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Di fronte alia gravita del disastro che ha colpito un terzo del Paese 

II dibattito alia Camera sulle responsabilita del governo 
(Dalla prima) 

mo degli oratori chc gli ha re-
plicato, lo stesso on. La Malfa 
che fa parte della maggioran
za, non ha potuto fare a meno 
di svolgere un discorso deci-
samente polemico nei confronti 
del governo e riserve sono 
emerse nei discorsi di Piccoli 
(DC) e di Ferri (PSI-PSDI). 

Moro ha diviso H suo discor
so. dura to circa un'ora, in tre 
par t i : la descrizione degli aiuti 
offerti dalle pubbliche autorita. 
daU'esercito, eccetera; la de
scrizione dei provvedimenti cco-
mici immediati presi dal Con-
siglio dei ministri. e gia noti; 
la spiegazione delle ragioni che 
hanno suggerito determinate 
scelte di politica economica. 
Per quanto riguarda la prima 
par te del discorso, Moro ha 
fatto un lungo elenco degli in
tervene dei vigili del fuoco, 
dell'esercito. dei carabinieri, 
della pubblica sicurezza e delle 
autorita govcrnative locali nei-
1'opera di soccorso. 

Ha detto che si sono presen-
tate in questa occasione cliffi-
colta senza precedenti dovute 
alia contemporaneity dell'even-
to in zone lontane e diversissi-
nie e alia diversita stessa del-
l'evento (qui 1'allagamento. la 
lo straripamento in citta. al-
trove la mareggiata) da zona 
a zona. La descrizione degli 
interventi di queste forze sem-
brava falta da una persona 
chc aveva vissuto — e in parte 
e proprio cosi — su un altro 
pianeta nei giorni del disa
stro. Che significa citare 1'in-
tervento di 44 mila soldati. ot-
tomila vigili del fuoco. 4.923 
automezzi. 105 elicotteri. venti 
aerei, 835 natanti quando — 
puramente e semplicemente — 
e stato dimostrato ineontesta-
bilmente che qnegli uomini e 
quei mezzi : erano inadeguati. 
erano mal diretti. servivano a 
coprire appena forse la meta 
del lavoro che una efficace 
opera di soccorso avrebbe do-
vuto svolgere? L'abnegazione 
generosa dei soldati e vigili 
impiegati e fuori discussione. 
ma lo sono altrettanto i tragici 
errori commessi. I'inadeguatez-
za degli interventi ed e quindi 
paradossale il tono di fierezza 
usato da Moro per descrivere 
gli interventi del governo. Lo 
stesso Moro del resto ha dovuto 
dire — ed e questa Tunica am-
missione autocritica nei suo di
scorso — che oggi in Italia il 
corpo dei vigili del fuoco ha 
un numero di effettivi pari ai 
vigili della sola citta di Londra! 

Moro, ignorando. coropleta-
mente , il discorso sulle cause 
che hanno reso tanto dramma-
tica la sciagura, e quindi pas-
sato a illustrare le misure eco-
nomiche a dot Late dal governo 
Ha detto che maigrado la gra
vita della sciagura, si e deciso 
di non ricorrere a un prestito 
estero — cosi come era stato 
suggerito — sia perche le con-
dizioni della bilancia dei paga-
menti e il livello delle riserve 
valutarie « consentono al paese 
di affrontare da solo l'opera di 
ricostruzione». sia perche il 
ricorso al mercato finanziario 
internazionale richiederebbe 
uno studio attento e una orga-
nizzazione « troppo lenti rispet-
to alle esigenze immediate >. 
Naturalmente ora c il paese do-
vra affrontare sacrifici ». In 
quale direzione? Moro non ha 
avuto dclicatezze nello spiegare 
che ancora una volta paghe-
ranno i lavoratori e le cate
goric a reddito fisso. In primo 
luogo. « e stata scartata la 
proposta di un ricorso a un 
prestito nazionale* in quanto 
« recentemente e stata portata 
felicemente a termine la piu 
grande operazione di debito 
pubblico mai effettuata in Ita-

f 

I 
Bugiardi! 
La faziosita dimostrato ieri 

I sera a Montecitorio dal prc-
sidente del Consiqlio. la sua 

Iscoperta volonta di rinverdire 
il piu volqare anticomvnismo. 
ha trovato pronto e semlc 

Iriscontro nei Telegiomale 
della sera. La TV" non po-
teva essere meno buaiarrta 

Idi Moro. e infalti lo ha supe-
Tato. 11 discorso del com-

Ipagno Amendola alia Camera 
c stato presentato come un 
«attacco > alle Forze Ar-

Imatc e addirittura si e in-
venlato '— e il termine. «in-
ventato > — un intervento del 

Ipresidente di turno dell'As-
semblea. Paolo Rossi che 

Iarrebbe solenncmcnte richia-
mato il compagno Amendola 
per invitarlo a non * insul-

I tare > le Forze Armate. Ri-
portiamo qai a fiancn nei 
resoconto — quello tero — 

I della seduta, la descrizione 
dcll'incidente pmrocato dalla 

Iintolleranza del presidente 
del Consiglio. Vnssiamn an 
amnpere che il presidente di 

IUirno dcll'assernblea Paolo 
Rossi, c interrenuto molto 
dopo quell'xncidente solo per 

I chiedere al compagno Amen
dola di «spersonalizzarc la 

Ipolemica > nei confronti di 
Moro. Di Esercito non si par-
lara piu. Ben altra faccenda 

Idunque. 
Paolo Rossi puo sempre 

. confermare questa nostra re-
Iritiera versior.e. 71 nostro 

resoconto della seduta e rigo-
rosamente cenfrontato con »l 

I testo stenoorafico uffieiale 
di Montecitorio. 

