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A proposito di un articolo del « Mondo » 

ICONTENUTI ~ 
DELL'INTERNAZIONALISMO 

Non e da un modello astratto di socialismo che discende la nostra posizione 
verso I'URSS e i paesi socialist!, ma da un'analisi dei carafferi e processi reali 
di quelle societa e del loro ruolo nella comune lofta confro rimperialismo 

AlOanni dalla catastrofe che provoco duemila vittime 

Giuseppe Tamburrano ri-
prcndc i temi da me solle-
vati sulla questione dellc 
liberta politicho e culturali 
nell'URSS, a proposito del-
la questione Solgenitzin e 
Sacharov (rispettivamcnte, 
VUnita del 20-9-73 e // Mon
do, A. XV, N. 40) e pone, a 
noi comunisti, esscnzialmen-
to due domande: 1) « La so
cieta sovietica 6 o no una 
societa socialista? » — dal 
momenta che in essa si vc-
rificano atti che limitano le 
liberta e dal momento che 
I'URSS e militarmente in-
tervenuta nei confronti di 
un paese socialista (la Ceco-
slovacchia) che stava impo-
stando un'altra linea di svi
luppo e di gestione del so
cialismo? 2) Si pud essere 
uniti e, nello stesso tempo, 
autonomi nei confronti del-
I'URSS e degli altri paesi 
socialisti? 

Alia prima domanda ri-
spondiamo di si: la societa 
sovietica e una societa so
cialista. La nostra risposta, 
pero, implica un ragiona-
mento e considerazioni as-
sai piu complesse di quel
le che sembrano guidare 
il compagno Tamburrano, 
quando ci pone tale inter-
rogativo, poicho ogni socie
ta e, in genere, essa stessa 
cosa assai complessa, e cio 
vale, in modo particolare 
forse, per PUnione Sovieti
ca. Basti pensare, infatti, a 
come Lenin ritenesse che 
l'instaurazione del la dittatu-
ra proletaria fosse si possi-
bile, in Russia, in quella de-
terminata situazione del 
1917, ma che essa non po-
tesso poi realizzarsi in una 
piena edificazione del socia
lismo se la rivoluzione non 
si fosse estesa a paesi eco-
nomicamente, civilmente e 
culturalmente piu avanzati. 
Basti pensare a quanti pro-
blemi si intrecciarono nella 
discussione sul socialismo 
in un solo paese, e come la 
direzione staliniana del tem
po, sostenendo la possibili
ty di edificare il socialismo 
in quel paese — e questa 
era in effetti una necessita 
che si imponeva, affinche la 
dittatura del proletariate po-
tesse conservarsi — perdes-
se poi di vista le rinunce 
cho cio comportava, quanta 
alia realizzazione del socia
lismo in tutti i suoi aspetti 
e contenuti, e come cio si-
gnificasse anche il venir me-
no di alcuni importanti ca-
ratteri che Lenin al sociali
smo assegnava. 

Non misuriamo il caratte-
re socialista di questa o 
quel paese raffrontandolo 
ad un modello astratto di 
societa socialista, che non 
esiste, ma cercando di indi
v i d u a l i caratteri reali di 
quelle societa. Riteniamo an
che che se ne possano indi-
viduare le manchevolezze, 
quanto alia realizzazione del 
socialismo, che si possa in-
dividuare le mete ancora da 
raggiungere, partendo dal 
processo reale che in quei 
paesi si compie e indivi-
duandone le necessita. Cioe 
partendo, si comprende, da 
quelle categorie teoriche 
che il marcismo ha ricavato 
dall'analisi del capitalismo 

