
l 'Un i tc l / mercoledi 16 novembre 1966 PAG. 3 / comitato cent ra le 

21 dibattito al Comitato centrale del PCI sul disastro che ha colpito un terzo dell'Italia 

L'azione solidale e le proposte dei comunisti 
di f ronte alia tragedia delle regioni alluvionate 
(Dnlla 2.) 

riluppo delle regioni. per la for-
r lazione di un grande blocco di 
farze d'avanguardia. E' da osser-
vare inoltre che mentre la mac-
china statale ha dimostrato in 
juesta occasione tutte le sue in-
Bulficienze, quello che ha retto 

J a prova invece e stato il tes-
pitito democratico delle zone col-

lite. le rappre.sentanze elettive, 
I'associazioni.smo. E" giusto a 

[a questo proposito sottolineare 
[che I'intervento immediato ed 
[organico di queste forze ha con-
[servato al paese un immenso pa-
[trimonio. Ora. sulla base anche 
[di questa esperienza, e necessa-
[rio sottolineare con piu forza la 
[funzione dei Comuni e delle Pro
vince. Nessuno deve pensare che 
gli Enti locali — buoni nei pe
riod! di emergenza come puo 

lessere una alluvione — sono pero 
inadatti quando si tratta di af
frontare i temi della program-

jmazione economica. 
L'alluvione pone in particolare 

[sotto accusa i consorzi di boni
flca le cui opere sono state 
troppo spesso travolte e che non 
hanno saputo prendere alcuna 
iniziativa — per incuria o inca-
pacita e soprattutto per elTetto 

; della loro burocratizzazione — 
nei giorni in cui la situazione 
era piu drammatica. 

Sottoiineata l'urgenza di alcuni 
provvedimenti immediati e il ca-
rattere nazionale del disastro, il 
compagno Triva ha citato alcuni 
esempi della attivita delle am-
ministrazioni comunali. A Mo-
dena sono state costituite dal 
Comune cinque commissioni per 
l'accertamcnto dei danni dovuti 
alia alluvione; partccipano a 

! queste commissioni rappresen-
itanze di tutte le categoric Sulla 
base del riconoscimento del 
danno sara poi possibile svolgere 
una azione politica precisa e a 
largo respiro per il rinnovamento 
economico. 

Sottoiineata la narticolare ur-
genza dei problcmi della monta-
gna (movimenti franosi sono an-
cora in corso in molti comuni). 
Triva sottolinea l'importanza di 
alcune iniziative specifiche come 
il convegno di amministratori 
delle zone colpite e non colpite 
dell'EmiHa. nei corso del quale 
sa r i affrontato il tema della si-
stemazione dei fiumi e dello svi
luppo economico della regione. 
riferiti entrambi e verificati con 
le scelte del piano Pieraccini. 
Sarebbe inoltre opportuno giun-
gere ad un convegno nazionale 
dei Comuni per discuterc del dis-
sesto Idrogeologico del Paese e 
delle nccessita che ne derivano. 

CHIAROMONTE 
Le campagne grave-
menle colpite possono 
risorgere solo con una 
nuova politica agraria 

II compagno Chiaromonte. della 
[Direzione, si dichiara d'accordo 
,con l'impostaziDne generate data 
fda Amendola alia relazione e sot-
[tolinea con forza la gravita dei 
(danni provocati dall'alluvione nei 
I set tore agricolo. Le cifre fornite 
dal soltosegretario Antoniozzi al 
Senato sono molto al di sotto 
della realta: ci troviamo di fronte 

lad un disastro profondo che inci-
dera a lungo su tutta l'economia 
nazionale. Basti pensare che per 
il prossimo anno si prevede la 
diminuzione dei 10 % del prodotto 
lordo agricolo nazionale. che in 

[molte zone non si raccosliera 
per due anni. che nei solo Friuli 

[il 50 fo della produziore agricola 
[• andato distrutto. Tutto questo 
awiene in un organismo gia ma-

llato. Ma vi 6 qualcosa di pegcio 
e di piu grave, sul quale dob
biamo attirare l'attenzione di tut-

[to il partito. Si tratta della pos-
i sibi'ita dell'estendersi dell'esodo 
di massa dalle campagne. Se da 
un lato quindi la richicsta fonda-
mentale e quella di dare priorita 
agli investimenti per la sistema-
lione del suolo e dei fiumi. oc
corre anche porre contempora-
neamente e con estrema deci-
sione la necessity di una nuova 
politica agraria che aiuti un inse-

jdiamento stabile del contadmo 
sulla terra. 

AH'orieine del disastro awe
nuto in Toscana. ad esempio. sta 

[TWO solo la mancata sistemazione 
idrogeologica del territorio. ma 
anche e soprattutto Jo spo-
j polamento delle localita collinari 
, awenuto in seguito alia crisi da 
cui e stata investita la mezzadria. 
Occorre quindi chiedere con for-
l a una nuova politica agraria per 

levitare un ulteriore incentivo alio 
ispopolamento e questa deve es
sere la nostra parola d'ordine 

Jprincipa'c. Xon si puo eioe rico-
[struirc le cose come .siavano. Per 
[quanto riguarda le zore mezza-
[drili. ad esempio. !o schema Re-
Iftivo do\e essere definitivamente 
jaccantonnto: occorre riportare 
(tutta la qi.-estione in Parlamcnto 
Jin modo da o'tenere prowerli-
[Tnenti che suporino la mezzadria 
[verso la piceola proprk-ta conta-
[dina. Occorrono anche una rifor-
jma radicate dei contratti d'af-
Ifftto. misure in favo-e della zoo-
itecnia. l'entrata in funzione e il 
J flnanzianrtento degli enti di svi-
[luppo. Insomma la richiesta di 
[prm-vedimenti straordinari deve 
[nwoversi di pari paseo con la 
[nostra lotta per la riforma agra-
[ria. 

