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I CONGRESSI DEL PCI PER UNA SVOLTA DEMOCRATICA, CONTRO L'INVOLUZIONE REAZIONARIA 

Milano: dalle lotte 
Pindicazione per 
uscire dalla crisi 
II ruolo determinante delta classe operaia per impedire I'involuzione rea-
zionaria e per difendere le istituzioni democratiche - II fallimento dells 

classi dominant! di fronte all'acutizzarsi degli squilibri 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 14 

II lungo corteo che domenl-
ca mattina ha recato i*oaiap,-
gio del comunistl miuuv\3i al 
Sacrario del caduti partigiani 
fatto oggetto di un attentate 
non e stato soltanto un atto 
di ferma e necessaria prote-
sta contro i criminal! atti fa
scisti. Sospendendo ! lavori 
del XIV congresso provincia
te del PCI per uscire con le 
bandiere rosse e tricolor! per 
le strade della citta, si e vo-
luto richlamare mag^iormen-
te l'attenzione dei lavoratori 
e di tutti 1 democratic! miia-
nesi sulla profonda t grave 
crisi economica, soc'ale e po-
litica che oggi aisraversn il 
Paese e della quale gli atten 
tati fascisti sono /aspetto piu 
clamoroso che si nalla<:o.a 
direttamente con la strage di 
piazza Fontana. 

Oggi ancor piu dl allora — 
e il XIV congresso dei comu
nistl milanesi lo ha suttoli-
neato con forza sia nella re
latione introduttlva del com* 
pagno Cervettl, sia negU in-
terventi, sia nei documentl 
conclusivi — gruppi Impor
tant! del grande padronato, 
dell'apparato statale, della 
destra della DC, del PSDI e 
del PRI hanno come obietri-
vo una svolta a destra nella 
situazione politica. E" da! la-
vcratori — e soprattutto da 
Milano dove la presenza di 
una forte e combat tiva classe 
operaia ha rappresentato nei 
momenti decisivi una garan 
zia per la difesa delle istitu
zioni democratiche e per l'a-
vanzamento della democrazia 
— che deve venire l'lmpegno 
per bloccare ognl tentativo 
reazionario, e la risposta po-
sitiva di fronte al fallimento 
delle classi dominanti inca 
paci di assicurare al Paese 
lo sviluppo economico, la 
risoluzione dei drammatlci 
squilibri e contraddizioni so-
ciali, il soddisfacimento dehe 
esigenze di civilta e di pro-
gresso delle popolazloni. 

Di fronte ad una crisi 
cosi drammatica nella vi
ta del Paese, il congresso dei 
cornunisti milanesi ha rileva* 
to che le contraddizioni 1a-
ceranti provocate dalla d're-
zione monopolisMca ieH'0,.o 
nomia sono ormai rtiventate 
un ostacolo alio svilupoo eco
nomico e democratico del 
Paese. In una citta che in 
quest! ultimi anni e stata al 
centro delle lotte operate si 
vuole far credere che i lavo-
ratori sarebbero ' responsabi-
1! di questa crisi. E' vero il 
contrario: con le 'oro lotte, le 
loro conquiste, la loro volonta 
di difenderle e consoliiarle i 
lavoratori a s s o l v o n o ura 
grande funzione nazionale. n-
vendicando la necessity ci un 
nuovo sviluppo economico de-
mocraticamente programma-
to e controllato. Non poteva 
mancare al congresso ana n-
flessione critica sulle lotte dei 
lavoratori, e l'acc<-nto e stato 
messo soprattutto sulla ne 
cessita di condurre una hat-
taglia ideale contro pos'.zioni 
erronee come quella del 
« corporativismo » e dell'c 9-
gualitarismo» e su un mag-
giore approfondimento dl que
st! problem!. 

L'incapacita delle classi do
minanti — ha rilevato il con 
gresso — a indirizzare e di 
rigere lo sviluppo del Paese 
e denunciata non soltanto dal 
perdurare e .lall'aggravdrsi 
di problem! storici, o m e lr. 
questione meridionale. ma 
trova la sua conferma anche 
nella situazione jconomica e 
sociale della provincia di Mi 
lano. la provincia piu -:viljp 
pata d'ltalla. 

In questa situazione 'e clas-
gi dominanti cercano d! pro-
teggere il loro potere e i loro 
lnteressi, sempre piu diver-
genti dagli mtersssi della na-
zione, con una .70ntroffens'7a 
che si ripropone di rica^efnre 
indietro e a destra tutta la 
situazione. E* necessario Im
pedire — ha ribadito il con 
gresso — che il tentativo di 
svolta a destra possa trovare 
il sostegno o anche solo una 
tolleranza di massa. La capa
city delle classi e idle forze 
politiche d! essere class; e 
forze dirigent: cJ.*l Paese si 
misura oggi in gran parte 
nella capacita di accogliere e 
unificare problem! e asp ra 
zioni dj strati social! mtenve 
di o anche popolar! non ope 
rai Ci6 e vero anche c«r 'a 
classe operaia e per il pai*>to 
comumsta. 

Larga parte della relazior.e 
del compagno Cervetti e del 
dibattito si sono i-oncentrati 
appunto nell'analisi conire'a 
della politica delle alleanze 
in una zona ad alto sviluppo 
Industrial. A Milano e nei!a 
provincia — si >egge nella 
mozione politica concluslva — 
due sono le principal! direzio-
ni su cul orientare l'in'.zlati-
va in questa direzione: quel
la degli strati popolar! -y.u 
deboli, che vivono in condi-
zioni piu disagiate, 1 lavora
tori immigrati. :e loro faiu: 
glie, i pensionati, le casilin-
ghe e quella <*ei feti mtiti 
impiegatizi dipendentl dagli 
enti pubblici e privati, rV. 
professionistl, del lavoratori 
indicendenti del commercio, 
dell'artlgianato e della a^ri-
coltura Si tratta dl grand! 
masse, spesso lontane da no:. 
assillate da problem! che In 
vece soltanto nella polltira 
pgoposta e perseguita dal no-

stro partito possono trovarc 
una soluzione reale. 