Economia 
e democrazia 
Alia domanda se I'URSS 

sia societa socialista rispon-
diamo di si, perche ritenia
mo, da marxisti, che il ca-
rattere di una societa si de-
finisca, in pnmo luogo, 
guardando alia sua struttu-
ra economica, al tipo di pro
priety che in essa domina. 
E nessuno pud porre in dub-
bio che la proprieta capita-
listica privata dei mezzi di 
produzione sia stata, nell'U-
nione Sovietica, abolita. I-
noltre il criterio che guida 
1'economia di quel paese — 
il suo piano economico — 
non e quello del profitto 
(che potrebbe qualificare 
come capitalistica anche una 
economia senza capitalisti, 
ma di capitalismo di Stata), 
bensi dellc necessita com-
plessive delta societa c di 
tutti i suoi cittadini. Guar-
diamo inoltre alle conqui-
ste sociali ivi realizzate, 
quanto al pieno impiego, al 
rispetto dei diritti dei lavo-
ratori, alia gratuita dell'i-
struzione, al sistema sanita-
rio e cosi via. Guardiamo 
ancora al rapporto che si e 
stabilito tra le diverse na-
zionalita e all'eccezionale a-
scesa delle nazioni un tem
po arrctrate ed oppresse. 
Conta poi, per noi, anche la 
volonta politica che sogget-
tivamente accompagna lo 
sviluppo di una societa. 

Abbiamo pero imparato 
come non basta che muti la 
base economica di una so
cieta perche tutto il resto 
vada a posto, come in un 

' gioco di incastri. L'espc-
rienza ci ha indicato che il 

rapporto tra struttura e su-
pcrstruttura, tra economia e 
democrazia, e ben piu com-
plesso di quanto si pensas-
se. Non troviamo percio al-
cuna diflicolta a riconosce-
re — ed anzi abbiamo co-
stantemento ripetuto — che 
il .socialismo implica la par-
tccipazione consapevole e 
responsabile alia sua costru-
zione e direzione di tutta la 
grande massa dei lavoratori, 
ed esige percio la piu so-
stanziale attuazione della de
mocrazia, con l'esercizio del
le liberta che cio compor-
ta. E non, si badi, semplice-
mento perche Lenin su que
sta ha sempre fortemente 
insistito: non giudichiamo la 
realta partendo dalla teoria, 
ma viceversa. Anche per noi 
il « libro » che conta e quel
lo « della natura », in que
sta caso della realta. 

Condizioni per 
la coesistenza 

Ora questo « libro » ci di
ce che la democrazia e, in 
una societa che vuole realiz-
zare il socialismo, non solo 
una necessita, come dire, di 
ordine superstrutturale, che 
interessa la pienezza dei di
ritti del cittadino lavorato-
re e la piena espansione del
la personality dell'uomo, ma 
e anche, e prima di tutto, 
una necessita struttiirale: la 
dove non operano la concor-
renza, la dove la legge del 
profitto non e quella che 
imperiosamente preme per 
l'incremento della produtti-
vita, la molla dell'incremen-
to produttivo — senza il 
quale il socialismo non pud 
dare ai lavoratori condizio
ni di vita superiori a quel
le capitalistiche — va tro-
vata non solo negli stimoli 
economici per i lavoratori, 
ma ancor piu nella loro co-
sciente, responsabile parte-
cipazione alia direzione del-
l'economia e di tutta la so
cieta. Cio implica la diffici
le soluzione del rapporto tra 
la formulazione necessaria-
mente centralizzata del pia
no e le decisioni autonome 
dei centri e dei diversi set-
tori produttivi; tra le scelte 
che si devono compiere al 
centro e la partecipazione ad 
esse di tutte le istanze pe-
riferiche e della base dei 
lavoratori. A cio si collega, 
inevitabilmente, la piena at
tuazione della democrazia 
a tutti i livelli della vita 
sociale e statale. E' riferen-
doci a questo insieme di pro
blemi che abbiamo appog-
giato il « nuovo corso» in 
Cecoslovacchia e condanna-
to 1'intervento dei paesi del 
Patto di Varsavia. 

