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Battaglie ed eroismi 
dairinvemo 1943 al
ia Liberazione — Vi
no e sigarette nel-
I'osteria della Flora 
« Guardate lassC*! 
Saranno trentasei-
mi1a!» — I " f i g r e " 

sconfitti -.,"•• Un comando partigiano in Emilia nel 1944 .*-•>' 

rossi 
ennino 

''•it. 

V : 

H primo glorno delta pri-
: mauera del 1944 due giouani 

partigiani scesero a Savazza, 
una frazione dl Monterenzio, 

- nella val d'Jdice, appena al-
• I'intefo dell'Appennino bolo-
" gnese. Percorsero cori passo 
• lento, quasi passeggiando. un 
; chilometro di strada polue- : 

rosa, dal ponte di Ca' di La- " 
vacchio lino al centro abita- ,'• 

" to, entrarano nell'osteria del- • 
" la • Flora, chiesero sigarette,"... 
' Un mezzo di vino. pngarono e . 

uscirono, calml e dislnteres- -
' sati della curiosita del pochi 
' passanti e poi. ancor piu len- \ 

tamente, ripresero la strada' 
della montagna. Cento occhi 

' li seguirono ollre il possibi- •; 
: le e poi gll sguardi si alza- :; 
- rono percorrendo i sentieri t 

della collfna fin su a Castel- ' 
' nuovo e su ancora dove giun- '• 
' ge solo rimmagfna*fone; ' a 
" Ronco Lupo, ai Casoni dl Ro-

magna, a Ca' di Bertand. do- , 
ve si dice&a che da tempo vi 

- fossero i rlbelli. ' 
Al tramonto vennero i te- ' 

' deschi guidati da alcunf fa-
' scisti del luogo. piuttosto di-

•messi. Fecero le loro f nda-
pt'ni. tnterrogando qua e la, \ 
come per sbrigare una pra-
tica. II sole era gia sceso die- ' 

' tro it monte delle Formiche . 
e sul cielo terso, illuminato ' 

' dt sotto. si stagliava netto il 
- pro/Ho delle colline. Sembra- . 
; va ora di poter wedere anco- -
; ra piu • lontano, di coglier* -

segni prima impercetti^ilL^Il 
: mugnaio di Savazza, »oncu-r 

• rante dei tedeschj. come se 
tutto attorno fosse gia Resi
stenza. uscl dall'osteria, pun-

' tb it dito in direzfone «ud ed . 
: esciamo. chiamando a se gll 

amici: -
— Ecco, guardate lassii, 

quella fila Itinga, lassh. Sa- . 
ranno trentaseimila. Trenta- v 
seimila. •" " '" • ( 

I tedeschi accorsero: 
— Quanti? Dove?, — chie-

se un sergente. * 
— Trentaseimila, Lassii! 

Trentaseimila! : •. 
Era commosso. SI agltava-

' Cera da giurarci che ci cre-
deva e che anche gli altri '.. 
aurebbero finito per erederci. 

I tedeschi se ne andarono- • 
E i fascisti dietro. Nessuno • 
voile accorgersene, neppnre 
per cavarsi la soddisfazione 
di vederli partire, quasi fug-
gire piu giu. in caserma. co
me gia vi fosse bisogno di 

i mettersi al sicuro. ' 
II giorno che segui fu un 

glorno nuovo. Non si parla-
. va d'altro che dei partigia

ni, della loro'dlvlsa uerde 
marcio. elegantissima, di ve
ra lana inglese, di quelle stra- • 

• tie armi tutte di ferro nero 
' con lunghi carlcatori infllati 
dentro. dei fazzoletti rossi, di ' 
seta, lucidi come uno specchio 
con le ptinte che scendevano 
fino a mezza schiena e che si 

' annodavano davanti, sotto il 
colto, come una grossolana 
cravatta contadina, delle po-
che parole dette, o sottintese. 

II mulino 
La cerifd perd si era toe- ' 

cata con mano. 1 partigiani 
. e'erano. erano proprio un 
• esercito. Si poteva dawero _ 

cominciare a sperare. Guer- . 
• rino, un operaio della ~ Du-
cati* che andava- e venlva 
dalla montagna alia cltta per 

. costituire le prime baxi della 
lotta armata, si vide molta • 
gente attorno nelle ore e nei 
piorni che seguirono. II mu
lino di Savazza si trasformd 
di colpo in una specie di 
centro dt reclutamento e di 
smistamento e le donne. to-

• minciarono a tagliare e cud-
re fazzoletti rossi pet I gio-
rant che passavdno e che.tin ' 
chilometro ottre *i sarebbero . 
trasformati in partigiani. pro
prio in oeri partigiani. 

Le colline attorno pero. co
st a ride e pocere, no* garan- • 
tivano nulla: ne sicurezza, ne 
sufficiente protezione.' Pote- . 