Un discorso particoVare va fat-
[to sui prohlemi posti dal piano 
jquinquennaTe di s\iluppo. Non d 
[possibile pensare che jtli investi
menti per l'acricoltura debbano 

fes«ere limitati alle attuali irri-
sorie quote, mentre non si riesce 
• spendere nemmeno i fondi del 
Piano V«rde n. 2. 

TValtra questionc piu generale 

riguarda la nccessita che si apre, 
con la falcidia del patrimonio 
zootecnico e anche del!e colturt*. 
di importare dall'estero generi 
alimentari. Occorre chiedere in 
questo campo la sospensione delle 
norme restrittive previste dal 
Mercato Comure Europeo e la 
liberta di commercio con tutti 
quanti i paesi. 

La nostra battaglia per essere 
giusta deve partire evidentemen-
te da questioni immediate. La 
prima richiesta deve essere quel
la di un rapido ed efTicace inter-
vento nei settore idrogeologico. 
nella ricostruzione del patrimonio 
zootecnico, negli aiuti ai conta-
dini. La seconda 6 queMa rela-
tiva ai prohlemi dell'indennizzo. 
I provvedimenti annunciati dal 
governo in questo settore non 
solo sono assolutamente inade-
guati ma, per quanto riguarda 
i contadini e i lavoratori della 
terra in generale. devono escere 
giudicati 3*solutamente negativi. 
Essi infatti si fondano su una 
profonda sperequazione rispetto 
alle altre categorie di lavoratori. 
e aggravano gli squilibri gia esi-
stenti. Le 300 lire al giorno pro
poste come sussidio ai braccianti 
per 45 giorni e !e 90.000 lire per 
i contadini tolte dal fondo pen-
sioni e da restituire costituiscono 
1'esempio piu clamoroso dell'indi-
rizzo anticontadino della politica 
governativa. Ed e appunto questo 
carattere delle scelte del governo 
che noi dobbiamo denunciare e 
combattere mettendo in luce co
me esse spingano deliberatamente 
e servano da incentivo aH'ulterio-

nale. Non si vogliono spendere 
800 milioni e cosl si sono pro-
curati danni per 30-35 miliardi. 
Le cifre del disastro sono note: 
25 mila ettari di terra allagati, 
migliaia di capi di bestiame an-
dati distrutti insieme a decine 
di migliaia di animali da cortilc. 
Nei fatti si puo affermare che 
la gran parte del patrimonio zoo
tecnico e andato perduto e non 
e la prima volta che cio acca-
de: e gia awenuto altre due 
volte nei 1944 e nei 195G. II 40% 
del potenziale economico della 
citta ha subi*o danni irrepara-
bili, i senzatetto sono circa 2.000. 

Che fare in una tale situazio
ne? In primo luogo occorre la 
denuncia delle responsabilita sto-
riche delle elassi dirigenti e di 
quelle nolitiche della Democra-
zia cristiana a livello nazionale. 
e le responsabilita locali per il 
colpevole atteggiamento del man-
cato tempestivo preavviso alia 
cittadinan/a. Ma mentre svolgia-
mo questa opera di denuncia 
dobbiamo avere la capacita di 
sviluppare anche una forte azio
ne unitaria. Ed e proprio su que
sto terreno che il partito si e 
mosso a Grosseto. nella citta e 
nella provincia. prendendo l'ini-
ziativa di creare larghi organismi 
unitari che. insieme al Comune. 
sono riusciti a cambiare in poco 
tempo il volto della citta riem-
piendo il vuoto provocato dalla 
ineflicienza e dalla inadpguatezza 
dell'intervento governativo. Cosl 
mentre la Divisione Centauro e 
rimasta per due g:orni ferma 
senza stivali e senza pale, gli 

bito in provincia di Grosseto 16 
miliardi di danni ed il presidente 
dell'Ente Maremma Morlino non 
ha saputo che proporre un ritor-
no alia situazione del 1953. E' 
una proposta inaccettabile: gli 
assegnatari non possono tornare 
15 anni indietro. Sta a noi, al no
stra partito e al movimento de
mocratic© dare ad essi la co-
scienza che e possibile invece 
andare avanti nella lotta per una 
nuova politica agraria. 

