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La democrazia che scotta 

CHI DECIDE? 
La ricostruzione dei paesi distrutti dal 

terremoto e le nuove Universita 

Allarme per una sentenza del Consiglio di Stato 

Partanna, Santa Ninfa, Gl-
bellina: i nomi di alcuni pae
si danneggiati, feriti o di
strutti dal terremoto disa-
stroso che ha sconvolto la 
Valle del Belice, in gennaio, 
sono anche i nomi delle pri
me tappe della « marcia > 
per lo sviluppo della Sicilia 
occidentale svoltasi nell'apri-
le dello scorso anno. 

Quella marcia, che avcva 
un significato e un valore 
non soltanto locale (basti 
pensare che era, nel tempo 
stesso, una marcia della pa
ce; in prima fila, instanca-
bili. insieme a Dolci, a Bar-
bera, agli amministratori 
dei comuni del medio Beli
ce, erano scmpre, insepara-
bili, un pittore milanese e 
un poeta vietnamita), non 
partiva pero, per caso, per 
comodita topografica o orua-
niz?ativa, da Partanna di Ca-
stelvetrano, dal cuore della 
7ona oggi colpita e rovinata 
dal terremoto. Partiva di 11, 
perche 11, a Partanna aveva 
fissato la sua sede il « Co-
mitnto intercomunale per la 
pianificazione organica del
la Valle del Belice », colle-
gante unitariamente ben 25 
comuni (amministrati alcuni 
da nostri compagni, altri da 
democristiani). 

II Comitato si era costitui-
to il 30 maggio 1965; ha ope-
rato democraticamente, at-
traverso « un interno lavoro 
di gnippo » e di assomblee, 
che ha consentito alia popo-
la7ione di * apprcndere a or-
gani77arsi in gmppi di di-
scussiono, decisione e rea-
li77a7ione di programmi di 
sviluppo • (sono parole del 
« Prosramma costitutivo »). 
Con il mefotlo della elahora-
?ione democratica collettiva, 
sorretta dalla assistcn7a tcc-
nica di architetti, geologi, 
economisti. ecc. il Comitato 
era riuscito a stabilire un 
piano organico per lo svilup
po della zona, abbandonata 
da Dio e dagli uomini, dai 
ministrl romani e dagli as
sessor! palermitani. Chi vuol 
conoscere a fondo gli studi e 
le proposte del Comitato in
tercomunale, puo abbonarsi 
al suo organo, Pianificazione 
siciliana, diretto da Lorenzo 
Barbera (questa mi pare, del 
resto, una delle forme piu 
concrete di aiuto, e di par-
tecipazione ad una autentira 
rinascita della zona). Chi 
viiole averne un riassunto 
nitido e ampio. legga Tarti-
colo di Marcella Ferrara, 
romparso su Rinascita. n. 4, 
2fi gennaio 1968. con il tito-
lo: Nella Valle del Belice la 
lotta per sovravvivpre prima 
p dopo il terremoto. (c con 
l'appropriato occhicllo: Sici
lia- una storia di democrazia 
dal basso). 

Oni non cntro nel merito 
delle proposte. Mi limito a 
porre il nroblema politico, 
quello che — a quanto io 
giudico — c oggi per quelle 
popola7i'oni il problema cen-
trale Chi decidcrd sui modi 
e sui enntenuti della rico
struzione? II Comitato inter
comunale — colla assistenza 
dei minisferi, degli assesso-
rati. del Genin civile — o 
l'apparato amministrativo-
burocratico di Roma e di Pa
lermo, colla sua tradi7ionalc 
sovranita fe spesso ignoran-
7a) assolufa? Le assemblen 
popolari che sono la base di 
quel Comitato unitario, pub-
bliche, aperte, o le riunioni 
interessate. riservate, chiuse 
dei piccoli gnippi di potcre 
delle grandi aziende capita-
listiche, e dei loro tecnici. in 
accordo con piccoli gnippi 
di potere politic! di Palermo 
o di Roma? 

Un problema del tutto ana-
logo si pone per la costra-
zione di nuove university. A 
quanto mi pare di capire. il 
governo di domani (quale 
che esso sia) non potrn non 
mettere in opera la decisio
ne gia presa (in linea gene-
rale) di istituire una Uni
versita calabrese, e dovra 
quanto prima garantire la 
vasta area di Tor Vergata e 
un nnmero adeguato di mi-
liardi per la seconda Uni
versita di Roma (la chiamo 
cosl per brevita. senza af-
frontare la questione se si 
debba trattarc di un secondo 
eampo universitario, o di 
una nuova Universita auto-
noma). 