Questo aspetto, anch'esso 
essenziale, del regime socia
lista e presente, con la pie
nezza necessaria e con le 
conseguenze che csso com-
porta sul piano delle liber
ta politiche e culturali, cosi 
come dovrebbe essere, sia 
nell'Unione Sovietica che in 
altri paesi socialisti? Ci pa
re di no e non abbiamo 
mancato di dirlo. Cosi, ri-
f lettendo sul < libro » della 
realta, vediamo come le ca-
ratteristiche che Marx e Le
nin assegnavano al sociali
smo — in fatto di democra
zia, di partecipazione del po-
polo lavoratore alia direzio
ne della societa — non so-
no utopie, nella loro sostan-
za, ma derivano dalla loro 
critica al capitalismo e dal
la necessita che essi scienti-
ficamente deducono del suo 
superamento. 

Di qui deriva la nostra po
sizione nei confronti del-
l'URSS e degli altri paesi 
socialisti. Si, noi riteniamo 
che « ...la natura socialista 
dello Stato sovietico porti 
I'URSS a schierarsi... dalla 
parte dei popoli e delle 
classi che lottano contro 
rimperialismo e per il so
cialismo >. Abbiamo saltato, 
citando le parole di Tam
burrano, I'avverbio sempre, 
perche non siamo cosi cie-
chi da non capire che 11 RSS 
puo compiere, come ogni al-
tro, errori nella sua politica 
cstera — che ci scmbra so-
stanzialmente giusta ed al-
tamente positiva. Perche 
sappiamo che la < ragion di 
Stato», anche quando si 
tratta di uno Stato sociali
sta, non sempre ed automa-
ticamente coincide con le 
necessita del movimento pro-
letario in generale. Perche 
non sottovalutiamo il peso 
che possono avere element! 
di nazionalismo nei rappor-
ti tra gli Slati socialisti e 
nei movimento operaio in 
generale. Non crcdiamo pe
ro che «1'impegno dell'U-
nionc Sovietica nella politi
ca di distensione e di ami-
cizia con gli Stati Uniti ne 
limiti oggettivamente la pos
sibility di aiutare le lotte 
dei popoli e dei lavoratori 
contro rimperialismo e per 

il socialismo >. E questo non 
perche, • semplicisticamente, 
si ignori che questi due mo-
menti essenziali delta poli
tica dell'Unione Sovietica 
comportano problemi e che 
non sia facile individuare, 
ogni volta, il giusto rappor
to tra la lotta per la coe-
sistenza pacifica e la lotta 
antimperialistica, ma perche 
siamo convinti che la coe
sistenza pacifica — anche 
se e un necessario compro-
messo tra le due parti — 
sia per sua natura antimpe
rialistica. 

Si potrebbe forse pensare 
che un regime di coesisten
za pacifica possa realizzarsi 
quando i rapporti tra gli 
Stati e i popoli siano domi-
nati dalla logica della poli
tica imperialistica? Si deve 
dire piuttosto che la coesi
stenza pacifica — necessita 
imperiosa per la sopravvi-
venza della civilta umana 
— comporta che i rapporti 
fra gli Stati e i popoli sia
no guidati da criteri oppo-
sti a quelli deU'imperiali-
smo — e cioe del pieno ri
spetto della sovranita degli 
Stati, dell'indipendenza del
le nazioni, della soluzione 
pacifica delle vertenze in-
ternazionali. 

La funzione assunta dal-
I'URSS nei conflitto vietna-
mita, nell'aiuto a Cuba, al 
Cile, ai paesi che lottano 
contro rimperialismo, per 
la propria emancipazione, ci 
dice chiaramente da quale 
parte dobbiamo stare, da 
quale parte debbano stare i 
socialisti. Ecco dunque quel 
rapporto tra unita e autono
mia che al nostro interlocu-
tore riesce ostico. Qui pro-
prio Tamburrano non mi 
ha capito, perche quando 
parlavo della < malintesa au-
tonomia», che ci viene ri-
chiesta, mi riferivo a quel-
1' autonomia che significa 
rottura. Per noi invece l'au-
tonomia, . l'indipendenza di 
giudizio sui fatti che si ve-
rificano nelle societa socia
lista e in tutto il movimen
to operaio, l'indipendente ed 
originalo elaborazione della 
nostra linea politica, devo
no accompagnarsi ad una 
ferma solidarieta ed unita 
internazionalista. 