LAJ0L0 
Mobilitare tulfo il Par
tito 

II compagno Lajolo si dichiara 
d'accordo con le analisi di Amen-
dola, sottolineando Tesigenza di 
concrete iniziathe perche tutto 
il partito sia consai>evole dei gra-
vi problemi suscitati dalle allu-
vioni. NelJe zone non colpite dal 
disastro Tattenzione del partito 
su questi problemi e ancora in-
sulllciente: specialmente perch6 
non si tratta unicamente di pro-
muovere iniziative di solidarieta. 
che sono state ovunque pronte, 
ma si tratta di portare avanti 
una battaglia politica nazionale. 
Per contestare una linea di svi-
luppo capitalistico che tanto ha 
contribuito a determinare i gra-
vissimi danni subiti da citta e 
popolazioni, vi dovra essere una 
mobilitazione piena su obiettivi 
soecifici e reali. Anche nei re-

la conseguente sfrenata urbaniz-
zazione, Tabbandono della mon-
tagna. l'aggravarsi delia crisi 
nelle campagne col rifiuto di una 
politica di riforme. cui si e so-
stituito lo sviluppo delle auto-
strade, la concentrazione degli 
investimenti in funzione di certi 
consumi. infrastrutture traccia-
te e realizzate a servizio della 
logica del profitto dei gruppi mo-
nopolistici; ostacolando. negando 
uno sviluppo liasato su altre prio-
rita. altre scelte di investimentj 
quali invece si imponevano. tesi 
al soddisfacimento dei grandi bi-
sogni sociali e collettivi fonda-
mentali su cui invece andava e 
va concentrata la politica degli 
investimenti e delle opere pub-
bliche. 

Cosi al problema delle acque 
non solo in questi anni non si 
e data alcuna soluzione. ma es-
so e stato aggravato. Cio ha 
confermato la nostra critica sulla 
politica di rapina portata avanti 
dai gruppi monopolistic}, e sulla 
conseguente politica di investi
menti pubblici che hanno agito 
da incentivo e da supporto della 
azione dei monopoli. E' questa 
situazione che e alia base delle 
disastrose alluvioni che con tra-
cimazioni, falle e rotte in tutto 
il Veneto. come quelle del Bren-
ta. del Piovego, del Sile. del 
Piave. del I^osson, del Taglia-
mento. hanno coperto 70 mila 
ettari della provincia di Venezia 
d'acqua e di disastri. 

A Venezia e in provincia. nei 
Veneto. la battaglia del partito 
e de'ln poiwlazione contro questo 
stato di cose e forte. Ma e in-

FIRENZE — Alcuni esperti esaminano I murl posteriori di due noti negozi di Ponte Vecchio completamente distrutti dalla plena 
dell'Arno. (Telefoto ANSA-* TUnita >) 

ro spopolamento deile campagne. 
Occorre quindi ottenere una mo-
difica di questi indirizzi conqui-
stando una parita di trattamento 
negli indennizzi fra tutte le cate
goric, I'acce!eramento delle pra-
tiche burocratiche. e l'istituzione 
del Fondo di solidarieta nazio
nale per i contadini che serva 
non solo a nmettere in funzione 
le attrezzature distrutte. ma an
che a risarcire i lavoratori della 
terra per il mancato reddito. 

II compagno Chiaromonte _ ha 
concluso mettendo in luce l'im
portanza che assumera d Con
vegno indetto dall'Unione dei Co
muni montani per i primi di 
dicembre sulla programmazione 
economica e la montagna e sol-
lecitando una nostra iniziativa 
verso i tecnici agrari ed i geo-
lojii democratici per dare alle 
nostre proposte un carattere piu 
qualificato. 

FUSI 
A Grosseto per rispar-
miare 800 milioni 
perdufi 3 5 miliardi 

II compagno Fusi. segreta-
rio della Federazione comuni-
sta di Grosseto. ha espresso 
d suo accordo ccn le lineo gene-
rali della relazione di Amen-
dola. affrontanclo m quel qua-
dro alcwie questioni specifiche. 
Nella prov.ncia di Grosseto \ i e 
stata non so!o ralluvonc che h.i 
colpito tutti i 2S comi»u. ma an
che l'moniiazime che ha deva-
stato la citta capoluogo. Non e 
la prima volta che questo awie
ne a Grosseto. Dal 1773 ad oggi 
questa e gia la qiwrta volta che 
Grosseto viene invasa dalle ac
que dell'Ombrone. Le uniehe ope
re idrogeologiche risalgono al pe-
riodo di Leopoldo II di Toscana 
nella prima meta dell'800. II ca-
nale diversivo scolmatore dello 
Ombrone. costniito dai Lorena 
do\Tebbe pot^re assorbire sei-
cento metri cubi d'acqua al se-
condo. ma a causa della man-
canza dei lavori di dragaggio 
ogai ne assorbe solo 30-35. 

