori. colpito aH'emi-
torace. alia spalla e alia cla-
vicola destra. si e abbattuto 
in una pozza di sangue. II ban-
dito. afferrati due sacchi col-
mi di denaro. e balzato sulla 
« Giulia •>. L'auto con il motore 
al massimo ha imboccato via 
del Campidoglio. sfrecciando 
per via Calzaioli. piazza del 
Duomo. via dei Servi. piazza 
SS. Annunziata. via Gino Cap 
poni. La sparatoria aveva ri-
chiamato numerose persone fra 
cui due ufficiali dei carabinie
ri. AH'inseguimento della « Giu 
lia » si gettavano due cittadi 
ni, ma l'auto. giunta sul viale 
di Circonvallazione. spariva. 
Veniva ritrovata poco dopo sul 
viale Giovane Italia. Mario Go 
ri. intanto. era stato soccorso 
(in un primo momento aveva-
no creduto che fosse morto) e 
con un'autoambulanza veniva 
trasportato al pronto soccorso 
di Santa Maria Nuova. Polizia 
e carabinieri hanno iniziato 
febbrilmente Ie indagini. Veni-
vano fermate numerose pcr-
sone: si tratta dei soliti indi-
vidui che per aver nel passato 
commesso reati contro la legge 
devono ora subire i primi in-
terrogatori. 

g. s. 

Dal convegno SALA-SILP-CGIL 

Rivendicata per TENI 

una politico contro 

il cartello mondiale 
Crifiche di Anderlini alia linea del governo 
Un nuovo indirizzo rivolto a 

contestare e a combattere il 
cartello mondiale del petrolio 
sul piano internazionale e a 
promuovere una politica di svi-
luppo sul piano interno, e sta
to rivendicato ieri dal conve
gno sulla politica dell'ENI. pro-
mosso dal sindacato autonomo 
(SALA) e dal SILP-CGIL. 

Sia il relatore. dr. Perna, se-
gretario del SALA. che i nu-
merosi intervenuti, fra cui 
Ton. Anderlini del PSI. il com-
pagno senatore Mario Mam-
mucari. il segretario del SILP. 
I^eoni. e il segretario generale 
della FILCEPCGIL. Trespidi. 
hanno sottolineato l'esigenza 
che Ie industrie di Stato in 
generale e l'ENI in partico-
lare svolgano un'azione anti-
monopolistica nel quadra dello 
sviluppo economico del Paese 
ed in relazione ai rapporti col 
terzo mondo, partendo da una 
attenta e documentata analisi 
della politica fatta in questi 
ultimi anni dalle aziende pub-
bliche. II dr. Perna. che ha 
preso la parola subito dopo la 
lettura delle numerosissime e 
qualificate adesioni pervenute 
al convegno. lia rilevato an-
zitutto che il grave calo del-
Toccupazionc verificatosi nel 
gruppo ENI (tremila unita in 
meno nel 1965 rispetto al 1964) 
va posto in relazione alia li
nea aziendalistica e privatisti-
ca portata av anti dall'ente pub
blico fino al punto da men-
tare — egli ha detto — «gli 
elogi del foglio confindustriale 
24 Ore». Citando una serie 
di accordi conclusi dall'ENI 
con la Esso. la Gulf, la Shell. 
1'Edison e altri gruppi won<y 
polistici. il relatore ha quindi 
denunciato la gravita di que
sta linea che ha portato gra-
dualmente ad inserire l'ENI 
stesso nel quadra della poli
tica delle « sette sorelle >. Cri-
ticando subito dopo il disim-
pegno dell'ENI nel campo del
la produzione petrolchimica. il 
dr. Perna ha ricordato fra 
raltro che questa grave ri-
nuncia si verifica proprio nel 
momento in cui il colosso Mont-
Edison sta concentrando nel 
settore il massimo sforzo. Per
na ha poi criticato la proposta 
avanzata dal senatore demo-
cristiano Lo Giudice — che sa
rebbe stata fatta propria an
che dal governo — per mod:-
ficare la legge istitutiva del-
I'ente nel senso di consentirgli 

di partecipare alia ricerca e al
ia coltivazione del petrolio e 
del gas naturale insieme con 
i gruppi privati. 