Nel caso delle Universita, 
II movimento democratico, 
dal basso, non ha unita or-
ganizzativa, c alia faticosa 
ricerca di nuove sue forme 
istituzionali, non ha — alme-
no formalmente — un unico 
e ben definito programma. 
Mi pare tuttavia che sulla 
costruzione di nuove Uni
versita alcunc idee siano as-
sai chiare, e comuni a tut-
ti. Vorrei sottoporre a veri-
fica questa mia asserzionc, 
prnvandomi a fissare alcuni 
punti elementari sui carat-
teri nuovi, e nuovi dalle 
fondamenta, che le nuove 
Universita praticamente gia 
In corso di progettazione 
debbono avere: 
Q Si deve t rat tare di Uni

versita accentrate, doe 
di istituti, ecc. racchiusi in 
nno stesso campo. c non di 
una somma di Facolta di
sperse (addirittura in diver

se citta, come venne propo-
sto, all'inizio, per la Cala
bria). 
Q Si deve trattare di Uni

versita residenziali, che 
offrano ai loro studenti (o 
almeno alia grande maggio-
ranza di essi) la possibility 
di vivere neff'Universita e 
in modo gratuito (purche 
non vengano meno al loro 
dovere di lavoratori, il che 
pero dovra essere verificato 
con una tecnica ben diversa 
da quella della media ripor-
tata negli «csami di mez-
z'ora » — quiz o non quiz; 
diremo qualcosa tra un mo-
mento su di cio). Cio impli-
ca — secondo me — 1'abban-
dono o un forte ridimensio-
namento del sistema del 
pre-salario, che (sempre a 
mio avviso) ha fatto falli-
mento; o comunque la con-
ccntrazione delta spesa as-
sistenziale nelle abitazioni, 
mense, ecc. per gli studenti 
neH'ambito del campo uni
versitario. 

Q Si deve trattare di Uni-
versita con un nnmero 

prestabilito di studenti; di-
rei, stando aU'esperienza in-
ternazionale, non piu di 20 
mila. Questo 7ion vuol dire 
in alcnn modo « nnmero 
chittso » nelle iscrizioni al-
1'Universita; vuol dire, mol-
to semplicemente, che quan-
do una Universita sorpassa 1 
20-25 mila allievi, la si «sdop-
pia», cioe se ne istituisce 
un'altra (come si fa oggi con 
le cattedrc per i corsi troppo 
affollati). 
Q Si deve trattare di Uni

versita con docenti tutti 
a pieno impiego, e con un 
numero di docenti (di varia 
qualifica) tale che in ogni 
corso un gruppo di 20-30 stu
denti sia seguito giorno per 
giorno da un docente pro-
fessore, assistente, tutore o 
« monitore » (o come altri-
menti si voglia chiamarlo); 
il quale conosca gli studenti 
del gruppo a fondo, uno per 
uno. ne valuta e ne misura i 
progressi costantemente. 
0 In conseguenza del pun-

to quattro, gli edifici 
debbono essere strutturati 
in modo da consentire riu
nioni, corsi, seminari simuh 
tanei di decine di piccoli 
gruppi stabili. 
© Nello stesso tempo, il 

progetto deve contempla-
re un'aufn magna per ogni 
istituto, che consenta Yas-
semblea generale periodica 
di tutti i membri dell'isti-
tuto. 
Q e ultimo punto, che sot-

tolinea un carattere co-
mune ai punti precedenti: si 
deve trattare di Universita 
libere di sperimentare: di 
avere organici diversi da 
quelli fissati da una legge 
• napoleonica » — buona o 
cattiva che sia —, di creare 
istituti di potere diversi da 
quelli che una legge — buo
na o cattiva che sia — san-
tifica, tinge coll'olio del Si-
gnore, cristallizza. (Sono ri-
masto molto persuaso dalla 
proposta di «sperimentazio-
ni » fatta a D'Avack da Zevi; 
il piacere di andare d'ac-
cordo su questo punto, con 
un vecchio amico. Questo 
della sperimentazione prima 
delle leqgi 6 del resto un 
punto sui quale insiste da 
tempo, ma mi sembra finora 
senza trovare molta eco, Al-
do Visalberghi). 