Queste sono le cause tecniche 
dell'inondazione. Quelle nolitiche 
sono rese evidenti dal fatto che 
da 22 anni i govemi guidati dal
la DC hanno negato gli 800 mi
lioni necessari per dragare il ca-

operai, i minatori del monte 
Amiata. i portuali di Piombino, 
gli studenti hanno risposto all'ap-
pello del partito creando squa-
dre di volontari. liberando la 
citta dal fango. aiutando le fa-
miglie. E mentre la Montecatini 
e la societa Monte Amiata rifiu-
tavano il permesso ai loro operai 
di recarsi sui luoghi colpiti dal
l'alluvione. la spinta unitaria e 
la solidarieta popo!are hanno 
messo con maggiore e\idenza in 
luce 1'incapacita di organismi 
burocratici come quelli prefet-
tizi ad intervenire con rapidita 
ed efficacia. II Consiglio comu-
nale ha denunciato con forza le 
gravi responsabilita del disastro 
e indicato con una serie di pro
poste concrete. la via da seguire 
per superare in una prospettiva 
unitaria l'attuale drammatica si
tuazione. La nostra proposta di 
allargare le guinte comunale e 
provinciate a tutti i capigruppo 
consiliari e stata accolta e ora 
questi organismi democratici la-
vorano con successo uniti. Occor
re tuttavia non farsi eccessive 
illusion! perche vi saranno pres-
sioni e pretesti per rompere que
sto rapporto unitario. Queste 
spinte e queste esperienze uni-
tarie devono essere portate avan
ti con ancora piu forza e con 
maegior slancio per impedire che 
sulla base di meschini interessi 
di parte si cerchi di rinortare nei 
Comuni e fra la popolazione la 
rottura. 

II compagno Fusi ha quindi 
espresso il suo assenso con le pro
poste di carattere immediato 
chiedendo ino'tre una nostra ar'o-
ne anche sui seguenti obiettivi: 
1> ristnitturazione ed estensione 
delle opere di boniflca idraulica: 
2> costituzione di Enti di svi
luppo e compe'enza per antici-
pare fondi e prowedere alia si
stemazione dei terreni conceden-
do finanziamenti ai coltivatori e 
alle cooperative per le sementi 
e per i concimi: 3) interventi 
immediati per potenr'are le strut-
ture e gli impianti turistici pri
ma dell'inizio della nuova stagio-
ne: 4) accogl:ere la proposta per 
un convegno di tutti i comuni 
alluvionati organizzato dalla 
AXCI. 

II compagno Fusi ha concltiso 
affrontando i problemi aperti dal
l'alluvione nei settore deali enti 
di riforma chiedendo un ampio e 
costante impegno per riportare 
fiducia tra d i assegnatari. Que
sto settore dell'agrieoltura ha sn-

cente passato non sempre cio si 
e ottenuto, quando sono stati sol-
leva ti i problemi che oggi il C.C. 
discute. Vi e stato 1'esempio di 
Asti: a livello locate la mobili
tazione in conseguenza della ri-1 
chiesta del fondo di solidarieta 
contro te calamita atmosferiche 
qualche tempo fa e stata vasta 
ed e stata raggiunta una concreta 
unita tra tutte te forze politiche. 
ma su scala nazionale si e ma-
nifestata una certa insensibilita. 

Inoltre una non sufficiente mo
bilitazione di tutto il partito ri-
schia di facilitare un certo tipo 
di nuovo qualunquismo. gia pre-
sente qua e la nei pae^e. Un ag-
gravamento di questa vena di 
qualunquismo contraddice !e pos-
sibilita unitarie che vanno con-
cretizzandosj e rischia di osta-
colare pesantemente il processo 
unitario. 

E' indispensabile un richiamo 
a tutto il partito perche partecipi 
con ogni forza alia battaglia che 
in Parlamento si condurra s:U 
gravi problemi suscitati dalle re-
centi alluvioni. 

YIANELLO 
II dramma di Venezia 
e della regione si e 
fatto piu grave 

Vianello. della segreteria re-
B>onale del Veneto. affronta il 
grande. storico problema dell'as-
setto dei fiumi e del suolo. della 
regolamentazione delle acque in 
Italia, e nelle Tre Venezie. che 
hanno 490 dei o4 comuni colpiti 
in tutto il territorio nazionale. 
Problema di «storica > trascu-
ratezza testimonial nei Sud del
ta regione dalle diciassette ricor-
renti alluvioni nei Polesine. esa-
sperato dal tipo di sviluppo di-
retto dai monopoli. che con la 
politica di rapina verso la mon
tagna dei monopoli elettrici. della 
Sade. hanno determinate a Nord 
il disastro del Vajont: oggi e 
riproposto in tutte le Venezie 
cosi duramente invesrite dall'al
luvione dai mont: al mare, e pro-
va la valid it a della nostra cri
tica al tipo di sviluppo finora im-
posto alia regione. basato sul-
1'acuirsi degli squilibri attraverso 
lo sviluppo deirindustrializzazio-
ne in zone concentrate nei trian-
golo Vicenza - Venezia - Trevjso. 

dispensabile esser consapevoli 
che la stessa Venezia dopo l'al
luvione. come centro di \ita eco
nomica e culturale sta attra-
versando un momenfo difficile: 
i danni subiti rischiano di ali-
mentare in modo grave un pro
cesso degenerativo. Tutte le di-
fese a mare di Venezia sono sta
te rotte lunffo il litorale: le mi-
sure prowi«orie in corso sono 
insufficient!: di definitive non 
si vede traccia. II partito. a li
vello locale, e presente ed atti-
vo con manifestazioni ed inizia
tive locali. a Chiocaia. nei Dote-
se. nei Sandonatese. a Venezia. 
verso il comune. te atrtorita. la 
provincia. Occorre ottenere una 
amplissima mobilitazione per fa-
vorire la presenza risolirtrice del-
rintervento popolare dal basso e 
l'unita nelle rivendicazioni che 
coinvoteono cli interessi di tutti 
che riproponzono il problema del-
l'alleanza citta e camnaena. ope
rai e contadini. auricoltura e in-
dustria. Venezia-entroferra-re£no-
ne. che investono il fondo della 
p-ocramma7;one. Occorre che tut
to il partito. non solo nelle zone. 
province o regioni alluvionate. 
awerta questo per far maturare 
un nuovo orientamenfo e nuove 
convergenze. 