; vano servlre, al pik, come se- . 
dc di una prima tappa ver
so vresldl piu sicuri, come : 
quelli del Carzolano. del Fag-
giola, della Bastla, nel cuo-
re dell'Appennino emlllano-
Tomagnolo. Dai Casonf di'Hb-
magna si scendevr in inn-
phe file, di notfe. nella ral-
le del Sillaro. sotto Piancal-
doli, e poi su per monte La 
Fine dove gia comlnclava la 
zona controUata dalla ftesl- • 
stenza. fin dairinvemo pre- ' 
cedente. Ma per giuna*rci si 

' doveva penare e sudare CO- • 
me bestie e sembrava che il * 
c-.iore scoppiasse qvando - ci 
si arrampicara sul sentiero 
ghiaioso di Rapez?o per giun. 
$*re alia prima base armata. • 

Venne subito aprtie e la 
notte del primo giorno del 
nuovo mese Savazza pagb con 

. sei morti la sua cocarfone al-
, la libertd: due cecchl antifa-

scijti, una anarchlco, I'altro 
cormmista; due patriot! di 

mezza etd, brlgadlere dei Vi-
' glli il primo. ambulante i'al
tro; e due giouanissimi. uno 
slnyo, che gia era stato con 
Tito, e la sua ftdanzata Ede-
ra. furono crfuellati dalla mi-
traglia contro il muro della 

; Certosa di Bologna. Propria 
Edera: la flglia del mugnaio. 

, Tutto. allora, divenne Resi
stenza: cosl nella mobilita-
zlone e nelle decision! degli 

; anitni. nella consapevolezza 
politico della scelta estrema, 
nella definitiva volonta di 
essere veramente ed integral-
mente uomini. ; . 

le brigate 
: • Le case miserabili : della 
montagna si aprirono. senza 
eccezione. alia piit calda ospi-
talita e quando wenjya it mo-
mento di partire. • qualcuno 
della famiglia ci seguiva e a 
volte tutti i giovanl e gli 
adulti e anche le ragazze in-. 
filate dentro a goffl. pantalo-
ni, e la casa si vuotava dav-
vero anche se qualche vec-
chio vi restava dentro per-
che ' qui sono nato • e • qui 
morirb», ma proprio senza 
nessun'altra speranza. 
'• Cosl anche nelValto Idice, 
cosl un po' ovunque. A fon-
do valle. centri di smistamen
to; nelle case della coltina, 
le basi provvisorie e le sedi 
di nuclei mobili: piu in alto 
i presidt della .Resistenza ar-

rovie furono dlstrutte dai ra-
gazzi del Lupo e non vale-
va la pena di ripristinarle. 
Sulla * Montanara -. la stra
da che da Imola conduce a 
Firenze attraoerso U ualico 
del Giogo. crescevano erbac-
ce nelle • crepe - dell'asfalto 
gia nel glugno. e i tedeschi. 
per euitare equivoci, fecero 
piantare cartelli ammonltori 

, parti della 63; quando ormai 
era acquisito il fatto che gli 

'• alleati si sarebbero attestati 
.,: durante Vinverno nellVlppen- ' 
:•-. nino. scesero in cltta e I par-
.tigiani della montagna si tra-, 
sformarono in gappisti, pron-
ti all'aspra lotta nelle cer.-

'chia delle mtira; la - Stella 
'.' rossa « continud fino in fondo 

nell'azione di logorio ' delle 

den', per avvertire gli im-
prudenti che la zona era in-
festata dai * bandit! * e che 
non conveniva • insistere. Un 

• giorno tentarono un passag-
gio • di forza. anche perche 
cost retti a sbloccare la riti-
rata da Firenze e vennero 
avanti coi * tigre * in avan-
guardia di una colonna mili-
tare: ma i • tigre - ffnlrono in 
flamme nel greto del Santer-
no e I camions fecero appe
na in tempoL a invertire la 
marcia. Tentarono di sloggla-
re la--Stella rossa» concen-' 
trando una --- dirisione di 
* SS - nella zona Sasso, GHz-
zana, Marzabotto, La Querela 
e Vado: la battaglia durd 15 
ore e poi douetfero rassegnar-
si alia fuga, inseguiti. fino al 
ponte di Vado. da fucili che 
sbucavano da ognl casa. da 
ogni macchta. Ritentarono i 
primi di tuglio, sta'volta con
tro la " Trentaseiesima» /ra 
la Bastia e il Carzolaro, ma 
furono sconfitti nella batta
glia della Casetta. • dove il 

roata . . - „s - . .-•- prete si.-unl a nol. con tutti 
La prima, grdssa formaxio^, n^pdfro'cihiani. Ci rtprovaro-

« . „ _ « „ " " * ' no in qgosto. ma perdettero 

con "la scritla * Achtung Ban- :•]•' forze naziste in una vasta zo 

ne. quelta- Falterona, che si 
era costituita A per ' I'apporto 
specie dell'antifascismo ro-
magnolo e che gia era altiva 
nell'inverno del 1943, fu di-
spersa a seguito di. ripetuti 
rastrellamenti nei quali i na-
zisti impegnarono la divisio-
ne corazzata - Goering *. Qua
si tutti i nostri giovani pos-
sedevano solo armi primitive 
e la resistenza non pote du-
rare a lungo. Ma non fu dav-
vero una vittoria per i nazi-
fasclsti. 1 giovani si divisero 
in gruppetti. si sparsero per 
I'Appennino in lungo e in lar
go e attorno ad essl. quando 
ancora era inverno. sorsero. 
con un moto che sembrava 
spontaneo, nuove formazioni, 
per to piu piccole entitd .mi-
litari di ventl, trenta parti
giani e anche meno, ma dis
seminate in ogni dove prima 
racchiuse in se, quasi solo per 
sopravvivere, poi. gia pri
ma della primavera. decise a 
crescere e a far sentire la 
loro presenza. - •' • 