Io credo che il movimen
to di riforma — o, se voglia-
mo, di rivoluzione universi-
taria — degli studenti e dei 
professori democratic"! (sot-
tolineo professori, perchd 
spero che la storia del pro-
fessore - padrone - sfruttato-
re in quanto professore sia 
da considerarsi una barzel-
letta), debba dare battaglia; 
perche, se non si reali7ze-
ranno queste novita elemen
tari. anche i grandi proble-
mi deH'universitn — di rigi-
dita culturale. di selezione 
classista, di autoritarismo o 
« potere assoluto » del catte-
dratico — non possono esse
re risolti. 

Palmiro TogliattI affer-
mava che il partito rivolu-
zionario non deve essere un 
partito di puri « agitatori e 
propagandist! » di un ordine 
nuovo. ma un partito capa-
ce, momento per momento, 
di produrre soluzioni de
terminate ai problemi dei 
lavoratori, e di battersi per 
esse Parlava nel 1944-'45. di 
un • partito di tipo nuovo ». 
Io credo — razionalmente e 
non fideisticamente! — che 
qucU'insegnamento di To-
gliatti rcsti pienamente va-
lido; dovremo costruire, for-
se, un partito di tipo « piu 
nuovo », ma non certo ritor-
nare alia pura agitazione e 
propaganda. Ritengo percid 
che cercare di formulare 
proposte, semplici ma effi-
caci. che rispondano alle 
esigenze vitali dei lavora
tori in condizioni disperate, 
oppure di grandi masse di 
giovani esclusi per ragioni 
di classe dall'alta cultura, 
sia un atteggiamento non 
riformistico, ma rivoluzio-
nario. 

L. Lombardo-Radice 

Roma: si prepara un nuovo 
assalto per PAppia Antica? 

Annullata la decisione del minislero dei Lavori Pubblici di deslinare I'infera zona a parco pubblico - Ma il Consiglio comunale, con affo aulonomo, si e gid 
caulelalo - Un piano di Pelrucci, Tex sindaco ora a Regina Coeli: avrebbe volulo concedere al marchese Gerini il permesso di edificazione nel comprensorio 

A Roma, c'd chi vuolc die 
il cemento invada anche VAp-
pia Antica, la sugnestiva zona 
compresa fra il Dominc quo 
vadis? c la valle della Caf-
farclla. firm alia tomba di Ce
cilia Metella. 

Che cosa e accaduto? Sem
plicemente questo. Una sen
tenza del Consiglio di Stato 
ha annullato ieri la decisione, 
contenuta nel decreto di ap-
provazione del Piano regola-
tore di Roma del dicembrc 
1965, con il quale Vintern com
prensorio dell'Appia Antica — 
e non solo una parte, come 
aveva deciso nel '62 la mag-
gioranza di centrosinistra in 
Campidoglio — veniva snt-
tratto alia speculazione edili-
zia e destinato a fxirco pub
blico. 

IM sentenza. che non man-
cliera di dare ulteriore ali 
mento alle pretese di molto 
noti gruppi immobiliari. acco-
glie una serie di ricorsi pre-
sentati da un gruppo di tre-
dici proprietari contro la de-

UN ASPETT0 MENO C0N0SCIUT0 DELL'ATTIVITA' DELLE TRUPPE DEL FNL 

/ GUERRIGLIERI 
DI CON TIEN 

Vicina al 17° parallelo i dintorni della cittadina sono teatro di audaci 
azioni partigiane - L'odore delle sigarette americane tradisce un gruppo 
di marines - 1 B-52 in aiuto inconscio del FNL - Gli abiti bagnati riflet-
tono il chiarore dei razzi illuminanti.- nudi sotto la pioggfa i partigiani 

all'attacco di due tank - L'arte di accerchiare I'awersario 

II servizio che pubblichiamo e stato sc ritto da un partigiano delle Forze armate 
di Liberazione Popolare del Vietnam, raccogliendo le testimonianze dei guerriglieri 
che ha nno preso parte alle azioni descritte. II servizio e stato pubblicato su c Le 
Courrier du Vietnam », il seMimanale in lingua francese che si stampa a Hanoi. 

