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IIn quaderno di mPolltica ed Economia)) con gli attl ^ ^ $ 

del convegno del Cespe e dell'lstituto Qramsci * -!!
: 

Capitale pubblico 
e monopoli 

l e relailoni e /'ompio difaffJfo so/ ri/o/o oW/e Imprese pubbliche in 
una politico di progrommaiione democratica • SoUolineata I'urgenzo di 
una prolonda democratiuaiione del sistema del capitalism di Stato 

CHE IL DIBATTITO sulla 
soluzione da dare alia 
crisi di governo e sul su-

peramento del centrodestra si 
sia venuto saldando sempre 
piu, in questi ultimi mesi, 
con il dibattito sulle prospet-
tive dell'economia italiana, e 
la conferma del convincimen-
to, oramai generalizzato, che 
l'uscita dalla crisi economica 
non pu6 avvenire in un con-
testo qualsiast, ma richiede 
innanzitutto una profonda 
modifica del quadro politico 
generate. D'altra parte la par-
ticolare insistenza sul nesso 
stretto che intercorre oggi tra 
cnsi strutturale e crisi poli-
tica denva anche dal fatto che 
la posta in gioco e partico-
larmente impegnativa: sono 
in discussione infatti non so
lo le condizioni di vita e di 
lavoro di grandi masse popo-
lari, ma la stessa collocazio-
ne futura del nostro Paese nel 
proosso di integrazione eco
nomica mternazionale. Ed e 
m discussione, innanzitutto, 
la capacita di realizzare una 
politica nformatrice che. as-
sumendo finalmente xn se co
me fatto positivo le proposte 
di riforma avanzate dal mo-
vimento smdacale, sia in gra-
do di garantire una stabili-
ta democratica del Paese ope-
rando su una piii salda e va-
sta base di consensi sociali. 

la «parfe» reale 
del sindacato 

Alle forze politiche, ma an
che a quelle imprenditonah e 
evidente infatti (ma owia-
mente con implicazioni diffe-
renti) che il futuro del Paese 
oramai non puo piu essere 
deciso ancora al di ftton o 
addirittura contro le organiz-
zazioni dei lavoratori. Vi pos-
sono essere, certo, «usi» e 
«interpretazioni» discordan-
ti sulla «disponibilita» sin-
dacale, ma resta acquisito, 
oramai. un fatto: il sindacato 
e destinato a diventare sem
pre piu parte integrante di 
una strategia e di una pro-
spettiva di trasformazione de
mocratica del Paese. Una stra
tegia ed una prospettiva che 
richiedono, dunque, anche 
strumenti nuovi di politica 
economica, o almeno un « uso 
nuovo» degli strumenti gia 
esistenti. 

Da qui allora I'interesse del-
la pubblicazione del quader
no doppio di Politico ed Eco-
nomta con gli atti del conve-
gno che CESPE (Centro stu-
di di politica economica del 
PCI) e Istituto Gramsci nan-
no tenuto nel gennaio scorso 
su o Imprese pubbliche e pro-
grammazione democratica». 
L'interesse sta nel fatto che 
vengono immessi nuovamente 
nel circolo del dibattito eco-
nomico in corso le proposte 
ed il confronto di posizioni 
che si sono avuti in quel con-
vegno fra uomini politici, eco-
nomisti, dirigenti sindacali, 
quadn dirigenti di fabbrica 
sui problemi del capitalismo 
di Stato e della impresa pub-
blica. A rileggere l'ampio ma-
teriale (dalle relazioni intro-
duttive dei compagni Pesenti, 
proprio in quei giorni scom-
parso. Amendola. Peggio. Co-
lajanni: alle comunicazioni; ai 
numerosi interventi tra cui 
quelli di Petrilli. Saraceno, 
Lombardini) due questioni 
sembrano emergere con par-
ticolare forza e dare connota-
zione di particolare attualita 
al tema del convegno. 