II pre770 pa eato in questi gior
ni dalle Tre Venezie e un prezzo 
paeato alio sviluppo monopoli-
stico: occorre che mrtendo da 
cio la nostra lotta faocia matu
rare unitariamentc altre scelte 
cbe interessano tutte le cateeorie. 
altri Jmrppi no!it:ci. sociaMemo-
crat'ei. catJolici. I^i situazione 
nella quale si.irro chianviti a i 
aeire ripropone la necessi'a di 
uno stretto lecame tra i no«tri 
obiettivi immediati: l'assistenza. 
la casa. il lavoro. e q-.ielli di piu 
vasta portata. 

TRIVELU 
Una nuova spinta al 
processo unitario 

Renzo Trivelli, segretario del
la Federazione di Roma, do
po essersi dichiarato d'accordo 
con I'analisi e le proposte pre-
sentate da Amendola espri-
me 1'opinione che il movimen
to di solidarieta. almeno per 
quanta riguarda Roma, si stia 
sviluppando con particolare am-
piezza sia in forme spontanee 

che in forme organizzate e che 
esso sottolinei la particolare de-
dizione e capacita operativa del
le organizzazioni comuniste. In 
effetti appare del tutto pertinen-
te la osservazione che qualcuno 
ha fatto secondo cui nell'opera 
di solidarieta sono emrrse due 
sole forze organizzate e ini|)e-
gnate: le sezioni comuniste e le 
parrocchie. Non e affatto vero 
che vi sia una resistenza nell'opi-
nione pubblica verso iniziative 
solidaristiche. e inveco vero che 
1'opinione pubblica mostra di 
avere fiducia nelle organizzazio
ni popolari e sfiducia nello Sta
to e nei suoi organi amministra-
tivi 

Non ci siamo limitati ad un'ope-
ra diretta di solidarieta ma ab-
biamo posto la questione in Cam-
pidoglio facendo emergere il le-
game che deve intercorrere fra 
la solidarieta e l'a/ione |>er la 
difesa deile autonomic e la de
nuncia delle responsabilita di 
quanto e accaduto. Si tenga con-
to che il problema della sicurez-
za idraulica esiste anche per 
Roma che, sia pure fortunata-
mente in proixii-zioni minori. e 
periodicamente colpita da even-
ti del genere e nei rispetti della 
quale sussiste il problema del 
dissesto montano e della scarsa 
sicurezza dei fiumi. 

Trivelli constata quindi che d 
gia in atto uno scontro politico 
attomo agli indirizzi statali da 
adottare dopo l'alluvione: revi-
sione del Piano quinquennale. 
indirizzo della spesa pubblica. 
priority dei consumi. Dalla par
te della prosecuzione sostanziale 
della politica economica di effi-
cienza monopolistica si e gia 
scbierata la DC e in questo sen-
so va spostandosi pericolosamon-
te una consistente parte dello 
stesso PSU. II problema e rii 
sapere come contrastare questa 
tendenza e che cosa contrappor-
re ad essa. Per imporre una 
nuova linea e nuove scelte cosi 
come proposto dalla relazione di 
Amendola. e necessario punta-
re su un vasto movimento unita
rio. Non v'e dubbio che e aspet-
to essenziale della nostra azione 
una ferma critica delle respon
sabilita e delle scelte anche ulti-
mamente operate dal governo. 
una critica al concetto della 
«riconciliazione >. Ma cid che 
deve essere sottolineato e messo 
in rilievo 6 l'emergere di uno 
schieramento unitario e popola-
re ampio. su un programma di 
scelte economiche e politiche 
quali noi qui abbiamo delineato. 
In questo senso e opportuno va-

j lorizzare te ampie esperienze 
unitarie che. sotto l'incalzare 
della tragedia. si sono affermate 
come hanno testimonial i com-
pagni delle zone colpite dalla al
luvione. 

DI PAC0 
A Pisa sara elaborafo 
un piano organico di 
ricostruzione 

Di Paco, segretario della Fe
derazione di Pisa, apre gli in
terventi del pomeriggio. Ricorda 
che la catastrofe e awenuta. a 
Pisa e nei Pisano. senza che la 
popolazione pot esse porsi in sal
vo e porre in salvo almeno l'es-
senziale: gli uffici competenti e 
in primo luogo la Prefettura non 
sentirono il dovere di segnalare 
il pericolo e di predisporre un 
piano adeguato al fine di fron-
teggiarlo. Cio che ha funzionato 
in modo esemplare in mezzo a 
mille difficolta e stata la solida
rieta popolare. guidata dai sin-
daci e dall'amministrazione pro
vinciate, che ha messo immedia-
tamente in funzione un sistema 
di soccorsi spesso primitivi e ha 
scosso l'ignavia delle forze di 
governo. Per altro la mancanza 
di un piano organico di emergen
za della Prefettura ha diminuito 
l'efTicacia dello slancio e dello 
sforzo dei soccorritori: e dovuta 
intervenire. anche a questo pro
posito. l'iniziativa dei comuni e 
della Pro\inda (con la parteci-
pazione anche di consiglieri. as
sessor! e sindaci dc). 