CON THIEN — Un elicottero americano tenta di atterrare con 
mentre tutt'lntorno esplodono bomb* c granate 

rifornimenti nella base USA 
(Telefoto A.P.-< TUnita ») 

La stampa occidentale e sta-
ta prodiga di particolari sen-
sazionali su Con Tten: sui co
me questa postazione nelle 
vicinanze del 17.o parallelo e 
stata martellata dall'artiglie-
ria popolare, sui come i G.I. 
attirati fuori dalle fortifica-
zionl sono stati annientati a 
Sud e a Nord di questo pun
to dl appoggio. ecc... Tutto 
cio e ascntto all'attivo delle 
Forze regolari dell'Esercito di 
Liberazione del Sud Vietnam. 

Meno conosciute sono le at-
tivita delle truppe regional! 
e delle unita d. guerriglia di 
Con Tien di cui diamo piu 
appresso qualche esempio. 

Le truppe regional! e le 
truppe di guerriglia del Sud 
Vietnam hanno perfezionato 
la loro arte di accerchiare 
le postazioni e di bersagha-
re il nemico, arte acquisita 
durante la prima resistenza 
contro 1 colonialist! francesi. 
Tanto piu che esse dispongo-
no ora. oltre al fucili e alle 
mitragliatrici, di arm! senza 
rinculo d'artiglieria leggera. Le 
imprese che raccontiamo ne 
sono una prova. 

Quella notte, la batteria di 
Nguyen Van Hung entro in 
azione dopo che tre fortinl 

A Roma per il 50° anniversario dell'Esercito rosso 

ILLUSTRATA LA POTENZA 
DELLE ARMI SOVIETICHE 
II ruolo decisivo dell'URSS nella sconfitta del fascismo - L'armamento di oggi: mis-
sili, sottomarini atomici, aerei a 3000 chilometri I'ora, e una grande flotta oceanica 

Conferenza stampa ieri mat-
tma aU'ambasciata sovietica di 
Roma in occasione del cinquan-
tesimo della foodaiione delle 
forze armate sovietiche. L*ad-
detto mil itare Kusnietzov. assi-
stito dagli addetti navale e ae-
ronautico. ha illustrato ai gior-
nalisti la storia delTeserdto so-
vietico e ha fornito alcuni dati 
sulla consistenza attuale dei suoi 
armamenti. 

Per la difesa della rivoluzio
ne. attaccata da tutte le parti. 
nacque 50 anni fa — ha dichia-
rato Kusnietzov — un esercito 
di tipo nuovo. esercito popolare 
di operai e contadini. La sua 
nascita risale ai giorni in cui 
si trattava la pace di Brest-
Litowsk. e I tedeschi avevano ri-
preso Poffensiva. D 21 febbraio 
del 1918 Lenin lanciava a Pie-
trogrado il suo appello: <La 
rivoluzione sovietica e in peri-
colo>. II 23 febbraio le prime 
unita formatesi volontariamente 

si battevano coraggiosamente 
sotto Pskov. 

Ricordato il grande sforzo 
compiuto. nel corso dei piani di 
industriaUzzazione, per dare un 
armamento modemo al giovane 
esercito rivoluzionario. Kusniet
zov ha n'evocato la prova decisi-
va che le forze armate dell'URSS 
superarono brillantemente nella 
seconda guerra moodiale. II loro 
peso nella disfatta della coali-
zione fascista fu decisivo: per 
giudizio ananime. le forze di Hi
tler subirono sui fronte russo 
il 73 per cento delle loro per-
dite complessive. 

Kusnietzov ha quindi cercato 
di sintettzzare con alcune cifre 
quello che sono le forze annate 
sovietiche oggi, dopo la rivolu
zione portata dalle piu moderne 
armi. in particolare quelle nu-
cleari e missilistiche. La prin-
cipale loro forza d"urto e rap-
presentata dalle unita missili
stiche a destinazione strategica. 
Quanto al resto. va notato che 

una divisione moderna rispetto 
ad una di quelle della seconda 
guerra mondiale ha una potenza 
di fuoco 30 volte superiore. mez-
zi mobili 36 volte maggiori. un 
numero di carri armati 16 volte 
piu aho. Particolarmente raf-
forzate sono state le truppe ae-
ree da sbarco e la difesa anti-
aerea. che pud contare su mis-
sili capaci di intercettare al 
primo co'.po qualsiasi aereo a 
qualsiasi altezza e a qualsiasi 
vetocita. 