La prima riguarda la fun-
zione che le industrie pubbli-
che si sono assegnate in que* 
sta fase che potremmo defi-
nire di crtsi-transizione della 
nostra economia. Inattuale, 
perche oramai superata dal 

modo come concretamente si 
e sviluppata in questi anni 
in Italia la presenza del ca
pitale pubblico, la vecchia af-
fermazione della « subordina-
zione delle imprese pubbll
che ai monopoli», oggi l'ele-
mento carattenzzante il ruolo 
di queste imprese e, come 
sottolinea Peggio nella sua re-
lazione, « il tentativo di assl-
curare la prosecuzione (sia 

Eure con qualche indispensa-
ile aggiustamento) del tipo 

di sviluppo che noi definim-
mo nel passato di espansione 
monopolistica». In sostanza, 
le aziende pubbliche e l'ap-
parato del capitalismo di Sta
to sembrano presentarsi in 
questa fase come uno degli 
strumenti da utilizzare per 
uscire dalla crisi economica 
aU'indietro, attraverso, cioe, 
la riproposlzione di scelte 
produttive di modelli di in-
vestimenti ecc. chiaramente 
fallimentari 

La gravita di un tale ruolo 
(ed e questa la seconda que-
stione che ci sembra rilevan-
te) la si avverte ancora piu 
compiutamente quando se ne 
vanno ad esaminare I risvolti 
politici. Non e una novita che 
nel corso di questi anni stret-
tissimo e stato l'intreccio tra 
lo sviluppo del capitalismo 
di Stato e l'uso «di parte» 
che di esso e stato fatto dai 
gruppi dirigenti della DC. 
Peggio si e richiamato, a que-
sto proposito, alle preoccupa-
zioni per le minacce che de-
rivano alia democrazia non 
solo ai comunisti, ma anche 
ad altre forze democratiche, 
da una crescita della presen
za pubblica nella economia 
«in quanto tende a raffor-
zare t legami di interdipen-
denza esistenti tra gli espo-
nenti delle imprese pubbliche 
e i dirigenti dc », con il risul-
tato di «ridurre il carattere 
pluralistico del nostro siste
ma sociale e politico». sotto-
lineando perb che la risposta 
a queste preoccupazioni non 
sta nella delimitazione del 
campo pubblico nell'econo-
mia. bensi nella sua demo-
cratizzazione. 

Ma si pub dire che oramai 
si va ben oltre «i legami di 
interdipendenza »: ci troviamo 
infatti di fronte ad un siste
ma di capitalismo di Stato che 
ha raggiunto una tale dimen-
sione di autonomia dai mec-
canismi della contingenza po
litica da cbnfigurarsi esffistes
so come fonte e sede'ai un 
potere reale, autonomo, sem
pre piu sfuggente non solo al 
sistema di controlli istituzio-
nali, ma anche alio stesso 
meccanismo di controllo par-
titico (cioe della DC). In so
stanza, il complesso sistema 
del capitalismo di Stato e ta
le oggi, nel nostro Paese, da 
trovare in se stesso e nella 
propria forza la capacita, anzi 
addirittura la legittimazione, 
per scelte che e oramai es
so ad tmporre. Da qui la 
reale minaccia autoritarta de-
rivante da questo tipo di 
organizzazione delle impre
se pubbliche (e sarebbe, per-
altro, interessante esamina
re in che modo questa « au
tonomia » e questo «auto-
ritarismo» pesino oggi nei 
rapporti con la DC e si ri-
flettano al suo interno), an
che per la contrapposizione o 
la sovrapposizione di queste 
imprese ai tradizionali mecca-
nismi dello Stato, in nome di 
pretese esigenze di «efficien-
za ». 

Come e stato Tilevato nel 
convegno. il terreno sul quale 
« attualizzare » la battaglia per 
un ruolo nuovo delle imprese 
a partecipazione statale nella 
politica di programmazione 
diventa quindi quello delle 
scelte produttive, certo, ma 
innanzitutto quello della de
mocrazia. 

