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A che punto siamo 
col tesseramento 

Alcuni esempi di squilibri tra le diverse regioni e tra le fe-

derazioni di una stessa regione - Far compiere un forte passo 

avanti al tesseramento e al proselitismo significa cogliere le 

occasioni dell'attuale momento politico 

"| \ I risultali di qursto pri-
A / mo tncse di lavoro sono 
gpiiz'allro poHtivi: siamo, 
alia lino di novembre, alio 
ltcs80 livello dello scorso 
anno. Ma orcorre natural-
uicnlc tenor I'onlo (ltd colpo 
dellu alluvioni: in Toscuna, 
the e un punto es.ccnziulo 
dclla nostra for/.n, abhiamo 
circa 28 rnila iscritti in me
nu rispelto alia Messa data 
del '65. E I'incidcnza del di-
Bastro b nridnla al di In del-
I'arreslo o del frcno suhito 
ncllo provi'm-ic dirrtlaim-iito 
colpile, perrhe in tlllla Ita
lia i| partito, com'cra ni'i'i-s-
sario. Iia parlir-olarmt-ulc ri-
vollo la sua alli-ii/inm; c il 
6no impi-Riio iifH'opi-ra di 
aolidarifla e ncH'a/iimo sui 
jiraiidi lemi pnlith-i ripropo. 
•li in termini drammalici 
dall'alliivionc. 

II rcciiprtii peril nella M»-
conda melii di novenilne 6 
•lain assai forlo e indii-a d i e 
esislono le rondizioni per 
nllcncre qucst'iuum un sur-
cesfeo, una espansionc della 
forza organi/./ata did parlilo. 

0 \ Lo condizioni dipo, noil 
" / a u r o r a ipiclla volonla 
precisa, difTlisa e unimalriri; 
di tulle le organizzazioiii 
clio c necessaria per j:aran-
lire il surcesso. Vcnguno in 
lure aurora una volla «qui-
liliri sensiliili Ira le diver-i) 
regioni, tra le federa/ioni di 
una stessn regione. Non M 
tralla. in qui-Mo raso, di 
tendeuze per le ipiali si pos-
•a indicare una quah-he ra-
gione politira o di un fono-
rneno clie riguardi, che M», 
il Mczzogiomo. I risultali 
della Sardegna, della Cam
pania, della Sicilia, che so
no Ira i migliori, smcnlisro-
no le prcvisioni dci propa
gandist! della a crisi D del 
PCI e dicono anrhc che non 
esislono in nessuna rcgiouo 
particolari difiicollh per una 
rapida, inlensa campagna di 
tesseramento. Pnlermn o 
Carbonitt, ad esempio, lian-
no tenuto lo slesso rilmo 
(ollre il 60%) di Fcrrnml 
E d'altra parte la Toscana, 
nonoslante le alluvioni. ha 
ragginnto una perrentuale 
(37,4%) che e superiore. ad 
esempio a quella dclFUm-
bria. 

II prohlcma e un allro. a 
mio pa re re. I.a valiilazinuc 
del rilicvo politico della hat-
taglia e del lavoro per riaf-
fertnare il carallere di mns-
•a del parlilo, I'imposlazio-
ne, le direzioni. il metodo 
f l o l l n r n m n d l i n ! ! V>AP m m c l f l «.*....• *.».*.t—>c-* — ,.-- -t 

ohietl ivo, chiaramente iudi-
cati dal Comilato Centralu 
del lo icorso oltobrc, non 
sono slati ben presenli. co
me dovevano esscre. in tut
te le noslre organizzazioni. 
So di chiamarc in causa con 
questo giudizio, ma c neccs-
sario Carlo, i gnippi dirigen-
ti rcgionali c fcderali. Non 
possiamo avcre rilanli, sor-
dita, e, si potrehbe anchc 
dire, difelli di di*riplina po-
Iilica su un oricnlanicnto rhe 
propone non solo un compi
le* di fomlo, ma invcslc la 
concezionc s tc»a del parlilo. 
Vedele Keggio Kmilia: in un 
mese sono slati les?erati ol
lre 56 mila cnmpagni; con-
quistali per la prima volla 
alia milizia ncl parlilo 1377 
cilladini c. i compazni di 
Iteggio non me ne vorranno 
so indico anrhc questa cifra, 
il Icsseramcnlo ha datn alia 
Kedcrazione hen SO mil ioni! 
IS'essuno pun sostrnere — io 
credo — che sia pin scni-
plice e piu facile, anche Ic-
nendo conto dclla forza. doi 
mezzi, delle condizioni gc-
nerali del parlilo a Rcgsio 
Emilia, lc*«erare 56 mila 
compagni sui 63 mila dcllo 
scorso anno anzirhe 763 !>u 
8555 come e avvenulo • Tc-
ramo o 1100 so 7050 come 
e il caso di Kagusa. Co«i co
me e chiaro che di frnnle 
alle clezioni le fedcrazioni 
di Trieste c «li Ravenna ban-
n o fjtto srrlle diverse: la 
prima ha uniio strcllamente 
alia battaglia clcllorale I'a-
zione di icsseramcnlo (rag-
giangendo il 96^o), la se
cond* I'ha rinviala a dopo le 
clezioni. 