Cosi alia Dogana, sul Mon
te Faggiola. a sud di Imo
la, dove dalfincontro di due 
gruppi, uno di bolognesi. I'al
tro di imolesi, nasce la 36' 
Brigata Garibaldi che il ca-
pitano ' Lorenzini' puidd fino 
alia morte e poi lasdb a Bob. 
leggendario < erop • imolese. 
Cosl piit a sud est. al confine 
con la Toscana, dove • fortl 
nuclei dell'8* Brigata iniztal-
mente formata In massima 
parte da forlivesi si unbeo-
no al * battaglione Ravenna * 
prima e alia 36* Brigata in 
seguito? poi in alto, nella val 
di • Setta, fra Marzabotto e 
Vergato. la zona di presidio 
della * Stella rosso », coman-
data dal Lupo. E ancora. po-
chi mesi dopo,. fra Vldice e 
il Zena, la 62* Brigata - Ca
nticle rosse* londata da Kid, 
un giovane studenie bdogne-
se. e non dUtante. nella strxsa 
direttrice. la 6S» Brigata Ga
ribaldi agll ordlni del colon-
nello Felice. A sud ovesU qua
si ai confmi col modenese. la 
'Santa Justa- fu costituita 
in massima parte da'giovani 
cattolici, . guidata da Pino 
Nucci, la ' Matteotti» del 
comandante » Tom * e parte 
delta 7 Brigata * Modena'- e 
pih in basso, a colle, sopra 

'Monte S. Pietro. parte, della 
63s Bolero • • 

AWinizio delVestate del 
1941. neirAppennino boio-
gnete la Resistenza dispone-
ra di circa .QHOttromila par
tigiani armati di'tutto panto, 

• con armi strappate per la 
massima parte al nemlco du
rante la lotta invernale t an
che piopiiie dal cielo a-se-

• gnlto di aletmi-• lanei • - in-
glesi ottenuti tramlte - radio 
Zella, Veminente clandestine 
che VirgiUo Neti riuscl a 
mantenere attiva nella *na 
casa dl Rlvalta. anche Quan
do trasmettete voleva dire 
essere certi d i ' farsi identi-
flcare. 

V estate 1944 la rivolta 
scoppld nell'Appennino e le 
forze d'occape?ione comincia-

. rono ad - annotare le prime 
graol sconflue. I calichi e le 
anerie presidiate dalla Resi
stenza furono btoccati in pa
ri puntj e le forze naziste 
si trovatono in arave dlfflcol-
to, private com'erano, di an 
soldo retroterra, nelle batta-
glie con git alleati che ormai 
premevano da ricino. La /er-

persino le artiglierie nella 
battaglia di Capanna Marco-
ne, ne migliorc esito ebbero 
gli atfaccTii alle altre forma
zioni. Decisero allora di de-
flnire alcuni punti fermi nel
la "Gotica* e per quasi tut
to settembre .furono colpi al 
flanco, operazioni di assesta-
mento. atfacchi alle retrovie: 
preparativi per I'ineoitabile 

. scontro. La 62\ la 66* e i re-

na a sud dl Bologna, e cosi 
' la Santa Justa, la Matteotti 

\-e la 7* Modena. La 36s Briga-
- ta si diyise invece in quattro 

battagliont di circa 400 uo- • 
.min i I'uno e da. quattro di-

rettrici diverse passd all'ol-
fcnslva su Bologna, Faenza 
e Imola 

, • Monte Battaglia fu conqul-
stato il 28 settembre e il gior
no dopo fu ottenuto il col-

• legamento con la V* Armata; 
11 21 aprile 1945, a Bologna. 

I partigiani della montagna, 
; si unirono ai gappisti e alle) 

squadre SAP • nell* insegui-
•. mento delle truppe nemiche 

:- in fuga. Afolti • passarono il -
; Po, raggiunsero Venezia e. 

• anche Trieste. Qualcuno mo- • 
ri quando la libertd era gia . 
arrlvata e si poteva legittima-

A tnente, almeno per un mo-
mento. deporre it -/ucile nel-

" t'angolo. ' ' r 

L'ultimo della mia brigata 
a morire fu Jojo. un giovane 

' operaio bolognese' che ' era 
'.. riusclto a beffare la morte • 

declne di ootte e ci aveva 
preso gusto.- Disinnescb una '' 

. bomba a mano mentre inse-
guiva i tedeschi sul Po: ta 
bomba gli cadde e rischlava 

. di uccidere tutti quelli che 
gli erano attorno. Allora vi 
si buttb sopra col eorpo e ft-

