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

. u (Dalla 3.) 
Ie entrate statali. E' evidente che 
anche in questa occasione le clas-
si dominanti e il governo voglio-
no risolvere 11 problema di mag-
giorl erUrate colpendo ancora 
una volta i salari e i consumi 
popolari. Vi e qui materia per 
una contrapposizione tra questa 
linea e quella che noi sostenia-
mo. Per quanto riguarda il pro 
blema del prestito il contrasto e 
meno forte, almeno in apparenza. 
In sostanza nel governo e nei 
suoi sostenitori sembra emerge-
re la tesi: per ora aumentiamo 
le tasse, poi potremo esaminare 
anche la possihilita di un presti
to. Ma di quale prestito essi 
parlano? DI un prestito < limita-
to > e c libero » che non turbi II 
mercato dei capitali o che. piti 
esaltamente. non condizioni in al-
cun modo le .scelte doi grandi 
gruppi economici. 

II problema quindi ft quello di 
rivendicare determinate imposi-
zioni fiscali. sin temporanee che 
definitive, quali quelle elencate 
nella relazlone del compagno A-
mendola (un particolare valore 
assume in questo senso la impo-
sta sulle societa). Se poi que-
nto non bastasse. allora dovrem-
mo chiedere il lnncio di un pre-
•tito ma con criteri diversi da 
quelli che sembrano accettabili 
— come una comoda via d'usci-
t« — ai grandi gruppi economici. 
Del resto una pfu ampia dispo-
nibilita finanziaria pu6 aversi 
con la mobilitazione del credito. 
come ho gia nccennato, Concludo 
affermando che condizione di ogni 
Bticcesso in questo rarnpo e la 
mobilitazione popolare. 

VESTRI 
L'esempio eccezionale 
di mobilitazione urina
ria a Prafo 

Anche il comune di Prato — 
afferma il sindaco compagno Ve-
stri — ha subito notevoli danni: 
un terzo del suo territorio 6 sta-
to allngato. tremila persone sono 
state evacuate, quasi tutto il be-
stiame — fra cui 700 capi bovi-
ni — perduto. numerose case si-
nistrate. numerose aziende arti-
giane e commercial rovinate. al-
cuni complessi industrial! dan-
neggiati. 

E' ora voce comune di tutti 
coloro che sono stati colpiti dal-
l'alluvione che la struttura dello 
Stato ha fatto fallimento. ha mo-
strato il caos e l'inefflcienza piu 
assurdi. AU'alba del 4 novembre. 
mentre noi accorrevamo nelle zo
ne colpite. lo Stato fu assente. 
Fino a tutto il sabato successivo 
la sua presenza si concreto in 
un battel lino di gomma. mentre 
i vigili del fuoco furono costretti 
a chiedere barche ai privati. Ab-
biamo chiesto mezzi cingolati per 
rimuovere gli animal! morti: sono 
arrivati dopo che l'operazione era 
compiuta. poi sono rimasti in so-
sta c perche non c'era l'autoriz-
zazione» a impiegarli diversa-
mente. Polizia. carabinieri. Guar-
die di flnanza erano privi di mez
zi. Solo la mobilitazione popo-
lare promossa dalla municipality 
e dalle organizzazicni democrati-
che ha potuto limitare le conse-
guenze del disastro. 

Si 6 giunti all'assurdo della 
mancanza di latte negll ospedali 
mentre tale alimento andava a 
male nei serbatoi della centrale. 
Non pud dunque meravigliare la 
sflducia generale che ora circon-
da lo Stato e che si esprime nel-
ratteggiamento della gente verso 
la sottoscrizione: assoluta ccntra-
rieta alia gestione centralizzata 
dei fondi. richiesta che la gestio
ne awenga in forma democra-
tica. 

In questa dura esperienza e 
emerso il ruolo unitario del Co
mune: attomo ad esso si sono 
mobilitate associazioni di ogni 
settore e orientamcnto le quali. 
assieme alle stesse forze anna
te. hanno trovato nei Comune il 
centro coordinatore. In tal modo 
si e potuto celermente prowede-
re alle necessita: distruggere gli 
animali uccfsi. promuovere I'ap-
prowigionamento. le scorte ali 
mentari. la disinfezione. la vac-
ckiazione antitifica e l'aiuto alle 
tone vicine piu colpite. Cosi e 
maturata una grande esperienza 
unitaria. Un esponcnte della mi-
noranza comimale mi ha detto: 
«viviamo nel clima del CLN. 
Non lasciamolo cadere*. Ora il 
discorso deve vertere sulla ri-
cerca delle cause e dei rimedi 
piu profondi. Da qui la necessity 
di Iniziative politiche negli Enti 
locali per impostare tmitariamen-
*e uri'opera e un programma di 
rinascita. 

Per quanto riguarda le propo
s e positive e di linea politica. 
Vestri si dichiara d'accordo con 
la relazione di Ammdota. In que
sto quadro egli sottolinea il fatto 
che il problema della iistemazio-
ne idrogeologica ha ormal ces-
Mto di essere un problema per 
upecialisti ed ft diventato ima 
grande questione soeiale. A Pra
to si sono registrate o*to falle 
vugli argini e ne«snn fiume ha 
resistHo. II sisterm fluviale ft 
tutelato dal Oenio Civile di Fi-
reri7e e da quello di Pistoia: 
quest'ultimo aveva stanziato due 
milkwii per il settore di sua com-
petenza. Questa cifra non basta 
a pagare il semplice taelio del-
l'erba. Si sono avuti anche a 
Prato easl di protesta della een-
te eontro f lavoretti di sistema
zione. per rivendicare in loro 
vece opere rarlic.ili che diano ga-
ranzie di sicurezza. 

Per quanto riguarda t prowe-
dimenti finanziari disposti dal go 
veroo. Vc-tri ricorda la dopoia 
faccia della misura di sospon-
sione dei termini di pagamenro 
delle cambiali. Questa misura 
aiuta — e giustamente — chi 
deve pagare le cambiali: ma co
sa succede a chi deve essere pa-
gato? Si tenga conto che nella 
maggior parte, a Prato. i credi-
tori sono piccoli e modi impre
sari e privarli dei mezzi previsti 
puo significare creare difflco'ta 
serie alia ripresa economica. Ec-
co allora che emerge l'impor 
tanza e fursenza di misure 
creditizie sostanziali a favore 
delle aziende riannegciatc. so-
prattu'to nel senso di rimuo 
vere la tendenza delle ban-
che a restringere il credito ora 
che una parte dei beni da cui ve-
«hra tratfa la garanzia sono «n-
tg/ti perduti. Occorre doe una 

immediata disponibilita e asse-
gnazione di capitali. a cominciare 
dal pronto pagamento dei debiti 
che To Stato ha verso 1 cittadini, 
come il rimborso IGE agli espor-
tatori. 