Non si possono infatti im-
porre alle aziende pubbliche 
nuove scelte di investimentl o 
dl sviluppo se non si colplsce 
al cuore la loro pretesa di con 
flgurarsi come uno Stato nello 
Stato, un apparato indipen-
dente e piu forte, un « corpo 
separato » piu arrogante e vin-
colante di tutti gli altri « cor-
pl separatl» (Amendola ha a-
vuto accentl preoccupati per 
i « sintomi di penetrazione fa-
scista avvertibili anche vel si
stema delle imprese pubbli
che, da denunciare immedia-
tamente con forza »). 

Uno sviluppo 
contemporaneo 

L'urgenza, quindi, e quella 
di una riappropnazione tota-
le da parte del quadro istitu-
zionale (dal Parlamento alle 
Regioni) dell'uso delle scelte 
del capitalismo di Stato. 

Come diceva Colajanni rife-
rendosi, nella sua relazione, al
ia proposta di leggo del PCI 
per la riforma delle partecipa-
zioni statali, non solo il go
verno. ma anche il Parlamen
to, nonche i centri di potere 
autonomo politico (Regioni) 
e sociali (slndacati, assemblee 
di fabbrica) dovranno avere 
la funzione di concorrere alia 
definizione del contenuto dei 
programmi degli enti di ge-
stione ed al controllo sulla 
loro esecuzione. Perche l'o-
biettivo verso cui muoversi 
« e uno espansione del capita
lismo di Stato e contempo-
raneamente ed inscindibilmen-
te uno sviluppo della democra
zia ». 

Lina Tamburrino 

La tragica collision a New York 

Ness una sperama 
per i dispersi 
delle due navi 

Forse alle porte una concreta realizzazione 

METANODOTTO DALLALGERIA 
MUlecinquecento chilometrl di condutture oltraverso i deserti algerini e tunisini e il mare Mediterraneo 
lino alia rete distributha italiana • Accordo gid operante tra Libia ed EHI • II ruolo primario dell'tnie 
minerario siciliano - i'interesse diretto della Heglone per garantlrsi il metano a prezzo di acquhto 

NEW YORK — Sono stato sotpoto lo rictrcho delle periont dite per diiptrto In toguito alia 
colliiione, awenuta nella notto tra venerdi o sabato, tra la petroliera belga « Esso Brussels» • 
il mercantile statunitense « Sea Witch». II bilancio ufficiale della sciagura e il seguente: sotte 
morti accertati, novo dispersi (ma non si nutro alcuna sperama per la loro salveua) o decino di 
ftritl o ustionati. Nella foto: i pompier) ctrctno di domaro le fiamme a bordo del « Sea Witch ». 

Concluso il Congresso di Bergamo aU'insegtta dell'unit a e della lotto 

La FIM-CISL per la difesa del potere 
d'acquisto dei salari dei lavoratori 

Proposti obiettivi analoghi a quelli formalati da FIOM e CGIL - La replica di Carniti - Smentito 
U«Espresso» - Per an confronto nel merito con le forze politiche • 11 saluto di Macario e Pagani 

DALL'INVIATO 
BERGAMO, 3 giugno 

II Congresso della FIM-CISL 
si e concluso, dopo un dibatti
to, protrattosi per quattro 
giorni, con una proposta con
creta. I delegati hanno infatti 
approvato una mozione che 
sottolinea, tra l'altro, 1'esi-
genza di aprire sollecitamente 
una vertenza — a fronte del 
fenomeno del caro-vita e del-
l'inflazione — con padroni e 
pubblici poteri. Gli obiettivi 
indicati coincidono, in larga 
misura, con quelli formulae 
dal Comitato cent rale della 
FIOM e dal comitato diretti-
vo della CGIL. Essi sono: 
sostanziale migiioramento de
gli assegni familiari; revisio-
ne dei minimi di pensione 
portandoli ad un valore ba
se di 45 mila lire; revisione 
dei valori punto della contin
genza e loro unificazione a li-
vello superiore e con valori 
uguali per tutti i set tori; au-
mento dell'indennita di disoc-
cupazione; blocco dei prezzi 