•'•.• ni distrutto. Aveva detto ai 
icompagnl. pochi minuti pri

sma ai morire: "AquesVora 
la mia • casa sara gia stata 

'•• liberata-. •-.- ••-.-',.;• • 

Luciano Bergonzini 

Uno studio di Victor Leduc 

' 11 saggio di Victor Leduc pochi mesi dalla sua tradu-
La coesistenza pacWcq (Mi- ..••eione italiana, precocemente 
iano. Feltrinelll. 1963, pp. 167v - k invecchiatc ».;.Occorre sot- '•• 
L. 2.000) recai nell'edizione ^: tollneare subito, e con forza, 
originate,.la data d̂  atesura: Ji che.non e affatto cosi; e che 
< Parlgi, luglio 1960 -settem--K^nzi' la-chiarezza della im- . 
bre 1061 ».' La breve nota 'postazione e la limpldezza' 
finale e datata, a sua volt a, .ydeU'prgbrqfentare ne fanno , 
dal febbraio 1963^ Tra i temi .. iinrf.sijrurnentd'di eccezionale -.. 
fondameritall affront a ti da 
Leduc un'ampia trattazione 
e dedicata al conflitto ideo-

•logico e politico tra i partlti ; 
comunisti aoyietico e.cineso 
sulla • coesistenza • paciflca e • 
suite prospettive. e i metodi i 
della lotta contro Timperia- • 
lismo; e * notd • che ' intorno I 
a tale > conflitto, document! ! 
chiarificatori sond stati resi i 
pubblici soltanto negli ultimi ; 
mesi, arricchendo assai lar- ' 
gamente la nostra conoscen-
za del grave problema cui ; 

si trova di .fronte il movi-
mento comunista mondiale. , 
In tali condizioni lo scritto di 
Leduc potrebbe apparire, a 

utilita proprio per meglio hr 
tendere e per • seguire via 
via gli sviluppi e gli esiti 
del grande dibattito. che non 
coinvolge ormai soltanto so-
vletici e cinesl, ma l'intero , 
movimento comunista mon-, 
diale. , . - A . 
«Le posizioni di Leduc sono ;,, 

: apertamenteesposte nei vari -
capitoli del libro: non solo 

• egli ritiene esatta la linea 
•" politica della coesistenza pa

ciflca, ma la considera del • 
' tutto necessaria. sulla base 

di • un'analisi • del significato • 
•nuovo (e, per taluni aspetti 
. declsivi. fnferamenfe nuovo) . 

che assume la questione del-

Emigrant! siciliani attendono il treno 

La grande fuga dalla Sicilia nel decennio 1951-1961 

« Lu trenu di lu 
50(U)00 

» portatovia 

'""".-'.' t', 
- J - L ' V M -

Un prezioso studio sul fenomeno della emigrazwne daWlsola 
4" te responsabi/ifa della classe dirigente regionale 

• Lo chiamano 11 Treno del 
Sole e collega la penisola da 
un capo all'altro: su tutte le 
guide lo si raccomanda ai tu-
risti. Ma. piu d'ognl > altro. 
quel tieno lo conoscono gli 
emigranti siciliani. Da Paler
mo. ammassati nei vagoni del 
Treno del Sole — ironia del 
nome — se ne vanno ogni 
giorno diecine di lavoratori 
che abbandonano la loro ter
ra per il nord. o.per l'estero. 
Cosl. in dieci anni. se ne sono 
-andati in quattrocentomila e 
l'emorragia spaventosa conti-
nua, senza soste. Chi sono? 
Dove vanno? Chi 11 sostitui-
ra? Perche' se ne vanno. ed 
in numero maggiore addirit-
tura che nel primo decennio 
del "900? A queste domande 
non sempre si erano date rl-
sposte compiute. Ma 11 pro
blema esisteva ed e tuttora 
al centro del dibattito per una 
politica meridionalistica. come 
un oodo essenziale. Tanfe 
che. negli ultimi anni. persi-
no la DC ha dovuto modifl-
care il suo aUeggiamento. ri-
nunziando ad indicare, come 
aveva fatto nel passato, oel-
1'emigrazione U toccasana dei 
mali del meridione In real-
ta remorragia dal sud e sta
to un elemento determinante 
nel sostanziale aggravamen-
to dello squilibrio economico 
tra nord e sud. e non a caso, 
anche recentemente. U com-
paeno Togliatti sollecitava dal 
governo' la convocazione di 
una conferenza nazionale per 
bloccare remigrazione. 
"In questa prospettiva di 
rinnovato interesse per I'ap-
prorondimento scientifico del 
fenomeno migratorio. si po
ne ' I'interessante - monografia 
di Francesco Renda vincito-
re del concorso Indetto da Si-
cilia al lavoro per uno stu
dio su L'emigrazione in Ni-
cUia (Palermo 1963. pp 232. 
L 6.000) Renda offre alia ri-
fleasione del leltore una niole 
dawero notevole di datl che 
si rlferlscono alle mlgrazloni. 
Interne ed esterne. della po-
polazione sicUiana nel corso 

• degli - ultimi tre secoli. Tali 
• migrazioni, provocate ora dal-" 

la politica feudale. ora dai 
; frutti della contraddittoria no-

litica dei vicere - illumlnati», 
ora dalle gravi scelte di po
litica economica dei govern! 

• dc, hanno tutte uno stesso 
comune denominatore: fl pro
blema della terra. 