II congresso, partendo dp 
punto da un approfondlto 
esame della realta mila-
nese e dall ' aspro scontro 
politico e sociale che pro-
prlo a Milano ha trovato in 
quest! anni 1 suol moment 
piu drammatlci ha indicate i 
tratti essenziali sui quail de
ve svolgersi la politica del 
PCI: un nuovo iv'luppo eco
nomico che sottragga ia uti 
lizzazione delle risorse alia 
loglca del capitale monopoll-
stico e le armonizzi oon le 
esigenze della sooleta; la di
fesa, 11 consolidamento e 11 
piu ampio sviluppo della de
mocrazia: una politica este-
ra e una collocazione .nterna-
zionale dell'Italia di nace e 
dl distensione, di collabora-
zlone con tutti i Paesi su 
base di parita e di reciproco 
vantaggio; il piu deciso in»-
pegno contro il fascismo, i 
suo! rigurgiti, tutte le sue 
manlfestazioni. 

Le settimane che ci stanno da-
vanti saranno determinant! per 
far comprendere alle masse 
popolar! che per risolvere i 
gravi problem! economic! e 
politic! del Paese occorre una 

nuova unita dl forze demo
cratiche. Occorre — e lo ha 
sottolineato con parti 3o!are 
vigore il compagno Agosttno 
Novella nei suo ' intervento 
conclusivo — che slano ruse 
chiare in primo luogo al'e 
grandl masse ^attollche le 
responsabilita della DC per 
la crisi, per 11 disordine. per 
1 perlcoli che minacclano le 
istituzioni repubblicane. La 
DC deve pagare a sinistra 
per queste sue responsabili
ta, per la sua scelta dl de
stra. I cornunisti milanesi — 
e questo e stato l'lmpegno del 
congresso — consapevoli di 
occupare oggi piu di Jeri una 
posizione fondamentnle npllo 
attuale scontro di classe e poli
tico. non risparmieranno e-
nergia alcuna perche da'la 
crisi attusile si ps^a oartenrio 
il contrattacco di destra, oro-
vocando con la iropria azio 
ne quegli spostamenti fra le 
forze social! e politiche che 
consentono dl dare a Milano 
una decisiva spinta propulsi-
va nella direzione della ne
cessaria e u rgen t svolta de-
mocratlca. 

Bruno Enriotti 

Livorno: per un nuovo 
sviluppo economico 

Le lotte. dei lavoratori per la salute, per 1'occupazione, per le riforme, prospettano an
che la soluzione dei gravi problemi della provincia - II partito e pronto ad affrontare 
la prova elettorale - Alia manovra di destra risponde la combattivita delle masse 

Dal nostro inviato 
LIVORNO. 14 

L'lmpegno a preparare su-
bito tutto il partito alia 
battaglia elettorale, che la 
incapacity del gruppo diri-
gente della DC ad operare 
una reale scelta democratica 
sembra rendere ormai inevi
table, e stato solennemente 
assunto dal Congresso dei co
rnunisti livornesi. aperto da 
una relazione del compagno 
Bruno Bernini e concluso dal 
compagno Arturo Colombi, 
della direzione del Partito. 

II congresso ha lanclato un 
appello al lavoratori ed al cit-
tadini Indicando l'esigenza dl 
un governo di svolta democra
tica non solo per awiare a 
soluzione i gravi problemi eco
nomic! e social!, ma anche per 
consolidare e difendere le basi 
stesse dello stato democratico 
minacciate dalla risposta di 
destra che, con il referendum 
sul divorzio, si vorrebbe dare 
alia spinta di rinnovamento 
delle masse popolarl. 

II congresso ha vissuto uno 
dei suo! moment! di entusla-
smante tensione politica ed 
ideale quando la giovane 
Guantlnl ha annunclato lo 

scloglimento del «Collettlvo 
Lenin » e l'ingresso di tutti 1 
giovani che lo componevano 
nei partito e nella FGCI, con-
cludendo cosl una esperlenza 
segnata, prima dal dlstacco 
dal « Manifesto » e da « Lotta 
continua » e dopo, da una au-
tonoma parteclpazlone alia vi
ta del partito. 

Al lavori hanno partecipato 
403 delegatl in rappresentan-
za di 28 mila 565 iscritti; dal 
loro lnterventl e emerso 11 
volto di un partito unito, pro-
fondamente legato alle masse 
popolarl, che vede crescere la 
sua Influenza ed 11 suo ruolo 
dirigente sul piano clttadlno 
e provinciate, ed a cul si guar-
da con interesse e flducia. Lo 
hanno dimostrato 11 saluto del 
PSI, del PSIUP, del PRI, e la 
presenza dl osservatorl della 
DC e del PSDI al suoi lavori. 

Un congresso vivo — come 
ha affermato Colombi — che 
ha espresso tutta la sua ca-
rica antifasclsta, e che ha vi-
sto una forte e combattiva 
presenza dl giovani operal, 
student!, ragazze. La maturita 
dei cornunisti livornesi si e 
manlfestata nella capacita dl 
individuare problemi e dl pro-
spettarne soluzioni, nei quadro 
di un dibattito sempre ancora-

to alle attese ed alle speran-
ze della gente, alia realta dl 
una citta e di una provincia 
1 cul problemi — dal porto, 
al cantieri, all'Italsider, alia 
Solvay, all'ENEL. alia Saint 
Gobaln — acqulstano dimen
sion! reglonall, nazlonall ed 
anche lnternazlonali. 