L'aviazione ha a sua volta a 
disposizione bombardieri inter-
continentali. capaci di volare 
a 3000 chilometri l'ora e dotati 
di missili a ogiva nucleare. con 
cui possono colpire il bersaglio 
senza entrare nella zona protet 
ta dalla difesa nemica. L'arma 
piu mictdiale e piu cospicua del
ta marina e rappresentata dai 
sottomarini atomici forniti di 
mi«ili: rispetto ai sottomarini 
dell'ultima guerra essi hanno 
riserve di energia 100 volte su-

penori, capaci ta di immergersi 
5 volte piu profondo e velocita 
piu alte di 3-4 volte. Alcuni di 
questi sommergibili hanno fatto 
il giro del mondo senza mai e-
mergere. 

In risposta alle diverse do-
mande i tre ufficiali sovietici 
hanno precisato che fra le re-
clute dell'URSS lo 0.8 per cento 
ha oggi un'istruzione elementare. 
tutte le altre avendo fatto scuo-
le medieo superiori. E" stato. 
inoltre dichiarato che navi so
vietiche si trovano nel Mediter-
raneo per compiti di addestra-
mento. cos! come per le stesse 
ragioni si trovano anche nello 
Atlantico e nel Pacifico: la 
flotta sovietica — si e aggiun-
to — e ormai una flotta ocea
nica. 

Sugli stessi teml nella serata 
di ieri il capitano di vascello 
Origoriev ha tenuto una confe
renza nella <*de dell'Associazio-
ne Italia URSS. 

nemlci erano stati distrutti 
dall'artiglieria delle forze re
golari. Nati nella regione. tut
ti gli uomini conoscevano a 
fondo il terreno. Si fermaro-
no vicino alia postazione ame-
ricana per osservarla. II cie-
lo era illuminato ad ogni 
istante da decine di razzi il
luminanti i cui paracadute fa-
cevano, cadendo. grandi mac-
chie bianche sull'erba o vol-
teggiavano come bianchena 
sui fil di ferro. 

Airimprowiso. Thuoc sml-
se di strisciare e arriccib il 
naso per far segno ai suoi 
compagni: l'odore delle siga
rette americane tradiva la 
presenza di G.I. appostati. 
Hung e I suoi uomini avan-
zarono con maggior precau-
zione attraverso una distesa 
d'erba fitta. Videro ben pre
sto ad una ventina di metrl 
i punti luminosi delle siga^e^ 
te vicino alia massa oscura 
di un tank. In quel momen
to, ad una quindicina di me-
tri dietro di loro. apparvero 
otto silhouettes che stavano 
emergendo da una fortifica-
zione. I combattenti del FNL, 
credendosi scoperti ed accer-
chiati si preparavano al peg-
gio. Ma no. Le otto silhouet
tes sparirono nella notte 
mentre i G.I. del tank conti-
nuavano a fumare tranquil-
lamente. 

Hung decise lmmedlatamen-
te d'attaccare questi ultimi, 
rinunciando cosi al progetto 
di far saltare in aria un for-
tino. Risuonarono due esplo-
sioni: il tank brucio, 11 grup
po d! G.I. fu falciato. 

L'unita di Hung si ritiro 
sana e salva mentre i forti-
ni nemici cominciavano un 
tiro alia cieca. 

Ogni volta che 1 BJS2 veni-
vano per annaffiare di bom-
be t dintorni di Con Tien, i 
G.I. venivano fuori dalle for-
tificazioni e mamfestavano 
rumorosamente la loro gioia. 

I nostri uomini che osser-
vavano ci6, si ripromisero di 
nservar loro una brutta sor-
presa. La missione, affidata 
alia sezione dl Le Xuan Huy, 
non era facile: si trattava dl 
bersagliare il nemico con la 
artiglieria durante i bombar-
damenti fatti dai BS2. 

Un mattino. un U.2 arrivb e 
tracci6 un 8 di fumo nel cie-
lo sereno. Qualche minuto do
po. tre BS2 arrivarono e sea-
ricarono bombe a un chilo-
metro dalla nostra postazio
ne. Gil americani, come d'abi-
tudine. danzarono di gioia 
fuori dalle fortificazionl. Era-
no piu dl una sezione. 

