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Le convulse riunioni dei partiti di maggioranza 
» • * ' ' — ' • ' 

Ora per ora 
i retroscena 

della crisi 
II capo-gruppo delta Camera del PSI, Ferri, presento le dimissioni 
Lombard! attacca i dorotei e Gui attacca Giolitti • Pesante Saragat contro 
II ministro del Bilancio - Nenni presidente del CC socialista e direttore 
dell'« Avanti!»? • Forse Pieraccinl o Mancini alia Segreteria del PSI 

INCHIESTA DI DAVIDE LAJOLO 

Alio 20,50 di venerdi 2«i giugno Moro 
ha messo in moto il meccanismo di una 
crisi ehe potra rivelarsi phi lunga, piu 
difficile o anche piu t lrammatica di quan-
to alcuni settori della maggioranza mo-
strino di ritenere. In piedi, al banco del 
govorno a Montecitorio, il Presidente del 
Consiglio ha annunciato ai deputa t i : « Co-
munico che ho rassegnato le dimissioni 
mie e del Governo nelle mani del Capo 
dello Stato >. Al Quirinale si era t ra t te -
nuto per meno di dieci minut i . C'erano 
voluti due anni, a Moro, per a r r iva re al 
suo primo governo e al pr imo tentat ivo 
< organico » di centro-sinistra con la par-
tecipazione socialista; e dura ta duecento-
cinque giorni; e finito tn t to nella mez-
z'ora che e bastata ai deputat i per votare 
il capitolo del bilancio sulIa Pubblica 
istruzione e nel quar to d'ora che 6 ba-
stato a Moro, per il colloquio, con Segni 
e per la dichiara/.ione alia Camera. Da 
quel momento la ruota della crisi si e 
rimessa in movimento. 

Lo sciopero dei giornali, la retlcenza 
della Rai-TV, lo sciopero dei telescriven-
tisti che ha reso impossibile fin da ve
nerd i la diffusione delle notizie di agen-
zia, hanno contr ibui to a avvolgere, fin 
dall'inizio tu t ta la situazione post-crisi, 
in un clima di tensione e di incertezza. 
Ed ecco cosa e successo dopo le 21 del 
venerdi sera, quando Moro ha lasciato 
— « piu pallido e stanco che mai > com-
mentano gli amici — Montecitorio. 

VENERDI' ORE 22 Si r|u.nlf* " frup' 
po dei deputat i so-

cialisti, al gran completo. L'atmosfera e 
tesa; la destra nenniana al imenta un cli
ma di linciaggio morale nei confronti di 
Lombardi , di Codignola, di Sant i e dei 
loro amici. Continua 1'operazione ant i-
lombardiana gia imbasti ta nella r iunione 
della Direzione di giovedi. Si alza Ferr i , 
il capo-gruppo, e par la : lo avevo scrit to 
una let tera a De Mart ino per avvert i r lo 
che se noi ci fossimo astenuti sulPart. 88 
del bilancio della P.I., av remmo costretto 

vanche PSDI e PRI a seguirci e il governo 
si sarebbe t rovato in minoranza. Ho coe-
ren temente sostenuto che non ci si do-
veva astenere. Non sono stato ascoltato. 
Do le dimissioni. 
. Ha subito preso la parola Nenni p re-
gando Ferr i di accantonare, in u n . m o i ; i > 
mento simile, questioni di cara t te re per-
sonale e — ha fatto capire — poco rile- ; 
vant i come la sua. Nenni ha fatto il suo ' 
solito discorso drammat ico: la crisi e 
grave ; non si possono escludere sbocchi 
di destra o elezioni anticipate; occorre 
assumersi tu t te le responsabilita, una 
volta per tu t te , e sapere anda re avant i 
senza le ormai consuete, micidiali esita-
zioni. Ora sent i remo il par t i to , ha det to 
Nenni , ma poi una volta scelta la s t rada 
bisognera percorrer la < fino in fondo, 
senza rimorsi ». Hanno par la to uno per 
uno molti deputat i , respingendo le" di- ' 
missioni di Ferr i . Se si t ra t ta di uno 
stato d 'animo part icolare che ha sugge-
r i to a Ferr i di presentare queste s t rane 
dimissioni, ha det to fra gli al t r i Lom
bard!, lo consiglio a r i t i rar le; se si t ra t ta 
invece di un caso politico e se si ar r ivera 
a un voto su queste dimissioni, allora 
io mi asterro. Di dimissioni non si e 
piu parlato. 