9 \ In rcalla i compagni di 
* * / R e g g i o (ma polrcmmo 
dire, e chiaro, i compagni 
di Trieste, di Torino, di 
Imola c di lanlc alt re fc-
derazioni) hnamn ro/ufo pro-
Tare, e sono crrto che rin-
sciranno. che si pno in tem
pi brcvi, nel giro di due me-
•i portare • lermine il Icsse
ramcnlo e che I'inlcnsita e 
il \ i gore dclla c.impasna 
decidono anche snl Icrrcno 
dclla pcnclrazionc politira. 
della capacila di ailrarre 
e di portare nno \ i mili-
Unl i ncl parlilo. Accade 
cosi a Rcggio, come accade 

a Torino, the in un mese 
il numero dei numi isrrit-
li si avvicina a (|iicll(i rng-
giunto I'aniKf passalo in 
lulla In campanula! La for
za del parlilo, duiiqiie. puii 
crc.scere e in eirelti cresce 
come dimitsirann i 2S mila 
rerlutali di novi-mhie, ma 
non ancora come e possi-
hilo o ncressario. Si dirh 
che non h.isla viilere. Cer-
lo, ma iniaulo biwgna vu-
Icro. 

4) Non si tralla nra di 
riprendfrv il discorso 

sul ra|iporlo Ira polilicu c 
iiig>uii//.a/ioiie Ira a/.ione 
poliiii-a di massa e proseli-
li^ino. Cii'i d i e deve diven-
lare cliiaro, piu chiaro in 
tullo il pail i lo mi seuihra 
si.i la per-ua<>ione rhe per la 
hali.i^lia polilica rhe noi iti-
teiidiauin ciindurre. per i 
simi ohieltivi democraliri c 
sorialisli, per lo ste«so pro-
ce.iso di uuita delle for/e 
di sinistra diventa o^gi sem-
|irc piu rilevanle il ralTor/.a-
menlo del parlilo comiini-
sta. atu'he sotlo il profilo 
ilrlla ciiiH-e7iiuie del parlilo 
di chiise. Voglio dire che 
rihadire in concreto la va-
lidila del parlilo come or-
ganizzazioiie polilica di mav 
sa, deiiiurr.'itiea e illlilari.i, 
non si^nilira 3(i(|ili>[arf un 
inleresse iiostro, limitalo — 
quello della [>reseu/a c del
la forza dei eomtinisli in Ita
lia —, signifirn rispondere 
oggi ad una fondamentale 
esigenza demncrnlica. c un 
momento di rilicvo della no
stra proposla di lolta coc-
renlc per il socialismo. 

Qualche scltimana fa un 
dirigenle demoeristiano ha 
fallo delle considerazioni in-
leressanli sulle lendenzc, 
operanti in Italia, al parli
lo « senza qualita n, « gene-
ricamente democralico D O 
meglio a pura espressione di 
potere n. Si comprende che 
l'allarine delTon. Piccoli e 
rivollo alia DC. e non solo 
per quella crisi di « valori » 
ideali. per quelle serie de-
generazioni nella vita e nel 
costume, del parlilo gia id-
Ire volte denuncialp e che 
sono in larga misura anrhe 
per la DC il frullo amaro, 
velenoso del sistema di po
tere chVssa ha inslauralo ncl 
noslro I'aese. I'iccoli parla-
va in Sicilia e forse in que
sla cirroManza c da coglie
re un qualche segno di un 
inlcnlo aulocrilico. che (mo
ra e siaio in reaita nssente 
nel gnippo dirigente, ili 
fronle alle piu rerenli e 
aherranli mauifeslaziiini di 
quel sistema e al loro rifles-
so negalivo sulle « qualita » 
originarie ilella DC! Ma il 
disrorso sui a valori n. la po-
letuica contro il parlilo-mac-
china muovono da rsigenze 
p da fcriucitli ancor piu pro-
fondi: dal fallo che le sccltc 
conriliari della Chicsa a sco-
prono o in definitiva gli in-
diri/zi polilici Iradi/ionali 
dclla DC c che il prorcsso 
ili <• laiciz/azione » della po
lilica, complesso ccrto e 
lento, ma senza duhhio m r v 
so in moto dal Conrilio 
comporla. per lenlarc di far 
regecre alia pro\a i princi-
pi slcssi dcll'unila polilica 
dci cattolici c dcH'inlerclas-
sismo. la ricerca ili un Ton-
damento nuovo. idcale e po
litico. una mnlivazione che 
si awcrte non puo comun-
que esscre solo quella dcl-
rnni"/o per Vcserci^o del po
tere. 