Non e infatti casuale che le 
. ondate dj emigrazione — pri

ma interna, verso le fasee co- ; 
stiere. poi esterna. ma sol
tanto dalla fine del secolo 

- scorso — seguano immediata-
; mente {1 talllmento delle ini-
. ziative rinnovatrici o ia rea-
. lizzazione di disegnj che in-
,' globano il - rinnovamento » 
s in un quadro effettivamente 

conservatore. Cos) accadde 
• con I'Unita. qtnndo alle ri-

petute — e soltanto formal! 
— abolizioni del feudo non 

.. corrispose appunto la conce«-
' sione delle terre ai contadi-

ni: cosl accadde dopo la- re-
pressione sangiiinosa dei Fa-

• 6ci. neU'uUimrt decennio del-
I'Ottocento; cosl si e ripetuto 
negli ultimi tredlci anni. 

- quando si e fatto di > tutto, 
da parte dei govern! regio
nal! democristiani, per non 
applicare. o applicare male 
(che e lo stesso) la legge di 
ri forma agraria Questo mo-
mento della questione migra-
toria e lumeggiato con molta 
chiarezza da Renda fl quale. 

. in aitra parte della monogra
fia. fornisce anche una inte-

• ressnntissima -geografia del-
, 1'emigrazione *. indicando — 
~ e non soltanto per mera cu- ' 
- riosita — quali sono le mete 

degli emigranti distinti per 
- province e spesso anche- di 

singoli comuni. 
v . A quiche rilievo si presta 

tnveee la parte programma-
tlca. finale dello studio, nella 
quale si awerte rinsufflcien-

• za di una elaborazione che 
. non tiene talora conto nep-

pure di quali sono le linee 
suite quali si muove attual-
mente il movimento popola-
re organizzato. Tiplco • e il 
caso del problema appunto 

^ della terra, per il quale TA. 
v propone "una soluziohe ano-

maia. e cioe la nazionaliz-
zazione del suolo. - Or bene. 

. una soluzione del genere non 
soltanto & stata sempre re-
spinta. nei fatti, dalla poli
tica delle organizzazioni di 

• massa e da! partiti che con- , 
seguentemente si sono" bat-

, futi *. per la • soluzione reale 
del problema meridlonale: 
ma' cozza contro • il deside-
rio del contadino di trasfor-
marsf in piccolo coltivatore 
assegnatario. al quale nara-
ralmente non sia soltanto ifr~ 
rantita ia terra nuda e eruda 
ma anche i'assistenza neces
saria per trasformarla e at-

. trezzarla. Un'altra osserva-
zione ^ riguarda * invece ! il 
cofnples«o problema delle-ri-

: messe degli emigrati Quelli 
slcOiani. nel decennio "51-"6l. 
sj calcola abbiano spedito in'" 

. Sicilia valuta per 350-400 mi-
liardi. Una camera di com-

'. pensazione presso il - Banco 
di Sicilia avrebbe dovuto — 

. a norma dello Statuto di au-
tonomia — garantire I'impie-
go nell'Isola dei benefic) de-

. rivanti dall'apporto di tanta 
valuta estent La -camera-
non fu - mai istituita ne- le 
sinistre. in Assembles, .han
no insistito per non perdere 
di' vista I'obbiettivo fonda-

. mentale e principale di con-
durre una lotta orgahica e 
strutturata per bloccare de-

*• :l< •*"•''• 

•' finitivamente e completamen-
• te 1'emigrazione. intesa non 
come ' * assestamento demo-
grafico-, ma come effetto dl 
una politica sostanzialmente 
antimeridioDalistica. Renda, 
invece. ripropone il proble
ma. {ndicando una. soluzione 
tecnica nuova che presuppo-
ne. addirittura. il permanere 
del fenomeno migratorio nel
le stesse proporzioni spaven-
tose che ha assunto in questi 
anni. Il che poi contrasta con 

. Ia sottolineata ' esigenza dl 
una politica di programma-

. zione e di lotta alia teoria 
dei «poli di sviluppo - che. 
nella sua prima fase di at-
tuazione in Sicilia. ha. com*e 
noto. provocate addirittura 

• un fenomeno di disindustria-
- lizzazione nelle provincie non 
toccate dall'iniziativa neoca-
pitalistica (Enna Agrigento. 
Messina, eec.). Queste. osser-
vazioni. tuttavia. non inlacca-
no U pregio sostanziale del 
lavoro che rappresenta in-
dubbiamente un serio contn- • 
buto offerto alio studio, per 
zone e regioni. delle cause 
e degli effett! dell'emigra-
zione Ma il governo e fermo 
alle relazioni di Pastore e 
ignora la 'proposta di To-

' gliatti Intanto. dalla Sicilia. 
lu trenu di In sul{ continua 
a portar via migliaia di emi
grant!. - • •-; 

G. Frasca Polara 

II soldo migratorio 
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PROVTNCIE 

Agrigento . . 
CaltaniosetU' . 
Catania . . . 
Enna ' . • . . . • 
Metal na . . . 
Palermo . • • 
Ragusa . . . 
Siracuaa . . . 
Trapani . . • 

(decennio 1951-1961) 
N* emigrant! 