( ' Sifuazione meteorologka , ) 
La sitoaxione meteoroloaica * raraltertasU da tmm 
dbitribnzione dl prrmione che si amcira intomo m 
rmlort medi o Irjocmnente elrcati e da una clrcoU-
ilone di aria amida td instabile. Sa tnttc le rriclonl 
italiane si avraono percio feaomrni di Tariabilita 
pin o meno accrstoatl. Per qnanto rifuarda lltalta 
scttentrionate firqarate alternant di anmirolanmiti 
e schiarite «• po«ibilita. a intrrralli. di acc«ntiia*io-
ne delle fonnazionl miToloae con quiche predp4ta-
zlone ancne dt tipo temparaleaco. Per qnanto riguar
da I'ltalla centro-meridionale e le faole, nuvoloslta 
lnrjtoUrmente cUstrtbnlU alternata a scMarite piu 
ample e pin freqnenti salvo addensamenti nrnrolod 
pin conslstentl e qnalcne pioTasco in Tirinanra deiie 
cone Interne appennlntcne e solle rrftioni della fascia 
tlrrenica. Teinperatara senxa noteroil Tariaaioni. 

Sirio 
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controllati ed amministrati e 
dei fitti. 

Pierre Carniti, il segretario 
generate della organizzazione 
dei metalmeccanici aderente 
alia CISL, nella replica, ha 
riaffermato il valore delle espe-
rienze unitarie della categoria, 
lamentando, nei commenti del
la stampa ai lavori congres-
suali, interpretazioni a devian-
ti» e forzature. Ha parlato 
dell'art icolo pubblicato in pro
posito daU'ff Espresso » — teso 
a rappresentare la FIM come 
tutta intenta a combattere so-
prattutto il PCI — usando il 
termine di «provocazione». 
II periodico, non estraneo agli 
interessi della Fiat, ha trasfor-
mato il confronto aperto del 
movimento sindacale, in una 
specie di «faida». Questo per 
sollecitare chiusure e divisio-
ni tra gli stessi metalmecca
nici, per colpire una piu ge
nerate politica di classe. 

Carniti — cosi come poi e 
detto nella mozione — ha n-
badito il rifiuto a un a patio 
soctale » tra sindacati e padro
ni, osservando che, per quan
to riguarda le forme di lotta 
sbagliate (poiche dividono o 
isolano) e il corporativismo e 
necessario ricorrere alia lotta 
politica nel sindacato piutto-
sto che a metodi burocratici. 

Ha dichiarato il proprio ac
cordo con Trentin sul fatto 
che il confronto con le Regio
ni (nella azione per le rifor-
me) puo tradursi nel passag-
gio alio sciopero, allorche l'i-
stituto democratico propone 
un atteggiamento di rifiuto nei 
confronti delle richieste dei 
lavoratori. 

Ha proposto, in merito alle 
questioni relative alia utilizza-
zione degli impianti, oggetto 
in autunno di una trattativa 
interconfederale, dt andare a 
una discussione tra i lavora
tori fmo a giungere a solu-
zioni unificanti. Ha enunciato 
un «no» a nuovi tumi nel 
nord e nelle aree congestiona-
te; un a si» per nuovi turni 
nel Mezzogiorno con orano 
ridotto (come set ore al gio.-no 
per sei giorni alia settimana) 
e, insieme, l'esclusione del la
voro notturno, la contrattazio-
ne degli organici, la verifies 
dell'esistenza di servizi neces-
sari come i trasporti. 