Da qucslo angnlo visualc 
la conslalazione dclla n cri
si » e la crilica contro il 
parlilo « gcncricamcnle de
mocralico » invcsle in modo 
duro anchc il I*SI-PSI)I. Lo 
ha fallo I'iccoli. ma giudizi 
simili aveva gia espresso la 
sinistra callolica. E. senza 
duhhio. qncllo che puo scm-
brarc il sncces so dcll'opcra-
zinne — aver fallo il parli
lo z canale ncnlro» . da 
Lombanli a Paolo l{n$*i — 
c in rcalla il segno dclla ten-
*}enza, illu»oria c pcriroIn»a, 
ad imilare la D C a cost mi
re. come e slalo dcllo, nien-
Tallro che una DC Inica. 
proprio ncl momento in m i 
Ira gli slcssi calloliri, a sini
stra e a destra. si comincia 
a misurare il limite e il ri-
schio ili una concezionc che 
fa del parlilo nna n pura 
esprcs*ione di potere». E" 
supcrflno dire quanlo pin 
acutamente nna lale visione 
sia desiinala a pesare su un 
parlilo rhe non solo riven-

clica una tradizione e una 
base di classc, ma die non 
puo, se non vuolc con ere 
mi risdiio morl.ile, accon-
ciarsi seinplicfinente alia gc-
slioiie dfH'alluale sisiema, 
abbaniloiiando i propositi c 
rimpegno di una tiasforma-
zione sociulisia della socie-
la. Gia i risultali clellorali, 
pur nel limile dclla consul-
tazinne, hannn moslralo che 
ha srarse possibilita di sue-
cesso un parlilo d i e , nell'in-
lento di dare il camhio nlla 
DC nella dire/ione del I'ae
se, I'oiitiiiuj a fare in so-
stama la siesta polilica del
la DC e si propone anche 
riinit) modrllo di parlilo di 
e-icre suppergiii qualcosa di 
simile alia DC! Ne prospel-
live migliori — anchc que
sto lo ilicoiio i falli — sii 
« iinilicati » powiino rei lo 
avcre nella « coucorren/.a » 
al I'CI. 

JT\ E' in quesla silu.i/ioiic 
OJ d ie tulle le ragioui, tul
le le (i qualila n o i « valo
ri n — per riprendere i ter
mini delta polemira calloli
ca — di un esempio iliverso, 
quale e e quale vuol conli-
nuare ad essere il noslro 
parlilo. divenlnno elemeuti 
imporlaiiti della loll.i con
tro il sistema di potere del
la DC c contro i risclii di 
inlegrazione di n u « e di la-
voralori per il tramile so-
cialdemocralico, per la di-
fesa e lo sviluppo della lie-
murrazia in Italia. Ecco ppr-
che ci imporla lanlo supe-
rare difelli c limiti d ie esi
slono, ed aperlamente li ab
hiamo indicali, tiello stato 
del noslro parlilo. Abbiamo 
dello ad esempio: pin ope
ra i nclle Pile del parlilo. Ma 
quando, come in quesla set-
timana, di iediamo alle no
slre organizzazioni un impe-
gno particolaro nel proseli
tismo verso gli operai. e evi-
dente che non facciamo np-
pello solo ad uno sforzo 
organizzalivo, che tutlavia 
conta. Solleciliamo una ri-
flessionc sul noslro rapporto 
con la classe opcraia, voglia-
mo rendere evident! le ra-
gioni alluali — politirhe e-
ideali — per cui un lavora-
lore puo, deve passare dal-
la fiducia nel parlilo alia mi
lizia nel parlilo. Vogliamo 
far inlendere pcrche oggi, 
nella realla del noslro Pae-
sc, 1'adesione al PCI diven
ta per un opcraio un alto 
di liberla, di affermazione 
dei suoi diritti democraliri. 
del suo diritlo di essere par
te dirigenle nella fabbrica e 
nella socicta. 