SABATO ORE 11 Si ™nisce dj , nu
p°™ 

. , la Direzione del PSI . 
Dura un 'ora e mezzo e si conclue con . 
u n breve comunicato in cui si dicono 
due cose: il PSI tornera a designare 
Moro come presidente del Consiglio per 
u n nuovo governo di centro-sinistra; il 
PSI r iunira il CC venerdi e sabato pros-
simi. La riunione e cominciata in clima 
— anche questa volta — molto teso. Mo-
sca, Venturing Matteotti e Mariani ave-
vano presentato una formale richiesta 
di dimissioni dell 'organo dir igente socia
lista. De Mart ino, nella sua breve rela-
zione introdut t iva, usa toni da saggio 
pad re di famiglia, ten tando di sdramma-
tizzare la situazione. Dimissioni oggi, di
ce, sarebbero una follia; piuttosto insi-
s t iamo nel difendere la nostra scelta po-
litica che mai abbiamo voluto met te re 
in discussione e proponiamo la ripetizio-
n e dell 'esperimento con Moro alia sua 
testa; nel contempo convochiamo solle-
c i tamente il CC. Subi to Verzelli. Balzamo 
e Veronesi intervengono: Va bene r ipro-
po r r e Moro, dicono, ma non si pud certo 
r ip ropor re la npet iz ione pura e semplice 
di un governo che ha gia mostra to le sue 
debolezze. 

De Mart ino tronea corto: La discussio
n e e r inviata al CC. Bene, ma a quale 
da ta? Ven tunn i , Mosca, Bertoldi e Ma
r ian i chiedono che la r iunione avvenga 
subito, mar tedi . Codignola, Verzelli, Lom
bardi chiedono che il CC si riunisca dopo • 
che Segni ha concluso le consultazioni, 
anche fra quindici g iorni . . Risponde De 
Mart ino: Giovedi probabi lmente ci sara 
la nuova designazione — dice, most rando 
u n sorprendente ot t imismo che non si sa 
quan to sia fondato — quindi il CC pud 
r iunirs i venerdi . Cosi si decide. 

SABATO ORE 13 Nenni finit* j j . 0 1 -
' rezione, va a Palaz

z o Chigl e si incontra con Fer r i , Mariot-
* t i , Pieraccini, Mancini, V e n t u n n i : sono 
' i tuoi fedeli. Si discute dello s ta to del 
par t i to in relazione alia situazione. Si 
par la di un ri torno di Nenni al par t i to : 
come Segretarro, o come presidente del 

' CC (carica nuova) e di re t tore del l ' / iuan-
ti!. In questo secondo caso si fanno t r e 

/ .nomi per -la segreteria del par t i to : lo 
1'stesso De Martino, o Pieraccini o Man-
] cini. Altra • possibilita: Nenni presidente 

del CC e ne l . governo: VAvanti! a un 
>«tecnico >, magari Gerardi. 

-* Nelle stesse ore si riunisce il d i re t t ivo 
-dei deputat i dc. Serve solo per permet-
• t e re a Zaccagnini d i - n e g a r e Teviden-
> tissima esistenza di" franchi t i ratori dc 
$ n e l voto alia Camera e per riaffermare 
t l a flducia in Moro e nel centro-sinistra, 
]j ribadendo le accuse al g ruppo lombar-
$ diano del PSI. La DC ha deciso di rin-
Hviare il congresso (Rumor lo aveva an-
fi m n c i a t o scgret iss imamente a . un suo 

c o l l a b o r a t o r fin da venerdi se ra ) ; la 
DC decide di convocare la direzione 
per lunedi ' mat t ina (ma poi i dorotei 
ci r ipensano e la riunione e ul ter ior-
mente r invia ta) . Senipie nelle stesse ore 
anche il PRI ha riunito 1'E.secutivo dan-
do mandato ai dirigenti di designare 
Moro. 