I
Ci risulta ar.che che il reso

conto fornilo da tutti i oicr 
nalisti. non esclust quelli 

Itelevisiri. riportara la rerita 
e non le bugie poi trasmesse 
dal Telegiomjle. Chi ha tele-

I fonato al Telegiornale per 
imporre la bugia? Chi misti-

Ifica e specula secondo i me. 
todj pciizieschi piu anttchi 
e pi& ipnobili? • 

l i a , ' cos!cch6 un ulteriore ri
corso al mercato dei capitaJi 
appariva estremamente rischio-
so e tale da turbarne l'equili-
brio >. 

Ecco quindi la descrizione 
— dopo che si sono tranquilliz-
zati « i capitali » — delle mi-
sure adottate. In questa parte 
Moro ha ripetuto passo a passo 
il comunicato della presidenza 
del Consiglio di ieri 1'altro e 
il fervorino che aveva fatto 
dagli schermi TV. Ha aggiunto 
una spiegazione dei motivi per 
cui si e ricorsi alia imposizio 
ne diretta generalizzata e alia 
imposta indiretta sulla benzina: 
la spinta alia ricostruzione de-
terminera un aumento della do-
manda interna e per riequili-
b.*are il rapporto con 1'offerta 
servono ottimamente i tributi 
decisi. Se lo squilibrio dovesse 
ugualmente manifestarsi. « la 
nuova tensione potra essere 
scaricata sulla bilancia dei pa-
gamenti cosi da mantenere co-
munque stabile il livello dei 
prezzi >. 

Notizia grave e nuova. Moro 
I'ha data a proposito della uti-
lizzazione dei finanziamenti al-
1'IIU e all'KNI. II recente pre
stito « aveva fatto confluire a 
questi istituti mezzi che ora 
verranno stornati per sanare 
la situazione provocata dall'al-
luvione »: solo nei 19G8 (con un 
anno di ritardo quindi) IKI e 
KNI c tre istituti di credito me-
ridionali verranno rifinanziati. 
Verra anche utilizzato il fondo 
degli istituti previdenziali che 
era previsto per il 1967 al fine 
della fiscalizzazione degli oneri 
social!. Moro ha quindi descrit-
to i vari interventi settoriali 
nell'agricoltura. cdilizia. opere 
pubbliche e le facilitazioni — 
del tutto inadequate -r credili-
zie. Interventi sono pure ga-
ranliti nei settore dei beni ar-
tistici. 

Moro ha liquidato infine con 
poche battute tutto il comples-
so problema della necessaria 
revisione del Piano Pieraccini, 
revisione chiesta con insistenza 
da settori sempre piu larghi 
della sua stessa maggioranza. 
II Piano, ha detto, prevedeva 
gia stanziamenti per il risana-
mento del suolo: si tratta di 
aumentarli un po' (c non va 
esagerata nemmeno la portata 
dell'alluvione ») e basta. II go
verno proporra alcuni emenda-
menti e in merito riferira alia 
Camera prima che la discus
sione sulla programmazione si 
concluda. Tutto questo 6 nor-
malissimo in quanto. dice Mo
ro. U Piano appunto c e scor-
re\'ole ^ e quindi deve potere 
elasticamente reagire a qua-
lunque evento. Infine la con-
clusione. il sigillo al discorso 
messo per dare Tultima. solen-
ne garanzia ai padroni: c Ri
sulta quanto mai opportuno 
proprio ora ricordare e rinno-
vare qui Timpegno del governo 
per una decisa opera di rias-
setto del suo bilancio incen-
trata sul contenimento della 
spesa pubblica corrente. al fine 
di lasciare la necessaria possi-
bilita di espansione agli inve-
stimenti richiesti *. Investimen-
ti. naturalmente, non control-
lati ni diretti ma Iasciati al-
1'arbitrio dei privati. 

Un breve applauso della mag
gioranza ha accolto il discorso 
di Moro- Un applauso pura
mente di maniera cui per esem-
pio non ha partecipato "on. La 
Malfa che nei pomeriggio 6 sta
to il primo degli oratori a re
plica re. I provvedimenti che 
ci vengnno presentati. ha detto 
LA MALFA. sono i piu tradi-
zionali strumenti cui si poteva 
ricorrere: a suo tempo Giolit-
ti. ha aggiunto La Malfa. non 
avrebbe fatto di piu e di mo-
glio. E' grave che oggi si sia 
ancora a questo punto. La Mal
fa ha ribadito la richiesta re-
pubblicana per una politica di 
austerita e dei redditi attac-
cando poi i criteri cui ci si e 
ispirati nella imposizione straor-
dinaria. Una politica dei red
diti giusta. ha detto La Malfa. 
deve incidere sui consumi at-
tuali per formare attraverso 
investimenti appropriati le basi 
di consumi differiti di utilita 
sociale: es.« î deve quindi en 
minciare di necessita colpendo 
i redditi piu elevati per diseen-
dere poi. se indispensabile. ai 
redditi via via minori. c Disgra-
ziatamente il governo non ha 
operato in tale senso ». ma ha 
fatto proprio il contrario. La 
Malfa ha detto che ocoorreva 
colpire alcune categorie della 
ricchezza mobile, stabilire un 
contributo straordinario forte-
mente progressivo: quello che 
si e fatto c l"opposto. Circa 
il Piano Pieraccini. La Malfa 
ha di nuovo polemizzato con 
Moro affermando che occorre 
in realta «una profonda revi 
sione del Piano e delle sue 
priorita dopo la recente scia
gura >. % 

II compagno Giorgio AMEN
DOLA replicando a sua volta a 
Moro ha diviso in t re parti il 
suo discorso: le responsabilita 
gravissime della atttualo clas-
se cMrigente italiana. della DC 
in primo luogo. nelle cause che 
hanno provocato i disastri dei 
giorni scorsi: le responsabilita 
del governo per quanto riguar
da il momento deH'emergenza 
quando si e drammaticamente 
rivelata l'inadeguatezza della 
organiz7azione dello Stato: gli 
errori. ostinatamente ripetuti, 
nella scelta delle misure econo-
miche preparate e presentate 
dal governo. 