Cosi quando diciamo: la 
iniziativa e 1'azione polilica 
di massa sono decisive, la 
sezionc d'evessere il cenlro 
dclla vila e dclla lotla del 
parlilo uon indichiamn so
lo il icrrcno su cui si di-
fenile e si consolida il caral
lere di massa del parlilo; 
proponiamo in pencrale I'c-
sempio di un rapporto de
mocralico ira partiti e cil
ladini; vogliamo siimidarc 
una piu ampia assunzione di 
n'sponsahilita. una funzionc 
di protagonisti nella vila flel-
la nazionc da parte delle 
masse popolari. dei lavora-
lori. Per qucslo serve un 
parlilo di massa e di l o l l j . 
Noi dobbiamo rcndcrlo piii 
evidente in lulle le manife-
slazioni dclla vila del no
slro parlilo. dall' aderenza 
dclla sua polilica agli inte-
rcssi di fnndo delle classi 
lavoratriri e del Pacse al ri
gor© del no«tro costume che 
— facciamolo inlendere in 
quesli lempi «li sottngoverno 
e di scandali quotidiani — 
e un dalo della nostra slo-
ria. una « virtu » del noslro 
esscre comunisli e non gia 
I'oncsla obblicata di chi 
slando all'opposizione non 
suhircbt>e Icnlazioni! .Ma 
anche dclla forza morale e 
polilica del noslro patrimo-
nio non occorre menar van-
to: bisogna rendcrla sem-
pre piu operante. 

E* il momenlo. Lo ripelo 
sent* limore di apparire ne 
« volonlarisla » n e « orcaniz-
zalivisla • (che sono, del re-
sto. a mio giudirio, \ irtu e 
non di fe l l i ) : volere in quc
slo mese di dicembrr far 
compiere un forte passo 
avanli al lesscramenlo e al 
proselitismo significa inlen
dere le occasioni dcll'alluale 
momenlo politico, e non la-
tdarscle sfuggire. 

Alessandro Natta 

Si rinnovano le polemiche nel PSI-PSDI 
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Santi replica a Viglianesi 
suH'unita 
sindacale 

Dal 12 al 22 

dicembre alle Frattocchie 

n 
Associandosi al movimenlo dei socialisti autonomi 

41 socialisti di Sesto Fiorentino 
non oderiscono al partito unificato 

Malumori tra i socialisti per le decisio
ns della Direzione — Un articolo di Or- | 
landi sulle giunte — La DC in imbarazzo 

per il dibattito su Agrigento 

PUBBLICHEREMO DOM AN I 

LA GRADUATORIA DELLE FEDERAZIONI 

II discorso di Viglianesi a 
Torino contro Punita sinda
cale organica e in favore del 
sindacato di partito ha pro-
vocato una vivace risposta 
dell'on. Santi, che I'ha Uefi-
nito «un'aperta violazione 
della carta dell'unificazione, 
che impegna i socialisti, da 
oggi, a lavorare per 1'unita 
sindacale in una sola organiz-
zazione indipendente e auto-
noma dal padronato, dal go-
verno e dai partiti. Vigliane
si viene meno a questo pre-
ciso dovere, valido per tutti 
i militanti del partito unifi
cato, se persegue il suo me
diocre obiettivo del sindaca
to "laico, democratico e so-
cialista", che trova non da 
oggi appoggio in certi am-
bienti interessati all'esito 
elettorale della FIAT. Viglia
nesi — aggiunge Santi — 
non e padrone, pero, di met-
tersi la carta dell'unificazio
ne sotto i piedi. Se ritiene di 
farlo, altri possono reclama-
re uguale diritto, con tutte 
le conseguenze che si posso
no immaeinare ». 

Ma nel PSI-PSDI gli umori 
polemici non si fermano qui, 
probabilmente anche in con-
seguenza dell'atteggiamento 
interlocutorio e remissivo as-
sunto la settimana scorsa 
dalla Direzione del partito, 
che non sembra avere sod-
disfatto una parte dei socia
listi. Bertoldi, parlando in 
provincia di Venezia, si e 
spinto perfino ad affermare 
che nel partito unificato va 
maturando «la convinzione 
che questa coalizione gover-
nativa abbia fatto il suo tem
po e che si awicini rapida-
mente il momento in cui 
ogni partito dovra assumersi 
le sue responsabilita e la sua 
liberta d'azione». Sono di-
chiarazioni che non fanno una 
linea politica, ma che certa-
mentc riflettono un disagio 
reale; ne potrebbe essere di-
versamente, nel momento in 
cui alle richieste di « verifi-
ca» nei confront! della DC 
fa riscontro il consenso a 
nuovi avvilenti compromes-
si, del tipo di quello che il 
ministro Mariotti ha confer-
mato domenica per la Iegge 
urbanistica. In questa situa-
zione, la destra del PSI-PSDI 
accentua il proprio dominio 
sul partito e aggrava le pro-
prie istanze a favore di una 
politira conservatrice. Ieri 
l'agenzia Nuova stampa non 
esitava a porsi ancora piu a 
destra di Colombo. II mini
stro del Tesoro ha difeso due 
giorni fa le scelte del bilan-
cio 1967 e del piano quin-
quennale, insistendo sui car-
dini ben noti che si chiama-
no limitazione della spesa 
pubblica, riforma in senso 
restrittivo della finanza loca
le, equilibrio dci costi e ri-
cavi azicndali, e via direndo. 
Bene: il foglio dell'on. Pao
lo Rossi non e contento, vuo-
le il blocco delle assunzioni, 
della spesa pubblica e del-
l'imposizione fiscale. 

