
l ' U n i t d / giovedi 30 mono 1967 PAG. 3 / a t t u a l i t a 

1966: i fischi di Canberra 

WfVRyry 

CANBERRA, FEBBRAIO 1966 — Cnroselli di poliziotli conlro una folia di manifeslanli che 
chiedono In fine dell'aggrcssionc americana nl Vietnam, durante una visita di Humphrey 

Chi e Humphrey 

IL MARINE 
LIBERALE 

Da oppositore della guerra fredda a fautore 
di un'America « poliziotto del mondo»- Ami-
co di Ky e propagandista dell'attacco a Hanoi 

« Includcrc H Victcong in 
tin governo sud-victnamita si-
gnificherchhe conferire digni-
ta al handitismo c all'assas-
sinio »: cosi Hubert Humph
rey, nel fehbrnio del 'G6, in 
risposta alle caute dichiara-
7ioni con le quali Robert 
Kennedy aveva sollcvato il 
problema di un futuro « poli
tico » del Vietnam del sud. E 
in aprile, sullo stesso tema: 
« II scdicentc Fronte nazio-
nalc di libera?ione non c na-
?ionale e non libera ncssuno. 
La sola parola onesta c fron
te, nel senso di facciata. E* la 
facciata dietro la quale si na-
scondono i comunisti di Ha
noi, spalleggiati dai comuni
sti cinesi ». 

Questo tentativo, cosl poco 
cavallcresco, di addossare ai 
patrioli vietnamiti l'infamia 
dei loro aggrcssori, questo 
crogiolarsi scnza ritegno nel-
le controverita della guerra 
imperialisla, rcsteranno per 
liingo tempo il biglietto di vi
sita piu autentico dell'iiomo 
che Johnson ha desiguato co
me proprio delfino. 

Un anno fa, quelle frasi 
sanzionarono un'abiura dellc 
piu clamorosc. Al Scnato, do
ve era giunto nel '48. trenta-
scttenne. dal Minnesota, do-
po una giovinrTza travagliata 
Ml padre, drochbrc. rovinato 
dalla cri<=i. cli studi pagati 
con molti tnestieri — dal por-
tinaio al comnicssn. all'aiuto 
veterinario — c, infinc. una 
Inurca a picni voti, con una 
tcsi sulla « filosofia del new 
deal »), Humphrev era stato 
infatti, per quindici anni, il 
portavocc piu qualificato dei 
democratici « lihcrali ». Era 
stato protaconista di moltc 
battaclie intcressanti i sin-
dacati. i diritti civili, i pro-
grammi sociali. In politics 
estcra. il suo nome era stato 
acrostato a quelli di Ful-
bright, di Mansfield e di al-
tri, nella minoranza che si 
hattcva per spostare 1'acccn-
to dalla guerra fredda al dia-
logo con 1TJRSS c con la 
Cina. 

I giudizi su di lui crano 
stati. a volte, discordi. Cera 
chi lo con^idcrava uno degli 
Ingesjni piu vivaci della sua 
pcnera7ione. E e'era chi lo 
giudicava soltanto un chiac-
chierone. volubile c confusio-
nario. spinto da una grande 
voclia di anivare. 

Piu volte, in effetti. Hum
phrey tcnto il salto dal Cam-
pidoglio alia Casa Bianca. ma 
senza fortuna. Nel '56. il par-
tito gli neeo la nomination 
come candidato alia vice-pre-
sidenza. al fianco di Steven 
son (che sarehbe stato. a sua 
volta. hattuto alle u m e ) . Due 
anni dopo, ritento la prova 
con ambi7ioni accresciute. 
concorrendo con Kennedy 
per la nomination presiden-
ziale II confronto era impa-
ri. Dinanzi alio spiecamento 
di mezzi del clan Kennedy, 
il «povero > Humphrey si 
sentiva « come un droghicre 
In lotta contro un supermer-
eato ». Dovcttc battcrc in ri-

Hubert Humphrey in una im-
magine balneare 

tirata. Ma il vincitore aveva 
un posto per lui: quello, la-
sciato vacante da Johnson, di 
leader della maucioranza. 

E' difficile dire quanto il 
ranccre verso i Kennedy ab-
bia pesato nella succcssiva 
conversione. Certo, l'intesa 
tra Johnson e Humphrey di-
venne piu stretta dopo Dal
las, di pari passo con I'am-
pliarsi del fossato che separa 
il primo da Robert Kennedy. 
Questi ha sceito, per ora, il 
silenzio. L'altro si trova sem-
pre piu a suo agio nel ruolo 
di luogotcnente del vincito
re. E con lui divide il facile 
trionfo elettorale del '64. 