In definitiva cio che ha retto. 
in questa catastrofe. e stato il 
potere popolare incentrato negli 
enti locali. la solidarieta e lo 
slancio popolari che hanno tro-
vato nei nostro partito. nei mo
vimento sindacale e nelle orga
nizzazioni democratiche la loro 
espressione p:u combattiva. piu 
intelligente e piu generosa. 

Questa drammatica esperienza 
pone anche il problema dell'or-
ganizzazione della protezione ci
vile articolaia secondo uno 
schema democratico basato su-
gli enti locali. Per altro si ren-
re necessaria una inchiesta sul 
niolo svo'.to dai prefetti e dagli 
uffici governativi dinanzi alia 
catastrofe: non meno urgente 
appare la riforma dell'ordina-
mento dello Stato. con in primo 
piano l'istituzione della Regio
ne. I'aboliz'one dei prefetti. l'or-
canizzazione democratica e uni
taria di un sistema di autonomic 
locali. 

La decisiva funzione degli enti 
locali in questi giorni pone poi 
piu che mai il probtema del loro 
funzionamento e dell'estensione 
dei loro poteri in vari settori del
la vita economica. sociale e ci
vile. 

n compagno Di Paco ha poi 
affrontato l'esame dei dati del 
disastro: solo a Pontedera si 
caleola un danno di 3 miliardi 
alle opere pubbliche comunali e 
mezzo miliardo a strade. scuole 
e impianti dell'amministrazione 
provinciate. Bisogna assumere 
la situazione che si e prodotta 
come momento di svolta per 
quanto riguarda la linea gover
nativa della spesa pubblica per 
ricostruire cid che e stato di-
strutto e favorire la ripresa del
la vita economica, sociale e ci-

FIRENZE — I cittadini riprendono a transitare su Ponte 
Vecchio che reca ancora I segnl dell'alluvione. (Telefoto AP) 

vile nelle zone sinistrate. 
Si vanno svolgendo ora i con

sign comunali per fare il punto 
della situazione. per sanzlonare 
lo sforzo compiuto unitariamen-
te e prospettarsi la prossima at
tivita. 

Ci si presenta altera un tema 
particolare: fino a che punto e 
fino a quali livelli rivendicativi 
e possibile ottenere la piu larga 
unita di forze? Le esigenze sono 
molteplici (mantenimento dei sa-
lari minimi per i disoccupati. 
necessita urgente di alloggi per 
migliaia di persone, indennizzi 
per i sinistrati. indennizzi e cre-
diti agevolati per la ripresa pro-
duttiva. politica del suolo e si
stemazione del corso dei fiumi): 
in questo arco di rivendicazioni 
urgenti si muovono oggi i sinda-
cati operai e contadini. i com-
mercianti. i piccoli e medi indu
strial!. Partendo da queste ri
vendicazioni si puo delineare il 
vasto campo della nostra inizia
tiva la quale deve anche poter 
trovare espressione politica nel
la formazione di nuove intese e 
nuovj rapporti a livello dei con-
sigli comunali e del consiglio 
provinciate. L'iniziativa su que
sto terreno mette a nudo l'ipo-
crisia degli appelli alia Concor
dia e fa risaltare il carattere 
rinnovatore che deve assumere 
la linea di politica economica e 
sociale se vogliamo far fronte. 
defluite le acque. all'opera di 
ricostruzione. su nuove basi. del
la vita collettiva. 

Noi tendiamo percio alia ela-
borazione — su basi le piu lar-
ghe possibili — di una carta ri-
vendicativa per te zone colpite: 
muovendo dalle rivendicazioni 
piu urgenti elaboreremo cosi — 
con l'apporto di tecnici ed esper
ti — uno schema di proposte per 
la regolamentazione delle acque 
dell'Arno e dei suoi affluenti: 
per la sistemazione della monta
gna. delle zone di boniflca e del
le coste. 

Sottoiineata la necessita di una 
inchiesta suite scandalo dello 
scolmatore dell'Arno (a proposi
to del quale gravi sono le re
sponsabilita dell'on. Togni) Di 
Paco conclude sottolineando la 
necessita dj affrontare. nella 
fase del ripristino degli impian
ti e della ripresa della piccola e 
media industria e del commer
cio. anche i problemi dell'asso-
ciazionismo. delle forme consor
tia e cooperative al fine di con-
solidare le aziende stesse. 