L'unita dl Huy si awlclno 
velocemente e aprl il fuoco. 
Salvo Huy, restato sui posto 
per osservare i risultatl, git 
attaccantl si ritirarono men
tre I B.52 finivano dl solle-
vare una muraglia dl fumo 
e di polvere vicino alle no-

stre posizioni. Circa una se
zione di G.I. era distrutta. 

II nemico era abbarbicato 
costasse quello che costasse 
sulla strada da Con Tien a 
Don Ha (strada n. 7fi) sa-
botata senza tregua dalle no-
stre tre categorie di truppe: 
truppe regolari. truppe regio-
nali e truppe di guerriglia. 

Una notte, gli uomini del 
genio portarono qualche bom-
ba non esplosa « fornita n dai 
B52. Volevano colpire i G I. 
che sarebbero venuti a ripa-
rare un troncone della stra
da interrotta. 

Pioveva a dirotto. Con un 
piccolo quadrato di nylon ap-
pena sufficiente per copnre 
le armi e le munizioni, tut
ti erano fradici fino alle os-
sa e battevano i denti dal 
freddo Arrivati sui posto scel-
to. i nostri combattenti si ac-
corsero di uno strano ma-
neggio: nell'aria volteggiava-
no costantemente razzi illu
minanti mentre I'artiglieria 
sputava obici tutt'intorno. 

Per non essere scoperti a 
causa dei loro vestiti bagna
ti, che riflettevano la luce, se 
li Ievarono. Due razzi illumi
nanti che diffondevano un 
chiarore giallastro si spensero 
e di 1) a poco sarebbero sta
ti nmpiazzati da due altri. 
Bisognava approfittare dl 
quel momento per avanzare 
rapidamente. Thiem che stri-
sciava in testa con Dung e 
Bong vide rizzarsl a una de-
cina di metrl da loro due 
masse scure. due tank. Con-
tinuarono a strisciare e si di-
stesero sotto i veicoli: uno dl 
questi aveva avuto I cingoli 
sganciati da una delle nostre 
mine la mattina prima, l'al-
tro era arrivato per dare un 
aiuto alia nparazione. I la
vori non erano ancora termi-
nati, i G.I. si erano fermati 
nei tank per dormire, facen-
dosi proteggere dai razzi il
luminanti e dall'artiglieria. I 
nostri uomini misero le bom
be e fecero saltare 1 veicoli 
e con loro 1 G.I. 

Un'altra volta 1 nostri guer
riglieri nascosero alcune mi
ne sulla strada n. 76 per col
pire le pattuglie nemiche che 
uscivano da Con Tien. 

Dalla cima dl un albero, 
Hoang Van Hoi vide awici-
narsi un gruppo di G.I. che 
avanzavano sparando all'im-
pazzata. Colpito ad una gam-
ba. serr6 i denti e continud 
Tosservazione. Quando il ne
mico si cacci6 nella zona pe-
ricolosa. Hoi fece il segno 
convenuto. Thu mise in azio
ne il generatore. Rimbomba-
rono due esplosionl. 

Dimenticando il suo dolo-
re. Hoi scese dall'albero. Ve-
dendolo crollare a terra inv 
prowisamente, Thu e Sum si 
precipitarono a soccorrerlo. 
Livido ma sorridente, annun-
ci6 trionfalmente: t Trenta 
yankee liquidati ». 

cisione che il ministero — sotto 
la spinta delle forze politiche 
democratiche e degli ambienti 
culturali — avcva adottato 
nwdificando le dmsioni impo-
stc dal gruppo dorotco al Con
siglio comunale. 

11 Consiglio di Stato non en-
tra nel mento: pone solo una 
questione di princtpio. La sen
tenza (emesw dalla quarta 
sezione. prcshlentc De Marco, 
estensore Gatparrini) afferma 
die Vautorita qovernativa non 
pun — da sola — in'rodurre 
modifiche non deliberate dal 
Consiglio comunale intercssa-
to, a meno che non si tratti 
di modifiche di licvissima en-
tita e che non incidano snail 
interessi del Comune o su 
quelli di terzi. 