SulPAmnft! di oggi l'ono-
revole Orlandi pubblichera 
un articolo nel quale il pro-
blema relativo alia costitu-
zionc delle giunte comunali 
e provinciali viene affronta-
tato in chiave di chiusura po
litica nei confront! sia del 
« frontismo » che del « cen-
trismo >. Replicando al com-
pagno Longo, Orlandi cerca 
in particolare di difendere 
il PSI-PSDI dall'accusa di 
imporre alle organizzazioni 
periferiche la linea di centro-
sinistra; questa linea sareb-
be in voce adottata * autono-
mamente » in sede locale (il 
che non e vero, come dimo-
stra il caso della Val d'Aosta 
e di molte altre amministra-
zioni). 

L'atti\ismo propagandisti-
co dell'on. Moro ha avuto ieri 
un'altra manifestazione a 
San Salvo, in Abruzzo, dove 
il presidente del Consiglio e 
andato a dire d'aver sempre 
< colto la fede e la speranza 
dei Iavoratori. i quali chie-
dono di non essere costretti 
alia emigrazione interna od 
esterna». A questa fede e 
speranza il governo presie-
duto da Moro \iene incontro, 
com'e nolo, con i programmi 
della Cassa del Mczzogiomo 
e con una politica eeonomica 
generale che e fatta apposta 
per aumentare lo spopola-
mento del Slid e rendere 
cronica l'emigrazione. In 
campo dc c infine da segna-
lare l'esistenza di una viva 
preoccupazione per Panda-
mento del dibattito su Agri
gento. Molti dirigenti della 
DC siciliana sono stati con-

vocati a Roma, e sono in cor-
so accese riunioni per l'esa-
me della situazionc. Sembra 
che forti pressioni vengano 
esercitate in favore dell'ado-
zione di provvedimenti «di-
sciplinari » alquanto piu seri 
di qtielli linoin annunciati. 
Ma forti sono anche le pres
sioni in senso contrario. 

m . gh. | 

SESTO FIORENTINO. 5. 
Quaruntun iscritti al PSI di 

Sesto Fiorentino si sono n-
fiutati di aderire al nuovo 
partito unificato. La decisione 
— secondo quanto rende no-
to l'agenzia «Argomenti per 
la sinistra » — e stata coinu-
nicata alia sezione socialista 
e alia federazione unificata 
(iorentina con una lettera nel
la quale si aTfcrma: « Finita 
con il 30 ottobie di quest'an-
no la vita del Partito sociali
sta italiano vi annunciamo 
che non atleriremo al nuovo 
partito unificato. La nostra 
pn^izione di minoran'/a nel 
PSI — prosegue il documen-
to — nonostante il piofondo 
ili'-senso con la sua politica 
ufficiale. era stata mantenu-
la. in questi anni, nella piu 
perfetta lealta e disciphna, 
malgrado che, man inano che 

I 

il tempo passava, la nostra 
\ oce restasse sempre piu ina-
scoltata e, nella vita interna 
del partito, la maggioran/a 
sompre piu sistematicamente 
rmuncias^e ad una politica 
niinimainente tesa nll'iinita 
interna. Crediaino che la 
lealta c I'onesta con la quale 
abhiamo svolto fitio a oggi la 
milizia socialista ci inducano 
a mantenerci fermi nella no
stra posizione e a non cam-
biare partito a favore di un 
altro nel quale non ricono-
sciamo contenute le ragioni 
ideali che ci fecero aderire 
al socialismo e a lottare co
me esso insegna ». 

I (irmntari della lettera 
hanno costituito i! giuppo se-
ste^e dei S<K-Ialisti autonomi. 
Fra essi vi sono ammatori 
del movimento giovanile. par-
tigiani, dirigenti politici e 

amministratori comunali, sin 
dacalisti e cocperatori. 