Lo testimoniano le proposte 
dl inizlative unltarie di grup
po e di settore per far avan-
zare l'unlta del lavoratori e 
della sinistra a livello europeo; 
e quella di un convegno del 
portl del Mediterraneo per fa
re di questo un mare dl pace, 
dl indipendenza. 

II dibattito ha avuto costan-
temente presente il valore del 
la battaglia per l'unlta sinda-
cale del lavoratori, per il raf-
forzamento e l'estensione della 
unlta a sinistra, per la co-
struzione e l'estensione di va-
ste alleanze con quelle forze 
social! (ceti medi della citta 
e della campagna, tecnlcl, stu-
dentl, masse contadlne) la cul 
presenza e irrinunclabile nella 
lotta per rinnovare il paese. 

Alia analisl e alia elabora-
zione, il Congresso ha unito 
indicazioni di iniziativa e di 
mobilitazione Immedlata, a-
vendo sempre presente — co-
me ha detto Bernini — l'esi-

Reggio Calabria: il PCI al centro 
di un nuovo tessuto democratico 
Dalla ferma posizione assunta durante i moti eversivi, alia chiara proposta unitaria di oggi • La prima riforma da attuare fe la rot-
tura del sistema delle clientele - Rapporto diverso fra partiti e masse - Nei capoluogo il tesseramento al nostro partito h al 100 % 

Dal nostro inviato 
REGGIO CALABRIA, 14. 

Un anno fa, in questi stessi 
giorni di febbraio, Reggio era 
scossa dagli ultimi aspri sus-
sulti della « rivolta per il ca
poluogo »: alcuni dei capo-
rloni e dei finanziatori locali 
erano stati associate ma per 
breve tempo, alle patrie ga-
lere. mentre quelli che ave-
vano fatto in tempo ad eclis-
sarsi continuavano dalla com-
piacente latitanza ad aizzare 
manipoli di violenti a tenere 
accesa col tritolo e con le 
sassaiole la miccia del caos, 
ormai non piu aiimentata dal-
l'iniziale sostegno dl massa, 

Oggi, alia vista dell'aspetto 
normale delle strade affollate, 
la dove un anno fa divampa-
vano Incendi e scontri, si di-
rebbe che ormai sia stata 
cancellata ognl traccia di que
gli alluclnanti mesi. Lo si di-
rebbe ancor piu sapendo che 
il sindaco Battaglia. ormai 
semplice consigliere della DC. 
e stato costretto a tornare 
dietro la sua scrivania al Ge-
nio civile; che Matacena e 
stato cacciato dal PRI (tro-
vando accoglienza nella social-
democrazia); che 1 caporloni 
missini del disordine reggino 
stanno ora litigando per con
tenders! la candidatura par-
lamentare In vista di prossi-
me elezioni; che situazioni in 
certo qual modo diverse si 
sono venute a determinare nei 
quadro politico al Comune e 

alia Provincia; che la Regione 
e pienamente al lavoro. 

Ma sarebbe grave errore 
sottovalutare 1 guasti prodotti 
dai «fatti» del 1970-71 e che 
tuttora permangono: da que
sta premessa — contenuta In 
un'ampia. approfondita rela
zione presentata dal compa
gno Tommaso Rossi, segreta-
rio della Federazlone del PCI 
— ha preso le mosse il ser-
rato dibattito che si e svolto 
per tre lntere glornate nei 
congresso provinciate dei co
rnunisti reggini, cu! ha par
tecipato. per la direzione. 11 
compagno Alfredo Reichlln, e 
che ha visto succedersi alia 
tribuna 51 dei 186 delegati, 
nonch6 i segretari provincial! 
del PSI e del PSIUP. I diri
gent! di organizzazloni di 
massa e sindacali. e il com 
pagno Bonazzi. sindaco dl 
Reggio Emilia, la Federazio 
ne che ha stabilito. con quel 
la di Reggio Calabria, un c« ge 
mellaggio » sotto il segno del
la collaborazione tra due or
ganizzazloni di partito del 
Nord e del Sud. 

Nessuna sottovalutazione, 
dunque. della gravita della si
tuazione e nessun trionfall-
smo per Ia costatazione — che 
viene oggi convalidata dalla 
opinione pubblica democrati
ca — del ruolo decisivo avuto 
dal PCI a Reggio nei periodo 
della a rivolta». quale punto 
di riferimento preciso. certo. 
per Ia roerente univocita del
la sua posizione a livello re-
glonale sulla spinosa questio

ne del capoluogo; per il co-
ragglo dimostrato neH'affer-
mare un punto di principio 
(che a Reggio slgnificava a an-
dare contro corrente »), e cioe 
il carattere provocatorlo e 
diversivo della questione cam-
panlllstica rispetto al proble
mi di fondo della societa ca-
labrese. 

Nessun trionfalismo, anzi 
esame severo (ma non demo-
litore) delle carenze e soprat
tutto dei ritard! che il partito 
ha registrato nella presa di 
coscienza dei fatti nuovi, del
le nuove contraddizioni mani-
festatesi nella realta reggina, 
e quindi valutazione critica 
delle incertezze. delle lnade-
guatezze avutesi nei collega-
mento con gli strati piu espo-
sti alia crisi sociale e nella 
mobilitazione di massa. 