Amendola ha chiesto che il 
Piano — cosi come ormai si so-
stiene anche da larghi settori 
della maggioranza — venga ri-
visto. riesaminato e cambiato 
nolle sue impostazioni di fon
do che, in questo momento, tt 

sono rivelate clamorosamente 
per quello chc erano: una scel
ta a vantaggio dello sviluppo 
monopolistico contro gli inte-
ressi popolari e contro uno svi
luppo economico democratico. 
Durante il discorso di Amendola 
il presidente del Consiglio, con 
interruzioni che toccavano tal-
volta toni isterici, ha provocato 
alcuni incidenti e la reazione 
pronta e indignata del nostro 
gruppo su alcune inaccettabili 
affermazioni di stile < moro-

leo >. 

Ad una assemblea piu mortifl 
cata che rassegnata, ha esor-
dito Amendola, Moro ha pre
sentato questa mattina con bu-
rocratica soddisfazione una re-
lazione nella quale si trovava 
tutto. meno che I'essenziale: 
cioc la coscienza della gravita 
della catastrofe e 1'espressione 
dei sentimenti del popolo italia-
no cosi duramente colpito in 
queste ore. E' stata una trage-
dia nella quale esiste anche, ha 
detto Amendola, un problema 
personate di Moro: insensibi-
lita? sordita? Certo e che an
cora una volta Moro e man-
cato alia prova cancellando 
perflno, nei suo discorso. quegli 
accenni autocritici sull'intcr-
vento dello Stato nei giorni della 
tragedia che erano presenti nei 
discorso al Senato. 

Amendola ha proseguito de 
nunciando con energia che 
Moro ha perfino ignorato, nel
la sua esposizione, il proble 
ma delle cause che hanno per-
messo alia catastrofe di assu 
mere proporzioni cosi pesanti. 
Non sembra un caso che an
che nei settori di maggioranza 
si sia sentito come un senso 
di frustrazione per 1'attesa de-
lusavperche il discorso di Moro 
era atteso nei Paese, era attesp 
in Parlamento come un primo e 
generale giudizio su una situa
zione che l'alluvione ha pro-
fondamente trasformato. Per
che Moro ha risposto cosi male 
a questa attesa? ha chiesto A-
mendola. Perche due preoccu-
pazioni hanno dominato il suo 
atteggiamento (ino dal 4 novem
bre: 1) minimizzare la cata
strofe. evitare perfino di dare 
doverosamente ra l larme al 
I'opinione pubblica quando do-
veva essere dato, coprire con 
questa tecnica le responsabi
lita che la DC — dopo un ven-
tennio di gestione del paese — 
porta pesantemente sulle sue 
spalle: 2) evitare di disturbare 
la ripresa monopolistica in cor-
so. impedire che per r iparare 
alle conseguenze dell'alluvione 
fossero prese misure contrarie 
agli interessi monopolistici. 

Questo e stato il senso delle 
prime dichiarazioni, questo il 
senso anche dei provvedimen
ti presi: cercare di evitare ogni 
ostacolo alia ripresa dei mono
poly soddisfatti perche l'allu 
vione non ha toccato il trian-
golo industriale e indifferenti 
al fatto che quanto e accaduto 
e il prezzo che il paese paga a 
quel tipo di ripresa economica. 
Da queste preoccupazioni. ha 
detto Amendola, deriva il me-
todo singolarissimo che il go
verno ha adottato nell'affron-
ta re i nuovi problemi: capovol-
gendo ogni logica si sono mi-
surati i danni sulla disponibilita 
dei prelievi anziche fare il con
trario. 

In sostanza. ha spiegato A-
mendola. si e fatto il conto di 
quanto si poteva s t anzhre sen
za che cio arrecasse alcun di-
sturbo alia ripresa monopoli
stica in atto. e quindi si sono 
« ufficialmente » accettati solo 
quei danni la cui riparazione 
rientrava nella cifra prestabi-
lila. II resto e stato lasciato 
fuori. Con cinismo si e detto: 
« arrangiatevi ». 

Ed ecco allora i provvedi
menti. tutti diretti nella dire
zione che gia conosciamo. la 
direzione stessa del piano Pie
raccini. Non 6 per caso — ha 
detto Amendola rispondendo an
che a La Malfa — che il go
verno propone di illustrare « in 
seguito > alia Camera le mo-
difiche che intende apportare 
al piano in relazinne alia scia
gura. In realta. il governo sa 
gia che quelle modifiche — 
coerentemente ai provvedimen
ti immediati che ha preso — 
si muoveranno all ' intemo. rigo-
rosamente all' interno. dcIJe 
scelte erra te che gia presie-
dono al piano e chc sono una 
delle cause di fondo di quanto 
e accaduto. II governo non in
tende affatto rivedere. come 
La Malfa ancora dice di spe-
rare . la « scala delle priorita > 
fissata dal piano. 

Amendola ha quindi affron-
tato il nocciolo dei tragici av-
venimenti svoltisi in questi 
giorni. n govemo. Ton. Moro 
in primo 1 i.ico — ha detto — 
non har.no ancora preso co
scienza della gravita della si-
tuazione d ie si e dcterminata. 
Quando Moro dice che «ei sem
bra di pr. 'rr escludere che il 
disastro abbia le proporzioni 
di una catastrofe > confessa di 
non aver capitn nulla. In que
sto modo. si nasconde consape-
\-olmente la verita al paese. si 
tenta di addormentarlo nei mo
mento in cui occorrerebbe sve-
gliarlo per far fronte alia nuo
va situazinr-e. 