La nostra 
autonomia 

Di questa nostra autono
mia abbiamo dato larga pro-
va, e ben prima di assumere 
coscienza che non esiste Sta
to e partito guida (VUI Con-
gresso del 1956), quando, ad 
esempio, difendemmo il ca-
rattere nazionale italiano di 
Trieste, su una posizione di-
versa da quella dei comuni
sti jugoslavi e sovietici, nel
la nostra posizione sui fatti 
di Cecoslovacchia, e, sem
pre, ogni qualvolta si e trat-
tato della liberta della cul-
tura. La stessa elaborazione 
della via italiana al sociali
smo e un atto di autonomia 
politica e teorica. 

«Bisogna distinguere il 
piano della politica estera e 
dei rapporti fra gli Stati da 
quello del rapporto ideolo-
gico e strategico tra i par
ti ti ». Certamente, ma nei 
modo opposto a quello che 
Tamburrano propone. E' in
fatti giusto chiedere che la 
politica estera dello Stato 
italiano favorisca, nella pro
pria autonomia, la politica 
di distensione e di pace del
l'Unione Sovietica. Noi chie-
diamo che l'ltalia e l'Euro-
pa si collochino in una po
sizione a loro propria, che 
non deve schierarle ne dal
la parte di un blocco ne dal
la parte dell'altro, ma por-
le in un sistema di sicurez-
za collettiva. 

Come partito, invece, la 
comune base di classe, il co
mune obiettivo antimperiali-
stico, il comune fine socia
lista e il comune riferimen-
to al marxismo e al lenini-
smo non devono diminuirc 
I'autonomia, ma non posso
no al tempo stesso non spin-
gere aU'unita. 

A queste conclusioni sia
mo giunti proprio discuten-
do sulla «...questione del-
l'internazionalismo proleta-
rio come si pone oggi >. 
Considerando cioe sia il 
cresccnte differenziarsi dei 
processi rivoluzionan nei 
mondo, la loro originalita, 
il costituirsi di Stati socia
listi sovrani (che rende im-
possibile un unico centro di 
direzione ed esige I'autono
mia dei partiti), sia il fatto 
che i problemi della vita 
umana, a livello mondiale, 
vanno sempre piu unifican-
dosi, che rimperialismo di
ve nta sempre di piu il ne-
mico comune, e percio sem
pre di piu si impone la ne
cessita di individuare comu-
ni obiettivi di lotta. 

Luciano Gruppi 
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ZANICHELLI 
CONSULTAZIONE 
I nuovi 
Zingarelli 

LONCARONE, 10 OTTOBRE 1963: UNA VECCHIA, SCAMPATA A t DI5ASTRO, SI AGCIRA TRA LE MACERIE DELLA SUA CASA 

L'accusa del Vajont 
Quell'immane tragedia continua a ricordarci a che punto di disumanita pud giungere la logica del profitto 
Vi erano delle colpe precise, una schiacciante responsabilita pesava sul monopolio SADE, eppure su tutto fu 
passato un colpo di spugna, il processo non rese giustizia e I'opera di ricostruzione fu condotta secondo i me-
todi speculativi cho saldano il fronte del potere economico e dei gruppi politici che ne rappresentano gli interessi 