Gli lnterventl di tutti 1 com-
pagni hanno portato un pre-
zioso contribute alia definizio-
ne del quadro complessivo 
della realta reggina, che — 
in estrema sintesi — e carat-
terizzato dal rapporto di sog-
gezione di grandi masse la-
voratrici della campagna ad 
una borghesia parassitaria, 
che esercita il suo predominio 
dalla citta e nella citta. Qui 
infatti sono venuti a conver-
gere in parte gli espulsi dal
la campagna, trasformandosi 
in un sottoproletariato, che 11 
sistema clientelare ha usato e 
potrebbe ancora usare come 
base di massa per i suoi di-
segni. 

E' su questo sistema che si 

basa il mantenimento degli 
equilibri da parte delle forze 
dominanti, e perci6 il potere 
non ha reagito all'esplodere 
della «rivolta»: per non ln-
taccare interessi che sono spe
cific! dello stesso quadro po
litico dirigente locale e che 
rappresentano il trait d'union 
tra la situazione reggina e 
quella nazionale. 

Non basta certo l'lmpegno 
alia realizzazione (per la qua
le i cornunisti si sono battuti 
e si battono) del quinto Cen
tro siderurgico nella plana dl 
Gioia Tauro a segnare la rot-
tura dl tale linea. cosl come 
non serve — e stato ribadito 
nella relazione e in molt! ln
terventl — la politica dei 
a pacchetti». delle proposte 
eplsodlche di interventi e di 
investimenti industrial!. H 
problema — come ha sottoli
neato efficacemente Reichlln 
— e di intaccare 11 sistema 
dei privilegi. di mutare 1 rap-
portl di forza economicl e 
politici. organizzando la lotta 
delle masse, per farle conta-
re. per cambiare 11 modo co
me la gente vive. esiste, con-
suma Nella aggregazione del
le lotte intorno ad obiettlvi 
positivi. nella creazione di 
nuovi strumentl di organlzza-
zione e di potere e di nuovi 
bisognl collettivi, In Calabria 
assume significato la strategia 
delle riforme: la prima rifor
ma di cui questa regione ha 
bisogno e infatti la rottura del 
sistema di potere clientelare. 
e la creazione di un nuovo 

rapporto tra partiti e masse. 
Lotta per la trasformazlone 

dell'agricoltura e raffranca-
mento dal parassitismo nelle 
campagne, programma dl di
fesa del suolo. sviluppo dl 
una industrializzazione diffu
sa a basso rapporto capitale-
occupati: su queste scelte di 
fondo il congresso ha detto 
che 11 Partito deve sviluppare 
il suo impegno. ma facendosi 
promotore. piu e meglio che 
nei passato. di un'azione uni
taria, stimolando la crescita 
di organism! di massa tra i 
ceti intermedi. dt tutto un 
tessuto unitario. cioe, che 
crel anche nuovi sbocchl al 
livello delle forze politiche. 

La condizione per 11 rag-
glungimento di quest! obiettl
vi e la rlgenerazione del qua
dro democratico e delle forze 
politiche che ne sono espres-
slone. ed e altresl il rafforza-
mento del nostro Partito. La 
prova che i cornunisti reggini 
lo hanno compreso bene e che 
durante i lavori congressuali 
numerose sezioni (tra cui 
quelle del centro cittadino) 
hanno annunciate il raggiun-
gimento del 100 per cento del 
tesseramento. I cornunisti han
no la consapevolezza che Reg
gio rappresenta un punto ne-
vralgico di osservazlone In 
campo nazionale. anche in ri
ferimento a eventual! prossi-
me elezioni e che quindi di 
nessuno sforzo potranno ri-
tenersi soddisfatti. 

Ennio Simeone 

Bologna: un'attivita congressuale 
che ha visto quarantamila interventi 

Larghissima partecipazione popolare alle 1500 iniziatWe promosse dagli organismi di partito — L'ampio dibattito 
Si e sempre tenufo conto della dimensione nazionale dei problemi evitando di restare solo nell'«isola rossa>» 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 14 

Dire del congresso dei 107 
mila comunistl bolognesi — 
che si e concluso nella tarda 
mattinata di leri alia prrsen 
za del compagno G;an CarIc 
Pajetta, della direzione del 
PCI. dopo cinque giorni d» :i 
vori — e owiamente tutt'al-
tro che semplice. 

Daltra parte, parlare di 
questi cinque giomi o n v d» 
un fatto a s6 sarebbe sba-
gliato. 

Ed ecco infatti la prima â.-
ratteristica da annotare: le 
cinque giomate del congres
so provinciate hanno chiuso 
una fase di intensisslma m: 
ziativa politica e discu«ione. 
Una fase durata enquanta 
giorni. iniziata il 20 dicembre 
e conclusasl appunto ieri mat 
tina. Non e'e stata so'uzone 
di continuita. perche" i'ultimo 
dei 341 congressi sezionali 
terminava lunedl scorso e nei 
la serata del martedi succes 
sivo si apriva il congresso fe
derate. 

Sono state complessivanifji-
te 1JO0 le inizlative dl cui si 
e detto e in cui hanno pre.sD 
la parola circa 40 mila comu
nistl e anche centinala dl cit-
tadini iscritti ad altrl partiti 

o anche non iscritti a nessun 
partito. Poi i congressi di se-
zione e quindi il congresso 
provinciate enn I suoi 596 de
legati e oltre mi:ie :nv;UU 
che hanno ass 1stito -tl lavori 
insieme alle delegaz.oni del 
PSI, PSIUP. MAS, DC. PRI. 
PSDI, MPL Ma le cifre ^e^ 
pure possono avere una loio 
suggestione non sono certo 
sufficienti. E non lo sono so
prattutto a mettere in risal 
to alcune altre carat*ens*iche 
di questo mtenso per«Kio d. 
vita politica dei comunLsT;! bo-
lognesl, che sbocca d'altra 
parte immedtatamente nella 
fase, gia aperta dallo Mt-fso 
congresso. della battaglia elet
torale intesa anche questa r o 
me fase di forte e continua 
iniziativa politica. 