Da questo momento in poi, 
sara difficile riconoscere in 
Humphrey Vox-leader della 
Americans for a democratic 
action, Torganizzazione della 
sinistra democratica. Sc ave
va delle riserve sull'attacco 
alia RDV, la «finta pace» 
di Johnson, rumorosamente 
lanciata a Baltimora, basta a 

tranquillizzarlo pienamente. 
Dinanzi alio sbarco dei mari
nes a Santo Domingo, trova 
solo parole di elogio. Due 
viaggi in Asia — concepiti 
per « dargli importanza », ol
tre che per sfruttare a van-
taggio dell'aggressione i re-
sidui del suo credito — fan-
no di lui il piu zelante dei 
propagandists 

Guerra civile, quella del 
Vietnam? Neanche per sogno. 
Ha ragione Nguyen Cao Ky 
quando parla di «terroristi 
manovrati da Hanoi ». Lascia-
re agli asiatici i problemi 
dell'Asia? Ecco pronto 1'ap-
pello mistificatore ai ricordi 
patriottici della guerra contro 
il Giappone: « Dove saremmo 
oggi se avessimo lasciato 
TAsia agli asiatici? ». E, del 
resto, gli Stati Uniti «non 
possono essere un leader 
mondiale se dirigono solo 
1'Europa occidentale e 1'Amc-
rica latina ». Bisogna capire 
che « i l comunismo in Asia 
pone per noi una questione 
di soprawivenza » e che « il 
Vietnam e oggi vicino agli 
Stati Uniti come lo era Lon-
dra nel 1940 ». 

Si potrebbe obiettarc che 
il parallclo con Londra si 
adatta meglio a Hanoi, anche 
perche Hitler ha in Ky un 
ammiratore dichiarato. Ma 
Humphrey, che e stato il pri
mo membro del governo a 
presentarsi alia TV, dopo il 
primo bombardamento sulla 
capitale nord-vietnamita, non 
si scompone per cosl p o c o . i l 
Vietnam, spiega, e « una pie-
traia » come terreno di cultu-
ra della democrazia. E allora. 
come non comprendere Ky? 
C'e, d'altra parte, • 1'altra 
guerra », grazie alia quale il 
fantoccio avra presto la sua 
patcnte di riformatore so-
ciale. 

Versatile c ioquacc. il vice-
presidente non si limita dun-
que ad incarnare, come c sta
to scritto. la faccia « pacifi-
sta » di Johnson, in contrap-
posizione a quella truce e mi-
litaresca: riassiime in se 1'una 
e 1'altra. Tl suo fcrvore di 
ncofito. tra i responsabili 
dell 'awentura victnamita. gli 
ha guadagnato l'ammirazione 
di uomini come Nixon, o co
me i democratici reazionari 
del sud. Quando. nci teach-in, 
lo mettono alle strette, perde 
1c staffe. Ma le critiche « non 
gli tolgono il sonno neppure 
per un minuto ». 

Si stenta a vedere, dopo 
aver riletto questo campio-
nario. che cosa lo Humphrey 
edizione 1967, possa dire, di 
proprio, agli «amici » euro-
pei. Un discorso veritiero sa
rehbe. al tempo stesso. scarno 
e sinistra: consisterebbe nel 
dire che il presidente e la 
sua ombra sono ansiosi di li-
herarsi della guerra victnami
ta prima della nuova scadenza 
elettorale, e sono pcrci6 de-
cisi a tutto nella rieerca del
la vittoria militarc. H resto 
e fumo. 

• . p. 