Le modifiche che Vautorita 
qorcrnaliva tntende apvortare 
ad un piano rcvilatnrc ./' ini 
dilla tiitcla dei mnnumcii't e 
del paesnqgin e*iqono p T leg
ge — afferma la sentenza — 
iintervento del Comune. 

il ricorso dei proprietari 
delle aree — continua il Con 
sigho di Stato — <• e da acco-
gliere e pienamente fondata 
& la censnra con la quale & 
stata contestata la legittimi-
td del decreto presidenzialc 
dl 7i.) per aver que-tto insc-
r'U> nel piano — scina che 
fnw ttato •nt'Tnel'.ato if Co-
miini' — modifiche so*tanzin-
Ji tali da inrir'.ere still'interc*-
se del Com MM" e di tcr?t J>. 

Questa la sosianza della sen
tenza Ccsfi accedra ora'' R-'i-
sctranno qlt •ipeculatori a met
tere le mani anche sull'Awvfi 
Antica. tngliendo a Roma 
un'altra grande fetta di v'r-
de dopo che per decenni nella 
Capttale e stato fatto largo 
scempio di ville, parchl e 
giardini? 11 parere dei pin e 
che questo non possa avve-
nire, almeno legitt'nnamente. 
lnfatti, propria nell'ottobre 
scorso con mi atto autanomo. 
il Consiglio comunale ha vota-
to una variante al Piano re-
golatore del '62 con la quale. 
tra I'altro, si destina Vint era 
zona dell'Appia Antica a ver-
de pubblico. Poiche tale va
riante e gia diventata esecuti-
va, sono scattate le nnrme di 
salvaguardia che difendono la 
zona da ogni possibile mano-
missione. 

Val la pena tuttavia di ri-
cordare che il permesso di 
edificazione sull'Appia Antica 
era stato insertto nel piano re-
golatore del 1062 dalla maggio-
ranza di centra sinistra, nono-
stante Vopposizione del grvp-
po comunista. E' noto a tutti 
che Vex sindaco di Roma, 
Amerigo Pelrucci, lo stesso 
che e stato arrestato per ve-
culato ed c ora ospile di Re
gina Coeli. aveva in animo di 
realizzare sull'Appia Antica 
una delle piii grosse specula-
zioni edilizie del dopoguerra. 

Al centro di questa ooem-
zione era il marchese Alessan-
dro Gerini che nel 1955. dopo 
aver ccduto una parte delle 
sue terre sull'Appia Antica al-
Vlstituto Salesiano e ad un 
gruppo immobtltare (la socie-
ta Testa), aveva ottenuto che 
il Comune elaborasse un pia
no che permctteva larghe pos-
sibilita di edificazione per la 
valle della Caffarella. una 
delle piu suggestive dell'Appia 
Antica? 

In cambio il Comune avreb
be avuto in proprietd settanta 
ettari di verde nelle imme
diate vicinanze. Tale accordo. 
con qualche modifica. fu in-
trodotto nel piano del '62 no-
nostante la battaglia condotta 
in Consiglio dal gruppo co
munista e la protesta di tutti 
gli ambienti democratici. La 
questione fu anche sollevata 
alia Camera dei Deputati dai 
compagni Aldo Naloli e Mari-
sa Rodano. Poi ci fu la deci
sione del ministero dei Lavori 
Pubblici, sancita nel decreto 
del '65 (quello che il Consiglio 
di Stato ritiene illegittimo) 
che, accogliendo le proposte 
degli ambienti culturali e de
mocratici. destino Vintero com
prensorio dell'Appia Antica a 
parco pubblico. lnfine. a rin-
focolare la polemica. la sen
tenza di ieri del Consiglio di 
Stato che. tuttavia. esuitendo 
una variante al piano gia vo-
tata nell'ottobre scorso dal 
Consiglio comunale. non do-
vrebbe avere effetto. A men9 
che il marchese Gerini non 
trovi in Campidoglio amid 
compiacenti. 

Per ora la reazione del Co
mune e stata cauta. Tiessun 
comunicato ufficiale e stato 
emesso, ma, in via ufficiosa. 
si c fatto sapere che la Giun-
ta ha in animo di confermare 
la posizione gia precisata nel 
decreto annullato dal Consi
glio di Stato. 

E' opinione dei piu. tutta
via. che per evitare amare, 
ma sempre possibili. sorprese 
il Consiglio comunale debba 
riaffermare solennemente la 
propria volonta di impedire 
che VAppia Antica diventi ten-
tro di una nuova. colossale 
speculazione edilizia. 

g. b: 