MARMUGI 
Firenze di fronfe a una 
scelfa drammatica per 
la sua sforia 

Occorre valutare — afferma 
Marmugi segretario della Fede-
razione di Firenze — la qualita 
nuova, rippetto a quanto accadu-
to nel passato. della catastrofe 
che ha colpito il Paese. E' stato 
colpito, e colpito profondamente. 
un tessuto economico, sociale e 
culturale di importanza fonda-
mentale e la sciagura e avve-
nuta proprio nel momento in cui 
il processo di concentrazione ca-
pitalistica 6 spinto al massimo. 
II vuoto creato dalla catastrofe 
puo essere riempito. se non op-
poniamo alia manovra in alio 
uno sviluppo della nostra inizia-
tiva unitaria, da una iniziativa 
dei gruppi monopolistic! per un 
ulteriore sviluppo del processo di 
concentrazione capitalistica. La 
posizione della Conflndustria, che 
non sollecita quegli indennizzi che 
sono invece assolutamente neces-
sari per i ceti medi. per gli ar-
tigiani e per i contadini, l'offerta 
di aiuti da parte di gruppi finan
ziari nel tentativo di subordinare 
le strutture economiche florentine 
al loro disegnq, la proposta di 
creare nuovi pu'nti di vendita per 
i supermercati. sono tutti fatti 
che prospettano il tentativo di ri-
durre una citta come Firenze al 
rango subalterno di una citta di 
provincia. 

Ecco perch6 in questo quadro 
il problema della difesa dell'oc-
cupazione e della manodopera 
(lualiflcnta per la ripresa produt-
tiva diventa essenziale per la ri
nascita economica e civile di Fi
renze. BIocco dei licenziamenti e 
mantenimento dei livelli di occu-
pazione. integrazione estesa ai di-
pendenti di imprese artigiane e 
commercial, e indennizi sono le 
mistire prime e indispensabil! per 
la ripresa economica e civile. 
Sono completamente d' accordo 
— ha continuato Marmugi — con 
le proposte del compagno Chia-
romonte perche sia posta la pe-
requazione degli interventi im-
mediati verso gli onerai e i ceti 
medi della citta e i mezzadri e 
i contadini. Dobbiamo impedire 
che la catastrofe che ha colpito 
l'agricoltura si trasformi in una 
nuova sollecitazione all' esodo. 
queU'esodo che e stata una delle 
tante cause della sciagura. Mi-
sure perequate per i contadini. 
dunque. perche sia frenata ogni 
ulteriore spinta alia fuga dalle 
campagne. 

Marmugi ha quindi affrontato 
il problema dei danni recati dal-
l'alluvione alle strutture culturali 
di Firenze. Un pronto rapido in-
tervento — ha detto — pud tut-
tavia salvare almeno il cinquanta 
per cento delle opere che ora ri-
schiano la distruzione. II pro
blema fondamentale resta tutta-
via quello del rilancio della no
stra linea unitaria nella citta e 
nelle campagne. Non basta rico-
struire le cose come stavano. ma 
occorre rivendicare un nuovo as-
setto della citta. nuovi rapporti 
di proprieta nelle campagne. 

Importante e anche il ruolo 
che possono svolgere I'industria 
di Stato e le partecipazioni sta
tali. specialmente a Firenze. 

Dobbiamo inoltre tener conto 
che la sciagura d avvenuta in 
zone particolarmente avanzate sul 
piano politico e a forte coscienza 
unitaria. II nostro partito e le for
ze democratiche sono forti. han
no una larga influenza, una gran
de esperienza unitaria. Questo 
rende possibile suscitare un vasto 
movimento unitario non solo nel-
l'opera immediata di soccorso 
che del resto e stata ampia e 
generosa con un impegno totale 
di tutto il Partito. ma anche per 
la prospettiva. per ottenere ad 
esempio import ant i modi Rene ne
gli orientamenti del piano di svi
luppo quinquennale. 

Marmugi ha quindi ricordato lo 
slancio e il coraggio di cui han
no dato prova i giovani: essi sono 
stati alia testa deU'opera di soc
corso e ambiscono a diventare le 
forze determinant! della ripresa. 

La nostra linea unitaria ha ot-
tenuto a Firenze importanti ri-
sultati: la Giunta comunale am-
ministra insieme ai capigruppo. 
1'autonomia dell'ente locale 6 sta
ta e.saltata di fronte all'inefflcien-
za dell'apparato statale. il mo
mento della democrazia. alia pro
va dei fatti. ha fornito la testi-
monianza della sua superiorita sul 
momento della burocrazia e del-
raccentramento. Dalla nostra cit
ta e venuta cos! una spinta im
portante per un rapporto nuovo 
fra maggioranza e opposizione: 
l'unita che abbiamo trovato in 
questi drammatici giomi va perd 
riqualificatn sulla base di scelte 
che guardino piu lontano degli 
obicttivi immediati che fino ad 
ora ci siamo posti. 

Gunuso 
II PCI si pone alia te
sta nella difesa del pa-
fr'monio culturale del 
Paese 

E* giunto il momento di affron-
tare scriamente i prohlemj della 
difesa del nostro paese. Abbia
mo sempre awertito e denim-
ciato Tesistenza di situazioni ab-
nornii. ma la denuncia non ba
sta piu: occorre mobilitare tutto 
i\ partito per una organica di
fesa del paese nella sua stessa 
struttura fisica, e questo e un 
obbiettivo certamente piu con
creto che non quello della « ade-
gua7ione tecnologica » tanto caro 
alia DC. 

Vi sono aspetti immediati e vi 
sono aspetti di prospettiva. Ma 
questi ultimi sono forse piu 
urgenti dei primi. I danni alle 
strutture culturali ancora non so
no valutabili in tutti i dettagli. 
ma una cosa e ormai chiara: i 
chiaro il nesso esistente fra pro-
blemi economici e difesa del pa-
trimonio culturale del Paese. 
Malgrado i tentativi di minimiz-
razione si e appreso in questi 
giorni che almeno 700 opere 
d'arte sono andate distrutte Ma 
ancora non siamo in grado di 
prevedere quali altre gravi con-
seguenze deriveranno da quanto 
e accaduto. 

I problem! - che abbiamo di 
fronte sono enormi. Fra questi 
di estrema importanza 6 quello 
dei deposit! delle opere d'arte, 
situati nella maggioranza dei 
casi in locali umidi, malsani, 
pieni di topi. Eppure in questi 
depositi giacciono ragguardevoti 
opere d'arte che non trovano po-
sto nei musei. mentre decine di 
piccole citta potrebbero degna-
mente averli in cura e farli co-
noscere. Vi e inoltre il problema 
deH'aumento del personale tec-
nico. dei concorsi straordinari, e 
vi e quello di avere un inven-
tario preciso dei danni. Occorre 
in sostanza sapere quello che an
cora e possibile salvare e fis-
sare una seal a di priorita nei 
restauri. 

Noi dobbiamo essere alia te
sta di questa azione di difesa 
del patrimonio culturale, con 
tutto il partito. Lo possiamo fare 
e lo faremo perche siamo sem
pre stati i depositari dei valori 
piu profondi della nazione. Fi
renze, Venezia e Pisa, queste 
tre nostre citta artefici nei se-
coli di valori culturali di dimen-
sione universale, sono oggi mi-
nacciate. Si deve intervenire ra-
pidamente e organicamente e il 
nostro partito deve farsi tramite 
unitario di tutti gli sforzi e di 
tutte le competenze. Per le auto-
strade siamo forse un paese 
scandinavo. ma esse poggiano su 
uno sfasciume. E' eontro questo 
sfasciume che deve essere indi-
rizzata la nostra lotta. 