Concludendo. dopo aver ac-
cennato alia progettata costi-
tuzione di una rete nazionalc 
di metanodotti e ai difficili 
rapporti esistenti fra l'ENI e i 
sindacati, il relatore ha detto 
che i lavoratori si batteranno 
per I'occupazione e i diritti per 
impedire che il gruppo statale 
diventi puramente e semplice-
mente un fornitore di servizi 
alia grande industria privata, 
come gia avviene largamente 
per Ie altre aziende pubbliche. 

Severe critiche al governo 
sono state rivolte. a questo 
proposito. anche dall'on. An
derlini. cNon e da sottovalu-
tare — egli ha detto — la 
presenza delle aziende di Sta-
to nella produzione di base. 
mirando esclusivamente alle 
aziende di trasformazione. In 
realta Ie responsabilita Qui so
no del governo. che non adope-
ra I'enorme forza di cui di
spone nelle produzioni di base 
(acciaio. fonti di energia) se-
condo una visione strategica 
che punti a realizzare lo svi
luppo equilibrato del nostro si-
sterna economico in dichiara-
ta funzione antimonopolistica >.. 
Riferendosi all'ENI. il compa-
gno Anderlini ha rilevato « che 
ci troviamo di fronte ad una 
caduta della linea antimono
polistica e di scontro con il car
tello internazionale. che l'En-
te aveva portato avanti fino a 
qualche anno fa ». < Questa ri-
tirata deH'ENI su un teireno 
aziendalistico — ha precisato 
l'esponente socialista — che lo 
ha portato all'inserimento nel 
gioco del, cartello internazio
nale e ai rischi di una margi-
nalizzazione nel sistema econo
mico nazionale, lungi dall'ap-
parire una valida linea di at-
testazione e di consolidamento. 
eomporta il pericolo di un ul-
teriore schiacdamento dell'ENI 
che se dovesse perdere i con-
tatti con il terzo mondo e con 
i paesi dell'Est (questa ten 
denza e stata rilevata da van 
oratori. n.d.r.) finirebbe presto 
in balia delle < sette sorelle >. 
cosi come un suo appeasement 
con la Montedison porrebbe le 
basi della sua liquidazione >. 

Solo il ricorso alle elezio
ni pud ripristinare una si-
tuazione di diritto • Do-
mani si riuniscono i con-
siglieri convocati dal 

« governatore» 

Dal nostro corrisnondente 
AOSTA. 211. 

Ai primi di mayuio 4j .sm-
ilaci e vice simlaci delta Voi
le d'Aosta avrvano liulirizzato 
al Pri'suk'nte della licimbblica 
una petiziuiw nella quale teni-
vano rwlueste numv elezioni re-
(iionali. wiwo mezzo democrati
co per r(solvere la crisi al Con-
Mf/Iio ret)tonalc valdostano. m 
tervenuta dopo che la destra so 
ciahstn aveva renenttnaments 
fatto camlnare colore ai voti 
chiesti auh elettori per una ptun-
ta urntana ed ora trara.sati nel 
calderone del centro • ."sinistra 
condizwnato m modo determi 
nante dai Itherah. 

La riAjjoMo del poverno i 
giunta quasi subito. pesantc. il-
li'0if(mia, i;ico.ildMzio»ule, con la 
nomina di un coinviissario. un 
* (jovcrnatore». come e. stato 
subito deftmto, incaricaio dt nu 
Hire i rt'.sh </i un Consiiilio re-
iponale non piv junzumante c rfi 
imporre alia Yalle d'Aosta un re 
Dime di centIO sinistra invtso al-
lu popolazione. 

11 contrasto di jondo. infatti. 
puo esii're cosi delmeato: da 
una parte I'Vmon Yaldotatite t 
i( Partito comunista riduedono 
che stano f/li elettori a pronun 
ciarsi. dall'altro i parttti del 
centro sinistra sanno di non ave
rt' la fiduda della manmoranza 
della popolazione e tentano per 
cio di nnpedire una democrati-
ca consultaztone elettorale e dt 
inscdiare una low omnia mmo 
ritaria con I'appougio determi
nante dei liberal!. 