Assai sottolineata, nella re
plica, la validita della strate
gia elaborata dall'assemblea 
unitaria di Genova e cioe un 
collegamento tra lotta di fab
brica, lotte per le riforme e 
per una diverse dislocazione 
dei profitti (occupazione, Mez
zogiorno). Ha riconosciuto la 
necessita di fare i conti con il 
quadro politico e, a questo 
proposito, ha duramente de-
nunciato la pretesa, contenuta 
in un documento programma-
tico dei fanfaniani per il Con
gresso della DC, di regolarnan-
tare il diritto di sciopero. Ha 
aggiunto che se e vero che si 
e avuto un fenomeno di «au-
tarchia sindacale a, il sinda
cato ha per6 contribuito, in 
questi anni, a una azione di 
politiclzzazione delle masse. 
alia stessa liquidazione del 

governo di centro-destra, ad 
awiare una nuova politica 
unitaria di classe. 

Carniti ha poi dichiarato 
che, a suo parere, se tocca 
al sindacato uscire da una 
certa concezione di a autosuf-
ficienzav, e per6 altresi ne-
nessario che i partiti, nel con-
testo di un processo di au*o-
nomia del sindacato, trovino 
«r nuovi modi di far politica ». 

Ha ammesso che non tutti 
1 partiti sono eguali, poiche 
diverso e l'orientamento, di
verse le responsabilita. A suo 
parere cio traspariva anche 
dalla relazione, laddove si de-
nunciavano gli indirizzi della 
coalizione governativa. Si e 
pronunciato, comunque. per 
un confronto con le forze po
litiche sulle concrete posizio
ni, evitando i processi alle 
intenzioni, gli insulti e gli :.t-
teggiamenti di a sufficienza n. 

L'ultima parte della repli
ca e stata dedicata all'umta 
e al prossimo Congresso della 
CISL. La FIM andra a questo 
appuntamento rifiutando com-
promessi e mediazioni, chie-
dendo una maggioranza for-
mata su una hnea chiara di 
classe e la convocazione del 

congresso unitario entro il 
mandato conferito al nuovo 
gruppo dirigente. Intanto e 
possibile dare la forza neces-
saria alia Federazione tra le 
Confederazioni, dando vita a 
consulte provinciali e nazio-
nali dei delegati, estendendo 
i consigli di zona. 

I delegati, prima della vota-
zione della mozione hanno de-
cretato un caloroso omaggio 
al segretario confederate Lui-
gi Macario, ex segretario della 
FIM, definito « strenuo difen-
sore della linea unitaria ». Po-
co prima un comraosso salu
to era stato dato a Pagani, 
membro uscente della segre-
teria nazionale, ora impegnato 
nella CISL di Genova, in una 
difficile situazione di confron
to fra unitari e antiunitari. 
Pagani, nel suo commosso sa
luto di commiato, aveva usato 
parole molto dure nei con
fronti dell'ex segretario con
federate Scalia — accusato di 
sabotaggio del processo uni
tario — sostenendo la neces
sita della sconfitta politica di 
questo dingente in nome della 
stessa autonomia della CISL. 

Bruno Ugolini 

Napoll 

Ferito a revolverate 
e gettato 

daH'auto in corsa 
NAPOLI, 3 giugno 

Due misteriose sparatorie 
stanotte e oggi pomeriggio a 
Napoli. Alle 16 circa, nella 
strada Cupa Oliva del quar-
tiere periferico di Barra. gli 
abitanti hanno sentito all'im-
prowiso numerosi colpi di pi-
stola. Chi si e affacciato ha 
visto questa scena: e'erano u-
na « Giulia » blu e una « 127 » 
verde che sono partite all'im-
prowiso a tutta velocita, do
po che dalla • 127» era sta
to buttato fuori un corpo che 
nmaneva esanime. 

Si tra tta di Pasquale Cop
pola, 20 anni, abitante al vi-
cino quartiere di Ponticelli, 
il quale ha la fronte trapas-
sata da un proiettile. E ' mo-
ribondo airospedale. 