Dal nostro inviato 
LONGARONE. 8 

Adesso, Longarone ha 4328 
abitanti, trecento circa meno 
di died anni fa. Un'aria un 
po' pretenziosa da piccolo 
« city », grandi condominii ad-
dossati I'tm Valtro, negozi 
lussuosi che si specchiano 
sull'asfdlto, ogni metro qua-
drato di terreno sapientemen-
te edificatg. Uno^spicchio di 
metropoli trapianiato a ridos-
so delle montagne, nei respi-
ro ampio della valle del Pia-
ve: tanto piu assurda appare 
Vassenza di verde, di spazi 
aperti in questa congestione 
di edifici. II vuoto e'e solo 
nella spianata sul greto del 
fiume, nella zona industriale 
dove di fabbriche non se ne 
contano piu di un paio, malin-
conicamente attorniate da una 
fornace e qualche labora-
torio. 

E' tornata I'acqua nei bo-
sdietto di Fae, sono rinver-
dite le sponde. Anche gli spe-
roni rocciosi con i quali la go-
la del Vajont si protende nei 
Piave non presentano piu 
quella nudita orrenda, scarni-
ficata, che per tanto tempo ha 
costituito il raggelante mes-
saggio della tragedia. 4328 
abitanti al 31 agosto 1973. 
Erano 4638. la sera del 9 ot
tobre di died anni orsono. 
Una comunita laboriosa, una 
serata qualunque. 1 ragazzini 
e gli anziani gia a letto, molti 
giovani e adulti nei bar o in 
casa di amid, a guardarsi 
una partita di calcio in TV. 
L'annientamento di Longaro
ne li colse cosi, nei terrore 
inesplicabile di un improvvi-
so risveglio prima della mor-
te, nella impossibilita della 
fuga dacanti a un pericolo 
che colp'tsce fulmineo come 
un immane colpo di maglio. 

Era venuto di la. quel col
po: dalla gola del Vajont, ser-
rata dalla diga piu alta del 
mondo, a reggere il lago ar-
tificiaie in cui era stata tra-
sformata la valle ertana. 
Quel lago aveva turbato un 
equilibria geologico. Aveva i 

messo in movimento il fianco 
intero di una montagna, il 
Toe, che nei nome stesso rie-
vocava la memoria secolare 
della sua instabilita. Da an
ni la gente della vallata con-
duceva una lotta impotente 
contro la minaccia della fra-
na. Nella alternativa di un ri-
schio, scientificamente e fred-
damente valutato nelle sue 
proporzioni catastrofiche, o 
dell'abbandono di un grande 
impianto idroelettrico, si era 
scelto il rischio. > 

La SADE Vaveva scelto. La 
Societa Adriatica di elettrici-
ta, padrona delle montagne e 
dei corsi d'acqua di tutto il 
Veneto, incontrastata domina-
trice dell'economia regionale, 
potente gruppo di pressione 
politica ascoltato e ubbidito a 
tutti i livelli dell'apparato 
statale. Contro le proteste 
della popolazione di Erto, zit-
tendo con procedimenti pe-
nali le denunce deH'Unita. 
accusando di strumentalizza-
zioni politiche le prese di po-
sizione dei parlamentari co
munisti. 

Cost, alle 22.39 del 9 otto
bre. si consumava Vinutile 
pretesa dei tecnici di * gover
nor e > la frana del Toe', due-
cento milioni di metri cubi di 
terra e roccia che dopo il len
to, tormentoso slittare di an
ni precipitavano di schianto 
nei lago colmo di acqua. L'in-
tera valle ertana fu scossa 
come da un maremoto. e 
Vondata gigantesca, • scaval-
cata la diga, fini per abbat-
tersi nella valle del Piave. 