La paura della elezioni ha fat 
to compiere al centrosmistra 
tutta una serie di illegalita ma-
crotcopiche e dt violazumi dello 
statuto speciale valdostano, a co-
vunciare dalla nomina, con de-
creto Moro. del commissario uo-
vcrnativo. non previsto da alcu
na norma di leafje, 

Troppo lutifjo sarebbe. per al
tro. elencare tulte le illegalita 
cui si e assistito in Valle d'Ao
sta nel corso dell'ultimo mese. 
La piu qrossa illegalita, arotte-
sca addirittura. e dell'unzio di 
questa settimana. Lunedi 23, in
fatti. su convocazione del «go
vernatore > inviata dall'on. Moro 
si sono riuniti IT consigUeri re-
gionali. c pur non es.sondo evi-
dentemente in numero sufficien-
te per poter deliberare (il Con-
siglto regmnale della Valle e in
fatti composto rii .li consigltert). 
hanno fmto di essere in numero 
legale e hanno adottato tutta una 
serie di deliberazioni. In nessu
na parte del mondo U uomini 
possono essere maggioranza su 
35. ma questo non preoccupa 
Von. Moro e i partiti del centro 
sinistra che hanno dtmostrato 
di aver un ben strano concetto 
dplla democrazia e della lega-
lita. 

Sulla scia di questa mcredibile 
illegalita. il < Club dei 17 > ha 
poi eletto un socialdemocratico. 
ex repubblichino. alia carica di 
presidente del Consiglio regio-
nale, che ha preso possesso del 
suo ufficio con la scorta di un 
paio di dozzine di poliziotti. Ma 
non e finita. Per lunedi e annun 
data la riunione del gruppo di 
consiqlieri autoproclamatisi con-
sioheri rcgionali. All'ordine del 
giorno e la votazione sulla sfi-
ducia e la revoca net confronti 
della attuale Giunta regionale; 
ma nessun articolo dello Statu
to speciale valdostano o del re-
golamento interno del Consiglio 
regionale. prevede Vistituto della 
revoca nei confronti della Giun
ta regionale. 

Sulle ricendr raldostane. i 
giornali democristiani e padr\jpa-
li. la radio, la televtsione han
no concertato una vergognosa 
campagna dcmgratoria. dtstor-
cendo i fatti e ricorrendo alia 
menzogne piu palesi. La demo
crazia c la leqalttd. pero. non 
possono essere agli occhi di net-
suno dalla parte dt chi pur essen 
do in dicia.rette pretende di esso-
re maagioranza. su trentaemqus. 
per paura del voto degli elettori. 
ne dalla parte di chi, come Von. 
Mow. tnrfa commissari gover-
nattvi perche queste illegalitd ti 
compiano. 

I valdo<tam hanno visto per 
diciotto anni calpestati i loro 
dtritli autonomisVct da governi 
cent rah democris-tiam che. vio 
lando una legge costituzionale. 
non hanno realizzato quanta *ta 
bilisce lo statuto speciale valdo 
stano. Coti. la zona franca non 
e stata attuata; i dinffi della 
regione sulle acque sono stati 
violati: il traxferimento dei bt-
ni del demanio dallo Stato alia 
Regione. non c ancora tntalmen-
te atvenuto: il riparto delle en-
trate erariali fra lo Stato e la R* 
atone, e il peggwre fra quelli dt 
tutte le regioni autonome. 

Per questo la DC e gli altri 
partiti del centro-sinistra temo-
no le elezioni; p~r questo Vat-
tuale lotta dei raldostani e lotta 
contro un centro sinistra domtni-
to dai democristiani. che mani 
festa erxdenli tendmze al regi
me e che r'.corre alia iJleaalitS: 
ed 'e lotta per la democrazia e 
per il tispetto dri diritti autono-
mistici della Valle d'Aosta. 

Sergio Comin 

Condonate 
ai militari le 

. punizioni 
disciplinari 

II ministro della difesa TremeJ-
loni ha disposto che in occasione 
del ventesimo anniversario della 
proclamazjone della Repubblica 
stano condonate ai militari la pu
nizioni disciplinari in corso, corn-
prese quelle di r i | 