Noi e voi — ha detto Amen
dola — rappresentiamo due 
parti diverse del Paese : voi 
«iete governo e n.ii opposizio 
ne: ma ci sono momenti in cui 
il Paese. di fronte a certi even 
ti. sente la necessita di un lin 
guaggio che sappia superare i 
limiti di parte: questa capaci
ty voi non l'avete saputa dimo-
strare e siete restati nei limiti 
angusti di una faziosa imposta-
zione che 1« coscienza del Pae

se, la realta di quanto 6 avve-
nuto. condannano oggi irrime-
diabilmente. II «conto > pre
sentato da Moro non risponde 
alle sofferenze subite dalla 
gente. alia tragedia umana del 
dissesti, della disoccupazione, 
dell? rovina economica di ope-
rai, commercianti, artigiani 
contadini. Chi paghera questo 
prezzo? Quale operazione con 
tabile si pud fare per dire del 
dramma della gente di ogni 
condizione. dei lavoratori. per 
dire del patrimonio artistico e 
culturale irrecuperabile perso 
in questa occasione? E che dire 

— ha proseguito Amendola — 
della ferita che ha subito la 
nostra agricoltura? I 120 mi-
liardi stanziati sono nulla di 
fronte alia realta che s'impone 
con la cifra eloquente degli ot-
tncentomiln ettari di terra in-
vestiu e dei trecentomila ettari 
allagati. La realta che si pre-
«i"ita davanti agli ncchi assu-
me rilievi senza precedenti. 

Amendola ha descritto lo sta 
to dei enmuni colpiti. la vasti 
ta dei danni, la sproporzione 
quasi grottesca rispetto ad essa 
degli stanziamenti governativi. 
Basti dire, in aggiunta al re
sto, di i quattro miiiardi stan-
ziati per la cultura e la scuola; 
ho creduto di lcs?t»ere male 
quando ho visto quella cifra ri 
sibile. ha esclamato Amendola. 
C'e stato un momento che ci 
siamo sentiti tutti responsabili 
di quel disastro — ha detto an 
cora Amendola — perche anche 
noi non ci neghiamo a quella 
autocritica cui La Malfa ci invi-
tava. Ma la nostra autocritica 6 
una sola: di non aver detto piu 
forte quello che abbiamo sem 
pre detto. di non avere avuto 
piu' Tpfza per imporvi di cam-
biac linen (Jprti applausi a si
nistra). "' • * : • - • : • ' -:". -

Capovolgendo il punto di vi
sta del governo, « partendo dal
la base *, come ha detto. Amen
dola ha quindi richiamato la 
realt.n umana, drammatica, di 
migliaia di cittadini. di lavo
ratori. di commercianti. di arti
giani, rispetto alia quale stan-
no inadeguuti interventi gover
nativi. 

II principio da cui si deve 
partire rispetto a questo spct-
tacolo e uno solo: il risarci-
mento integrale dei danni. Lo 
richiede la necessita di rimet-
tere in modo tutto intero un 
meccanismo economico e lo 
richiede anche una elementare 
esigenza di giustizia nei con
fronti del colpiti che non alia 
fatalita ma alia incuria dello 
Stato devono la vastita dei dan
ni subiti. 

Esistono infatti, ha detto 
Amendola. precise responsabi
lita della classe dirigente in 
quanto e avvenuto. Anche a 
t rascurare le responsabilita 
storiche della vecchia classe 
dirigente liberale (nei disbo-
scamento, nella speculazione. 
eccetera) la piu grave respon 
sabilita democristiana in que 
sto ventennio va individuata 
nella scelta di una linea di svi
luppo fondata ancora sulla leg-
ge del massimo profitto e quin
di sull 'aggravamento delle con-
traddizinni gia esistenti. Que
sta capitale responsabilita — 
anche sorvolando ora sulla piu 
specifica responsabilita nell'ab-
bandono in cui si e lasciata la 
struttura idrogeologica del suolo 

— ha detto Amendola — e alia 
radice dell'abbandono delle 
campagne, delle montagne. del
le colline e quindi dell'impres-
sionante migrazione interna 
(quindici milioni di persone) 
che non 6 giustificabile con il 
passaggio della nostra socie-
ta da strutture prevalentemen-

te agricole a strutture industria-
li. ma che si spiega solo con la 
incredibile congestione che si 
e voluta imporre in alcuni cen-
tri. con la concentrazione in 
una zona limitata dello svilup
po industriale e il conseguente 
abbandono del resto del Pae
se. Abbandono di zone intere. 
abbandono da par te deU'uomo 
che unico. con la sua azione 
continua. puo garantire un con-
trollo regolare e proficuo del 
suolo e dei corsi d'acqua. 

Amendola ha ricordato il ca
so della Valle dell'Arno dove 
la crisi della mezzadria ha 
portato alia fuga dalle campa
gne. alio spopolamento della 
montagna. alia fine in larghi 
comprensori di ogni insedia-
mento umano. Ecco la ra-
gione prima della tragedia 
che poi e venuta! Erano 
possibili scelte diverse? Amen
dola ha citato solo, fra le 
scelte. quella delle autostra-
de che attraversano — con elo
quente contraddizione — zone 
spesso arre t ra te di secoli ri
spetto aH'epoca che stiamo vi-
vendo. 

Gli incidenti provocati da 
Moro si sono avuti quando 
Amendola ha affrontato il te-
ma delle responsabilita gover-
native nei momento deH'emer
genza. Amendola ha citato con 
energia le dure parole di Gio
vanni Fe r ra ra . segretario del 
PRI di Firenze. pubblicate da 
La Voce Repubblicana: < E* 
stato come a Caporetto e 1*8 
settembre >. Non siamo noi 
quindi che per scopi di specu
lazione politica. come voi di-
te. denunciamo le incredibili in-
sufficienze cui si e assistito. ha 
detto Amendola. ma sono uo 
mini della vostra stessa par te 
politica. Ufficiali e soldati si 
sono prodigati in ogni modo. 
ma noi non possiamo condivi-
dere il generico plauso rivolto 
da Moro alle Forze armate : lo-
diamo i soldati. gli ufficiali ma 
non i gcncrali (applauso a si
nistra)... 