SABATO ORE 1 7 S i i»u»»sce la D h e -OHDHIU UI\L 1 / Z J O n e d e l p s m p e r 

Saragat quello della scuola e stato un 
pietesto; se non cadeva sulPart. 88 il 
governo sarebbe caduto su altri proble-
mi. Cio che e chiaro e che non si po-
teva andare piu avanti con l 'insidia lom-
bardiana sempre li a condizionare qua-
lunque politica; ora bisogna evitare che 
qualcuno nella DC si faccia tentare dal-
la prospett iva del monocolore di emer -
genza. Bisogna l iquidare i lombardiani e 
r iprendere il cammino, con Moro, come 
se nulla fosse stato. Per la destra, Pel-
hcani ha consigliato di cominciare a 
pensare a formule diverse dall 'at tuale, 
anche in vista delle elezioni e della n e 
cessity di dare, domani, spiegazioni con-
vincenti agli elettori . II PSDI e dispo-
nibile solo per il centro-sinistra, rispon
de Saragat che ha subito con se la mag
gioranza della Direzione. 

Comunque sara il CC, nei prossimi 
giorni, a decidere definitivamente. Nes-
suno, nella Direzione del PSDI, ha sol-
levato il caso del ministro Pret i che 
ha votato a favore del bilancio della 
P.I. in contrasto con le decisioni del suo 
gruppo. ' 

« Sono un minis t ro e non posso votare , 
contro il mio governo >, aveva detto ad 
alta voce alPatto del voto; Saragat che 
era li vicino si e rivoltato vivacemente 
— sempre ment re si votava, a Monte
citorio — dicendo: c Sono un ministro e 
anche piii impor tan te di te, e mi asten-
go >. Sembra che ora, per evi tare prov-
vedimenti disciplinary Preti abbia det to 
di avere votato < per distrazione >. Meno 
benevolenza ha trovato nel suo par t i to 
il senatore missino Franza che, per a v e 
re fatto quello che ha fatto Preti , e 
stato sospeso dal le sue funzioni poli-
t iche e deferito ai probiviri . ' 

Sempre nel sabato pomeriggio si r iu-
nisce la Direzione del PSIUP. Vecchiet-
ti fa una relazione che si (conclude af- , 
f e r m a n d o ' c h e ora occorre una maggio
ranza capace di non fare discriminazioni 
a sinistra e in grado di rovesciare l 'at-
tuale politica economica monopolistica 

, c h e t e n d e a far g r a v a r e sui lavoratori 
il peso della si tuazione congiunturale . 
Vecchietti, dopo che la sua relazione e 
stata approvata . annuncia che da Segni 
andra il capo-gruppo Luzzatto: lui par-
t i ra lunedi mat t ina (oggi) per l 'URSS. 

* * * 
La situazione nella vecchia maggio

ranza resta pesante. Saragat ce l 'ha a 
morte con Giolitti. Fin da venerdi sera 
ha ripreso una violenta campagna pe r 
sonate contro il ministro del Bilancio: 
Non ha votato il suo bilancio, dice, a v e 
vo ragione io a di re che era meglio 
mandarci il mio usciere a quel ministe-
ro. Pensate che quando parlo con Mar-
jolin venue fuori che non sapeva la dif-
ferenza fra imposta e tassa e dovett i 
anche sanare io uno scontro che era n a -
to fra i due sulla possibilita o meno di 
avere la collaborazione dei comunisti 
per i problemi economic!. 

Lombardi sul l \4vanti! ha scritto che in 
ver i ta i socialisti non hanno alcuna re
sponsabili ta nella crisi: c'era un proble-
ma tecnico, una truffa dc da r intuzzare: 
nessuno ha mai parlato di sfiducia nel 
centro-sinistra di Moro. Invece, aggiun-
ge Lombardi , c 'erano i dorotei che ve-
devano sempre piu ostacolato il lo ro ten
tativo di l iquidare le riforme e questa 
e la vera ragione della crisi : sono stat i 
i dorotei che l 'hanno voluta per ant ic i -
pa re i tempi della loro manovra . II 
Popolo e invece d'accordo con Saraga t : 
i lombardiani vanno «fat t i fuori >. II 
Corriere della Sera va oltre: la crisi e 
piu profonda, occorre una svolta deci-
sa, cioe un governo di emergenza, di 
< ithita nazionale », che ponga mano a n 
che alia riforma del regime. Si dice che 
1'articolo e s ta to ispirato da Merzagora. 