Anche qui dunque nor. e'e 
soluzione di continuita per
che" l'intero periodo dei cin-
quanta giomi a cui ci siamo 
riferiti. e stato — come dice-
va lo stesso segretario di".i 
federazlone Galetti, rlcunfer-
mato a segretano. nella sua 
relazione — un congresso con 
la precisa ca ratter Istica dl aln-
tervento politico ». 

Si e cioe lavorato e discus 
so sui fatti della cronacn poll 
tica (elezlone del Pres'.dente 
della Repubbllca, crisi dt go
verno, lotte per le riforme e 

cosl via), ma insieme si sono 
portate avanti iniziative preci 
se come quella della ciocu-
mentazione sui fascisti e in
sieme le manlfestazioni e 
l'azione del comitati uniUn 
antifascist!. Si e lavorato per 
il tesseramento e reciutimrn-
to e si e. Insieme, approfon-
dito I'esame deU'attivita dei 
cornunisti nelle fabbriche, nel
le campagne. nei confront' 
del 30 mila artigiani che lavo-
rano nei Bolognese. Cost co
me sono stati affrontati i pro
blem! particolari dello svilup
po economico e dell'assetto 
del territorio in un convegno 
che dalle esperienae. attraver-
so molti elaborati e contri-
buti, ha tracciato le linee del 
lavoro del prossimi mesl 
Cera il rischio, data la com 
ptessa ed estesa articolaz'one 
deH'organizzazione bolognese 
di avere un precongresso e 
un congresso chiusi tra le 
quattro mure di casa 

Un difetto rimproverato piii 
volte nei passato ai cornuni
sti di qui. definite volta a vol-
ta difetto di • municipa'/smo, 
da «Isola rossa» e cosl via. 

Un netto passo avanti e S'A 
to compJuto Invece a que.ito 
proposlto, il che non significa 
che non si sia dlscusso e an
che molto delle esperienze tan-

to peculiari bolognesi ed emi-
liane. 

Ma e stato un dlscutere mol
to attento non solo a quanto 
in queste esperienze va cor 
retto, approfondlto, messo a 
punto. Si pub dire, cioe. s*n 
za trionfalisml, che e stato 
anche un discutere molto ai-
tento alia dimensione nazio
nale dei problemi, con una 
coscienza assai piu desta de' 
passato della responsabil'ta 
concreta che una cosl grossa 
e forte organizzazione ha ver 
so 11 resto del Paese e di 
quanto. sempre piu. eswi de 
ve fare per contribulre nella 
misura delle sue forze alia so 
luzkme dei grandi problemi 
nazionali. 

Usclta dunque dall'arrocca-
mento che aveva le sue rtdlci 
nella vecchia tradizione rifor-
mista tipicamente emlliana, e 
apertura al tempo stesso a 
una dimensione regional* s: 
e parlato moltlsslmo m tutta 
la fase precongressuale e du 
rante 11 congresso della Re
gione, spazio nuovo offerto 
airinizlatlva e al lavoro non 
solo dei cornunisti ma dell'in-
tera societa democratica era!-
Iiano-romagnola. E anche que
sto va annotate tanto pin se 
si ha presente In formazlone 
storica e politica dl questa re
gione e cu Bologna In parti-

colare in cui era sempre sta
ta forte la tentazione di con-
siderarsi come una realta con-
chiusa in s6 stessa. 

Su tutti questi aspetti che 
siamo andati rapidamente an 
notando — e che sono ben 
Iontani daU'esaunre il d i so r 
so sul significato del congr<v>-
so — si e vista una robust* 
unita politica dei compigni 
bolognesi. Unita cementata 
dal ritrovarsi in modo soil-
do, non acritico. sulla vislone 
dei problemi e sulla soluzio
ne che a essl si da e si pro-
spetta dal partito nei suo in
sieme nazionale. Non sembri 
owio richlamare anche que
sto aspetto soprattutto se lo 
si collega a un altro fatto: le 
trasformazionl awenute nei 
partito bolognese in questi 
anni. In partlcolare quello 
che e stato chiamate II suo 
« ringiovanimento ». Non a ra-
so gli intervenuti nella di-
scussione congressuale s>no 
stati a larghissima maggur 
ranza compagni tra 1 18 e I 
30 anni perch* In questo arco 
di eta e compreso il 65 per 
cento degli Iscritti al partite 
Cosl come, Infine, giovani e 
giovanlsslmi sono la gran 
parte degli eletti anche nei 
comitati di sezione. 

Line Anghel 

genza di mutare una realta 
economica e sociale che, an
che in questa provincia, ha vi
sto salire a 5560 il numero del 
disoccupati, glungere a 441 mi
la le ore pagate dalla cassa 
integrazione, mentre l*utlliz-
zazione degli impiantl indu
strial! non supera il 60 per 
cento, mentre diminuiscono 
gli investimentd, cala la popo-
lazione attlva rispetto a quel* 
la resident*, e si e dl fronte 
ad un aggravamento delle con-
dlzionl dei lavoratori, del ce-
to medio produttivo e com-
merciale e delle masse popo
larl. 