CINQUE MESI DOPO IL DISASTRO 

Che cosa e rimasto vivo 

dell'unita creatasi nei 

giorni delValluvione 

L'AVVENIRE PI FIRENZE 
<< L'aspro del passato sembra scomparso » •— Come Palazzo Vecchio ha potuto assolvere la sua funzione 
I limiti del centro-sinistra e il lenzuolo troppo stretto di Colombo — La fine della fabbrica « Wuhrer » 

Dal nos tro inviato 
FIRENZE. 29 

A Firenze e'era una volta 
una fabbrica che si chiamava 
Wuhrer e produceva birra. Oc-
cupava un centinaio di operai, 
non molti per una citta di mez
zo milione di abitanti, ma pur 
sempre un valore produttivo, da 
quella fabbrica cento famiglie 
traevano il loro sostentamen-
to. Iiimase colpita dalla inon-
dazione, le acque sommersero i 
macchinan, il fango fini per di-
struggerli. Ma i padroni non 
vollero rimettere in piedi lo 
stabilimento, che pure, fino al 
giorno prima del disastro, ave
va chiuso i bilanci sempre in 
attivo. Gia ne avevano costrui-
to un altro, a Battipaglia, in 
provincia di Salerno grazie an
che ad un contributo statale di 
due miliardi e mezzo, e quello 
di Firenze era destinato alia 
chiusura. L'alluvione ha acce-
lerato t tempi: ai primi di mar-
zo la decisione. si chiude. 

Come e noto, per i padroni la 
retorica e una cosa, e il profit-
to un'altra. Ci si pud sempre 
commuovere sullo spirito dei 
fiorentini, sui € musi di pietra » 
che essi hanno opposto alia scia-
gura, ma quando si tralta di 
scegliere non c'e esitazione. Al
luvione o non alluvione, si U-
cenzia, anche se VAssociazione 
degli industriali della citta ave
va promesso che nessun licen-
ziamento sarebbe stato eseguito 
nelle industrie alluvionate. 

II caso della Wuhrer e unico, 
ma dimostra, mi dice il segre-
tario della Camera del Lavoro, 
Rastrelli, c come il padronato 
perseguita la politica di sem
pre, anche nel momento in cui 
si cerca di risollevare Vecono-
mia della citta dallo stato in 
cui I'ha gettata I'inondazione. 
Intorno agli operai della Wuhrer 
si e" stretta la solidarieta della 
cittadinanza, il Consiglio comu-
nale e il Consiglio provinciate 
hanno approvato ordini del 
giorno. Tutti i sindacati si op-
pongono alia chiusura della 
azienda. E questo avviene quan
do anche nel settore industria-
le la ripresa si manifesto con 
caratteri aleatori e conlrad-
dittori e non ci scno premesse 

chiare di sviluppn ». Aggiunge 
che il btlancio delle lotto c con-
fortante, il movimento operaio, 
i sindacati sono di nuovo sul 
terreno della lotta, sia per 
quanto riguarda i contratti, i 
salari, sia per imporre una fun
zione positiva alle aziende a 
partecipazione statale, dalla 
SA1VO al Nuovo Pignone, al-
I'ENI. al Fabbricone. * // pro
blema dello sviluppo della pro
vincia e legato alia spinta dei 
lavoratori». 11 movimento sin-
dacale e inoltre impegnato nel
la battaglia per un vasto piano 
di costruzioni di alloggi, e per 
gli aiuti di pronto intervento e 
di rinnovamento delle struttu-
re agricole. « Lo scontro con il 
padronato si fa sempre piii 
forte ». 

E' da questa lotta che dipen-
de I'aovenire di Firenze, una 
lotta che non riguarda solo i 
sindacati, ma le forze politi-
che che agiscono negli enti 
elettivi dal Comune alia Pro
vincia e negli stessi comitati di 
quartiere, organismi di lotta e 
di rappresentanza popolare, sor-
ti all'indomani dell'alluvione 
come espressione immediata e 
concreta di un tessuto unitario 
che il dramma della citta ha 
portato alio scoperto, e sul qua
le sara opportuno ritornare. 
Enti ed organismi che, a cinque 
mesi dall'alluvione, hanno an-
cora di fronte t problemi del-
I'oggi, dei quartieri nei quali 
la vita non riesce a riprende-
re, non certo per fatalita ma 
per cause ben precise, come 
abbiamo cercato di dimostrare 
nel servizio precedente, e quelli 
del domani, di che cosa dere 
essere Firenze, la sua provin
cia, la stessa regione, poiche 
la battaglia non si svolge piit 
solo nella strada. nel quartiere, 
nella citta. ma tocca tin territo-
rio piii vasto, interessi p'm va-
sti, lo Stato. il governo, in un 
rapporto di causa ed effetto. 