Sull'/4 vanti! in tanto Giolitti • ha spie-
gato che lui gli articoli controversi (il 

' numero 88 e il numero 65) del bilancio 
della P.I. non li aveva nemmeno "visti; 
e stata una vera « clericalata > in t rodur-
li • di soppiatto. Gui reagisce sdegnato 
con una Iunghissima dichiarazione. Tan-
to poco e vero quello che dice Giolitti , 
afferma Gui, che le mie richieste di aiuti 

- alia scuola media privata sono state di-
scusse e modificate dagli uffici compe-
tenti del Bilancio e del Tesoro, le cifre 
sono s ta te d iminui te e tut to senza che 
nemmeno io ne sapessi nulla. Gui in-
siste poi nella denuncia di tu t ta Tazione 
p e r la scuola che Codignola e i suoi 
amici conducevano da tempo con con-
vegni e in Par lamento contro la politica 
governat iva. 

All 'estero i commenti scno abbastanza 
confusi. Per il iV. T. Times la caduta del 
governo Moro e una grave ia t tura ; d i -
fatti l 'hanno voluta «comunist i , fasci
st! e monarchici uniti > perche sono con
t ro € il cent ro m o d e r a t o » ; comunque 
Moro ha il mer i to storico di avere dimo-
s t ra to una volta per tufte che si puo 
porta re al governo il PSI senza- che 
scoppi la rivoluzione I giornali austria-
ci sono irr i tat i perche « le conversazio
ni con Saragat per TAlto Adige andava-
no bene >; era « il pr imo ministro degli 
esteri i tal iano non sciovimsta » (si irri-
tera Segni che t ra t to a lungo con Vienna 
quando era alia Fam es ina? ) . 

Di Moro non si hanno notizie: non si 
sa se e a Roma o se si e rifugiato nel 
suo eremo a Torr i ta Ttberina. Sta me-
ditando su t re sant i , dicono i suoi amici : 

' San Gregorio che segno il fallimento del 
suo pr imo tenta t ivo di centro-sinistra; 
Santa Barbara , la santa delle polveriere, 
che segnd la data di nascita del suo go
verno; San Guglielmo Abate che e ra il 
santo del 26 giugno 1064. 

u. b. 
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crosta 

dell'ignoranza 
Quella di Novara e la provincia piemontese dove si legge di piu: si rompe il peso della {{cul
tural di Bonomi, di Scalfaro e dei teorici della riconversione capitalistica nelVagricoltura 
Squadre di calcio aziendali per non far occupare gli operai di politico,.. - Gli squilibri delVeco-
nomia - 11 piano di iniziative dei comunisti per le campagne - Cola la produzione, fuggono i 
contadini - La manovra « coltivazione pioppi » e le cifre che non quadrano - Le « fortezze » della 
Banca Popolare e delVEst Sesia - II {{miracolo)) delFindustrializzazione e Vavvicinamento ah 
VEuropa delle patrie monopolistiche - Trafori, Comuni poveri e case malsane - II grande balzo 
in avanti del Partito comunista - Le chiavi della stanza dei bottoni: VEnte Risi e la Federconsorzi 

Quella di Novara & la provincia plemonte-' 
se dove, secondo le statistiche, si legge di 
piu. Tutte le volte che ho avuto occasione 
di soflermarmi in citta ho fatto volentieri 
sosta alia libreria Lazzarelli, accanto al tea-
tro Coccia, perche e ancora una di quelle 
librerie dove non ci si limita a vendere li-
bri come se fossero biscotti o scarpe — una 
«r merce », insomma — ma dove i libri sono 
considerati per I'tmportanza che hanno, do
ve se ne discute, dove ti senti consigliare. 
Accanto al Municipio, da qualche tempo, e 
sorta un'altra libreria, «/ / mosaico r>, che e 
centro attivo di dibattiti e di tncontri. Buon 
segno: quando si moltiplicano le librerie, 
quando sorgono centri vivi di idee si ha mo-
tivo di ritenere che la crosta della conser-
vazione e dell'ignoranza e almeno gia scre-
polata. Ed e importante che proprio a No
vara questo processo si muova con partico
lare urgenza: questa e la citta di Bonomi e 
di Oscar Scalfaro, le espressioni, piu grette, 
piu oscure, piu retrive della DC anche sul 
piano culturale. % 