La proposta di Amendola per 
un libro bianco sulle nostre ri-
chieste deve essere allargata e 
comprendere non solo quello che 
noi abbiamo rivendicato e denun-
ciato nel passato. ma quello che 
diciamo oggi. E' su questa base 
che si costruisce una alternativa 
agli indirizzi governativi. 

Guttuso ha concluso esaltando 
l'azione dei giovani e dei soldati: 
e alia loro iniziativa e al loro 
coraggio che si deve se la cata
strofe non e stata irreparabile. 

BARCA 
Perche occorre modifi-
care il Piano 

La vasta campagna di stampa, 
— afferma Barca — cui prende 
parte anche V* Avanti! >. che de-
forma la nostra posizione a pro-
posito del Piano rende opportuno 
ribadire ancora una volta la net-
ta contrapposizione che vi e sul 
Piano tra le nostre posizioni e 
quelle della destra. Le forze rea-
zionarie mirano ad accantonare 
il discorso sul Piano; perche vo-
gliono affossare la stessa esi-
genza di una politica economica 
programmata; al contrario noi 
sottolineiamo l'esigenza di una 
rapida revisione per awiare al 
piu presto una programmazione 
democratica. Abbiamo anzi avan-
zato concrete proposte perche 
non si perdesse tempo e perche 
il dibattito sulla programmazio
ne si concentrasse subito sulle 
modifiche essenziali. 

Per coglierci in contraddizio-
ne l'c Avanti! » 6 giunto ad af-
fermare il falso. annunciando 
che il PCI avrebbe deciso di 
mantenere tutti e 150 i pendenti 
emendamenti al Piano Pierac-
cini a fini dilatori. 

Noi possiamo senz'altro rico-
noscere che al fondo di certe 
posizioni degli esponenti del PSI-
PSDI. avverse alia revisione del 
Piano, vi e la preoccupazione 
che tale revisione sia utilizzata 
dalla destra per affossare il 
Piano e ogni vago proposito di 
riforma. Ma questo pericolo non 
si allontana accomunando le no
stre critiche. denunce e propo
ste alia totale awersione delle 
forze politiche di destra a una 
politica programmata. E' d'al-
tra parte una pericolosa illusio-
ne quella di poter contrastare 
l'attacco della destra. interna 
ed esterna al centro sinistra, ar-
roccandosi nella difesa di posi
zioni e scelte che ralluvione ha 
bocciato e che appaiono oggi to-
talmente distaccate dalla realta 
del Paese e dalla spinta unita
ria che dal Paese si leva. 

Compito immediato del parti
to deve essere quello di orga-
nizzare la spinta unitaria che 
sta venendo avanti in questi et'or-
ni e di lavorare per il raffor-
zamento di questo processo uni
tario. Le intese raggiunte a li-
vello locale gia sono minacciate 
dalle posizioni assuntp dai van 
partiti a livello nazionale. E' 
eontro questa tendenza che dob
biamo batterci. organizzando una 
battaclia che ha e<!senzialmente 
tre mpmpnti: il primo e nuello 
del prossimo decreto eovema-
tivo. il secondo sara costituito 
dalla discussione alia Camera sul 
bilancio ed il terzo. infine. e 
rs»nnrps»ntato rial Piano <;tp̂ <̂ i 
Portando avanti questa battaclia 
dobbiamo operare perche i vari 
obiettivi che ci proponiamo — 
immediati e a piu lunca sca-
denza — siano strettamente le-
eati e coerenti tra loro e perche 
le mi'ure legislative immediate 
gia anticipino le necessarie cor-
rezioni del Piano 

PA^OUINI 
Controllare le diqhe e 
rivedere il piano auto-
sfradafe 

II compagno Pasquini non ri-
tiene di dover aggiungere altri 
particolari sulla grave situazione 
determinatasi in Toscana e par
ticolarmente a Firenze: situa
zione gia descritta e denunciata 
da altri compagni del Comitato 
centrale che vale per la stessa 
provincia di Arezzo dove cinque 
centri abitati. 460 poderi. nume-
rosissime opere pubbliche sono 
stati colpiti daH'al!uvione e do
ve. per le aziende danneggiate 
in loco e per la paralisi produt-
tiva di quelle fiorentine. migliaia 
e migliaia di operai si trm-ano 
in stato di disoccupazione. Pone 
in rilievo la giustpzza della pro
posta del compagno Amendola, 
di approntare un <Iibro bianco> 
sulle responsabilita dei vari go-
vemi succedutisi al potere a 
proposito delle alluvioni che 
hanno colpito tanta parte del-
l'ltalia. I document! che potreb
bero essere raccolti soltanto a 
Firenze e nella Toscana fomi 
rebbcro da soli materia per piu 
di un € libro bianco >. 

Si dichiara d'accordo con le 
rarie proposte avanzate da Amen
dola a nome del partito; propo
ste che dovranno costitirirc la 
base dell'iniziativa politica del 
partito stesso. Afferma perd che 
va tenuto presente in primo luogo 

il clima di paura che vivono le 
popolazioni in questi giorni: ba
sta una pioggia per suscitare 
allarme. Di fronte a questo stato 
di cose sarebbe opportuno pro-
porre che lo svuoiamento delle 
dighe dell'Arno awenga sino a 
che la situazione non si sia nor-
malizzata e ancora che tutte le 
dighe venissero gestite con cri
teri collettivi da un unico ente 
pubblico. 

In secondo luogo bisogna chie
dere la revisione di tutte le 
strade e autostrade. costruite o 
in progettazJone. 11 cui tracciato 
e le cui opere possano compor-
tare (come e avvenuto a Firenze 
con I'Aytostrada del Sole) conse-
guenze sul normale corso dei flu-
mi. In terzo luogo il partito do-
vrebbe avanzare la proposta di 
una vigilanza pubblica rispetto ai 
lavori di sghiaiamento dei flumi. • 

In particolare per quanto ri
guarda la Toscana sarebbe op
portuno elaborare un piano di 
intervento che riguardi 1'intero 
bacino dell'Arno e di tutti i suoi 
affluenti; esso dovrebbe tenere 
conto della difesa del suolo e 
delle popolazioni, dovrebbe scon-
giurare i pericoli di straripa-
mento e dovrebbe utilizzare le 
acque stesse; ad esso. per essere 
organico e unitario, per por fine 
al disordine, alia frammenta-
rieta, al settorialismo deH'attuale 
stato di cose, dovra presiedere 
un organismo pubblico di cui 
siano parte intcgrante e premi-
nente le Province e i Comuni in-
teressati. 