L'alluvione, con le drammati-
che scadenze paste dinanzi a 
tutti, forze politiche. sindacati, 
enti locali, organi dello Stato. 
governo, ha giocato U ruolo di 
cartina di tornasole, di sostan-
za chimica immersa in un pro-
dntto per rivelarne la composi-
zione. I caratteri del valore e 

della qualita dell intervento go-
vernativo sono troppo noti e 
criticati per soffermurcisi an-
cora. 11 famoso « lenzuolo » di 
Colombo per cui se si tira da 
una parte si scopre 1'altra, in 
parole piii chiare: i soldi sono 
questi e niente di piit, e stato 
preso come unita di misura. 
Non i bisagni di una citta che 
ha sopportato il piii grave col-
po della sua storia. paragona-
bile solo ai disastri della guer
ra, ma il <r. lenzuolo x> del mini-
stro tia fatto da metro. Vediamo 
un po', c'e un orlo libera per 
Firenze? poverina, e stata cosi 
sfortttnata... Un orlo lo hanno 
trovato, e lo hanno mandato a 
cavallo di una burocrazia che 
prima di concederlo a chi ne ha 
bisoqno lo deve pesare. e ripe-

sarc. controllare e riconlrolla-
re per poi magart, come e ca-
pitato per Vacquisto di allog
gi. dire di no. 

11 centro-sinistra die governa 
Palazzo Vecchio e nato come 
proiezione cittadina di quello 
govemativo. E' stato imposto al
ia citta ad una parte degli 
stessi partiti che lo compongo-
no, dalle direzioni nazionali del
ta DC e del PSU. secondo la ti
nea della « omogeneizzazione » 
della formula dal centra alia 
periferta. Un centro-sinistra ar-
tificioso — « gelatinoso * e sta
to definito — il cui carattere 
moderato ha portato alia esclu-
sione della sinistra cattolica e 
socialista, all'offerta alia so-
cialdemocrazia, che a Firenze 
si e sempre presentata come 

una sparuta minoranza. di un 
peso sproporzionato nella Giun-
ta, alia « riscoperta » nei salat-
ti della erudizione fiorentina di 
un uomo, Uargellini, da mette-
re a capo dell'amministrazione 
comunale. Alia vigilia della al
luvione un simile centra sinistra 
non solo era senza programma. 
non solo era senza una base 
reale, ma addirittura in crisi. 
La plena dell'Arno ha trovato 
gli assessori socialisti dimissio-
nari. 

In quei giorni terribili il sor-
gere dei comitati unitari di 
quartiere. la loro continua pres-
sione sull'amministrazione co
munale. I'incalzarc della inizia-
tiva dell'opposizione comuni-
sta. hanno ricomposto un cen-
tro di potere locale, hanno 

F IRENZE — Borgo Aitegri a Santa Croce. Nella foto del titolo: i lungarni presso Ponte Vecchio 

Perche nelle campagne sarde si diffida della legge 

AD ORUNE £ IN ATTO IL C0PRIFU0C0 
ANCHE SE NESSUNO L'H A DICHIARATO 

Non c'e pasfore della Barbagia che non sia finito almeno una volta in camera di sicurezza senza 
ragione - Un'interrogazione sugli abusi dei CC - L'arretratezza economica alia base della violenza 

Dal nostro inviato 
NUORO. 29. 

«Non ho vianto. non mi sono 
neppure commosso quando e sta
to ucciso un hrigadtere dei cara-
btnien a Fonm. Perche? Perche 
i carabimen ne combinano tante: 
e chi la fa I'aspetti ». In dialetto. 
and. il pastore che racconta que-
ste cose dice esattamente che 
« chi pesta i ca'li dcre attendersi 
di tederseli pestare*. Anche 
questo vecchio pastore e stato 
in pngione accusato, ingiusta-
mente. di avere bruc;ato il suo 
pascolo. L'autore dell'mcendio do-
!o?o venne comunque scoperto. 
U pastore fu nmes$o in liberta: 
ma nessuno si curd di fargj; 
almeno !e 5<ruse. 

Non c'e pastore del'.a Barbagia. 
credo, che non sia fin to almeno 
una \o!ta in camera di sicu
rezza per qualche gsorno. Ba
sta un l.tigio. una ubnacatura. 
un sospetto. una irregolanta am-
ministrativa. In atta il vigi!e da 
la multa e tutto finisce li: sui 
monti della Barbagia il carabi-
n:ere porta in caserma, butta al-
1'aria l'ovile. sequestra il gregge, 
interroga e qualche volta ba-
stona. 