MORO — Siete dei bugiardi... 
AMENDOLA - ... non i ge 

nerali che ci hanno portato al 
la sconfitta, questa pletora di 
generali ben pagati che anco 
ra una volta rappresentano un 
peso e una tragedia... 

MORO - Dite il falso... 
AMENDOLA - Non siamo 

dei faziosi. sappiamo che an 
che tra i generali c'e gente ca-
pace. Io ho vissuto la tragedia 
dell'8 settembre. ho visto il 
popolo stringersi intorno ai sol
dati che non volevano essere 
deportati in Germania... 

MORO — Prima parla male 
e poi bene dei generali... 

AMENDOLA — Ho solo det
to di mandarne un po' in pen-
sione... 

MORO — Poi fata una smi-ii-
tita... 

AMENDOLA - - No. no li 
mandi in pensione... 

LI CAUSI — Moro si .sveglia 
solo quando si parla di gene
rali... 

Amendola ha quindi ribadito 
le critiche a Moro che il 4 e il 
5 novembre non solo non e an 
dato a Firenze ma non era 
nemmeno a Roma. 

MORO — Non stavo facendo 
un giro elettorale. ero a Redi 
puglia... 

ALICATA — Non e vero. era 
a Torino ad ossequiare Agnelli.. 

MORO - Siete tutti uguali... 
II compagno Amendola ha 

quindi affrontato il tema dei 
provvedimenti governativi de-
nunciando la loro natura anti-
popolare, la loro direzione op-
posta a quella di uno sviluppo 
democratico. Amendola ha ri
badito le proposte comuniste 
gia contenute nella sua rein 
zione al CC del Partito e nei 
documento conclusive del CC 
stesso. La richiesta di una im
posta straordinaria sul patri

monio (che ha dei precedenti 
nella nostra storia e era piena-
mente giustificata), la richie
sta dell'abolizione della legge 
sulle fusioni di societa che ha 
regalato decine di miiiardi alia 
Montedison, il prestito nazio-
nale. Amendola ha respinto le 
critiche venule alia proposta 
del prestito: nei solo 196C sono 
stati esportati dall'Italia capi
tali per seicento miiiardi. Per 
che non si va li a rastrellare 
denaro, invece che andare a 
portare via cento miiiardi alio 
ENI e a l l lRI? C'e la proposta 
di riqualificare invece che bloc-
care la spesa pubblica: la pro 
posta di ridurre le sp".se mili-
tari (•s Ecco perche chiedo di 
ridurre le spese per i genera
li ». ha detto Amendola mentre 
Moro tornava ad agitarsi scorn 
postamente e a urlare in un 
incontrollato scatto di ncrvi). 
Amendola ha ancora denuncia-
to la diffiden/a che circonda. 
dopo tante amare cspcrien/e. 
la raccolta di fondi fra i cit 
tadini da parte del governo: 
occorre questa volta garantire 
un reale controllo. 

Di fronte a una situazione 
cosi grave non si puo pensare 
di procedere come se nulla 
fosse accaduto: il governo de
ve venire in Parlamento a pro 
porre subito una discussione 
approfondita sulle modiriehe. 
sulla revisione del Piano Pie
raccini. I comunisti continue-
ranno a non partecipare alia 
discussione che stancamente si 
sta svolgendo sul Piano in au 
la. finche non si affrontera il 
problema della sua revisione. 
In questi giorni. ha concluso 
Amendola. si e realizzata nel
le citta e nei paesi d'ltalia col
piti dairalluvione una grande 
e significativa unita: clai co
munisti ai socialisti ai demo-

cristiani. dal sindaco al par-
roco, senza barriere. I Comu-
ni hanno ancora una volta di
mostrato la loro vitalita demo 
cratica. Contro questa realta 
unitaria si e posto ancora una 
volta il governo faziosamente 
chiuso ncl guscio di una poli
tica che noi continueremo a 
denunciarc e a combattere a 
fiancn delle masse popolari. 

Totalmente insoddisfatto del
le dichiarazioni del Presidente 
del Consiglio si e detto il com 
pagno VALORI del PSIUP. In 
terrotto ripetutamente da Mo 
to, Valori ha pronunciato una 
serrata requisitoria sulle colpe 
chc le classi dirigenti (xirtano 
per le sciagure di cjuesti giorni. 
II vice segretario del PSIUP ha 
ricordato che nei '52 Nenni. che 
oggi protesta per le critiche 
dell'opposizione, sottopose ad 
una critica durissima le respon 
sabilita dc nella rotta del Po e 
neH'alluvione del Polesine. (Ma 
gia Garibaldi, un secolo fa. in 
risposta a chi gli chiede\a di 
sottoscrivere j«>r un'alluvione 
indicava la necessita di poire 
sotto accusa i responsabili del 
disboschimento e della politica 
agrar ia) . 

Noi — ha soggiunto Valori — 
non intendiamo approfittare 
della catastrofe per imbastire 
un processo al cc-ntro sinistra. 
Non ce n e bisogno perche la 
politica governativa e tale a 
ciuesto pro|X)sito che gia e tra-
volta dalla critica del paese. in 
particolare dalle popolnzioni 
sinistrate. Si e assistito a qual 
cosa di incredibile: soccorsi che 
non arrivano, telefoni che non 
esistono a portata di mano per
che si possa dare ra l larme, 
I'esercito in « panne » perche 
privo di mezzi (il capo di Stato 
maggiore ha dovuto nnleggiare 
tre rusi>e a una ditta pri-
vata!) . 

Quanto aj mezzi per porre ri-
paro alia situazione, Valori li 
ha indicati in una politica agra
ria e di sistemazione del suolo 
possibile solo sulla base di co-
raggiose scelte non piu dettate 
dal profitto privato. Ai provve
dimenti governativi il PSIUP 
contrappone la necessita di una 
imposta straordinaria sul pa 
trimonio, del prestito nazionale. 
della revoca delle agevola/ioni 
fiscal! nei campo deli'edilizia 
per i possessori di case che non 
occupano direttamente gli im-
mobili. della riduzione delle 
spese militari. Resta poi I'ur-
genza di rivedere in radice le 
scelte che ispirano il Piano Pie
raccini. 