Le conseguenze di questa presenza dell'an-
ticultura le ha scoperte anche, involontaria-
mente, I'inviato del Corriere della Sera quan
do quelli che lui ha definito gli industrialot-
ti troglodtti di Omegna, come il Bialetti, 
gli hanno esposto la loro ideologia sportito-
conservatrice, evidentemente ispirata da Bo
nomi e Scalfaro e che si concreta nelle ac
cuse di « comunismo » mosse da questi sin-
golari personaggi al professor Valletta e al
ia Conflndustria, nella decisione (ma ci ave
va gia pensato Rizzoli prima di loro) di or-
ganizzare squadre di calcio aziendali in mo-
do che gli operai, occupati a fare dei goal, 
non si occupassero di politica. E' facile pren-
dere per il bavero gente di questo tipo fed 
e persino ingeneroso: loro considerano co
munista perstno la Conflndustria, ma il Cor
riere della Sera che li sfotte considera co
munista la T.V.); e facile ma, sotto un certo 
aspetto, anche abile: ci si prende una paten-
te di obiettivith, di anticonformismo, ci si 
atteggia a gente che non guarda in faccia 
nessuno e cost — dopo aver deriso quelle 
trovate di tipo scalfariano — si pub sotta-
cere quello che conta veramente: per esem-
pio. il ruolo che gli stessi Crespi hanno avu
to nel determinare gli attuali squilibri delta 
economia notarese. 

* Squilibri». appunto, un termine che e 
spiaciuto al Corriere della Sera,' un termine 
incentato — e non e tero — dai comunisti. 
Novara, i Crespi e gli squilibri: un discorso 
che prende forma. Novara ponte tra il Pie-
monte e la Lombardia; Novara piit sensibile 
al peso del capitate lombardo anziche di 
quello piemontese; Novara prorincia essen-
zialmente agricola nella quale un impetuoso 
sviluppo industriale e Vintervento del capi
tate monopolistico nell'agricoltura stessa han
no causato degli squilibri sociali ancora piu-
evidenti di quelli gia notati a Vercelli. citta 
anch'essa in bilico tra I'influenza lombarda 
e quella piemontese. 

Quando. nell'aprile scorso, i comunisti no-
varesi elaborarono un piano di iniziative per 
le campagne della loro provincia, le cifre che 
si trovarono a dorer mettere sulla carta ri-
sultarono impressionanti: un patrimonio zoo-
tecnico dimtnuito di 15 000 capi in due anni: 
la produzione agricola scesa, in dieci anni, 
ial 21 al 12 per cento della produzione glo-
\ale; un esodo massiccio dalle campagne, 

; * 
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con la conseguenza che nelle zone precolll- * 
nari e di monlagna non vi sono piii conta
dini giovani, per cui e da chiedersi cosa ac-
cadra quando si sara dissolta I'attuale gene-
razione di anziani disperatamente aggrappa-
ti alia loro terra. 

In realta, i teorici della riconversione ca
pitalistica afjermavano che I'esodo dalle cam
pagne non solo non doveva essere impedito, 
ma al contrario, avrebbe dovuto essere in 
ogni modo sollecitato: avrebbe portato con 
st — come naturale conseguenza — la disso-
luzione delle tradizionali aziende contadine, 
che avrebbero potuto essere assorbiie da 
nuove aziende capitalistiche. E queste, rese 
produttive per le dimensioni e per la possi
bilita di un largo impiego dei mezzi mec-
canicl, avrebbero risolto il problema di un 
aumento dei prodotti agricoli che fosse in 
grado di soddisfare Vaumentata richiesta del - • 
mercato nazionale. Un calcolo che la realta, 
soprattutto qui a Novara, si e incaricata di 
dimostrare infondato: e stata proprio la 
grande proprieta a procedere alia soslttuzio-
ne dell'agricoltura con la silvicultura, e stata 
la grande proprieta a sottrarre terra alle 
culture alimentari per sostituirla con i piu 
remunerativi pioppeti. 