Stanotte alle 3,30 si e In-
vece presentato all' ospedale 
dei Pellegrini, guidando la sua 
«500a, un giovane di 26 an
ni, Giovanni Gratis, che ave
va ben quattro colpi di pi-
stola in corpo: due nella zo
na ipogastrica, due nel bas
so ventre. 11 Gratis ha di
chiarato di essere stato feri
to da colpi partiti da una 
« Giulia » che in via Diaz, nel 
centro della citta, stava inse-
guendo un'altra auto, 

A Varsavia 

Un nuovo ospedale 
onorera i bambini 

morti in guena 
VARSAVIA, 3 giugno 

Con una solenne cenmonia 
e stata posta oggi la prima 
pietra di quello che sara To-
spedale intitolato ai «Bam
bini eroi della Seconda Guer-
ra Mondiale ». Con questo in-
consueto monumento, si inten-
de onorare la memona di due 
milioni dt bambini e ragazzi 
al di sot to dei 18 anni di eta, 
che monrono in Polonia nel 
corso dell'ultima guerra, uc-
cisi dai bombardamentt. ster-
mmati nei campi di concen-
tramento, o caduti combat-
tendo contro gli occupant! 
hitleriam. L'ospedale di cui si 
inizia oggi la costruzione sa
ra dedicato ugualmente ai ra
gazzi, e i ragazzi dell'organiz
zazione dei pionieri hanno as-
sunto il patronato di questa 
opera sociale. 

II costo cotnplessivo dei la
vori e delle attrezzature e 
stato preventivato in mezzo 
miliardo di zloty, che saranno 
interamente reperiti mediante 
sottoscrizioni popolari. E* una 
forma, questa, alia quale in 
Polonia si tiene particolar-
mente, e alia quale si attri-
buisce un grande valore di 
mobilitazione pubblica. Ad es-
sa si e gia ricorsi spesso con 
risultati importanti. 

L'entrata in funzione del 
Centro e previsto per il 1978. 

Un canale dl energia dall'A-
frica all'Europa attraverso de-
serti e mari, lungo un percor-
so di quasi milleclnquecento 
chilometn? Piii che ancora al
ia fase dl un'ldea da futuri-
bile, si e gia ai progetti opera-
tivi e forse alle porte della 
concreta realizzazione di un'o-
pera colossale e dalle moltepli-
cl implicazioni. Si tratta di 
un metanodotto che, dall'Alge-
ria alia Tunisia e poi sotto 
le acque del Mediterraneo, 
porterebbe in Sicilia (e da 
qui ovunque, risalendo il Pae
se e collegandosi alia gia esi-
stente rete distributlva) qual-
cosa come died millardi di 
metri cubi di gas all'anno. 

Le trattatlve per mandare in 
porto il progetto sono ormai 
aU'epilogo, seppure con qual
che incertezza ancora sul nu-
mero del partners e conse-
guentemente sull'entita delle 
quote di partecipazione ad una 
impresa che il Presidente al-
gerino Boumedienne ha detto 
recentemente di considerare 
« un esempio dt collaborazio-
ne tra I'Europa e il Nord A-
jrica «. 

In realta il progetto, se da 
un canto s'inserisce funzional-
mente in quella hnea di poli
tica economica di cui l'ENI 6 
stato il primo interprete su 
scala mondiale (e non a caso 
infatti proprio l'ENI aveva 
una partecipazione paritaria 
nella societa mista di studio, 
la SONEMS. che ha concluso 
il suo mandato confermando 
la fattibiiita non solo tecnlca 
ma anche economica dell'im-
presa). dall'altro canto Tispon-
de a precise e fondamentali 
esigenze del patrimonio ener-
getico itahano. 

E* noto che ci si trova di 
fronte ad un progressivo de-
pauperamento delle risorse 
metanifere italiane: quelle del
la Valle Padana e di Ferrandi-
na soprattutto e, in Sicilia, 
quelle di Gagliano Castelferra-
to che gia ora riescono a ma-
lapena ad alimentare le cen
tral! del colosso petrolchimi-
co dell'ANIC. a Gela. La neces
sita di notevoli integrazioni di 
queste Tisorse d'aumento del
la domanda si dilata di anno 
in anno in misura impressio-
nante) impone la definizione 
di una strategia di rifomimen-
ti a vastissimo respiro. 