In tale situazione la presen
za della classe operaia si 
sposta da Livorno verso la 
provincia, si acutlzza il feno-
meno della a pendolarita», si 
registra una notevole concen-
trazione nelle grandi azlende 
pubbliche, a cui corrlsponde 
una polverizzazione della pic-
cola e media impresa ed un 
gonfiamento del settore terzia-
rio. Questi fenomeni fanno rl-
saltare 11 valore delle lotte per 
la salute, contro lo sf ruttamen-
to, contro l'inqulnamento, per 
le riforme, per l'occupazlone, 
che hanno real! possibility di 
sviluppo al Cantiere. alia CMP, 
alia Spica, alia Stanlc alia Ve-
treria ltaliana, a Piombino 
(con l'attivazione deU'accordo 
Italsider-PIAT che prevede cir
ca 1350 occupati in piCi, e con 
il raddoppio del Tubificio alia 
Dalmlne che consentirebbe 400 
nuovi posti lavoro); alia Sol
vay, dove investendo si po-
trebbero avere 500 nuovi oc
cupati; all'Isola d'Elba. con la 
creazione di una industria so-
stitutiva della Cesa a Porto-
ferraio (cib che presuppone il 
potenziamento del settore mi-
nerario dove l'occupazlone, dal 
'53 ad oggi, e stata dlmezza-
ta). 

La relazione ed 11 dibattito 
hanno efficacemente collegato 
1 problemi dl sviluppo eco
nomico e sociale alia eslgenza 
dl modiflcare profondamente 
l'attuale meccanismo dl svi
luppo « di attuare prowedl-
menti creditlzl e flscall per 
la plccola e media impresa; al 
superamento della crisi della 
agricoltura che subisce le gra
vi conseguenze della politica 
comunitaria e dove prosegue 
l'esodo nonostante che dal '61 
ad oggi si sia avuta una rldu-
zione del 47 per cento degli ad-
detti. Per questo il congresso 
ha indicate una linea precisa 
fondata sugll investimenti pub
blici e privati (controllati dal 
potere pubblico e dalla Regio
ne e nei quadro dl una pro-
grammazione democratica); su 
un nuovo ruolo delle parted-
pazioni statali e delle azlende 
di stato; sulla costruzione dl 
grandi infrastrutture, sul Q-
nanziamento e la esecuzione 
delle opere dl ammodema-
mento dei port! dl Livomo e 
di Piombino; sulla battaglia 
per un piano nazionale della 
siderurgia e della chimlca. 

Ne e uscito in definitiva il 
disegno di una politica di ri
forme che guard! all'agrlcol-
tura ed al Mezzogiomo (come 
giustamente ha rilevato 11 com
pagno Papiccio portando 11 sa
luto della federazlone dl Cal-
tanissetta, gemeliata con Li
vorno) come nodi dl fondo da 
sciogliere per lo sviluppo eco
nomico e democratico di tutto 
il paese, secondo una visione 
profondamente diversa da 
quella propugnata dalla DC 
con la cosiddetta uterza Ita
lian, fondata sull'incentlvazio-
ne e sul clientilismo. Questa 
la posta In gioco — s'e detto — 
In uno scontro al cul centro 
rimane 11 rapporto col PCI e 
che deve impegnare tutte le 
forze social! e politiche. 

Una serie di interventi ha 
rilevato II contributo fonda-
mentale che la donna, con il 
suo pieno inserimento nei pro-
cesso produttivo. pub dare al
io sviluppo economico e so
ciale del paese e alia lotta te 
sa a sconflggere le forze che 
guardano al referendum sul 
divorzio come alio strumento 
per mantenere equilibri e 
strutture che non hanno piu 
corrispondenza nella societa. 

La battaglia per il rinnova
mento del paese deve vedere 
inoltre un nuovo tlpo dl par
tecipazione che esalti le anto-
nomie locali e la presenza del
la Regione, la cul forza rifor-
matrice ha bisogno di un rin-
novato impegno di lotta uni
taria per sconflggere 1 tentatl-
vi di rinviarne e svuotarne 
1 poteri, secondo una logica 
che oggi punta a coinvolgere 
anche questo istituto nella 
svolta a destra. 

Una situazione grave — ha 
detto Colombi. concludendo — 
ma aperta a tutte le prospet-
tive. nella quale la controf-
fensiva dl destra si scontra 
con la volonta. decisa ed uni
taria, del lavoratori e delle 
masse popolarl, dl mantenere 
e far avanzare le conquiste 
realizzate e di ragglungere 
nuovi traguardi. dal rinnovo 
del contrattl alia unita sinda-
cale (alia quale 1 comunistl 
vogliono dare tutto II loro con
tributo per costmlre un sin-
dacato dl classe autonomo. 
unitario e democratico). In 
questa situazione l'unlta a si
nistra, con 11 PSI. il PSIUP. col 
lavoratori cattoliri. con le for-
ze sinceramente democratiche. 
e un punto fermo da cui par-
tire per portare avanti la bat
taglia unitaria e popolare tesa 
a resoineere OTTI! tentativo di 
Involuzione a destra, aprendo 
la strada ad uno sbocco demo
cratico e sociallsta del paese. 

Renzo Cassigoli 

Polesine: 
una questione 
nazionale 
Novantotto precongressi hanno preceduto I'assise 
provinciale di Rovigo - il PCI raccoglie il 31 % d«i 
voti - La relazione di Sega e le conclusioni di Cavina 
Presenti delegazioni del PSI, PSIUP, MPL, PRI e PSDI 
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La capacita dei comunistl 

polesani dl realizzare un rin
novamento e un adeguamen-
to del partito alle realta che, 
anche qui. sono profonda
mente mutate, b declsamemte 
emersa dai lavori del declmo 
congresso provinciale, svolto-
si sabato e domenlca nei Tea-
tro Sociale di Rovigo. Novan
totto congressi e assemblee 
di sezione. oltre a centinala 
di assemblee dl cellula e pre-
paratorle, hanno preceduto 
I'assise provinciale. 