• . ' . • • • . • • • -

. . . . . " 6 1 . 9 9 1 • 

. . . . . 46.278 

. . . . . 34.000 

. . . . . 47.741 ' 

. . . . .'• • 61.964 .. 
- . . . . ' • . . 73.549 
. . . . . . 21.170 

10.213 
. . • . . . ' 37.576 

v • ' 

. *• sulla popo-
. lazione 1961 

12,9 
15,9 
3,8 ; 

:' • '20,5 ,-. 
9,0 

• 6 . 6 
•8,5 
2,9 
8,9 

SICILIA 896.471 8.4 
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la pace e della guerra di , 
fronte a quegli sviluppi della 
tecnica che hanno portato 
alle armi atomlche e termo-
nucleari. Apra. questo' fatto 
la prospettiva di una distru-
zione totale dell'umanita, o 
costituisca invece (come so-
stengono i piu ottimisti) sol
tanto quella di un genocidio 
che lasci • tuttavia la possi-
bilitn di una lenta ripresa 
del progresso umano, certo 
6 die una guerra atomlca 
si presenta come una cata-
strofe senza precedent! nel
la storia, assolutamente im-
paragonabile, da un punto 
di vista non solo quantitativo, 
ma Qiialifatiyo. alle guerre 
del passato e alle loro con-
seguenze, per gravi che, fos
sero. 

; Ci6 non ' significa affatto 
— secondo Leduc — che nel
la c situazione atomica • la 
contraddizione tra imperiali-
smo e socialismo scompaia: 
essa non solo persiste. ma 
per molti aspetti continua 
ad acutizzarsi. Tuttavia. tale 
contraddizione va ormai vi
sta nel quadro della lotto 
tra ' le forze della pace e 
quelle della guerra; di una 
lotta clop chp consider! co
me ipotesi possibile quella 
di una tale mobilitazione de
gli Stati socialist!, delle for
ze politiche di sinistra, del-
1'oDinione pubblica e dei po-
poli interi. da rendere da 
una parte sempre piu diffi
cile una guerra termonuclea-
re. e affacci dall'altra nuove 
prosuettive positive ner un 
effettivo nrocesso di disarmo 
universale e controllato. • v 

Sono queste. come e no
to. le posizioni • emerse dal 
XX Congresso . de] Partite 
comunista dell'Unione Sovie-
tica e successivamente ar-
ricchite sia in seno a quel 
Partito stesso sia attraverso 
la discussione internazionale. 
cui ' un largo . contributo' e 
stato dato dai comunisti Ita
lian!. Ma nel saggio di Le
duc due asDetti. o momenti. 
di questa linea sono parti-
cola rmente aftrontati e ap-
profonditi: i motiv! per cui 
le diverse (e spesso opposte) 
tesi. dei • cinesi debbano es
sere criticate; il carattere di 
novita, e i di sviluppo dello 
stesso marxismo. delle im-
postazioni sorte dal XX Con-
gresso;- '•-• •.' • • • • 

Non e qui possibile ripren-
dere punto per punto - Tar-
gomentazione di Leduc in 
merito alle varie tesi cinesi: 
occorre tuttavia mettere in 
luce come egli si sforzi sem
pre (e pressoche sempre rie-
sca) a dimostrare il carat
tere dogmatico di tali tesi, 
soprattutto sulla base di un 
confronto storico preciso tra 
i test! marxisti — specie di 
Lenin — dai • quali i cinesi 
sogliono muovere, e i muta-
menti spesso radical!, talvol-
ta addirittura drammatici, 
intervenuti nel frattempo nel 
mondo e nel quadro delle 
forze contrastanti che in es-
so operano. Cio che sembra 
sfuggire ai cinesi, secondo 
Leduc, e il carattere meto-
dologico e storicistico del 
pensiero marxista, quel ca
rattere che appunfo gli per-
mette non solo di mantenere 
intatta la 6t»a validita di stru-
mento di indagine. - ma lo 
perfeziona * e lo ' completa 
sempre piu come tale, per-
mettendogli di apparire • in 
misura crescente come un 
metodo scientifico che si la-
scia indietro di gran lunga 
tutti gli altri. Leduc non az-
zarda una ipotesi sul peso 
che possono avere, nel tipo 
di - elaborazione • • ideologica 
avanzato dai comunisti ci
nesi, talune tradizioni cultu
ral! profondamente radicate 
nella storia della Cina: ma 
forse anche su cjuesto non 
sarebbe -inutile soffermarsl. 
' II secondo .aspetto su cui 
il saggio narticolarmente si 
sofferma, e, come si diceva. 
il carattere di • novita ». an
che jdeologico. delle impo-
stazioni del XX Congresso e 
degli anni successivi. Per 
intendere sino in fondo que
sto carattere l'autore ritiene 
indispensabile esaminare. in 
rapido scbrcio. gli. element! 
costitutlvi - e storicl dello 
« stalinismo»: un fenomeno 
che non pud essere disgiunto 
dalle particolari - condizioni 
entro cui si e svolta la co-
struzione del' primo Stato so-
cialista, e nel quale percid 
aspetti soggettivi della per
sonality di Stalin, ed aspetti 
oggettivi. continua mente si 
mescolano e si intrecciano. 
La denunzia dello • stalini
smo • non e stata percid sol
tanto dovuta alia necessita 
di - mettere in luce i danni 
che da molti aspetti" della 
azione politica di Stalin era-
no venuti aD'Unfone Sovie-
tica e - alio stesso sviluppo 
del movimento operaio Inter
nazionale; ma era condizione 
necessaria dt un ulteriore 
sviluppo del marxismo. Le
duc parla • anz: a " qu«»5to 
proposito,« nell'ultimo capi-
tolo del sub libro. di • un 
nuovo periodo del -marxi
smo ». e invita iL movimento 
operaio a protendere le forze 
perche. tale « nuovo periodo 
de] marxismo ». a dlfferenza 
di quanto e awenuto nel-
repbea staliniana. 'sia par* 
ticolarmente ricco di eiabo-v 

razibni teoriche. Ci sembra 
che, nella :' sua apna rente 
aemplicita. Q saggio La c©e-
sistenza paciflca. sia tra le 
opere che in questi ultimi 
anni hanno saputo porsi pro
prio sul terreno di questa 
coragglosa elaborazione cri-
tica e teorica. 