Antonio Costa, pastore di Oru-
ne, e stato recentemente visitato 
dai carabimen mentre si trovava 
nel suo ovile con U gregge. « Hm 
il fucde? *. c Si >. c E il porJo 
d'arma? >. < Non I'ho con me. E' 
in pGese, a casa ». < Mlora vicm 
in caserma *. Antonio Costa e 
stato preso e portato via; il suo 
gregge lasciato abbandonato. 
Qualche ora dopo. i carabinieri 
sono tomati all'ovile. hanno rac-
eolto il gregge e 1'hanno portato 
in caserma a S. Efisio, a qual

che chilometro da Orune. dove 
e rimasto per tre g.orni ch.uso 
nel cortile. senza nulla da man-
giare. Era il tempo delle figlia-
7ioni e cmquanta pecore hanno 
co-i abortito. 

c \ o ! ri c.-surr.iajr.o ogni respon-
sahilita*. a\e\a de:to il bnga-
d ere. < Invcce le perdite sono 
state del tutto nostre ». racconta 
:1 pastore. Antonio Costa e stato 
tenuto due giorni in camera di 
sicurezza a S. Efisio e poi otto 
giorni a Nuoro nonostante che 
la sera stessa del fermo i pa-
renti avessero portato in caser
ma il porto d'arma e tutti i docu
ment r.ch esti. Nel frattempo I 
carabinieri avevano scoperto al-
tre irreao'.antd nel « bo!!etuno » 
in an o^ni capo del gregge de\e 
e^ere ree.^trato e avevano dec.vi 
che il giovane Costa era propr.o 
un tipo so=petto. 

Come si crea 
il precedente 

Quindi otto giorni di detenzione 
a Nuoro e poi. appena interrogato 
dal magistrato. Antonio Costa e 
stato niasciato. PercM i carabi
men se I'erano presa con lui 
con tan'o accanimento? 

Basta ad ogni modo una avven-
tura di questo genere per crea re 
al sospettato il precedente. Anto
nio Costa c mcensurato. Pero i 
carabinieri lo hanno ormai iscnt-
to nei loro particolari schedari 
e questa iscnzione rimane e con-
ta. Anche Gelsomino Pani. pastore 
di Bolottana, e incensurato. Perd 
il porto d'arma non glielo conce-

dono perche ali'eta di 18 anni 
(oggi ne ha piu del doppio) fini 
in caserma comvoito in una nssa 
di ra^azzi. II suo nome c nma^c » 
e nea'apnle scorso. quando fece 
do-nanda per i! porto d'arma. i 
carabimen scr.ssero alia Q le-
s:ura cne iu; si. e mcensuraio: 
ma che per i suoi precedenti sa
rebbe anche « capace di abusare 
dcll'arma >. La dichiarazione del 
sindaco del paese. che garantisce 
sulla buona condo'.ia sua e di 
tutta la sja famisl:a. non ha al-
cun valore. 

tDaU'aprtle scorso noi s'e visto 
d porto d'arma — commenta i! 
\ccch:o padre del pastore — e 
r.cppure in restituzonc le dodi-
amila lire che abbiamo dovuto 
versare aU'atto delta domanda >. 

Ad Orune. che e in paese ap-
po"aia:o :n mont.ipna e conta 
-eim.'.a abitanti. vise da tempo un 
coprifuoco non diC.-rarato di ne«-
* mo che i carab.n.er. si sfnrvano 
di far ri-penare con 3e buone e 
con !e cattive. Con le cattive. 
certo. Esiste una in:errostazione al 
Parlamento nazionale presentata 
dal deputato comunista Ignazo 
Pirastu proprio su'.le v:o!enze che 
i carabimen hanno r.petutamente 
compiuto. 

Eccone un assortito campiona-
rio: Salvatore Barracca. seare-
tano della locale sezione del PCI. 
pre=o a fuci'ate da una pattuaha 
di CC mentre in auto nentra a 
casa di notte con la moj&e e 
d.ie «uoi figh: Salvatore B.rioni. 
trovato altiecio nelle v e del pae
se. portato in caserma e p:c-
chiato; P.etro To'o picchiato per 
la strada dai carabinieri che con 
il calcio del mitra gli hanno rotto 
akune costole (spedendolo al-
l'ospedale); Pasquale Barracca, 