PETR0NE 
II prezioso confribufo 
dei giovani all'opera 
di soccorso 

Petrone (FGCI). dichiaratosi 
d'accordo con la relazione. sot
tolinea il rook) che ha avuto la 
gioventu nelle citta e nelle cam-
paene colpite dal disastro: 5 o 
6 000 giovani comunisti. cattolici. 
senza partito hanno lavorato gior
no e notte per portare aiuto alle 
popolazioni. In particolare l'orga 
nismo rappres«itativo degli uni-
\ersitan di Firenze ha svolto una 
funzione essenziale per la difesa 
del patnmon.o ci^turate (Btblio 
teca nazionale ecc>: i giovani 
hanno anche partecipato ai con
sign di quartiere. ai comitati 
delle case del popolo. e c c : tutto 
questo deve offrirci indicazioni 
per lo sviluppo della nostra azio
ne nei luoghi colpiti e sul piano 
nazionale. Superate alcune diffi
colta iniziali i giovani comunisti 
di Roma, di Milano. di Forli e 
d'altre zone sono intervenuti ne: 
luoghi sinistrati. La FGCI. msie-
me ai rappresentanti degli altri 
movimenti giovanili. ha formato 
un comitato. ha raccolto fondi 
per una sottoscrizione. ha elabo-
rato un documento che fra I'altro 
rivendica che «i lavoratori. con 
garanzia di salario siano impe-
gnati neDe zone colpite sotto la 
direzione degli enti locali e delle 
organizzazioni sindacati >, tutto 

questo «nei quadro di una pro
fonda revisione degli indirizzi di 
politica economica e di un pia
no organico di risistemazione del 
suolo e delle acque >. Un par
ticolare compito da affrontare — 
col sistema dei « gemellaggi > — 
e quello dell'aiuto necessario per 
ricostruire il vasto patrimonio de
mocratico dei lavoratori (case del 
popolo ecc) . 

Petrone elenca poi ed illustra 
alcune proposte. terreno specifi-
co per l'iniziativa giovanile. La 
prima e che tutti i giovani delle 
zone disastrate vengano esentati 
dal servizio militare di leva fino 
al '68: ne un uomo ne un soldo 
deve essere sottratto alia azione 
per la rinascita delle zone colpite 
dall'alluvione. 

Vi e poi il problema della di-
soccupazione: il sussidio deve es
sere esteso ai giovani operai, con
tadini. artigiani. apprendisti. Gli 
studenti sono stati protagonisti 
della difesa del patrimonio cultu
rale. devono diventare ora i pro
tagonisti della lotta per la ri
forma della seuola. Questo 6 sta
to sottolineato nella recente as-
semblea degli universitari fioren-
tini alia quale hanno anche par
tecipato professori ed assistenti: 
Torganismo universitario fiorenti-
no. come ha difeso Tuniversitfi 
dalla catastrofe. deve partecipa-
re alia elaborazione dei piani per 
il suo futuro. 

Esiste in particolare un peri
colo nelle zone disastrate: che 
si verifichi una fuga degli studen
ti verso scuole di altre zone. Noi 
dobbiamo combattere questa po^ 
sibile tendenza e richiedere per
cio una immediata ripresa delle 
attivita didattiche. A questo pro
posito domani a Bologna e con-
vocata una riunione degli organi
smi rappresentativi delle zone 
colpite per trarre un bilancio dei 
danni (edilizia. attrezzature. la-
boratori. biblioteche) per assicu-
rare il diritto alio studio e for-
mulare delle precise proposte nei 
quadro del piano della ricostru
zione. della riforma universita-
ria e della revisione del * piano 
Pieraccini >. 

BUSETT0 
Per la difesa del suo
lo esiste un vasto 
schieramento unitario 

Alle proposte gia avanzate nel
la relazione — con la quale di
chiara di concordare — aggiun-
ge quella relativa ad un ricona 
scimento dei cadutj quali caduti 
sul lavoro. non solo per un rico
noscimento morale ma anche per 
le conseguenze che ne possono 
derivare per i Tamilian. Oc
corre prendere e dare coseienza 
della gravita della catastrofe. 
delle sue cause, delle sue conse
guenze che possono prodursi a 
catena aggravando squilibri gia 
esis*enti. creandone dei nuovi. In 
questo senso dobbiamo contra
stare e battere il disegno della 
DC. del governo e delle elassi 
dominant! tendente a minimizzare 
i! danno e. nello stesso tempo a 
scancare il peso di questa situa
zione suite masse popolari. Dob
biamo affermare e far penetrare 
nella coseienza popolare il con
cetto. piena mente rispondente 
alia verita. che il capitalismo 
giunto nella fase del dominio dei 
monopoli non sa neanche difen-
dere il patrimonio nazionale. 

La denuncia per le responsabi
lita di quanto e awenuto non 
proviene — oggi come nei pas
sato — soltanto da noi. Tecnici. 
amministratori locali. forze che 
sono aU'interno della stessa coa-
lizione di centro sinistra hanno 
denunciato il pericolo che il pae
se correva per la mancata poli
tica di difesa del suolo. Cift ren-
de ancora piu pesanti le respon
sabilita dei socialisti il cui par
tito. ufncialmente, si comporta 
in questo senso in modo molto 

diverso rispetto ad analoghe cir-
costanze che si venficarono nei 
recente passato. 

Alia denuncia delle responsabi
lita noi uniamo proposte concre
te che ncl recente passato ed 
anche ora sono condivise da tec
nici, da rappresentanti locali di 
un vasto schieramento (a questo 
proposito ricorda la partecipazio-
ne di altre forze a numerosi con-
vegni che si nccupaiono delle 
(Itiestioni fondamentnli della di
fesa dr-1 suolo. della montagna, 
della sistema7'one dpi fiumi e de
gli usi congitinti delle acque, le 
critiche che sono venule anche 
dalla sinistra d.c.)). 