A tarda sera sono intenenut i 
nei dibattito il capogruppo so 
c:alista Ferri e il dc. Piccoli. 
II primo ha riconosciuto - a 
differen/a del presidente del 
Consiglio — che caren/e nei 
primo intervento ci sono state 
e ha messo in luce l'impor 
tan/a deirazione pupnlnrc uni 
taria e 1'iniziativa delle am 
ministrazioni locali. Poi e se 
guita una piatta difesa della 
linea eiutnciata da Moro e dei 
provvedimenti governativi che 
lia portato Ferri ad accusare 
i comunisti di « speculare * 
(.sir) sulla catastrofe e a di 
fendere in blocco il Piano Pie 
raccini che. a suo dire, va 
appena « rettiticato v mentre le 
sue linee generali (perfetta 
incnte conformi alle scelte mo 
nopolistiche) dovrebbero testa 
re inalterate. 

Uno sfrenato. becero attac
co al PCI e iill'tVMHn ĉ  stato 
mosso dal de. Piccoli. alio sco
pe) evidente di nascondere l im-
pegno uuitario delle popola-
zioni e delle forze politichc 
delle regioni sinistrate che sta 
facendo saltare le assurde 

preclusion! anticomuniste e con 
I'obiettivo di deviare il dibat 
tito su un piano meno com 
promettente per l 'unita. del 
gruppo dc. \ isibilmente scosso 
dalle critic-he al governo e da 
contrasti intestini. Non pĉ r 
niente lo stesso Piccoli (dura 
mente eritico con i cattoliei 
che stabiliscono un dialogo col 
PCI) ha dovuto nmmettere In 
necessita di un ^ esame di co 
scien/a ?> da parte della DC e 
l'esistenza di problemi di fon 
do che richiedono rifiessione 
sulle scelte. 

Cosi zelante ~ e puco consue 
ta per Piccoli - - e stata poi In 
difesa deU'insopportabile attcg 
giamento di Moro nei giorni 
della catastrofe che egli non si 
e pcritatn di coinvnlgere nella 
polemica anche il Capo dello 
Stato: — Se lei. onore\ole Mo 
ro -- ha detto Piccoli — si fos 
se recato a Firen/e, i coimtni 
st i l'a\ rebbero accusata di an 
dare a caccia di farf.dle. 

KAl'L'C'I t lVI ) — K Sar.ignt. 
allora? 

In prec-eden/a peislno Main 
go(li. erilicando a sua \olta I'M 
zione go\ernat i \a da po<i/ionl 
rigide di destra. ha deploratn 
c-lie si siano \oluti colpire. |KT 
le misure necessarie ad alTron-
tare i priini problemi posti dal-
l'allinione. i redditi di la \oro e 
le atti\ita produttive in modo 
indilTeren/iato invece di colpi
re soprattutto t!li alti redditi 
parassitari. 

A line serata hanno risposto 
alle 93 interrogazioni restantl 
(oltre le 8 svolte) due sottose-
gretari: \'olpe sui problemi sa-
nitari e Antonio/zi sui proble
mi agricoli. Sono state due stan-
che letture di testi gia arcino-
ti. Oggi replicano altri quattro 
sottosegretari e poi si avrnnnn 
— a decine — le repliche. 

Come si giudicano a Firenze i provvedimenti governativi 

Dopo l'alluvione lo spettro 
di una vasta crisi economica 
Insosfenibile la situazione dei commercianti e degli artigiani - Una grave scorrettezza del sindaco Bargel-
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Artigiani e commercianti han
no accolto con profonda delu-
sione le misure varale dal 
Consiglio dei ministri. Non che 
il ceto medio fiorentino nutris-
se grandi speranze, ma il.fat
to che non si parli piu nemme
no di un Tagionevole indenniz-
zo alle aziende alluvionate — 
contrariamente a quanto era 
stato chiesto con molta insi
stenza dai comunisti e dalla 
Camera del lavoro — e stato 
una irritante doccia fredda. E' 
vero che II governo si e impe-
gnato a garantire I'SO per cen
to dei crediti agevolati rim-
borsabili in died anni. ma que
sto significa semplicemente che 
si permetterd agli operatori 
economici di ricostruire da 
soli, spesso partendo da zero 

0 quasi da zero, la loro atti-
vita. E cio in una situazione 
generale estremamente preca-
ria, in cui nessuno compera, 
perche non ci sono soldi in 
giro oltre che per I'essenzia
le. e tutti hanno paura del do-
mani (da una rapida indagine 
condotta tra i dettaglianti di 
carni e verdure, risulta che c'i 
una forte contrazione persino 
nella vendita dei generi ali-
mentari). 

D'altra parte il fondo di ga
ranzia (died miiiardi) fissato 
dal governo per soslenere la 
erogazione di mutui e troppo 
basso perche" serva a qualche 
cosa di sostanziale. Died mi
iiardi per tutte le aziende ita-
liane? Ha i danni subiti dal-
Vartigianato e dal commercio 
fiorentino (che in alcuni casi 
superano il mezzo miliardo e 
che si aggirano spesso sulle 
decine di milioni) ran no da 
soli ben al di la di una somma 
cosi modesta. 

Vno dei commercianti dei 
centra, con cui abbiamo par-
lato (ennfezioni per uomo. don 
na e l+*nbir,i) ci ha detto che 
e inutile farsi illusioni: la sta-
gione delle vendite c finita; 
per due mesi il mercato sara 
come morto: forse ci sard una 
ripresa a primavera. Ai danni 
palpabili (in merci distrutte) 
si aggiungono cosi i danni in-
ristbili. in merd non vendute. 
1 commercianti sono costretti 
a restituire ai produttori una 
larga parte delle merd acqui-
state a credito (pagamento a 
mezzo tratta) per la paura di 
trorarseli addosso a fine inter 
no e di nnn poter far fronte 
agli impegni. E' tutto un gro 
viglio di affari. di cambiali. di 
rateizzazioni che Vallurione ha 
reso ancor piu complicato in 
un paese come il nostro, dove 
gia il giro di cambiali e 
enorme. 