CERAV0L0 
La solidarieta della 
classe operaia con le 
popolazioni colpite 

Tutto il partito — dice Cera-
volo, segretario della tederazio-
ne genovese — deve sentirsi pro-
tagonista della battaglia per 
fronteggiare i problemi posti dal-
l'alluvione. Si tratta oggi del-
l'impegno politico piu importan
te perche questo e il terreno su 
cui si combatte per imporre una 
diversa «politica di piano >. 
Inoltre le organizzazioni delle 
zone che non sono state colpite 
dai disastri sono chiamate a da
re una prova di solidarieta co-
munista con i compagni e le or
ganizzazioni delle regioni deva
state. 

Ceiavolo. che ha visitato il Bel-
lunese nei giorni scorsi porta 
una commossa testimonianza di 
quella situazione. I nostri com
pagni si sono prodigati notte e 
giorno nell'opera di soccorso con 
una abnegazione esemplare. Di 
fronte all'atteggiamento della DC 
che ha riflutato di utiiizzare tutte 
le forze disponibili per far fron
te ai danni e ai pericoli che tut-
tora incombono su tutta la zo
na, pericoli di frane, di altri 
straripamenti ecc. la nostra po
sizione e stata quella di suscita
re una grande mobilitazione uni
taria. Certo, vi sono state delle 
difficolta a questo proposito per
che in alcuni centri l'organizza-
zione del partito e debole e i 
danni ingentissimi (intere valla
te risultano colpite). 

A questi nostri compagni biso
gna assicurare U massimo aiuto 
dall'esterno (la federazione di 
Genova e in contatto. per questo. 
con la federazione di Belluno). 
Si deve essere convinti che al di 
la dei sentimenti di umana soli
darieta la classe operaia dei 
grandi centri industrial! com-
prende le ragioni della nostra 
lotta per la difesa del suolo e 
capisce' che i suoi stessi pro
blemi hanno la matrice nel tipo 
di sviluppo che ha permesso una 
talo tragedia. Le implicazioni di 
questa lotta sono le stesse della 
battaglia per salvare I'industria 
di Stato e tutta 1'economia marit-
tima dalla crisi. E' il meccani-
smo nazionale di sviluppo che 
va cambiato: attorno a questo 
problema si riannodano tutti gli 
altri. senza eccezione. 

BACICCHI 
II nuovo disastro e ar-
rivato in Friuli prima 
dei risarcimenti per il 
precedenfe 

Bacicchi, segretario regionale 
del Friuli. afferma che, per 
quanto la DC tcnti di minimizza-
re le proporzioni del disastro 
resta il fatto che solo in quella 
regione. colpita dall'alluvione in 
tanta parte del suo terntorio (la 
Carnia. la Valcellina. la bassa 
friulana e pordenonese) i danni 
ammontano a diverse decine di 
miliardi (nella sola provincia di 
Udine si parla di 72 miliardi). 
79 comuni sono stati colpiti. Mol-
ti sono gli operai a cui e ve-
nuto a mancare il lavoro. Al Co-
tonificio veneziano si afferma 
che ci vorranno almeno 6 mest 
prima che si riaprano I bat-
tenti. 

Latisana. Pordenone e altri 
centri subiscono ralluvione per 
la seconda volta in poco piu di 
un anno. La gente vive ore dram-
mat iche. 

L'alluvione mette a nudo le 
responsabilita della classe diri-
gente. Prima ancora che arri-
vassero i risarcimenti promessi 
dopo le inondazioni del settem-
bre '65 e arrivato quest'altro di
sastro. Chi. in quest'anno. ave
va ricominciato a ricostruire ha 
perso tutto di nuova II piano di 
emergenza proposto nel rappor
to di Amendola deve essere so-
stenuto con una vigorosa mobi
litazione di tutto il partito. Bi
sogna che le misure di inter
vento impedi'scano un nuovo es» 
do migratorio che sarebbe un 
colpo duriisimo per la eeonomia 
della regione. 

II partito ha reagito pronta-
mentc alia catastrofe e ha svol-
to una enrrgica pressione sulla 
Regione per ottenere non solo 
I'assistenza necessaria ma an
che un piano organico di di
fesa del suolo e di regolamen-
tazione delle acoue. In decine di 
asscmblee popolari svo'tesi in 
Carnia la Regione e «tata chia-
mata a prowedere senza indu-
gio alia sistemazione idrogeolo-
gica. 

Impressionante e il distacco 
che la DC ha manifestato in 
questa occasione dai problemi 
del Paese. H «uo attegsamento 
non ha impedito tuttavia che Q 
consiglio provinciale di Udine 
esprimesse una interessante po
sizione unitaria. I prohlemi re-
stano acutissimi: e difficile par-
lare di difesa della montagna 

quando nelle zone montane si re-
gistrano indici spaventosi di emi-
grazione. Tutta la linea < uffi-
ciale > di sviluppo economico, 
codificata nel Piano Pieraccini 
si dimostra per quello che e: un 
fallimento. Ora, nella fase della 
ricostruzione, I'industria di Sta
to e chiamata ad esercitare un 
ruolo importante di propulsione. 
La Regione, inoltre. deve essere 
un centro di direzione e di sem-
plificazione della attivita ammi-
nistrativa. Sono due temi che. 
riproposti dalle sciagure di que
sti giorni. sono al centro della 
campagna elettorale a Trieste. 

M0DICA 
II controllo dei poteri 
locali avrebbe potuto 
limitare il disastro 

Unanime e stato — dice Mo-
dica. responsabile della sezione 
Enti locali del CC — in questi 
giorni il riconoscimento della 
funzione degli enti locali nelle 
zone disastrate. Di eontro a 
questa azione, e doveroso notare. 
vi e stata la confusione. la 
inellicienza. la paralisi degli or-
gani burocratici. L'n esempio 
fra i tanti: nella Bassa pado-
vana, allagata dalle acque del 
Brenta, e stata inviata da Ta-
ranto una nave della marina 
militare per recare soccorsi; c 
in cosa consistevano questi soc
corsi? In due idrovore risultate 
all'atto pratico inadatte ed ineffl-
cienti fra 1'altro perch6 alcuni 
pezzi erano guasti. Di fronte 
a fatti di questo tipo sta la 
funzione svolta dovunque o quasi 
dai comuni e dalle province 
che hanno agito come organi 
fondamentali dello stato. 

Da queste considerazioni bi
sogna trarre due conseguenze: 
innanzitutto gli enti locali de-
vono essere al eontro — con i 
necessari linanziamenti — di 
tutta l'opera di soccorso: il 
ruolo da essi svolto deve inoltre 
essere riconfermato anche nella 
prospettiva della programmazio
ne. In effetti si deve concludere 
a questo proposito che la effl-
cienza dello stato non pud pro-
gredire che di pari passo con 
la democrazia; la linea di cen-
tralizzazione non e una linea 
che porti a una maggiore efll-
cienza; al contrario, essa porta 
a una maggiore burocratizza-
zione. La seconda consegnenza 
da trarre dalle considerazioni 
unanimi sulla funzione degli 
enti locali nei giorni del di
sastro e che bisogna lavorare 
perche la vasta unita di forze 
— anche di diverso orienta-
mento politico — realizzatasi 
non deve risultare solo un fatto 
eccezionale, conseguenza di av-
venimenti eccezionali, ma pud e 
deve operare in maniera per-
manente. E' evidente per esem
pio che se Grosseto avesse il 
potere e i mezzi per interve
nire non avrebbe atteso 1'at-
tuale disastro per farlo. 