Poi, il disastro fu ridotto in 
numeri: i 4638 abitanti di 
Longarone scesero di colpo a 
3220. Morirono altre centinaia 
di persone a Codissago, turi-
sti e viaggiatori di passaggio. 
Scomparvero oltre quaranta 
operai e tecnici sulla diga, 
piii di duecento montanari 
delle frazioni di Erto sulla 
sponda crollata. Duemila 
morti. Questa la cifra dell'or-
rare che apparve nei giorni 
successivi sui giornali di tut
to il mondo.Mn orrore che il 
numero non pud riassumere. 

ieci miliardi 
per fare silenzio 

Longarone cancellata quasi 
interamente, ridotta a una pie-
traia biancheggiante sotto il 
sole. L'interminabile ricerca 
dei cadaveri lungo il corso del 
Piave sconvolto. Lo spettacolo 
angoscioso dei superstili, inca-
paci persino di piangere, an-
nichiliti da una tragedia trop-
po grande. 

Su tutto, a rendere piu aspro 
il dolore, piu insopportabile la 
tragedia, il senso preciso che 
non si e trattato di una fata-
lita, di una catastrofe natu-
rale, che esistono delle colpe 
precise, che il disastro immen-
so, la distruzione di duemila 
vite umane, potevano, doveca-
no essere evitate. Le cronache 
della sciagura del Vajont, la 
piu atroce che abbia colpito la 
Italia in tempo di pace, si ac-
compagnano indissolubilmente 
al dibattito, duro, impietoso, 
violento, sul suo carattere di 
evento determinato da uma
ne responsabilita, da colpe 
tecniche e politiche. 

Le responsabilita, le colpe 
sono palmari. Documentate, 
ordinate, protocollate negli ar-
chivi della SADE, degli uffici 
govematioi. dal Genio civile 
al Servizio digke del ministe-
ro dei lavori pubbltci. Quan-> 
do f VUnita 9, in auti giorni, 

pubblica il testo della rela-
zione di una serie di esperi-
menti su modeUo idraulico del
la caduta della frana del Toe 
nei badno del Vajont (la « pro-
va generale della catastrofe >) 
eseguiti dall'Unirersita di Pa-
dova. si risponde con Varre-
sto di un giovane disegnatore 
accusato della sottrazione del 
documento. 

La DC di Belluno, subito 
imitata dai < grandi » giornali-
sti della stampa borghesc, lan-
cia contro i comunisti — t soli 
che avevano denunciato c pri
ma > il pericolo incombente — 
ti sanguinoso insulto di « scia-
colli >. Si finge di non sen-
tire che e la voce dei soprav-
vissuti ad accusare la SADE. 
S'invoca la pieta, la solidarieta 
nazionale per i niorti. Se ci 
saranno responsabilita, ver-
ranno accertate, viene detto. 
La SADE non aveva fior di 
tecnici e scienziati? 71 confrol-
lo non -spettava alio Stato? 
Vipocrito invito a attendere 
Vaccertamento delle responsa
bilita muove dalla premessa 
di una loro cancellazione. 

Tutto il dopo-Vajont $ se-
gnato da questa deformazione, 
dalla profonda distorsione mo
rale, intellettuale e politica 
che accompagna ft corto delta 

vicenda. II prezzo terribile di 
duemila morti in cambio di 
una lezione che e necessario 
trarre per il bene del Paese: 
la lezione delle conseguenze 
atroci cui pud giungere la lo
gica del profitto, il disprezzo 
nei confronti della gente sem-
plice, il connubio occulto fra 
organi dello Stato e grandi 
gruppi capitalistici. Ma non si 
vuole che la lezione venga ap-
presa. Torna a saldarsi il fron
te del potere economico con i 
gruppi politici che ne rappre
sentano gli interessi e con una 
scienza asservita. L'inchiesta 
parlamentare, imposta dalla 
r'wolta morale della coscienza 
del Paese e dall'azione dei co
munisti e dei socialisti. si con
clude con un incredibile col
po di spugna su qualsiasi re
sponsabilita. 