II tesseramento ha proce-
duto parallelamente, a passo 
spedlto: sono oltre 14 mila 
(80 e piu per cento) gli Iscrit
ti del 1972, con centinala di 
reclutati. a comlnclare dalle 
nuove e giovani leve degli 
operal (ormai superlorl alia 
massa bracciantile, pur anco
ra forte di 18 mila unita) e 
degli studenti. 

II congresso provinciale. a-
perto da un'ampia relazione 
del segretarlo Vittorio Sega e 
concluso da un forte discorso 
del compagno Sergio Cavina, 
della Direzione, ha fatto regi
s t r a r un dibattito intenso e 
appassionato, con oltre trenta 
interventi e con un partlcola
re contributo offerto dalle 
donne e dai giovani. Sono 
ventitre. inoltre. I nuovi mem-
bri del comitate federate. 

E' con questa forza che vie
ne affrontato l'eccezionale mo-
mento politico, particolarmen-
te caratterizzato. nella Regio
ne veneta e nella vasta zona 
polesana — ove 11 PCI ha un 
forte peso: 51 mila voti (31%) 
alle «regionallw del 1970 —, 
dall'attacco a fondo al lungo 
e soffocante sistema di pote
re doroteo. 

Questa, owiamente, non e 
una scoperta dell'ultimo mo-
mento. La relazione di Sega, 
al contrario, ha documenta-
to 1 rlsultati ottenuti (anche 
a livello della direzione degli 
entl locali, come Insegna la 
vicenda di Porto Tolle) con 
l'incessante iniziativa volta a 
mettere sempre piu in crisi 
tale sistema, rafforzando ed 
estendendo i collegamenti con 
i ceti medi urban! e facendo 
decisamente avanzare. nelle 
campagne. 11 processo dl nuo
ve alleanze tra bracciantl e 
contadlni. 

Sicurezza idrogeologica. svi
luppo dell'agricoltura con pro
tagonist! i lavoratori autono-
mi e dipendentl. insediamentl 
industrial! corrispondentl al
le notevoli risorse: questi 1 fi-
Ionl principal! dell'miztativa e 
della lotta, tesa a determina
re un tlpo dl sviluppo econo
mico alternativo. in grado dl 
fermare innanzitutto 11 pauro-
so salasso migratorlo. 

Quello della sicurezza e un 
punto pregiudiziale. Se non si 

cancellano definltivamente le 
minacce rappresentate dal Po 
(e sono minacce molto serie, 
anche alio stato attuale). e 
difficile sempllcemente pen-
sare a un reale mutamento di 
fondo della situazione econo
mica e sociale. Su questo te
nia va incalzata la DC, va bat-
tuto il suo gruppo dirigente 
doroteo, che porta pesantlssi-
me responsabilita. 

I Rumor, 1 Plccoll. 1 Bisa-
glla, fallita la politica degli 
lncentlvi, del telegramml bu-
glardi, del cabotaggio cliente
lare, tentano oggi di recupera-
re terreno sventolando le in
frastrutture « di prestlglo » (si 
parla dl un'autostrada Tren-
to-Vlcenza-Rovigo. come a di
re un capollnea per clascuno 
dei tre leader dorotei) e cer-
cando di suscitare attorno a 
esse polveroni municipaliati, 
per devlare 1'attenzione e l'lm
pegno delle masse popolarl ri
spetto al decisivi problemi ge-
nerali (e quella del Po e del 
Polesine e appunto una gran
de questione nazionale). 

«La crisi che la DC ha se-
minato nei Paese — ha detto 
tra l'altro Cavina — si manl-
festa qui con una sua peculia-
re drammatlcita. La gestione 
dorotea del potere ha perso 
ognl credibillta, perche si e 
dimostrata Incapace di risol
vere 1 problemi di fondo, e 
anzi 11 ha lasciati marcire. 
Anche costoro. certo. parlano 
dl antlfascismo. Ma l'antlfa-
scismo. oggi. e anche avvlo di 
un processo di profondo rin
novamento dell'economia e 
della democrazia » E' qui che 
le parole. — peraltro deboli 
nella sostanza - della DC. 
del suo gruppo dirigente, ee-
dono davanti a! fatti: e aui 
che il sistema di potere do
roteo entra in contrasto con 
la sua stessa base popolare. 
sempre meno propensa a far-
si trasclnare sul terreno del
la discriminazione. delle divi
sion! o addirittura della cro-
ciata. 

A questo fallimento e ne
cessario opporre un nuovo po
tere. che si esprima innanzitut
to nella Regione, negli enti lo
cali e nei nuovo e sempre piu 
articolato manifestars! della 
vita civile. • -

Al congresso di Rovigo han
no presenziato delegazioni del 
PSI. PSIUP. MPL. PRI e 
PSDI. Saluti tutt'altro che 
formal! sono stati pronunciati 
alia tribuna dai segretari pro 
vinciali del PSIUP e del PRI. 
mentre unsignificativo^mes-
saggio e stato inviato. tra gli 
altrl. dal prof. Bonalberti. 
sindaco democristiano di Fi 
carolo ed esponente di «For
ze Nuove ». 

Angelo Guzzinati 

Guido delle Region! d'ltalfa 
La nGuida delle Regionl dl 

Italian (1) si presenta con ca-
ratteristiche di peculiare. in-
dubbia tempestlvita. 