La 
venditrice 
d'acqua 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
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Qui 11 discorso si ricollega a quanto di-
cevo prima: al Corriere della Sera spiace 
sentire parlare di «squiltbrt», soprattutto 
per non dover accennare all'influenza che 
gli stessi Crespi hanno avuto nel determinar-
li. Sta di fatto che se si cercano i nomi di 
coloro che in questi anni hanno comperato 
grandi estensioni di terreno, hanno incorpo-
rato caxcine e appezzamenii, utilizzando poi 
tutto per la coltivazione del pioppo — che 
vuol dire cellulosa. che vuol dire carta — 
si finisce per arrivare proprio ai Crespi, ai 
Rizzoli, alle Cartiere Btnda. Ed e stata una 
operazione tanto massiccia e complessa che 
quando gli studiosi dell'IRES, nella loro ri-
cerca sulla situazione dell'agricoltura pie
montese, hanno affrontato la realta della 
provincia di Novara, si sono trovati diso-
rientat'r le cifre non quadrano, la cullura 
del pioppo 5i rivela una specie di segreto 
del quale, almejio per il momento, non si 
rtesce a venire a capo. 
- Naturalmente, additare in queste scelte • 
nell'agricoltura il solo motivo degli squilibri 
dell'economia notarese sarebbe semplicisti-
co ed inesatto: questa non e che una compo-
nente e I'ho citata per prima solo in quan
to serve a dimostrare due cose: che, come 
era stato facile profelizzare, il «piano ver-
de *. disgiunto da una riforma agraria, t 
servito solo a permettere piii grossi affari 
al capitalismo agrario, ma non ha risolto i 
problemi dell'agricoltura, lasaandola — ora 
che gli stanziamentt stanno per finire — piii 
dissestata di quanto non fosse inizialmente; 
e che le scelte economiche sono awenute e 
continuano ad awenire non nel quadro del-
Vinleresse generate, ma in quello particolare. 

Sono scelte fruttuose, indubbiamente: se 
la piccolo e media azienda contadina lotlano 
disperatamente per soprawivere, le bardatu-
re che le soffocano prosperano bttimamente: 
le vecchie case dei contadini si vuotano, ma 
a Novara ci si pud fermare ammirati din-
nanzi alto storico palazzo Orelli. sede addi-
rittura sfarzosa dell'Ente Rtsi e del Consor-
zio agrario, che hanno potuto acquistarlo 
proprio grazte alio sfruttamenlo cui sotto-
pongono gli agricoltori. Piii oltre, al centro 
della citta, due palazzi seven come fortezze: 
la sede dell'Associaztone Irrigazione Est Se
sia e la sede della Banca popolare di No-
vara; la «venditrice d'acqua » che condizio-
na, determine e sfrutta lo sviluppo econo-
mico della campagna e quella banca w popo
lare » (la deflmzione e addirittura irridente) 
che rappresenta per la provincia il connubto 
tra il capitale agrario e quello industriale. 
Sono le due centrali, queste, in cui e stata 
studiata e manovrata la politica della con-
rersione dell'agricoltura in silvicultura. che 
hanno portato all'ingresso nelle campagne 
del capitale dei grandi stabilimenti tesstli, 
che conducono in queste settimane tutta la 
azione antioperaia ncll'industria. 

II decennio del miracolo, tnfatti, ha avuto 

come prima evidente conseguenza quella di 
un forte sviluppo industriale della provincia: 
oggi Novara, sul piano industriale, in Pie-
monte e seconda solo a Torino: partita assai 
dopo Biella — che aveva gia una sua solida 
base industriale —, Novara l'ha in questi 
anni largamente superata. II nucleo attorno 
al quale questo processo si e sviluppato e 
comunque quello consueto: un prosperare 
di piccole e-medie aziende ruotanti nell'or-
bita di tre grossi nuclei, due di carattere 
monopolistico e uno semimonopolistico: la 
Montecatini, la Edtson e nel settore tessile 
la Riva-Abegg. Attorno a queste, centinaia 
di piccole e medie Industrie, non solo in 
quello che viene chiamato Vopulento Cusio 
(Borgomanero, Omegna eccetera), ma anche 
nel Verbano e nell'Ossola. 