Altro esempio e il Veneto. 
che vive sotto 1'incubo perma-
nente di masse sterminate di 
acqua: se l'ENEL operasse sotto 
il controllo democratico non sa
rebbe certo possibile — come in
vece 6 stato — mantenere gli 
invasi al massimo livello anche 
nella stagione delle piogge. In-
fine se gli Enti locali avessero 
i poteri necessari per decidere 
non accadrebbe certo quello che 
e accaduto sull'argine del 
Brenta dove e stato fatto pas-
sare un me ta nod otto indcbolendo 
le opere preesistenti. 

Se ne deve concludere che se 
gli enti locali avessero poteri 
e mezzi piu ampi certamente 
si potrebbero risolvere molti 
problemi gravi ed annosi: esiste 
un grande potenziale democra
tico che deve trovare. nella vi
gorosa ripresa della iniziativa 
unitaria e nella grande apertura 
di essa. la possihilita di spri-
gionarsi ed operare. 

Una occasione per portare 
avanti la nostra azione unitaria 
e la nostra battaglia democra
tica e il prossimo congresso 
nazionale dei comuni montani. 
Altra occasione una necessaria 
assemblea delle rappresentanze 
unitarie degli Enti locali di tutte 
le zone colpite. 

tezza deU'economia agricola per 
cui e indispensabile non solo ri-
parare i danni. ma dare all'in-
tervento un indirizzo decisanwn-
te riformatore. In quanto agli 
enti locali non si tratta solo di 
coprire le spese straordinarie che 
essi hanno sostenuto o devono an
cora sostenere. ma di accrescere 
ed estendere il si sterna delle auto-
nomie. In questo quadro acquista-
no grande importanza le modifi
che indispensabili al piano P.'c-
raccini: bisogna porre con for-
za questo problema in quanto de-
cisivo per rendere piu solida 
tutta la struttura economica del
le regioni italiane. Infine il com
pagno Bernini ha sottolineato co
me ovunque si sia sviluppato un 
grande movimento unitario intor-
no agli enti locali: nuove rifles-
sioni emergono anche fra le for
ze jjolitiche. Bisogna impedire 
ora che questo patrimonio vada 
disperse. F'ra 1'altro avremo un 
inverno duro per tutte le popo
lazioni colpite dalle alluvioni e 
dobbiamo avere la consapevolez-
za che questo fatto ci i>one com-
piti politici e impegni unitari 
ai quali non possiamo e non in-
tendiamo sottrarci. 

P0LI 
Alia solidarieta coi col
piti la classe operaia 
unisce oggi una nuova 
consapevolezza s u l l e 
responsabilita 

Si dichiara d'accordo con la 
relazione del compagno Amen
dola. II giudizio che essa da 
delle cause del disastro che ha 
colpito un terzo del territorio 
nazionale, le proposto che essa 
e il dibattito hanno avanzato, 
corrispondono ad un sentimento 
ed una volonta che in questi 
giorni si manifesta nelle fab-
briche. sui luoghi di lavoro. 
Nelle fabbriche — come di
mostra l'csperienza deU'oratore 
— si ha coscienza, sempre di 
piu, che queste catastrofl non 
avvengono per cause naturali 
ineluttabili. Si ha la convinzione 
che cid sia una conseguenza 
della rapina che il prolltto eser-
cita non solo sul lavoro degli 
operai ma anche nei confronti 
del patrimonio economico e cul
turale del paese. Tra gli operai 
non vi e passivitn. 

Nelle fabbriche si manifesta 
anche una Terma volonta: non 
daremo una lira — dicono gli 
operai — se non avremo garanzia 
non solo su come questi aiuti 
verranno utilizzati ma anche 
sulla partccipazione delle orga
nizzazioni sindacali alle deci-
sioni relative alle scelte che 
debbono essere compiute per la 
ricostruzione delle zone deva
state. Nei lavoratori — oggi 
come nel passato — vi d slancio 
di solidarieta ma a questo si 
unisce oggi una consapevolezza 
nuova. E' nostro compito co-
gliere questi fermenti unitari 
per un rinnovamento il quale 
comprenda anche le rivendica-
zioni dei lavoratori. 

Fa poi alcune proposte. E' noto 
che le classi dominanti, i gruppi 
speculativi e monopolistic! non 
si impietosiscono neanche di 
fronte a tanta tragedia. Per 
cui vi e gia chi pensa di trarre 
profltto dalla tragedia che ha 
colpito il paese. Sorge qui il 
problema di un'azione demo
cratica ed unitaria per impedire 
la speculazione che potrebbe 
tradursi in un aumento del costo 
della vita. Si tratta in questo 
senso di mobilitare con precise 
iniziative 1'attivita dei Comuni, 
delle province, nelle fabbriche. 
Un'altra proposta riguarda il 
ruolo e la politica delle In
dustrie a partccipazione sta
tale. Alia Ducati di Bologna. 
impresa a partecipazione sta
tale si sta discutendo in questi 
giorni una riduzione delle ore 
di lavoro. Una grave decisione 
che sarebbe soltanto frutto di 
una errata politica economica 
ed anche di una incapacity di 
certi dirigenti. Dobbiamo farci 
promotori — nel Parlamento. 

nei sindacati. nelle aziende — 
di una iniziativa che propugni 
una rapida conversione di al
cune aziende del complesso a 
partecipazione statale, per fame 
strumento di ripresa delle zone 
colpite, per affermarne il ruolo 
antimonopolista. 

LUP0RINI 
La vita culturale di Fi
renze colpita in modo 
gravissimo per colpa 
delle strutture sba-
gliate 

La drammatica esperienza — 
dice il compagno Luporini — vis-
suta in questi giomi a Firenze. 
nella Toscana e nelle altre re
gioni colpite e non ancora con-
clusa ha messo in evidenza — co
me ha gia affermato il com
pagno Amendola nella sua rela
zione — la responsabilita storica 
delle classi dominanti e del loro 
licrsonale politico. Questo e ve-
ro anche per quanto riguarda i 
danni che sono stati recati al JKI-
trimonio culturale di Firenze. 
l>atrimonio che e del paese e piu 
in generale appartiene alia ci-
vilta delle nostre e delle future 
generazioni. Si tratta di perdite 
incalcolabili. non solo nl patri
monio artistico. ma anche a quel' 
lo librario e scientifico. 