L'istruttoria penale avviata 
dalla Magistratura bellunese 
procede fra enormi ostacoli, 
sembra arenarsi sullo scoglio 
di una perizia d'ufficio che de-
finisce c imprevedibile > la ca
duta di una frana che era co-
nosciuta e studiata da anni. 
Solo Vincrollabile tenacia dei 
superstiti. la loro volonta di 
giustizia cui danno eco nei 
Paese soltanto le forze della 
sinistra, impone che si vada 
avanti: anche se ai nuovi que-
siti del g'tudice istrultore sol
tanto periti stranieri sono di-
sposti a rispondere. L'unico ita
liano che fa eccezione si trova 
contro I'intero mondo acca-
demico. 

I superstiti: loro che por-
tano nelle menti Vimmagine 
incancellabile di una tragedia 
senza proporzioni, un dolore 
che si fa urgenza morale, 
possono diventare il nucleo di 
un profondo moto risanato-
re e rinnovatore nella vita del 
Paese. Questo e il senso piu 
profondo della catastrofe. Ma 
cio viene collo dalla DC. dal
le classi dominanti, come il 
pericolo piu grave, la minac
cia da evitare ad ogni costo. 
Ed ecco la comunita ertana 
strappata a forza dalle sue 
case, sbattuta lonlano, co-
stretta, fer anni in un vil-
laggio prefabbricato. a vive-
re di assistenza e di sussidi, 
infine smembrata e divisa, 
parte nella piana di Maniago, 
parte nei Bellunese. Ecco i so-
pravissuti di Longarone dive-
nire oggetto di una operazio-
ne sottile e perfida. 

Al dolore si da un prezzo. 
Tanti morti e tanti milioni. 
L'energia morale dei supersti
ti viene deviata in una con-
tesa sempre piu estenuante 
di dare e avere, di contribu-
ti, di sussidi. La ricostruzio
ne, che doveva rappresentare 
un modello della volonta di 
nnnovamento del primo cen-
tro-sinistra, si risolve in una 
interminabile vicenda buro-
cratica gestita dalle forze 
della speculazione. 71 piano 
regolalore di Longarone, dopo 
che una maggioranza di cen-
tro-destra si e insediala alia 
amministrazione di un Comu 
ne decimato nei suo corpo e 
lettorale di sinistra, viene re 
visionato ben diciotto volte, 
per adattarlo via via alia lo 
gica della massima edifica 
bilita e del singolo tornacon 
to. Adesso abbiamo questa 
tranche di periferia cittadina. 
Stravolto il disegno origina 
rio di creare un paese-comu 
nitd, abbandonato il progetto 
di un vasto parco attrezzato, 
preferiti ai servizi sociali es
senziali, agli asili nido, a 
un pronto soccorso, a dei 
centri culturali, un mercato 
coperto di cui nessuno fruisce 
§ d moltlplicorfi dti negozi 

cui mancano i clienti. 
La lunga lotta per la giu

stizia si e conclusa con quel
la pagina amara che ormi 
tutti conoscono: I'offa di 10 
miliardi con cui I'ENEL — 
successore della SADE come 
titolare del Vajont — ha cer-
cato di escludere i superstiti 
dal processo. Una sentenza di 
primo grado che cancellava 
quasi ogni responsabilita. Un 
giudizio di secondo grado e 
di cassazione che mentre li-
quida la teoria dell'imprevedi-
bilita e riconosce la colpa 
di aver provocato la frana 
del Vajont, riduce al minima 
I'arco delle responsabilita per-
sonali e I'entita della pena. 
Una pena che il principale de
gli imputati, Ving. Biadene, 
ha gia finito di scontare, 
mentre i circa centocinquan-
ta superstiti che non hanno de-
flettuto dall'impegno morale 
di portare nei processo la vo
ce delle vittime, non sono an
cora riusciti ad ottenere dal-
VENEL Vindennizzo al quale 
hanno diritto. 