La loro decisione si e con 
cretata quando la Federazio
ne unificata di Firenze ha 
tentato di imporre anche a 
Sesto che i rappresentanti del 
PSI si ritirassero dalla giunta 
umtaria. II primo a rif'mtaic 
il passaggio al nuovo partito 
c stato il compagno Ernesto 
Banchelli da 55 anni iscritto 
al PSI. gia consigliere conni 
nale socialista nel 1921), mem 
bro del CLN durante la lotla 
di Liberazione e quindi inin 
terrottamente vice sindaco e 
assessore ai lavori pubblici 
in Comune. 

Sempre secondo quanto in-
forma I'auen/.ia 4 Argomenti 
per la sinistra ». a Sesto Fio
rentino. vecchia roccaforte so 
ciahsta. altri 32 iscritti al 
PSI non hanno tinnovntn la 
tci^cra. 

La commissione lo proporra nelTaula del Senato 

Fino a tutto dicembre le 

provvidenze alle zone alluvionate 
Dopo i disastri alluvionalr 

// PCI per la rev/sione 
degli obietfivi della 

Cassa nel Cenlro-HotA 
Interpellanza alia Camera - Necessario spo-
stare sulle difese del suolo i finanziamenti 

La richiesta dei senatori comunisti - Concluso 
I'esame dei decreti - Migliorate le norme per lo 
indennizzo per i fabbricati privati danneggiati -1 

comuni e la ricostruzione 

I disastri provocati dalle allu
vioni di novembre hanno posto 
la indifferibilita del problema 
della revisione dell'c intero di-
spositivo > e dei « criteri informa-
tori della Iegge che prevede in-
terventi straordinari per le aree 
depresse del Centro-Nord e per 
la montagna >. II governo deve 
far conoscere se . al riguardo. e 
orientato ad accogliere questa 
sollecitazione. 

In sintesi, queste ie richieste 
che un folto gruppo di deputati 
del PCI ha formulato in un'in-
terpellanza diretta ai ministri del 
Bilancio e della Cassa. Pieraccini 
e Pastore. Una scelta come quella 
accennata, a parere dei deputati 
comunistj « s i rende necessaria 
non solo perche. sono state queste 
(del Centro-Nord ndr) le zone 
maggiormente colpite, ma so-
prattutto perche proprio in que
ste zone il disordine idro-geolo-
gico, il depauperamento bo^chi-
vo, la mancata attuazione della 
bonifica, la mancata ristruttura-
zione fondaria c culturale delle 
terre coltivabili. la fuga dalla 
terra uniti ad una incuria di de-
cenni da parte dei vari governi. 
creano cause permanent! di di
sastri >. 

Nel particolare, i deputati del 

PCI hanno chiesto che: a) <ven-
gano rivisti gli obiettivi della 
Iegge n. 614 (sulle aree depresse 
del Centro-Nord. appunto. ndr), 
ponendo come obiettivo fonda
mentale e preliminare dell'inter-
vento straordinario quello della 
difesa del territorio in tutti i suoi 
molteplici aspetti» (carta dei 
bacini imbriferi. sistemazione 
idrogeologica. rimboscamento, bo
nifica. consolidamento dei centri 
aHilal; SCC.̂ " b^ C\\S £• - "FOCS 
da senza indugio alcuno alia ela-
borazione di piani urbanistici ter
ritorial!. comprensoriali e regio-
nali, come base per la elabora-
zione di un piano urbanistico na-
zionale, con la piu ampia parte-
cipazione degli enti locali >: c) 
che «tenendo conto di quanto 
sopra detto, si proceda alia revi
sione e riqualificazione della spe
sa stabilita nei vari articoli della 
Iegge n. 614 per quanto riguarda 
i settori della agricoltura. dei la
vori pubblici. della montagna ». 

In tal modo. osservano i depu
tati del PCI. la Iegge deve e puo 
• essere ricondotta n e l l a h e o di 
una politica nazionale di piano. 
che si ponga come preminente 
obiettivo la difesa del territorio. 
supsrando il concetto di interven-
to straordinario e settoriale che 

1 la caratterizza ». ' 

Sui temi del sottosviluppo 

Convegno a Napoli 
dei Comuni d'Europa 
La relazione del prof. Compagna il quale ha 
aperto i lavori polemizzando con le scelte eco

nomise della classe dirigente italiana 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 5. 