Uno sviluppo che ha portato a conside-
rare Novara come una specie di caposaldo 
del triangolo industriale, almeno fino a quan
do ha resistito I'euforia del « miracolo »; ora, 
in periodo di recessione, si tratta di sal-
vare almeno il grosso di questo caposaldo, 
dandogli una prospettiva che non sia solo 
quella di risolvere tutto con i licenziamenti 
— come sta avvenendo alia S. Andrea, alia 
Pan-Elettrici e in altre aziende minori —; 772a 
la prospettiva offerta all'economia novarese 
e ancora quella divenuta di moda, in questi 
tempi, negli ambienti del monopolto: i ttpolin. 

Per Novara, si punta sulla caratteristica 
della citta, che e piemontese ma si sente lom
barda. Rapportata alia sua economia, que
sta caratteristica si muta nel suggerimento 
di collegarsi alia Svizzera e, piii tn la anco
ra. alia Rhur; staccarsi, insomma, dalla realta 
oggettiva dell'Italia per avvicinarsi all'Euro-
pa delle patrie monopolistiche. II futuro vi-
sto in una prospettiva, cioe che se pud 
essere salutare per i tre imperi economici 
della provincia. segnerebbe la condanna del
ta piccolo industria. Va da se che anche qui 
questa spinta centrifuga si risolve, come in 
tutte le altre province piemontesi che si 
trovano a ridosso delle Alpi, in un partico
lare interesse per i trafori, per i problemi 
del grande trafflco, che sono indubbiamente 
problemi di grande importanza, ma che non 
sono certo risolutivi: acquistano un peso pre-
minente soltanto in quanta dietro di essi sta 
la spinta della FIAT, con la sua politica 
<r delle strode *. della motorizzazione. Una 
politica che rtvela i suoi fint, quando si con
sidera che — mentre si parla di trafori e 
di « grande viabilita » — le strode della pro
vincia. le strode dei * poveri», sono in con-
dtzioni deplorevolt anche quando collegano 
il capoluogo con centri delta prorincia — la 
Val Formazza. ad esempio — piii distanti di 
quanto non siano Milano o Torino. Ma la 
soluzione dt questi veri problemi di traffico 
resta secondaria, anche se invece la loro so
luzione pqtrebbe setvire ad influire sugh 
altri elementi dell'economia del Novarese, una 
delle cui caratteristiche e di contare su un 
alto numero di comuni considerati depressi: 
f>2 su 165: ai quali 62 sono da aggiungere i 
71 considerati « montam », e doe poveri. 

La destra 
tiene 
le chiavi 

Ma non e che sotto questo aspetto,— t'aspet 
to delta «depressione» — it capoluogo stia 
molto meglio- il 61 per cento delle abita 
zioni di Novara sono state elasiificale an-
tigieniche, tl 6 per cento addirittura tnabi-
tabili; m rioni tnten della citta mancano an
cora le fognature, il gas: molte case sono 
dotate solo di servizi xgiemci collettivt Su 
questo insieme di aspetti della vita quoti-
diana, il «miracolo» non ha avuto nflessi 

E' questo — git squilibri dt un'economta 
che pure ha avuto momenti dt sviluppo. la 
necessita di un radicate mutamento nella 
vita cittadina — a spicgare almeno sul piano 
locale come le elezioni del 2& aprile abbia-
no capovolto un andamento che poteva sem-
brare irreversibile: proprio nel '63, qvando 
il * miracolo > aveva raggtunto i suoi mo
menti piu alti e Novara aveva raggtunto il 
massimo della sua espansione industriale. tl 
PCI ha fatto un notevole balzo avanti. Un 
balzo avanti tanto piii significative in quanto 
in tutte la consultazioni precedentt si era regi-
strata, in percentuale, una continua flessione 
dei voti comunisti; un passo in avanti eltt 

modiflca anche i rapporti di forza all'interno 
dello schieramento dei partiti operai: qui 
nel passato — per il gioco di antiche tradi-
ztoni, forse anche per errore del PCI — un 
ruolo di primo piano era sempre toccato al 
PSI: nelle elezioni dell'aprile del '63, questo 
ruolo e stato invece assunto dal Pnrtito co
munista, che e diventato il primo partito del
la classe operaia. 