Essa coglie l'elemento asto-
rlco» della plena attuazione 
del dettato costituzionale e del
la conseguente nascita. in tut
to il Paese, delle Regionl e di 
queste diventa un vivace stru
mento di documentazione e di 
informazione. 

Si tratta di un volume di ol
tre 2200 pagine (la cui consul-
tazlone e facilitata da indici 
sommari e analitlci) in cui la 
materia — di la da ognl mec-
canico affastellamento — e di-
stribuita secondo la logica di 
una vera e propria tematica, 
cosicch§ la finalita complessi-
va raggiunta e quella di un 
quadro sufficientemente ordi
nate e illuminante delle strut
ture politiche. amministrative. 
oulturali. economiche delle sin-
gole Region!. 

La pubblicazlone comprende, 
difatti. venti sezioni. corrispon-
denti — in ordine alfabetico — 
alle venti region! italiane. men
tre circa 250 pagine. quelle dl a-
pertura, sono dedicate alia na-
zione. con spaccati di partico-
lare novita, come quelli relati-
tivi alia programmazione e 
ai rapporti dell'Italia con 

restero. 
D'altro canto, sezione «na

zionale » e sezioni «reglona
ll n si snodano secondo un 
ben preciso parametro. 

Al teste della Costituzione, 
con cui inizia la oarte nazio
nale. corrlsponde cosl — 
prima della Reeione Abruz-
zo — 11 testo delle leggi sul-
1'ordlnamento reeionale (nel
la prossima edizkme vl sa
ranno inseriti probabllmente. 
I decreti delegati per il pas-
saggio dei poteri alle Regio
nl) e ancora — alle pagine 
sulle strutture statali e gover-
native fanno eco. nelle sineole 
Regionl, quelle sui conslgli e 
suite giunte regional!, sugli or
gan! periferlci dello Stato. sui
te amministrazioni provincial! 
e comunali. 

Per le regionl dl piu antica 
nascita (le region! a statute 
speclale: Priull-Venezla Glu-
lla, Sardegna. Sicilla. Trenti-
no Alto Adige, Valle d'Aosta) 
e rioortato un elenco comole-
to delle leg"' approvate fino 
a tutto 11 1970. 

La materia poi. come dice-
vamo. si dispiega per grandi 
temi, anche qui in ordine al
fabetico. dairagrlcoltura al tu-
rismo. passando attraverso le 
comunicazioni. il credito, la 
programmazione. l'edlllzla. la 
giustlzia, 1'industria. II lavoro. 
I partiti politici. la previdenza, 
i servlzl pubblici, lo spetta-
colo. lo sport e 11 tempo libe-
ro, 1 trasportl. 

AH'interno di ogni grande 
tema la «Guida delle Re
gion! d'ltalian sviluppa vari 
capitoli. 

Valga per tutti l'esempio 
del tema della cultura e della 
ricerca scientifica: regione 
per regione e possibile acqul-
sire te notizie sugli organ! pe-
riferic! dello Stato. sulle Uni-
versita, sui centri e laborato-
rl del Conslglio nazionale del
le Ricerche. sugli osservatorl. 
sugli archivi di Stato e sugli 
archivi privati. suite blbliote-
che. sulle accademie e sugli 
istituti d'arte. sulle gallerie e 
sui musei. sulle principal! isti
tuzioni cultural!, suite case e-
ditrici. 

II taglio dato aH'informazIo-
ne economica come zli stessi 
editori awertono — e preva-
tentemente quello a pubblicisti-
co » o — comunque — di largo 
interesse collettivo. 

Scorrendo le varie sezioni 
regional! e possibile sapere co
me e dove con quali aziende 
e per quale tipo di produzione 
agiscono gli enti di stato e a 
partecipazione pubblica (lTRI, 
1'ENI, L'EPTM) o gli enti pub
blici regionali (dalI*Ente Mine-
rario e dall'ESPI in SiciJia alia 
Friulla nei Ftiuli-Veneiia 
Giulia). 

Si deve pur dire, pert, che 
tale scelta non ha pregludlca-
to eccessivamente la presen
za della realta economica 
«privatLstica». almeno per 
aspetti di oreminente interes
se: il credito. te assicurazioni, 
I fondi di investimento. le prin
cipal! aziende Industrial! e 
commercial! e cosl via. 

Non mancano, per finire. le 
«curiosita»: se vi Interessa 
conoscere quali sono i princi
pal! premi tetterari in Italia. 
sfogliate il settore della cultu
ra; quello dell'artigianato e 
della piccola industria se vi 
occorre sapere quali sono le 
principal! case creatrici di 
moda; quello dello sport se 
volete apprendere di quante 
buche e di quante partenze 
dispone un determinate cam
po di golf; quello del tempo 
libera se volete iscrivervl a 
una societa scacchlstica. 

Una pubbllcazione di note-
vole originalita e validita, 
questa «Guida delle Region! 
d'Italia» (che si preannun-
cia con perlodicita annuale) 
la quale si pu6 utilmente te
nere sul proprio tavolo di la
voro. 

(1) GUIDA delle REGIONI 
D'ITALIA; edita a cura del
la Societa ltaliana per lo stu
dio del problemi regionali -
ROMA - via della Scrofa, 14 
- tel. 65.4UK. 

'-**•''•' '' \*hb£ 'ft3*-"*t. « ,.-,idbiiB*Sl'l |»'ato^*-1a> liufi»i3 rf>-t l* ^ ' i t ^ . t . ^ — i ' « « »;».v» tidtL. • ^'j^Jz.L.zju^s.te-il *i',i}tfi'btKl -awiv. tJi^s.t^^9e^^'A^^.^n-jtjau^M^'^'eid^£^-ixi "h\*&\\ji.; .w t4. • A. »i«.' 