Si e aperto oggi nella Sala 
dei Baroni del Maschio Angioi-
no il convegno di studio su < I 
poteri loeah e le regioni meno 
sviluppate della comunita euro-
pea >. indetto dal Consiglio dei 
Comuni d'Europa. La prima gior-
nata e stata dedicata al dibat
tito sul rapporto svolto dal prof. 
Francesco Compagna; domani 
sara la volt a di una relazione su 
« L*e«penenza in una grande area 
terntoriale sottosviluppata della 
comunita: il Mczzogiomo d'Ita
lia >. affidata al vice presidente 
della Cassa, MicheJe CifarellL 

Gia oggi, perd, svolgendo il 
suo tema, Francesco Compagna 
ha fattc specifico rifenmento al 
Mczzogiomo per illustrare !e sue 
tesi piu generali ed ha sottoh-
neato come si vada rimarcando 
sempre piu lo squilibrio fra zo
ne tradizionalmente industrializ-
zate e zone sottosviluppate. in 
conseguenza dei tipi di scelte 
che presiedono agli invest imenti 
privati nei settori fondamentali 
dello sviluppo industriale: side-

rurgico. chimico e metalmecca-
nico-

Soprattutto il relatore ha so-
stenuto che quest'ultimo. a suo 
giudizio. e il settore che puo 
svolgere una < funzione motri-
c e » determmante per le zone 
sottosviluppate. unitamente a 
quello chimico: ma — ha sotto-
hneato — fmo a questo momen- i 
to le classi dirigenti non si sono 
indirizzate in tale senso. E". 
quindi. un problema di interven-
to e di azione pubblica. ha detto 
Compagna. la cui esortazione as
sume chiaramente un sapore po-
lemico nei confrooti delle scelte 
indicate nel piano di coordina-
mento della Cassa per il Mez-
zogiomo. che su 615 miliardi ne 
destina solo 18 agli interventi 
per la metalmeccanica. contro 
186 — ad esempio — per i tele-
foni. 

Egli ha tnfine affermato la 
necessita che nelle zone sotto
sviluppate sia dato ogni incenti-
vo alia creazione di centri di 
ricerca ad alto livello. come po
lo di attrazione e di orientamen-
to di un organico sviluppo eco-
nomico. 

Nuova lunga, e conclusiva. 
riunione ieri della commissio
ne Finanze e Tesoro del Sena
to. per portare a termine I'esa
me dei decreti governativi per 
le zone colpite dalle alluvioni. 

All'inizio della seduta, i par-
lamentari comunisti hanno sol-
lecitato una definizione dei 
tempi di applicazione dei due 
decreti. Inizialmente. come ab
biamo riferito. 1'arco di tempo 
era stato ristretto fra il 1° ot-
tobre e il 30 novembre, di mo
do che gli interventi governa
tivi potessero operare, ad e-
sempio. anche nei territori del
la Campania sconvolti da inon-
dazioni ai primi delfautunno. 
Ma — hanno osservato i sena
tori comunisti. trovando concor-
di i loro colleghi — dopo il 30 
novembre. e ancora in questi 
giorni. il maltempo ha provo-
cato altri gravi danni in Urn 
bri?>. nel I^»7in. in altre pro
vince emiliane. in Sicilia. Che 
ha fatto il governo? Ha adot 
tato provvedimenti di emer-
genza? Domande rimaste. pur-
troppo. senza una risposta po 
sitiva: il governo si e limitato 
a dare assicurazione che < tut-
to e sotto controllo ». 

Al termine. la commissione 
nel suo insieme. pur deciden-
do di non modificare i decreti 
(data la ristrettezza del tempo 
a disposizione). s'e trovata 
d'accordo di proporre in aula 
che 1'arco di applicazione dei 
decreti sia esteso. come chie-
dono i comunisti. a tutto il me
se di dicembre. 

I,a commissione ha inoltre 
definito Ie norme relative al-
l'indcnnizzo per i fabbricati di-
sastrati, modificando i decre
ti. Ha stabilito che sia conces-
so un indennizzo pari al 90^ 
in favore di coloro che siano 
proprietari di case con tre va-
ni utili. o anche di due unita 
di fabbricato. con un massimo 
di indennizzo. nel primo caso. 
di 5 milioni. nel secondo di 7 
milioni. Un indennizzo pari al-
r80co viene concesso per Ie ca
se con piu di tre vani. il TO'v 
in tutti gli altri casi. 

L'n altro importante proble
ma venuto al pettine e stato 
quello degli enti che debbono 
attuare la ricostruzione. Co 
m*e noto. nei suoi decreti, il 
governo affida questo incarico 
al ministero dei LL.PP.. solle 
vando fra Paltro problemi di 
interferenza. ed al limite di il 
lesittimita coMituzionale. per 
quel che coneerne Ie zone di 
sastrate delle regioni a Statuto 
speciale (vedasi il Friuli Ve 
nezia Giulia) che ha competes 

za primaria in materia di La
vori Pubblici. I senatori comu
nisti hanno proposto che le ri-
costruzioni siano attuate dai 
Comuni. con la spesa a totale 
carico dello Stato. 