Emerge con molta chiarezza 
che finora non solo si e speso 
poco per una politica di difesa 
del suolo e di regolamentazione 
delle acque. ma si e spe^o male. 
Anche in questo senso sono pre
mise le scelte dei gruppi econo-
mici piu forti. alle quali la po
litica goveinativa — anche di 
questo governo — si p dimostra-
ta subordinnta. Questa subordi-
nazione si 6 espressa. in primo 
luogo. nei rifiuto opposto nlle ri
forme. in particolare ad una pro
fonda riforma agraria e quindi 
nei ennfronti di quella vasta cam-
ma di problemi che si poncono 
per difendere gli insedinmrnti 
delle popolazioni contadine nelle 
zone della montacna. in quelle 
della cnllina e delta p'nnura. 

Questa subordinazione si c e-
spressa — nello stesso tempo — 
nei lasciare in vita una p'rtora 
di enti cbe utiliz/ann per i pro-
pri interessi |p risorse princpa-
h del paese Anche per quanto ri
guarda I'EVEL occorre dire che 
dopo la nazinnaliz/azinne dell'e-
nercin elettricn nulla di fatto e 
stato modificato rispetto alia po
litica che prima venivn condot-
ta dai monopoli privati. Lo inse-
gna senza po^^ibilitn di dubbio 
quanto in questi giorni e awe
nuto sia a Firenze che nei Vene
to che nelle altre zone colpite. 
La stessa subordinazione della 
politica governativa si e espressa 
nolle remore opposte alia ricerca 
scientifica che doveva esplicarsi 
anche nei confronti di un co*l 
decisivo problema nazionale. la 
difesa. ossia del suolo e la re
golamentazione delle ncnue. 

Gli nwenimenti drammatici di 
questi giorni hanno — infine — 
dimostrato il fallimento della 
idea secondo la quale I'efficien-
7a proverrebbe dall'accentramen-
to antidemocratico. burocratico, 
tecnocratico. I-a democrazia che 
viene dal basso, con l'azione de
gli enti locali. delle forme di 
unita senza discriminazioni. e 
stata Tunica forza che in questi 
giorni c ha retto*. Pro'aironisti 
dell'azione di soccorso sono sta
te te forze popolari. le stesse che 
debbono continuare ad essere pro-
tagoniste di una vasta azione per 
una nuova politica economica. 
per le riforme che sono sem
pre piu urgenti. per una modifi-
cazione in senso democratico del 
Piano Pieraccini Si tratta di una 
grande battaglia politica alia qua
le il nostro partito dara il piu 
grande contributo di impegno 
democratico. di lotta nei paese. 

PESENTI 
Due linee di politica 
economica 

La prima e piu importante que
stione che sorge — tra i proble
mi di fondo — in seguito alia 
catastrofe che ha colpito il pae
se 6 quella della revisione del 
Piano Pieraccini. Di questo pia
no noi non possiamo accetlare 
il cnterio base che mette al cen
tro della programmazione il pro
fitto facendone un « motore » del
lo sviluppo economico. E a que
sto stesso piano noi contrappo-
niamo un modello di program
mazione che mette al centro. co
me c motore > dello sviluppo il 
salario. Deve comunque essere 
chiaro — anche in presenza di 
una propaganda che tenta di 
presentarci come contrari ad una 
politica di piano e ci indica co
me « sabotatori » — che noi ci 
battiamo per la programmazio
ne. per un certo tipo di essa. 
una programmazione democrati
ca sia negli obiettivi (riforme. 
ecc.) che negli strumenti (regio
ni. partecipazione popolare. ecc.) 
e cercheremo di introdurre que
sti principi nelle modifiche al 
Piano Pieraccini. 

Per quanto riguarda i proble
mi piu contingent! dichiarandomi. 
come negli altri punti d'accordo 
con quanto detto nella relazione 
del compagno Amendola. sottoli-
neo i seguenti: 1) dobbiamo af
fermare il principio del risarci-
mento totale dei danni: 2) dob
biamo batterci per affermare la 
nrgenza degli aiuti. Penso che 
I'assegnazione di 50 miliardi al 
medio credito. con la mobilita
zione del risparmio che da una 
tale misura potrebbe conscguire. 
potrebbe essere tale da nspo ide-
re alle esigenze. almeno a quelle 
piu immediate. Ma non solo di 
una assegnazione di capitali si 
tratta. ma anche dei criteri per 
la loro erogazione. Organismi po
polari come le consuhe o i comi
tati che sono sorti per affronta
re i problemi delle zone colpite, 
potrebbero garantire una gestio-
ne democratica e non subordina-
ta a criteri di discrimmazione 
nell'erogazione e nella destina-
zione del credito. che deve esse
re dato a tutti i danneggiati alia 
semp'ice richiesta e dichiarazio-
ne del danno subito. senza pre-
tendere garanzie. 

Lo scontro piu duro. di cl«sse. 
si ha in materia di politica del-

(Segue a pagina 4) 
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