Mario Spinella 

Problem! del tempo libero 

Un convegno dei 
CRAL imletto 

dall'ARCI 
- * < 

1 - . !' 

La direzione culturale autonoma 
dei CR AL da parte dei lavora
tori contro lo strumental ismo 
aziendalistico padronale - Con
vegno unitario in preparazione 

a Bologna 
" ' Un aspetto interessante ed ancora da studiare deH**et»o-
luzione' del ' neocapltalismo italiano e fl suo aUeggiamento 
di fronte ai CRAL azlendali e ai problcmt del tempo libero. 
Alcuni comportamenti e certe presenze c'indticono infatti a 
ritenere che proprio di una nuova politica si tratti. 

•• L'origine dei circoll- ricreativi aziendali. contrariamente 
a quella della maggior parte del circoli territoriali, risale alle 
i.stittizioni paternallstiche create dal dopolavoro fascista — U 
cut nomeresta tanto caro ai dirioenfi dell'EMAL — con I'eyi-
denfe scopo di "corrompere i lavoratori. Nel dopoguerra i do- , 
polaworo aziendali si trasformarono spesso in centri di vita 
politico democratica e d'interesse culturale, ma presto anche : 
su dl essa pesd il terrore padronale e il rifiuto di finanziare le 
attivita. e conseguentemente deperirono per il disinteresse 
dei lavoratori stessi, i quali disertanda il circolo intendeva-
no sottrarsi ad un'altra maolia del padrone. 7 circoli si ridus-
sero a luoghi di svago di pretto stampo dopolavoristlco. lon-s 

Jani dal dibattiti cultural! e poHticl che le forze democrati
ze andavano conducendo. salvo poche eccezioni. , , 

11 doenmento piu tfpfco. ed «l pi'« grave forse, della conce-
zione padronale dei circoli ricreativi e sportful e dato dallo • 
statuto imposto dalla direzione della FIAT in vigore fino a 
poco tempo fa. Ecco alcuni articoli: art. 5 — 11 centro SRC FIAT 
,e retto da un sovraintendente e eventualmente anche da un 
vice-sovraintendente. Entrambi sono nominati dalla FIAT. 
art. 6 — 11 sovraintendente nominera a sua volta presso ogni . 
sezione od azienda FIAT, previo benestare delle rispettive di-
rezioni. un conslglio sezionale. •• --- > 

" art. 8 — Ogni gruppo verra diretto nel proprio ambito con le 
seguenti modalita: - . . . . . . 
1 - - a) i gruppi sportivl agonistici da un delegato nominato dal 
sovraintendente; -' •••..-• 

• b) i gruppi ricreativi e cultural! da un delegato scelto 
dal'sovraintendente; - •"-. »••. " • -

• c ) ogni gruppo e dificipllnato da un apposito regojamen-
to dal sovraintendente. -•• 

•''-" In questa concezlone. ripetiamo, forse Id pift estrema e 
' autocritica, ritroviamo uno dei momenti piu dwri e piu dff-

ficili della storia del movimento operaio italiano e della sua 
' libertd nell'azienda. . . . 

II « signor IBM » 
..'•Da alcuni anni perb Vatteggiamento padronale si e andato 
" evolvendq». Non, piii ^rappresaglie contro gli attiuisti dei 
CRAL, non pih rifiuto a- stanzlare. somme notevoli di denaro, 
ma spesso un interesse costante, diremmo orgahico. Abbiamo 
gia parlato della presenza della Pirelli, della Montecatini, della 
Edis-Volta. della Oliuetti della Afobil-Oil. della IBM. della 
FIAT. dell'ENl e di varie altre aziende e associazioni in-
dustriali al convegnl sul tempo libero e sul turismo sociale, 
ove- puntualmente dirlgenti-funzionari delle aziende espon- • 
gono i risultati delle attiwifa ricreafiue che si dimostrano 
' aziendalmente ufili-. ' ••= - • - •'-•• •' 

. Risulta ormai da evidentl segni che il padronato si dispo
ne a sviluppare una politica anche in questo campo alio scopo 
di mobflftare, attrarre ed appagare nell'ambito dell'azienda i 
nuovi bisognl di wfapoio. di conosceree di cultura dei lavora
tori. Per questo molte aziende finanziano i CRAL, distaccano 
• al dopolavoro • funzionarU creanb sezioni rlcreative culturall 
con animatori e istruttori. sezioni turistiche che organizzano 
anche gite all'estero in aereo ecc. E per quanto il costume de-

• mocratico non sia I'aspetto che piit interessa al padronato. non 
si pub dire che esso crei seri ostacoli alle elezioni degli organi < 
dirigenti dei CRAL. 