Intanto corrono le spese, cor-

rono gli stipendi dei commessi. 
E se, a un certo punto, biso-
gnerd andare alle sospensioni, 
ai licenziamenti? Nuovi disoc-
cupati si aggiungeranno a 
quelli che gia fanno la fila 
per il pacco viveri, il sussidio, 
la cassa integrazione. E i com
mercianti piii intelligenti, piu 
ragionevoli (diciamolo pure: 
piu umani) si rendono conto 
che i guai non sono ancora 
finiti; hanno solo cambiato na
tura. Domani forse vi potreb-
bero essere crisi sociali piu 
drammatiche del disastro por
tato dalla piena dell'Arno. 

II disagio in cui si dibattono 
gli artigiani e i commercianti 
(specialmente i phi modesti: 
parrucchieri di periferia. bar-
bieri, ambulanti) c dimostrato, 
del resto, dalla lunga fila for-
matasi, in viale Belvedere, da
vanti alia sede dell' INPS, per 
ricevere un sussidio di 90.000 
lire, sussidio modestissimo, 
che non e affatto a fondo per-
duto, perche vend scalato dal
la pensione. 

Abbiamo tentato di portare 
questi problemi all'esame della 
piu alta autorita di Firenze: 
il sindaco Bargellini. E' stato 
impossibile: ci siamo trotati 
daranti un muro di insensibi-
litd. di ostilita. di faziositd. 
persino di vera e propria ma-
leducazione. Bargellini non ci 
ha nemmeno consentito di fini-
re le domande, che dovevano 
pur riguardarlo come primo 
cittadino di Firenze. E' stato 
un episodio spiacevole a cui 
alcuni assessori hanno assisti
to con comprensibile imbaraz-
zo, ma tuttavia interessante, 
perche dimostra quanto pos-
sano certi meschini interessi 
politici anche in circostanze di 
cosi grare emergenza. 

Abbiamo quindi cercato di 
ottenere un giudizio da qual-
cuno degli assessori; ma il pri 
mo con cui siamo riusciti ad 
arviare un colloquio, Querci. 
era responsabile degli alloggi. 
Ci ha confessato di non aver 
artito nemmeno il tempo non 
diciamo di esaminare attenta-
mente, ma di scorrere le ulti-
me r,otizie da Roma pubblicate 
dai giornali. Querci (un demo-
cristiano. presidente della Coo
per aiiva macellai di Firenze) 
ci e apparso stanco e preoc-
cupato: e ha portato subito 
il discorso sulla materia che 
lo riguarda. Con franchezza. 
ci ha detto: * Per gli aUoggi, 
c'e ancora ennfusione. La gen 
te preme; gli uffici lavorano 
a disagio: si rischia di scon-
tentare tutti. Abbiamo asse 
gnato 30 alloggi, oltre a quelli 
occupati per iniziativa popo-
lore. Altri sinistrati si cercano 
rasa per conto loro, ed c una 
cosa btinna. pcrchi ci agerola 
molto. Koi paahiamo try mesi 

di affitto, naturalmente distin-
Quendo fra bisognosi e non. 
Poi si vedrd. Le richieste del 
contributo in danaro superano 
gia il centinaio. Per quelli che 
momentaneamente restano ne-
gli appartamenti alluvionati 
che trasudano umiditd, abbia
mo 70 stufe al kerosene, offer-
te gratis dalla ditta Fratelli 
Onofri; un'altra ditta ci ha of-
ferto quante stufe vogliamo, 
meta gratis meta a pagamento. 
Da Stoccarda e arrivata una 
casa prefabbricata. Certo e 
poco. Sappiamo di dover fare 
di piu; la casa e il bene piu 
prezioso insieme col pane. In 
questo ha ragione La Pira >. 

Gli abbiamo chiesto: «Ma 
voi pensate che si possa sem
plicemente riparare. mettere 
pezze e rabberciare? 1 comu
nisti, alcuni socialisti come 
I'architetto Edoardo Detti. di-
cono che si deve partire dal-
Valluvione per rislrulturare la 
citta. Dicono che non si deve 
ricostruire Firenze come era, 
ma come si voleva che fosse 
anche prima che venisse l'al
luvione ». 

« Arete ragione — ha rispo
sto Querci — bisognerd risa-
nare anche perche chi e scap-
pato dai pianterreni e dai se-
minterrati di San Frediano o 
di Santa Croce certamente 
non accetterd di ritornarci do
po aver vissuto qualche mese 
in ambienti piu sani. Quindi ci 
rorranno forti sovvenzioni per 
I'edilizia sovvenzionata e po-
polare ». 

Dunque la necessitd di un 
programma di riorganizzazio-
ne della vita e delle strutture 
stesse della cittd si ta facen
do strada anche nella coscien
za di persone assai lontane da 
noi. Questo * imperativo sto-
rico > e dunque ben presente 
davanti agli occhi dei comuni
sti e delle forze intelleltuali 
piii moderne e piu avanzate. 
Di quello che pensa Detti (con 
un vasto gruppo di architetti. 
urbanisti. studenli e assistenti) 
abbiamo gia parlato. Ieri mat-
Una. per oltre tre ore, abbia
mo ascoltato I'autore del Piano 
regolalore di Firenze parlare 
dei problemi di questa dttd. 
spiendida ma decrepita, ricca 
di energie popolari, operaie e 
intellettuali, ma ferma da trop
po tempo, e insistere con pas-
sione, con entusiasmo. ma an
che con amarezza e pessimi 
smo sulla necessitd di « appro 
fittare > fnel senso nobile della 
parola) di quanto e accaduto. 
per fare tutto cio che finora 
non si i fatto. 