L'oricntamento prevalso, al 
termine della discussione. e 
stato che i lavori di competen 
za dei comuni siano delegati 
ai comuni. Una formula piu 
sfumata. ma che dovrebbe con* 
sentire agli enti locali di otte-
nere eguali risultati. 

Seminario su 

<i Question! 

della social-

democrazia e 

del socialismo » 

Conversazioni saranno 
tenute dai compagni 
delia Direzione Alicata, 
Amendola, Bufalini, Co-

lombi, Di Giulio 

L'n seminario sulle * Questio-
ni della sucialdcinocrazia e del 
socialismo» nvra luogo presto 
fNtituto (li Much comuni'-ti delle 
Frattocchie (Roma) cl.il 1'J al 
22 dicembre. secondo il scguen-
ti> programmu: 

1) 11 movimento socialista in 
Italia dalla tine del secolo XIX 
alia pr.ina guerra mondiale. (Ar-
turo Colombo: 2) Lenin o l» 
socialdemocr.i/i.i. (Knzo Santa-
relli): 3) La scissione del 1921. 
(Franco Ferri): 4> La socialde-
mocra/ia deU'Euiotw occiden-
tale nella iri>i n\olu/.ioiian» 
del pi mio dopoguerra. L'lnter-
n.r/ionale co[mini>t.i con parti-
col.ire rmuardo al VI e al VU 
congresM). La unita antifasci-
sta. (ErneMo Ba>!ionien): 5) II 
movimento oper.uo italiano dal
la Besisten/a al 11136 (IhorU'O 
Amendola): 6) Situazione e pro
blemi della socialdemocrazia. 
nella Europa Occidentale ogm. 
(Sergio Segre): 7> 11 inovimen'o 
0[K-raio e comimistii e l proble
mi deH'unita con la socialdpmo-
cra/ia dopo il 20. congres>o del 
l'CUS. (Mario Alicjtu): «) Co
munisti. socialisti. socialdeiuo-
cratici e la questione cattolica. 
(Franco Calamandrei): U) Dal 
l'Jjlj airuniticazione PSl-PSUl. 
(Paolo Biifalmi): 10) Problemi e 
i-ompiM attuali deli iuione irii-
taria nei sindacati. nei Coiuuni. 
ecc. (Fernando Di Giulio). 

Tutte le Federazioni del Par
tito e della F(X1 sono mv.tate 
a comunicare al piu presto alia 
Sezioiie Lavoro Irteolotiico iel 
CC l nominativi dei memhr: del
le loro Segreterie o Direttivi de-
signati a partecipare al si-uu-
nano. 1 partecipanti dovr.mno 
giungere alle Frattocchie entr-j 
la serata di domenica 11 d.-
cembre. 

L'invito a partecipare a I .-c-
minario 6 rivolto anche. in ije-
nerale. a tutti i membn del CC 
e della CCC. compatibilmente 
con i loro impegni. Qtielli di Jo 
ro che ritengano di poler se-
guire l'intero seminario. e.ssen-
do ospitati presso I'lstituto del
le Frattocchie. sono pre^ati ii 
mettersi in contatto con la Se
zione Lavoro Ideologico del CC. 

da questa settimana 
nelle edicole 

la vita e le opere degli 
autori di cui si parla e che 

si leggono opni giorno 

da Quasimodo a Moravia, 
da Pavese a Bacchelli 

i premi letterari, 
il cinema, la televisione ecc. 

ogni settimana due fascicoli riunitl 

per soie 350 lire 
un fascicolo di storia della letteratura 
un fascicolo di antologia delle opere 

e un* antologia della critica 

E# morta 

suor Lucia 

De Gasperi 
Lucia De Gasperi. supenora e 

preside dell'Istituto dell'Assunzjo-
ne di Genova. fi.zha di Alcirie 
De Gasperi. c rr.orta a Roma 
per un male inguanbile. Aveva 
41 anni. Era entrzta nelle suore 
dell'Assunzione ncl 1W8. 

II 13 novembre scorso. a cau
sa della gravita delle sue con
dizioni, era stata trasportata da 
Genova a Roma, dove 1'hanno 
assistita. nei suoi ultimi giorni. 
la madre e le sorclle Maria Ro-
mana e Paola. 

un'opera indispensabile 
per poter scegliere e apprezzare 

quello che leggiamo 
per conoscere la personality 

degli autori 
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