Da Firenze viene anche un 
monito che riguarda rinefllcien-
za degli organismi statali cen-
trali e del governo. Per citare 
un solo episodio in questo senso 
ricorda che domenica scorsa i 
millo giovani — studenti e ope
rai — che lavoravano volonta-
riamente e con grande slancio 
l>er salvare i libri della Bibliote-
ca nazionale. hanno dovuto la-
sciare il lavoro alle 17 iierche 
ancora non si era provveduto a 
reperire e mettere in funzione 
un gruppo elettrogeno. 11 lavoro 
di questi giovani o l'infaticabile 
opera del dircttore della Biblio-
teca. il professor Casamassima 
cui e giusto qui rendere omag-
gio, si sono cosi scontrati con 
l'inefilcienza dei poteri centra-
li. Problemi che continuano a 
porsi se si vuole assolvere al-
l'opera di recupero dei libri del
la Biblioteca nazionale. cosi co
me dei codici collezionati dal-
1'Archivio di Stato e se si vuol 
far fronte ai danni — un miliardo 
e 250 milioni — accusati dall'Uni-
versita per quanto riguarda at-
trezzature di uso immediato. 

Quanto e accaduto a Firenze 
ha dimostrato l'esistenza di 
strutture sbagliate o. addirittu-
ra, la inesistenza di strutture in
dispensabili. Sono cosi andate 
perdute collezioni di giornali e 
di codici per i quali non esiste-
va ancora la riproduzione in mi
crofilm in uso in tutti i paesi 
civil!. Da tutti questi fatti emer
gono problemi urgenti di ristrut-
turazione, problemi che recla-
mano una nuova linea politica. 
Sorgono parole d'ordine che ten-
tano di accreditare che d gia 
iniziata, una < ripresa > che al
io stato attuale delle cose si-
gnificherebbe un puro e sem
plice mascheramento di una de-
gradazione del patrimonio eco
nomico e di quello culturale. 

Di grande rilievo e stata in 
questi giorni drammatici la par
tecipazione dei giovani aH'opera 
di salvataggio. di aiuto delle po
polazioni e delle attrezzature e 
del patrimonio culturale cosi du-
ramente colpito. Nei giovani e 
nei giovanissimi — negli studen
ti. negli scolari. nei giovani la
voratori — si manifesta uno spi-
rito di vita collettiva che non 
deve esaurirsi ma che deve tra
dursi in iniziative e in organismi 
stabili. Gli universitari si sono 
in questi giomi, ad esempio, 
guadagnati il diritto di parted-
pare al governo dell'Universita. 
Piu in generale lo spirito collet-
tivo e civico che si e manifesta
to tra i giovani pone problemi 
alia democrazia. al suo modo di 
organizzarsi, pone problemi an
che all'iniziativa del nostro par
tito. 

Di eontro al fallimento delle 
strutture statali centrali che si 

sono dimostrate piu marce di 
quanto avevamo supposto. e ve
nuta in questi giorni una forte 
spinta democratica di grande ri
lievo e che ora va stabilizzata 
nella vita dei comuni. nel rinno
vamento dell'Universita, negli 
organismi unitari che sono sorti 
ovunque. Cid permettera anche 
un ditTondersi della coscienza le-
lativa alle cause di disastri co
me quello che ha ora colpito un 
terzo del territorio nazionale, 
cause che risiedono in primo luo
go in una determinata politica 
condotta dalle classi dominanti. 

In Toscana. in questi giomi. 
vi 6 stata una grande presenza 
del partito. dei cotnunisti. Ma 
anche — si deve tener presen
te — una presenza dei cattolici. 
soprattutto dei giovani cattolici 
e piii in generale dell'opinione 
pubblica cattolica. E' un fatto 
che va tenuto presente mentre 
mettiamo sott'accusa il « venten-
nio democristiano». Si e cosi 
manifestato uno spirito unitario 
che ora non deve andare disper-
so ma che deve tradursi in con-
creta iniziativa. nella battaglia 
per la modifica del Piano Pie
raccini il quale sta servendo co
me paravento per la D.C. e l'in-
dirizzo impresso dai grandi grujv 
pi monopolistic!. 

GALASS0 
Da 15 anni nel Polesi-
ne una catastrote die-
fro I'altra. 

II Polesine gode del triste e 
tragico primato delle alluvioni: 
dal '51 ad oggi siamo nndati a 
fondo sedici o diciassette volte. 
Quindi sentiamo piu forte che in 
altre zone l'esigenza che. pas
sato il momento della commo 
zione generale. gli impegni per 
porre fine a questa catena di 
catastrofl siano rispettati. D'al-
tro canto siamo anche coscienti 
di non porre alcuna questione 
setlorialc o provinciale ed d in 
forza di questa coscienza che 
esprimiamo il nostro consenso 
all impostazione data dal compa
gno Amendola alia sua relazione 
soprattutto laddove si c affermata 
la dimensione nazionale dei pro
blemi provocati dal disastro. 

A quindici anni dalla alluvionc 
del 1951 e dopo altre alluvioni 
meno gravi ma sempre allar-
manti. ancora la sicurezza delle 
popolazioni del Polesine non e 
garantita. Ed e questa tnsicu-
rezza la prima faccia. almeno la 
faccia piu appariscente, della 
politica seguitu dai governi alia 
cui testa e stata la DC. governi 
che hanno favorito le esigenze 
della proprieta terricra parassi-
taria e delle grandi concentra-
zioni monopolistiche. 

E' per questa ragione. con la 
consapevolezza cioe di questo le-
game politico fra le varie que-
stioni, che il nostro partito ha 
sempre posto il problema della 
sistemazione idrogeologica in 
stretto rapporto con la lotta per 
le riforme e la programmazione 
democratica. Dal Polesine viene 
inoltre chiara la conferma delle 
gravi responsabilita che ricadono 
sulla DC e sui suoi alleati di 
ieri e di oggi e la riprova della 
validita della nostra linea uni
taria per un programma orga
nico di riforme. Di qui la paura 
della DC. di qui il rinvio delle 
elezioni in alcuni comuni che 
daU'inondazione non sono stati 
toccali. 

Oggi nel Polesine si assiste al 
€ gioco dello scaricabarile ». Cosi 
i consorzi di bonifica cercano di 
liberarsi delle loro responsabi
lita che sono certamente gravis-
sime. Ma noi dobbiamo affcr-
mare con forza che la responsa
bilita prima e piu forte ricade 
sui governi che hanno aflidato 
ai consorzi la difesa degli argini. 
che non hanno risolto i problemi 
delle popolazioni, che non sono 
riusciti ad attuare nemmeno un 
programma di emergenza. 

I pericoli infatti erano stati 
denunciati: il governo sapeva. 
Tuttavia non e stato in grado 
oppure non ha avuto la volonta 
politica di attuare alcuna misura 

seria. Al caos e alia inefficienza 
dell'apparato statale. ai conflitti 
di comi>etenza. alia inadegua-
tezza dei mezzi e alia maucan/a 
di coordinamento, il movimento 
popolare ha risposto con le sue 
iniziative autonome e unitarie 
riempiendo, per quanto era pos
sibile, il vuoto creato dal man-
cato intervento centrale. 

La DC e i suoi governi hanno 
seguito nel Polesine una politica 
meramente settoriale. di sporu-
dici interventi di esclusivo ca-
rattere idraulico, senza una vi-
sione organica del problema. Ma 
oggi sono molti i cattolici e i 
socialisti che, sotto la spinta de 
gli avvenimenti, devono giudi-
care positivamente le nostre pro
poste basate sullo stretto rap
porto fra la sistemazione idro
geologica e lotta per le riforme 
e la programmazione democra
tica. 