fratello di Salvatore. p:cch ato e 
fento al \o!to da una pattugla; 
Nino Manca. Pietro Mureddj. G:o-
\anni Gatto. Michele Chessa. Ra:-
mondo Pa la tu'.t: qjanti trattat: 
a.'.o ste=-=o modo sVitanto perche 
tmvjti. a»:icci o no. per le \;e 
de! pae-e nelle ore proib.te. Ni»-
chele Ches-a. 68 anni. sopranno-
m nato Stocchino. si e fatto tre 
mesi di ospedale. Fermato. un 
carabiniere gii domanda: *Come 
ti chiami? >. « Stocchino >. rispon-
de il Chessa. Disgraziatamente 
Stocchino si ch.ama pure il cara
biniere mterrogante che. creden-
do di essere preso per il naso. 
afferra il m:tra e incomincia a 
coipre :I disgraz.ato con diverse 
mazzate. 

£o violenza 
crea violenza 

< Non ho paura dei dchnquenti 
— mi dice uno del paese — ma 
di bvscarmi una fucilata dai ca
rabinieri. Sere fa essi hanno spa-
rato raffiche di mitra conlro 
Giovanni Soma. 70 anni, uscilo 
di casa alle 20.30 per fare un foi-
soano, perche in casa sua non c'e 
ombra di sertizi igienici: un'aUra 
sera h a i i o sparato una moschet-
tata contro un aruppo di raga:zi 
che averano strappalo ui palo 
della segnaletica slradale >. 

I bar di Orune chiudono alle 
21. t Come mat? >. ho domanda:o 
alia propnetana di un locale 
pubbltco. t Cosi — ha risposto — 
mi piace chiudere presto >. Piace 
a tutti i baristi. evidentemente: 
soprattutto da quando sia i cara
binieri che i c baschi blu > fli 

hanno fatto un certo dsscorsetto. 
Naturalmente con cio non s. 

vuol dire che ad Orune gii stmchi 
ai santo si trovino tutti da una 
parte. Ma la v.olenza e poria-
tr.re soltanto di \io!enza: e co î 
a w one cne i carabm-en. di cera. 
fiu^trio uscire tidila ca*errna MJ"-
tanto in pattuglia perche altn 
menti nsch:erebbero di veder*, 
traltare alio ste«so modo di come 
essi hanno trattato aicuni orune^i. 

E i banditi? Ci sono i banditi 
a Orune? I latitanti sono tre: 
Giuseppe Campana. accusato di 
omic.dio. 5 mi'ioni di tag'ia che 
nonostante la latitanza e la tagl a 
mette. ogni anno. rego!armente 
memta la mogl e fehe abita :n 
paese): X.no Cherchi. accu«ato 

i di furto c rap.ne. 5 milio-ii 
di taglia: G annino Coccone. ac-

I cu^ato di rapimento a scono d, 
r-catto. Se s: esclude il Campam. 
che non e ben vi<:o perche uc-
ci^ore di un giovane sui \en'i 
anni per ur. vecchio rancore di 
famiglia. gli altn due latitanti 
non sono considera'i male dalla 
popo!anone. Uno viene add.r.t-
tura de«critto come una vittima 
della persecuzione poliziesca. 
Cioe qui. probabilmente per 
reaz:one alle angherie, ai fermi. 
alle assurde inquisizioni. al copri-
fuoco. ]<% gente e portata a sch.e-
rarsi no:, certo dalla parte della 
«g.usti7ia >. anche sc p.ire gli 
onmesi vorrebbero che avesse ter-
mine la violenza e innanzitutto 
che si crea^sero piu numerosi c 
meglio retribuiti posti di lavoro. 
Perche ad Orune si pud tocca re 
con mano come Tarretratezza eco
nomica c culturale sia alia base 
del male. 