E ' cosl gia operante — per 
restare nel settore nord-afri-
cano — un accordo tra l'ENI 
e la Libia: con un procedi-
mento assai piii costoso di 
quello del trasporto per con-
dotta forzata, il gas vlene li-
quefatto all'origine e traspor-
tato via nave a containers al 
terminal dl Panicaglia' dove 
subisce il trattamento opposto 
prima di poter essere immesso 
nella rete distributiva. L'inde-
cisione dell*ENI ad entrare, 
ora, nell'impresa del metano
dotto nub essere spiegata ap-
punto con gli accord! libici. 

Ma, se le due imprese non 
si contxaddicono, in effet-
ti la contraddizione potreb-
be manifestarsi tra i tra
dizionali (e nel passato so
prattutto per le pesanti inter-
ferenze francesi, assai dram-
mat ici) rapporti di amicizia e 
di collaborazione dell'ENI con 
la Repubblica algerina e l'in-
sistenza in perplessita che non 
tengono conto del rischio di 
una marginalizzazione di tutta 
la regione meridionale dell'Eu-
ropa, che verrebbe accentuato 
da un'eventuale dirottamento 
del metano algerino nel nord 
Europa. 

Anche a queste considerazio 
ni si e ancorata 1'iniziativa e-
splorativa dell'EMS, il paral-
lelo organismo della Regione 
siciliana, che nelle trattative 
per il metanodotto ha avuto 
un ruolo primario. 

E qui, nell'intervento del-
l'Ente Minerario Siciliano, sta 
la seconda chiave dell'ope-
razione. La mancanza di ido-
nee fonti energetiche (oltre 
che l'eccessivo costo dell'e-
rtergia elettrica prodotta coi 
sistemi tradizionali peraltro 
assai spesso inquinanti) e ad 
esempio 1'argomentazione uf-
ficialmente addotta per con-
gelare il progetto CIPE per 
la realizzazione in Sicilia di 
un centro elettrometallurgi-
co che avrebbe dovuto occu-
pare quasi quattromila ope
ra! nella zona terremotata 
del Belice. • 

II metano diventa allora il 
presupposto indispensabile 
per una politica industriale, 
e tanto piii in una regione 
che le indicazioni del piano 
chimico nazionale destinano a 
polo di sviluppo della chi-
mica di base. Ma anche qui 
tanto il discusso piano chi
mico si diffonde nelle indi
cazioni per il reperimento e 
la distribuzione consortile 
delietilene. quanto e invece 
generico e sfuggente sulla 
quest ione del metano. 

Ecco allora anche I'interes
se diretto della Regione sici-

1 liana al metanodotto e. so
prattutto. alia partecipazione 
diretta alia societa di gestio-
ne, attraverso fEMS, per ga
rantlrsi il metano a prezzo di 
acquisto e non di rivendita, e 
potere awiare — se ci sara 
la volonta politica di farlo — 
quel processo di diffusa indu-
strializzazione manifatturiera 
che e altemativo alia dissen-
nata politica delle cattedra-
li nel deserto. D'altra parte, 
il metanodotto e per la Si
cilia in particolare « un'occa-
sione da non perdere» (cosi 
e stato detto qualche giorno 
fa dai comunisti. nel corso 
di un dibattito al parlamen
to regionale) proprio per in-
vertire una linea di politica 
energetic* che, puntando sulle 
rafflnerie. ha fatto delllsola 
la «petrouera a del Mediter
raneo — ed anche la pattu-
miera, ha osservato in assem-
blea il compagno Russo — 
senza che essa ne abbia trat-
to il minimo vantaggio. 

Certo, la partecipazione del
l'ENI all'impresa fomirebbe 
una serie di important i ga-
ranzie, e insieme consentireb-
b* di distribuire tra i due 

enti italiani un onere che do-
vrebbe agglrarsi sul 50 mi
llardi da versare in tre an
ni (altrettale dovrebbe esse
re l'esborso congiunto di Al
geria e Tunisia, mentre altri 
300 millardi sono gia garanti-
ti dalla BIRS). Per questo la 
Regione siciliana — come del 
resto i partners nord-afrlcanl 
— insiste per l'intervento del-
rente di Stato. 