SC0T0NI 
La tragedia nel Tren-
tino ha svelato la giu-
stezza delle posizioni 
del PCI 

Tutti i Comuni del Trentino 
Alto Adige sono stati compresi 
nell'elenco ministeriale dei co
muni alluviouati. Se in provincia 
di Bolzano i danni sono stati 
gravi. si deve dire che in quella 
di Trento sono stati cntastroflci. 
Le cifre. uncora parziali, non 
danno tutto il senso del dram-
ma. Per dare un'ideu della realta 
occorre valutare il disastro con 
criteri diversi e dire che i danni 
sono dell'ordine di quelli provo
cati dalle due ultime guerre 
mondiali. Citta. paesi. valli e 
convalli sono stati allagati. ca^e 
ubbattute, popolazioni disperse. 
Gran parte delle comunicu/ioni 
stradali e fenoviarie e andata 
distrutta. con grave danno non 
solo per i trasporti in gencre ma 
anche per il turismo. Distrutte 
sono andate anche le opere di 
difesa lungo i flumi e nelle mon-
tagne. Basti dire che lungo trenta 
chilometri dcll'Adige si sono 
avutc ventidue rotture di argini. 
E la somma dei danni e tale 
che se non saranno presi prov-
vedimenti tempestivi e adeguati 
la catastrofe sara irrimediabilc. 
E di questo sono coscienti le 
popolazioni. che prima di Mî sidi 
individuali chiedonn opere ner ri-
pristinare le difese 

L'opinione pubblica e piofon-
damente colpita c adirata. non 
solo per i danni che hanno su
bito le due province, ma anche 
per quello che il governo poteva 
fare e non ha fatto Si ha la 
coscienza insomnia che il disa
stro era cvitabile. Forse se si 
fossero eretti meno argini eontro 
i comunisti e piu argini lun'.'o 
i flumi la tragedia non si sa
rebbe verificata. 

L'azione del nostro partito e 
stata pronta e sollecita. ben 
accolta d'altra parte dalle popo
lazioni che hanno visto in noi 
una forza capace di risolvere i 
drammatici problemi aperti dalle 
alluvioni. La stampa locale ha 
registrato le nostre posizioni. i 
sindaci, nella gran parte demo-
cristiani. dei comuni colpiti hanno 
accolto i dirigenti del nostro par
tito con fiducia. Forte e stato lo 
slancio dei giovani nell'opera di 
soccorso e importante la pre
senza di cattolici. sneerdoti e 
laici. Un problema che dobbiamo 
porre e quello di allidare alia 
Regione il compito della siste
mazione idrogeologica. I prov-
veditorati alle opere pubbliche 
hanno dimostrato tutta la loro 
incapacity perche possa essere 
aflidata loro tale importante fun
zione. 

La ripresa economica si pre
sents comunque molto difficile, 
specialmente nolle zone piu ile-
prcsse. Ma proprio quello delta 
ripresa sara il metro con il quale 
le popolazioni misureranno la ca
pacity delle forze politiche. I] in 
questo quadro il nostro partito 
e in grado di fornire il tramite 
unitario attraverso cui convo-
gliare gli sforzi di tutte le forze 
democratiche della regione. 

BERNINI 
Le amminisfrazioni po
polari hanno impedito 
che i danni divenissero 
irreparabili 

L'intervento e lo spirito di ini
ziativa delle Amministrazioni po
polari hanno evitato che i danni 
deH'alluvione divenissero irre
parabili. Lo sforzo dei compagni 
del livomese e in particolare ri-
volto ora a dare un concreto con-
tributo alle zone colpite: anche 
qui il nostro partito e ovunque 
alia testa dell'azione di solida
rieta facilitando la p.u ampia 
azxine unitaria. Le dimensioni del 
disastro sottolineano per aliro le 
responsabilita della DC e del 
centro-sinistra e in particolare 
mettono in rilievo la ar-eCratez-
za delle strutture deCo Stato. 

E compagno Bernini ha prose-
gir.to esaminando i danni provo
cati in alcune zone e le rag.oni 
eifettive di essi. In Val di Car
nia. per esempio. ritalsider ha 
costruito ostruendo le vie di de-
Husso delle acque al mare; c:6 
ha aggravate La situazione al 
momento deH'alluvione. Dal r;co-
noscimen:o del> :an:e respoasa-
b:li:a di questo tipo denva l'ui-
d:gnaz:one popo'.are e — d'altra 
pane — la necess.ta d: modif!-
cne radical! nelle struv.ure del 
paese. 

B:50gna anche avere consape 
volezza delle conseguenze nega
tive che derivano dall'auuale si-
tuaz.-one anche nelle zone non col-
p;te dall'alluvione: per esemp.o 
le conseguenze che ne derivano 
per il porto di Livomo che per 
U 70 r vive dej traffic; de.-ivan:t 
dai prodoui della valle lndustria-
iizzj.a dell'Arno oggi duramente 
colpita. 

II problema centrale inoltre e: 
come si realizzera la ricostra-
zione? Non si puo dimenticare 
per esempio il peso negativo che 
ha su tutto U Paese la arretra-

Le conclusion! di Amendola al CC 
Concludendo i lavori ael Co

mitato Centrale il compagno 
Amendola ha sottolineato come 
alia relazione abbia fatto se
guito un dibattito serrato, di la
voro, che da un importante con-
tributo alia conoscenza della si
tuazione e muove dalla piena 
consapevolezza della gravita di 
essa e dei problemi di fondo che 
ne derivano per tutto il Paese. 
Un secondo elemento del dibat
tito e stata la chiara denuncia 
delle responsabilita degu organi
smi governativi e dello Stato. 
della loro vera e propria banca-
rotta nel momento dell'emergen-
za. Di fronte a cert: fatti che 
sono stati denunciati — ha sog-
giunto Amendola — non vi pud 
essere esitazione: un'inchiesta e 
necessaria. in tutte le opportune 
sedi: chi ha manca'.o deve pa
gare. 

Sono state infine al centro del 
dibattito le proposte. sia a bre
ve scadenza che a lungo termi-
ne. per sanare le conseguenze 
ed eliminare le cause dei disa
stri. Qaeste proposte, elaborate 
attraverso il lavoro collettivo dei 
compagni. sono state approbate 
dagli intervenuti al dibattito. 
Unico elemento di discussione 
la questione del prestito: non vi 
e dubb:o. esso non e certo la 
bacchetta magica che fa appa-
rire miliardi dove non ci sono. 
tuttavia pud avere una notevo-
!e funzione. E' evidente: e ne-
cessano un controllo sugl; inve-
stimenti privati e solla accumu-
lazione. tuttavia lo Stato e for
nito di strumenti che e indispen
sabile mettere in atto. Cosi il 
lancio di un prestito permette 
di attuare un giusto rapporto 
fra investimenti pubblici e pri
vati. Ci sara poi un'azione a 
piu lunga scadenza da svolgere 
per assicurare il controllo degli 
investimenti. 