Piero Campisi 

ridato dignitd a Palazzo Vec
chio di fronte alia tragedia. 
Poi Vacqua <"• scesa. sono pas-
sati i mesi ed e venuto il bilan-
ciii del nuovo anno, ma cio che 
era stato costruito in quei mesi 
tremendi aveva lasciato una 
impronta nei rapporti fra le for
ze politiche (incite nello stesso 
Consiglio comunale. 1 comunisti. 
pur mettenda in luce che nella 
amniiniftraz'ume vi sono pesan 
ti e ostinate resistenze a im-
pegnarsi in una direzione into 
va. hanno ditto mi voto di 
aftensione al btlancio. « un at-
teggiamento — ha dichiarato il 
capogruppo consiliare Alberto 
Cecclii — che vttole rcgivtrare 
e marcare un fatto nuovo: la 
disposizione dell'ammiiiislrazio-
ne comunale ad accagliere 
orientamenti, propositi, iitdica-
zioni di lavoro su tin area po
litico non deltmitata apr'torisli-
camente, e quindi fuori delle 
pregiudtziali del centro-sinistra. 
L'astensione e conferma di un 
atleggkimento nuovo di spinta 
in avanti. Perche chi vuole dav-
vero superare le contraddizio 
ni e opcrare in modo nuovo si 
senta mcoraggiato e vada oltre 
i limiti attuali. E chi non ne 
vuol sapere venga condotto al
io scoperto. fuori degli equivo-
ci ». Una posizione respow>ubi-
le. «di fiducia nelle forze die 
nella citta operano unitariamen-
te per la rinascita di Firenze: 
per permettere. anzi. che la 
voce di queste forze — comi
tati unitari, sindacati dei lavo
ratori, categoric economiche, 
energie culturali e artisliche — 
trori ancora una rispondenza 
a Palazzo Vecchio ». 

i"lnc//c a Palazzo Riccardi, sc-
de dell'amministrazione provin-
ciale, il grande dramma che ha 
vissuto Firenze ha avuto ri-
percussioni sidl'atteijgia mento 
dei gruppi politici. Qui ammini-
strano i comunisti, dopo che 
nell'ottobre scorso i socialisti 
si dimisero dalla Giiiuta provin
ciate per obbedire ad un ukase 
della direzione del loro partito. 
« Quest'anna. con decisione di 
tuttc le sinistre — mi dice d 
compagno Elio Gabbuggiani. 
presidente dell'amministrazione 
provinciale — abbiamo presen-
tato un programma e un btlan
cio di emergenza, frutto di uwt 
continua consultazione ed ela-
borazione non solo da parte dei 
comunisti, ma anche dei gruppi 
del PSU e del PS1UP. Essi si 
muovono Itingo le linee e le im-
postazioni programmatiche pre-
senlate dalla maggioranza due 
anni fa, dopo le elczioni ammi-
nistrative, compiendo una serie 
di scclte avanzando proposte 
direttamcnle legate ai problemi 
che l'alluvione ha aggravato. 
11 lavoro svolto in comune tra 
tutti i gruppi della sinistra fa 
prevedere ultcriori sviluppi »-

11 € dopo alluvione > troru 
dunque le forze demacratiche 
fiorentine di fronte a rapporti 
diversi da quelli che esistevano 
prima del quatlro novembre. 
Per il vice sindaco Ijigorio si 
tratta sopratutto della « perce-
zinne di un clima nuovo >. 
€ Quanto di aspro e'era nel pas
sato, sembra ora scomparso » 
— mi dice. Non va oltre. non si 
sbilancia, e vice-sindaco di un 
centro-sinistra in cui c'e un 
senatnre del suo stesso partito, 
Mayer, che proviene dalla s<>-
cialdemocrazia, che ha dichia
rato di dare il voto farorevole 
al bilancio della Giunta delta 
quale fa parte, anch'esso come 
nce-sindaco, c solo perche c'e 
stata l'alluvione ». E' presiden
te del Comitato regionale della 
programmazione che, finora, 
non c andato al di la di un do-
cumento preparato dai serrizi 
tecnici e dal titolo sigmficali-
ro: «Lineamenti di un primo 
schema regionale di sviluppo >, 
intorno al quale la DC sta im-
bastendo una serie di polemiche 
prendendo a pretesto la propo-
sta comunista di discutere i 
« lineamenti > negli enti locali. 
polemiche alle quali I'Avant:! 
ha replicato. * lo la penso come 
VAvanti! — dice Ijagorio — lo 
schema c pubblico e ognuno lo 
pub discutere >. 

Dicono i comunisti: chi vuo
le davvero superare le contrad-
dizioni e operare in modo nuovo 
si senta incoraggiato e vada ol
tre i limiti attuali. E chi non 
ne vuol sapere venga condotto 
alio scoperto, fuori degli equi-
voci. Questo c po.\si'uiie u c •-
renze, dove il movimento sin-
dacale e democratico ha tra-
dizioni e forza, come ha dimo-
stralo nei giorni neri del dilu-
vio, e oggi. nelle fabbriche, nei 
quartieri. E' possibile ed e ne-
cessario. 

Gianfranco Bianchi 
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