L'mtluenza, anche di carattere ctientelisti-
co. che nel Novarese esercitano esponenii 
ctericali del calibro di Pastore, di Bonomi, 
dt Scalfaro non e valsa a impedire che 
nelle ultime elezioni tutto I'asse politico del 
Novarese si spostasse a sinistra e che i tre 
partiti di sinistra — PCI, PSI, PSDI — con-
quistassero la maggioranza assoluta dei voti: 
50,62. Tuttavia, anche qui, come a Vercelli. 
in contrasto con lo spostamento a sinistra 
dell'elettorato, si e avuto uno spostamento 
a destra della amministrazione pubblica. con 
Vtngresso al Comune della DC per mezzo di 
un centro-sinistra caratterizzato dal prem
iere della destra clericale. Questo. d'altro 
canto, e un fatto costante della vita politica 
novarese; me lo confessava amaramente un 
delegato al congresso provinciale della DC 
poco dopo la fine dei lavori ai quali aveva 
partecipato come esponente della corrente di 
Pastore, uscita largamente vincitrice: * Noi 
vinciamo i congressi, e la destra si tiene te 
chiavi». 

Le differenze 
si sono 
avvertite 

Le chiavi, naturalmente, che aprono o chiu-
dono la stanza dei bottoni della vita locale' 
VEnte risi e la Federconsorzi. Alia sinistra • 
stato dato VEnte del turismo! 

Ma le conseguenze del modo di usare delle 
chiavi del potere da parte della DC si sono 
avvertite, in misura non infertore a quella 
dei centri mdustriali. anche nelle campagne: 
le perdtte della Democrazia cristiana • i 
progressi del PCI sono stati particolarmente 
sensibili proprio net centri dove maggiore e 
il numero dei coltivatori diretti: a Carpi-
gnano, dove it PCI e progredito del 8,S *,% 
mentre la DC ha perso il 1051'i: a Ghemme. 
dove tl PCI ha guadagnato il 5 e. 1 e la DC 
ha perso il 6'.'o: a Boca: 7M'.» in piii al 
PCI, 8.64*i in meno alia DC. 

II fatto e che proprio nelle campagne, co
me si diceva all'inizio, si avvertono piii acu-
tamente gli squilibri determinati in questi 
dieci anni dal * miracolo» e d'altra parte 
propro Tt e maggiore la sordita dell'Ammi-
nistrazione provinciale, che per le scelte dc. 
e per larrendevolezza del PSI — che ha 
ceduto nel Comune, senza ottenere contro-
partita nella provincia — e * centrista », vale 
a dire ancor piii dtrettamente influenzata 
dalla presenza della * bonomiana » e delta de
stra economica. E in contrasto con questo. 
maggiore rtlievo, naturalmente, otttene nelle 
campagne Vimpegno comunista per risolvere 
i problemi dell'economia agricola: impegno 
che si e precisato in una serie di proposte 
che vanno dalla costituzione di un comitato 
provinciale inczricato di approntare un piano 
qumquennale di sviluppo agricolo, al tra-
sfertmento a coltivatori singoli o associati 
dei terreni posseduti da enti morali, enti 
locali e altre comunita, all'esproprio con tra-
sferimento a coltivatori singoli o associati 
delle tcrre possedute dai privati ed eccedentl 
1 25 ettart. lasciate incolte o mai coltivate 
e dei terreni imregnatt in culture che con-
trastano con la pratica di una cultura in-
tenstva e dt produzioni a destinazione ali-
mentare. 

Sono. come si tede. proposte drastiche, 
che potrebbero demoltre il monopolio di po
tere del capitale agrario e nessuno si illude 
che la maggioranza centrista del Consiglio 
provinciate dt Novara possa acceltarle; ma 
sono Vunica base seria sulla quale pud muo-
verst la lotta ritendicativa delle popolazioni 
contndine nell'mteresse delVintera economia 
locale. 

David* Lajolo 
.~ T 

Nella foto: a sinistra la «fortezzt» 
dell'Ente Risi; a destra uno scorclo 
dj Novara. 
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