11 sottofondo ideologlco e culturale del padronato resta 
perb sempre quello dello strumentalismo aziendale, quello 
dell'uniflcazione nella grande famiglia Montecatini. FIAT, ecc. 
* Ricordatevi che voi non siete il Signor .Tizio o Cato, ma ft 
Signor IBM*, disse recentemente un dirigente della IBM ad 
un'assemblea di dipendenti dell'azienda aniericana in Italia 
a Milano. * < • ••-•«-. 

-" E seppure tutto deve rispondere alia legge del nuovo corso 
dell'aziendallsmo capitalistic italiano, non per questo si pub 
ighorare che alcune grosse imprest tentano prese di contatto, 
cercano prestazioni e collaborazioni con intellettuali di valore, 
consentono sperimentazioni e ricerche in campo culturale. 
Anche queste -aperture coraggiose» rispondono alia logica, 
del nuovo corso, nel disegno di esercitare ad un piu alto Ifoel-
lo I'egemonia delta classe dominante sul lavoratori. A questi 
nuovi orientamenti padronali non si pub dire si contrapponga 
un adeguato e piit alto impegno della'classe operaio, dei suol 
sindacati e delle sue organitzazioni politiche e ricreative. Si 
verified semmai un tlavvlcinamento. unapartecipazione dei Za-
voratori ad alcune inizialive dei CRAL, ma essi si muovono 
senza una direzione organica centrale e senza una sufficiente 
partecipazione democratica di base dei lavoratori stessi alia 
collaboration dei programmi di atfipitd ricreative, turistiche e 

' cultural!. :' ' .' ' • l 

Anche se si pud parlare di un risvepllo 'della classe ope-
raia e del sindacati in questo campo sarebbe cieco chi non 
vedess'e U ritardo. e la rozzezza che sussisfe in questo campo 
rispetto al livello e al colore storico delle lotte condotte a 
vinte dai lavoratori. . . ' . • . . . . , _ , . 

. . ; ' * . i . Scelte culturali 
' 'Basta. pe'nsdrertiti. momento alia debble eco che grandl 

: lotte culturali come quelle per la scuola. per il teafro. per ta 
libertd ,di espressione artistica, I dibattiti sulla Resistenza ed 
altre .ancora hanho^avuto nelle aziende e nelle atficita cultn-

, rail dei circoItaziendaJi.il cui lireUo. anztche essere piu alto 
'. dl quello del circoli rionali o dl vlllagglo, resta ancora pAu, 

basso, abulico, neixtrale alle lotte ideali. 
Le recehti tittorie dei metallurgies che segnano un passo 

, avanti verso R potere del lavoratori nell'azienda ed ancor piit 
il voto del 28 aprile il cnl valore qualitatlvo deve indurre a 
nuove'elaborazionl rivendiedtive. devono spronare i lavoratori 
stessi verso nuovi traguardi. Poiche la Costititzione stabilisce 
che ' LU Repubblica riconosce e garantltce i dirittl inriolabili 

.'delfuomo. sia come singoto sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge Id sua personalita. e richiede radempimento del doveri 

! Inderogabill di solidarietd politico, economica e sociale- (art. 
; 2) se la societd italiana vuole costruire una democrazia reste 
h e non lor male, f laroratori nella fabbrica e nell'azienda devono 
h orga*ilzzare e dlrigere le iifinizioni necessarie Ol soddisfactmen-

to del loro interessi ricreativi e culturali. 
In altre parole i mezzi per finanziare le attivita cuIrnraZI 

ed 11 personate necessario non devono essere piu »concessi», 
: ma devono far parte del salario e percid devono essere total-
. mente ed autonomamente gestitl dai lavoratori. 

La direzione del CRAL aziendali da parte dei lavoratori 
e ut< elemento costltutivo della lord autonomla di classe e 
della loro capacitd tntellettuale. La decisione delle scelte cul
turall e la partecipazione dei lavoratori alle lotte culturali e 
ideali anche dal di dentro Vazienda e un elemento integrante 
delta personality del lavoratore. la quale.non pub essere scissa 
nel momento'in cui esso vlve nell'azienda. Se e necessario com-
battere il tentatlvo padronale di .regolare e rlsolvere la vita 

. dei lavoratori nell'azienda si deve combattere anche fl perl-
. coio per'f lavgratori stessi di espllcare soltanto fnori delta 

azienda la loro personalita. La CG1L e VARC1 hanno comune-
- mehle deciso dlconvocare ed1 organizzart insieme un convegno 
nazionale sui CRAL aziendali. Nella provincia di Bologna 
promosso dalla Consulla comnnale.del.tempo libero e gia in 

.alio la: preparazione di un grande convegno dei CRAL deue 
aziende municipalirzate a cui parteripano uriitariamente tutti i , 
sindacati. Se alVlmpegno della CG1L e deH'ARCl segulra una 
partecipazione dei sindacati. delle organizzazioni di base e deaM 
stessi attioiiti dei circoli e sard accompagnato da un dibatlf9s) 
critico sulla stampa di fabbrica i'arrenimento pud aprire un 
corso nuoco aM'autoaoperno deoli interessi cultural! dei laoors-
tori ed un nuovo collegamento fra essi e le lotte culturali 
del Paese. fi , x, 

' Orazio Barbftfl 
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