Per realizzare il metanodot
to, la cui spesa complessiva 
pub essere ammortlzzata in 
vent'anni, dl anni ne bastano 
pero tre. Esso dovrebbe ave
re una lunghezza complessiva 
di 1.391 chilometri. Partendo 
dai giacimenti di Hassi R'Mel, 
nel deserto algerino, il meta
no correra per 586 km. sino 
alia frontlera tunisina. Da qui 
un altro balzo di 303 chilo
metri sino a Cat>o Bon da 
dove dovrebbe cominclare 11 
percorso sottomarino. L'attra-
versamento del Canale di Sici
lia (un percorso un po' tor-
tuoso, per evitare le spinte 
magglori delle correnti) im-
pegnera altri 156 chilometri 
dl condotta, sino a Mazara 
del Vallo, in provincia di 
Trapani. Da qui, e per 327 

chilometri, altro tortuoso per
corso in diagonale attraverso 
la Sicilia, con frequent! « sta-
zlonl » (a Sciacca, Campofran-
co, Nicosia, Cerami) in fun
zione non solo di sub-termi-
nali ma anche e soprattutto 
di ulteriore compressione del 
gas per spingerlo avanti ol
tre lo Stretto di Messina, al 
primo terminale calabrese. 

II resto verrebbe da solo: 
in pratlca e per prima cosa 
una rete dl distribuzione uni-
ca, da un capo all'altro del 
Paese, non solo per fornltu-
re Industrial! ma anche per 
garantire essenzlali servizi ci-
vili come la luce e il gas per 
uso domestico con un prodot-
to il cui approwigionamen-
to e assicurato a prezzo al-
tamente competltivo. Ma pro
prio dalla percezlone di que
sta realta muovono altre spin
te ritardatrici (alimentate an
che da potent! gruppi esten, 
interessatissimi al metano al
gerino), altre manovre (che 
chlamano in causa anche il 
governo di Andreotti e Mala-
godi). altre pressioni tenden-
ti a far prender tempo. 

Giorgio Frasca Polara 

Benzina gratis! 
ognl glomo 
10 litn sup«r per persona 

in Bulgaria 

una otpftalita ricca e confbrtevole 
un Paese affascinante e diverso 
dove la natura e ancora natural 
per informazionl rivoigatoVi alia Voatra aoanzla di VlagQ< 
di flduda oppura a: 
Ufllcto del Torismo butaaro via AJMcd. 7 
90122 MMano M. 880071 
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1137: 
Nuovo orario ferroviario in vigore dal 1 ottobrc 

con Unita Vacanze 

»̂  

SOMALIA 
Festa dell'inclipendenza 

Dal 18 al 27 giugno 
(viaggio in aereo) 
Itinerario: MILANO - ROMA - MO
GADISCIO - ROMA - MILANO 

Lire 260.000 

LE CAPITALI 
SCANDINAVE 

Dal 3 al 15 luglio 
(viaggio in aareo) 

Itinerario: MILANO - COPENHA
GEN - GOTEMBURGO - OSLO -
KARLSTAD - STOCCOLMA - JON-
KOPING - COPENHAGEN-MILANO 

Lire 365.000 

Le iscrizioni: 

UNITA 
Viala Fulvio T* 
Talafono «4.2< 

TURINGIA 
(D.D.R.) 

Dall'11 al 25 agosto 
(viaggio in trono) 
Itinerario: VERONA - MONACO 
Dl BAVIERA - OBERHOF - WEI-
MAR - LIPSIA - BERLINO-MEIS-
SEN - DRESDA - GERA - MONA
CO Dl BAVIERA - VERONA 

Lire 155.000 

si ricevono p res so: " " ^ J F * 

VACANZE | JL g 
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