Died anni. Le ferite nella 
valle del Piave si sono rimar-

ginate. Longarone e un pae
se nuovo, del tutto irricono-
scibile rispetto a quello che 
venne distrutto. «Anche la 
gente — mi dice Vittorio Sac-
chet — e cambiata. non e. piu 
quella di prima. E non solo 
perche molti sono nuovi, lavo
ratori immigrati. Ma perche 
hannno voluto dividerd, esal-
tare ogni privato egoismo». 
Cio che non e cambiato, nei 
suo complesso, 6 la struttu
ra dell'economia del Vajont, 
della vallata del Piave. Nei 
1964. il Parlamento aveva da
to Vavvio alia ricostruzione 
non solo stanziando un cer-
to numero di miliardi. ma isti-
tuendo i comprensori. uno per 
il versante bellunese Valtro 
per quello friulano. Si vo-
leva determinare una cresci-
ta economica complessiva. un 
tipo di programmazione desti-
nata non solo a far sorgere 
delle industrie, ma a svilup-
pare Vagricoltura, potenziare 
I'artigianato. Un esempio im-
portante, un punto di parten-
za valido per tutto il Paese, 
risoltosi in una grande occa-
sione perduta. 

Lottano per restare 
nei loro paese 

La DC ha gestito il com-
prensorio come un altro dei 
tanti carrozzoni clientelari 
nelle sue mani. Venticinque 
miliardi sono andati a non 
piu di trenta grandi comples-
si. Si sono alimentali gli scan-
dali, il commercio delle licen-
ze. miliardi di contributi de-
stinati a imprese che non ave
vano riportato dunni dome 
il c&nriitificio SAVIC) o che 
non si sono mai insediate, co
me la Land'tni. La promessa, 
assunta da un ministro e con-
tenuta in un voto del Parla
mento, di portare a Longaro
ne una industria di Stato con 
funzione propidsira, non e 
stata mantenuta. Ed ora che i 
comprensori hanno esaurito la 
loro funzione, che alle Comu
nita montane spetta dj pro-
grammare su base democra-
tica lo sviluppo economico, si 
vorrebbe semplicemente' rifi-
nanziare la legge del '64, per 
proseguire con i soliti sistemi. 

Da Longarone a Erto, at-
traverso i tornanti che salgo-
no aUa diga, relitto di una 
ternica disancorata dagli uo-
mi, e a ridosso della frana 
enorme, che il passare degli 
anni rende ancor piu spettra-
le e angosciosa contro il bian-
core delle Usee pareti del 
Toe lungo le quali c precipi-
tata. A Erto il Sindaco ci gui
da su un rialzo montagnoso, 
pochi metri sopra il paese, 
dove sono in corso i lat'ori di 

alcune costruzioni: gli edifici 
comunali ed alcune case pri
vate. Sono xniziati da pochi 
mesi, dopo died anni, e man
cano i soldi, i contributi fis-
sati nei '64 non bastano piu. 
Died anni durante i quali la 
gente di Erto ha resistito al 
pervicace tentativo di essere 
cacciata dal suo paese. Dopo 
che la catastrofe si era ormai 
consumata. avevano scoperto 
il € pericolo •>. 7'c insicurezza > 
di Erto, condannandolo all'ab-
bandono e all'abbattimento. I 
finanziamenti dello Stato non 
dovevano finire quassu. 

Dovevano consentire altre 
speculazioni. andare ad im-
pinguare gli industriali del 
Pordenonese. Ixi stessa lo
gica della SADE, di rapina 
delle risorse della montagna. 
si ritorceca ancora una vol
ta contro la montagna. 

Ora, le poche centinaia di 
ertani che non si sono lasciati 
sradicare, che lottano per re-
stare nei loro paese, per ri-
farlo nuovo, per avere soprat-
tutto qui, nella valle, le loro 
fonti di lavoro e di reddito, 
sono davvero il simbolo di 
tutto cio che il Vajont non e 
riuscito a distruggere. Died 
anni non sono passati invano. 
Oggi la gente della montagna 
veneta ha ben piu chiaro di 
allora chi sono i nemici della 
sua terra, le forze e gli inte
ressi contro cui e necessario 
lottare. 

Mario Passi 
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