Stamane abbiamo ascoltato 
sugli stessi problemi la opi-
nione del compagno Marmugi, 
segretario della federazione 
comunista. Marmugi & sensi-
bflissirno — come del resto tut

to il gruppo dirigente comuni
sta — alle questioni struttu-
rali, che saranno affronlate in 
modo organico domani sera 
durante I'assemblea del Comi-
tato federate. 

Brevemente, fra una riunio-
ne preparatoria e un colloquio 
con un gruppo di sinistrati, ci 
ha detto: < Prendiamo anche 
le cose piu semplici ma es-
senziali, per esempio I'acqua. 
Si pud restore con I'Anconel-
la che d collegata con uno dei 
punti dell'Arno piu esposti ai 
disastri? E' chiaro che biso
gnerd trovare i finanziamen
ti e al piii presto per I'acque-
dotto di Barberino del Mugel-
lo. E le fogne? Bisognerd ri-
fare tutta la rete *. (Ci ha det
to fra parentesi: il governo e 
sordo a queste sollecitazioni). 

L'assessore Speranza ci ha 
detto che il Comune e stato 
sconsigliato dall'affrontare pro
blemi c piii ampi » delle sem
plici riparazioni, problemi di 
fondo che richiedono grandi 
spese e quindi finanziamenti 
statali € anche per non susci-
tare gelosie nelle altre cit
td >. (Sembra incredibile. cosi 
ragionano e sragionano i no-
stri governanti!). 

€ Per quanto riguarda i tra-
sporti — ha detto ancora Mar. 
mugi — bisognerd esaminare la 
oppnrtunitd di mantenere il di-
t'ieto di circolazione nei cen
tra storico che dd tanti buoni 
rvtultati in questa situazione di 
emergenza. incrementando i 
mezzi pubblici. Bisognerd rico
struire nuovi quartieri popo
lari e risanare e restaurare 
quelli antichi. La nettezza ur-
bana dovrd essere dotata di 
inceneritori che servano perb 
tutto il comprensorio. tutti i 
Comuni della zona. Quindi si 
ripropone la necessita di tin 
consorzio intercomundlc da noi 
affermata da tempo e negnta 
dal governo e dalla DC. perche 
ormai e chiaro che i problemi 
di Firenze nnn possono esse
re piu risolti nella cerchia del
le sue mura. Del resto il fatto 
stesso che i primi efficaci soc
corsi siano giunti a Firenze dai 
vicini Comuni i una indicazio. 
ne concreta in questo senso ». 

€ Per quanto riguarda la ri
presa pToduttiva. c'i da fare 
uno sforzo da un lato per im
pedire la degradazione. la fu
ga di personale specializzato. 
il fallimento delle aziende piii 
colpite: daWaltro per impedi 
re che i supermercati si in-
slallino da padroni approfittan 
do della crisi. 11 nostro movi-
mento cooperativo dovrebbe 
fare uno sforzo serio per col-
legarsi col ceto medio e per. 
svaderlo a trovare forme con
sortia che superino una volta 
per tutte Vattuale polverizza-
zione. Infine vale la pena di 

domandarsi se si debha man 
tenere il grosso delta azwnde 
artigiane e dei magazzim in 
zone cosi esposte, oppure ope 
rare un risoluto trasferimcnio 
cosi come previsto dal Piano 

Dalle prospettwe torniamo 
al contingente: prima dello 
spiacevole scontro con Bargel
lini avevamo chiesto aliasses-
sore Speranza la cifra csatta 
del contributo gorernativu ai 
larori di pertinenza comunale 
(strode, fogne, scuole e cosi 
via); Speranza ci lia risposto 
che la cifra t e riservata » ma 
comunque — a suo pnrcrc — 
inferiore alle necessitd. anche 
se corrispondente alia richie
sta avanzata dal sindaco « for
se con troppa modestia v. Ma 
chi maneggerd i soldi? 11 Co. 
mune o il governo? 11 gover
no. attraverso il Genio civile 
e le opere pubbliche. Ma que
sto e un punto delicato su cui 
ci sard da discutere perche 6 
chiaro che sottrarre al Comu
ne un settore di sua competen-
za e un modn di limitare se-
riamente I'autnnomia dell'En-
te locale propria nei momenta 
in cui bisognerebbe raifnr-
zarla. 

Vorremmo infine rifcrirc it 
frutto di una modesta c rapida 
inchiesta condotta net settore 
automobili. 

La FIAT mena gran ranlo 
del a bel gesto > fatto offren-
do uno sconto del 40^c agli al
luvionati. A/a. in realta. di che 
si tratta? La FIAT ricompra 
le auto danneggiate. anche 
quelle non «accarlocciatc». 
che hanno subito danni soltanto 
al motore e agli impianti elet-
trici, ma che tuttavia necessi-
lano di una revisione generale 
per essere completamente li
berate della sabbia e del fan-
go. come se fossero ferri tec-
chi: 50.000 lire dalla * 500 * al
ia < 1100* e 75.000 dalla * 1200 t 
in su. 1 proprietari sono presi 
per il collo. perche una picco
lo officma, per revisionare una 
1500 — per esempio — chiede 
dalle 300 alle 350 000 lire; men
tre 2 chiaro che alia FIAT la 
revisione costerd molto. ma 
molto meno. In sostanza, gli 
automobil'isti sono perentoria-
mente invitati a rifarsi la mac-
china nuova. magari indebi-
tandosi fino al collo. 

Da Empoli apprendiamo che 
il ponte sull'Arno che collcga 
la cittadina con la frazione 
Picchio. e stato chiuso al traf-
fico questo pomeriggio: nei gi
ro di un'ora. il livello del pon
te si era abbassato di circa 00 
centimetri e tutto fa rilenerm 
che la struttura possa crollare 
da un momento all'altro. 

Arminio SavioH 
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