E' stata anche sottolineata la 
necessita di richiedere una radi-
cale revisione del piano Pierac
cini. 

Noi non vogliamo insabbiare il 
« Piano». tuttavia e chiaro che 
ci battiamo per un determinato 
piano, non certo per quello che 
porta il nome del ministro so-
cialista: pretestuosa e a questo 
proposito la polemica dei com

pagni socialisti. Per noi si tratta 
di condurre una battaglia. che la 
drammatica esperienza di questi 
giomi rende ancor piu urgente. 
non per modificare determinate 
t quantita >. ma per modificare 
gli indirizzi e le priorita del Pia
no. Da cid deriva che le que-
stioni oggi discusse riguardano 
tutto il paese e tutto il partito; 
ed e giusto che al centro di 
esse sia stata posta la questione 
della modifica degli indirizzi del
la politica economica governa-
tiva. 

Di questa impostazione — che 
non si limita ai problemi dell'as-
sistenza immediata o agli inter
venti urgenti ma frammentari — 
dobbiamo trarre in tutto il paese 
le necessarie conseguenze. Le 
regioni non colpite dal disastro 
hanno innanzi tutto un dovere di 
solidarieta. Noi abbiamo chiesto. 
e giustamente. il controllo sulla 
sottoscrizione. ma questo non ci 
esime dal sollecitare la solida
rieta di tutto il popolo italiano 
in forme dirctte. E* giusto percid 
che i comunisti. come partito e 
dai loro po<i di responsabilita 
neH'organizzazione di massa. dia-
no il massimo eontributo in que
sto senso. Vi }• anche un parti
colare « gemellageio » da realiz 
zare fra le federa zioni in modo 
che tutte e con accresci;i:a forza 
povsano far fronte alle esigenze 
straordinarie di oggi. 

Ma il compito essenz.ale che 
mveste tutto i] Partito e natu-
ralmente quello di affrontare i 
problemi politici che ci sono di 
fronte. A questo proposito il com
pagno Amendola ricorda che la 
opposizione dei comunisti al Pia
no Pieraccini non riguarda solo i 
con!enuti. ma anche la sua stru-
mentazione; in particolare il 
caos dell'apparato statale confer-
mato in questi giomi sottolinea il 
grande valore della battaglia per 
I'istituzione delle regioni. 

Altri p.-oWemi sono: la difesa 
del suolo regione per regione. la 
riforma urbanistica. la lotta per 
un fondo d: solidarieta naziona
le. In ogni regione la nostra 
piattaforma si articola e per
mette al partito di promuovere 
una mobilitazione popolare al 
centro della quale vi sono le lot-
te operaie. elemento essenziale 

della lotta per la programma
zione democratica. Questa piat
taforma — ha ribadito Amendo
la — impegna tutto il paese. il 
Nord e il Sud. giacche. come 
abbiamo affermato al Convegno 
di Napoli. la matrice p una so
la. 1'indirizzo monopolistico da 
capovolgere. 

Sulla base di essa si sviluppa 
la nostra iniziativa unitaria. A 
questo proposito in tutti gli in
terventi e stata presente la con
sapevolezza della nostra funzio
ne di fronte alia bancarotta go-
vernativa. i] carattere del ro
stra partito. un partito di tipo 
nuovo, uscito dalla Hesistenza. 
interprete dell? piu profonde 
esigenze nazionali. calpestate 
dal monopoho. consnpevole che 
solo su questa strada si puo an
dare avanti verso il socialismo. 
C*e a questo proposito un discor
so da portare avanti con la gio-
ventu. ma i giovani vogiiono so
prattutto fatti e ad essi dobbia
mo dare e da essi dobbiamo chie
dere del fatti. 

In questo senso e da sottoli-
neare la importanza del loro im
pegno pratico in questi giomi 
nelle zone disastrate. 

Ii compagpo Amendola ha sot
tolineato poi come ia mobilita
zione unitaria reahzzata nelle 
zone colpite dall'alluvione abbia 
trovato dei punti fermi nelle 
articolazioni democratiche del 
paese. i comuni e le province. 

Malgrado la politica della DC. 
che ha sempre tentato di soffo-
care le autonomic locali. e lo 
spirito di autogoverno che rc-
siste e viene in prima luce come 
un patrimonio di grande valore. 
Sottolineata I'importanza di 
molte iniziative unitarie che 
hanno superato dun colpo le 
vecchie discriminaziom, Amen
dola ha poi aggiunto: sappiamo 
anche il limite d. questa unita. 
non ci facciamo delle illusioni; 
e necessario che le forze che 
nanno lavorato assieme per dj-

Per favorire questa unita 
dobbiamo noi attenuare la de
nuncia e la critica alle respon
sabilita passato e attuali della 
DC. la critica al centro sinistra. 
e al partito socialista nella mi-

[ sura in cui questo partito ab
solve a una funzione di coper-
tura della DC? No. certo. Solo 
sulla base della piii grande chia-
rezza si pod andare avanti. II 
processo alle responsabilita de\e 
essere fatto e con severita i n 
tica anche se eiitando la re>sa 
che del resto serve agli altri 
proprio per evitare un esame 
responsabile della situazione. 

l^i crisi politica del centro-
sinistra. viene accelerata nella 
misura in cui saprcmo portare 
avanti con decisione e sp rito 
unitario la nostra cntica e la 
nostra denuncia. 

Per altro una crisi e gia in 
atto sia sul piano politic*, che 
sul piano govcrnativo: alcuni 
gruppi dc mostrano strumental-
mente di voler scavalcare il par
tito socialista e anche da que
sto trova motivo la nostra criti
ca alia direzione e ai ministri 
socialisti che non pongono con 
chiarezza la questione deile re
sponsabilita democnstiane. Men
tre le polemiche sul Piano rap-
presentano evirlentrmente un g.o-
co fra i due partiti per scancare 
luno sull'altro le mi«ure imi>o-
polari che hanno in animo di at
tuare. nostro compito e in\enti
re il governo di tutte le sue 
responsabilita. 

Concludendo il compagno Amen
dola ha sottolineato come il par
tito abbia confermato in questa 
occasione la sua funzione. Han
no sentito che senza di noi e 
eontro di noi non si riesce a far 
nulla. Ma un governo che si ri-
fiuta di tener conto di quello 
che noi rappresentiamo. della 
stima e della fiducia che ha in 
noi larghissima parte nel popolo 

fendere le citta e le campagne i italiano. un governo che oppone 
dalla furia degli dementi, com- ; a" a spinta un tana che viene 
prendano ora l'esigenza di una 
riforma strutturale. E" possibile 
questo? SI. ma k) spirito uni
tario deve diventare coscienza 
che e necessario opporsi alia 
linea portata avanti dal governo. 

dalle regioni la discnminazione. 
e un governo che si condanna 
da solo. FT necessario che la no
stra azione politica si sviluppi 
vigorosa in tutto il paese per 
imboccare un'altra Mradi. 
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