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Con I'organizzazione di decine di migliaia di inquilini 

PER LA CASA INIZIATIVE 
delle cooperative nel Sud 
Si offre alle Regioni la possibilitd di un collegamento diretto con le forze 
scciali interessate alia riforma - Le « nuove ciffta» calate dall'alfo dai grup-
pi capitalistic! - Nuove dimensioni ed orientamenti del movimento cooperativo 

AGRICOLTURA 

Superministero 
contro i poteri 
della Regione 

Le proposte del governo per il « rior-
dinamento» del dicastero contra-
stano con il dettato costituzionale 

II 45°/o delle realizzazioni 
previste dalla nuova l^gge sul-
la casa dovra concentrarsi nel-
le regioni merldlonali, dove 
non solo e piii acuto il pro-
blema della abitazione, ma 
piii gravl sono i fenomenl di 
degradazione delle vecchie 
strutture urbane, travolte dai 
massicci spostamentl di po-
polazlone e dallo abbandono 
che ha fatto seguito ai proces-
•1 emigratori. 

Negli anni passati, molti 
degli stanziamenti pubblicl 
destlnatl alle Regioni del Sud 
sono rimasti inutilizzati e, 
qumdi, sono stati ridlstribui-
ti alle Regioni del centro 
nord: una conseguenza gra-
vissima della mancata predi-
sposizione da parte degli enti 
locali gestiti dalle forze del 
centro sinistra, degli strumen 
ti necessari (piani della 167, 
piani regolaton, piani com-
prensoriali, etc.) per combat-
tere la speculazione edilizia e 
awiare una polltica delle abi-
tazioni realmente rispondente 
alle esigenze delle masse po-
polari. Succedera lo stesso a-
desso con i prowedimenti del
la nuova legge sulla casa? E' 
chlaro perb che questa volta 
la responsabilita non rica 
drebbe sul preesistentl enti 
locali meridionali, gestiti da 
forze molto spesso legate a fl-
lo doppio alia speculazione e-
dilizia, ma sulle Regioni, alle 
quali spettano compiti rile-
vantl nella polltica urbanlsti-
ca e che dovranno trovare 
proprio nelle scelte da ope-
rare in questo settore uno 
dei terreni piu qualificati del
la loro politica. E* anche ve-
ro perb che proprio le negative 
esperienze del passato con-
fermano come la garanzia per 
una politica delle abitazioni 
rispondente alle esigenze del
le masse lavoratrici debba es-
sere ricercata proprio nel ruo-
lo che sara svolto dagli orga-
nismi dei lavoratori — nei 
loro vari livelli di articolazio-
ne, dai sindacati alle coopera
tive — e dai rapporto che es-
si riusciranno a stabilire con 
le Regioni. 

Rislrutturazione 
La «svolta» che il movi

mento cooperativo ha annun
ciate per il Mezzogiorno si 
precisa cosl anche sul terreno 
specifico della polltica della 
casa, proprio nel momento in 
cui e'e la cosclenza che un 
mancato intervento, oggi, in 
questo settore significa far 
passare i processi di ristrut-
turazione che si annunciano 
sotto l'egida dell'aecordo tra 
capitale pubblico e specula
zione privata. 

Da qui allora alcune deci
sion! di intervento che confer-
mano la volonta del grande 
capitale di intervenire a con-
dizionare anche rassetto ter-
ritoriale delle zone dove sono 
previsti insediamenti produt-
tivi: nasce. cosl. la ipotesi del
le a nuove citta», da quella 
progettata dalla Sicir nella zo
na di insediamento dell'Alfa 
Sud a Pomigliano d'Arco. in 
provincia di Napoli, ai pro-
gettl Isvet per la sistemazione 
territoriale della zona centra
le della Sardegna (60 comuni 
e 145 mila abitanti) dove e 
previsto rinsediamento di un 
complesso petrolchimico che 
dovra dare occupazione a 8 
mila persone. Ma la ipotesi 
delle «c nuove citta » non sem-
bra presentarsi come la solu
zione piii valida dei problemi 
dell'lnsediamento abitativo 
meridionale in quanto le 
«nuove citta» cosl configu
rate non solo verrebbero ad 
accelerare i fenomeni di de
gradazione delle zone e'reo-
stanti ma ahmenterebbero an
che 1'insorgere dei fenomeni 
specula tivl per la mancanza 
di una strategla complessi-
va di sviluppo territoriale. II 
problema e invece quelle di 
una nuova struttura urbana 
che sia il risultato in gran 
parte della riquahficazione, 
lntegrazione e sviluppo della 
attuale promozlone dl citta di 
cui e dotato il Mezzogiorno. 

Dalla realizzazione di questa 
nuova struttura urbana stru-
mento rilevante e destinato a 
diventare il movimento coope-
rativistico che finora ha avu-
to nel Sud sviluppi limitati, 
anche se significative 

Secondo i dati forniti alia 
conferenza meridionale della 
Lega naz:onale cooperative e 
mutue, il movimento coope
rativo nel settore abitativo nel 
Mezzogiorno ha 35 mila socl, 
di cui la maggioranza in Cam
pania e in Sicilia. 

In Campania i soci sono 
mfatti 15.000 divisi in 180 coo
perative. I programmi finora 
attuati hanno permesso la 
realizzazione di 15 mila van! 
circa, mentre 1 programmi in 
corso di elaborazlone com-
prendono oltre 50 mila vanl. 
La inlziatlva piu Interessante 
e quella svlluppatasi nella 
provincia di Napoli dove 1 
consorzl cooperativl e una 
azienda del gruppo IRI han
no da to vita ad un'apposita 
soci eta (II cui pacchetto azio-
nano e per r80»fr del Movi
mento cooperativo) che ha lo 
scopo di elaborare un pro-
gramma di urbanizzazione dt 
tutto 11 territorlo di Pontlcel-
li (comprendente circa 50 mi
la vanl). 

In Basilicata si sono regl-
•trate interessanti iniziatlve 

- delta Lega e deU'Acli-casa che 
hanno dato un notevole Im-
pulso alia formazione dl circa 
to cooperative che compren-
4ono oltre 4 mila soci. Qui, 

il movimento cooperativo ha 
presentato alia Regione pro
poste di interventi, entro il 
'73, per un totale di 47 mila 
vani: In Basilicata, cosl. il 
movimento cooperativo sem-
bra presentarsi come un va-
lido interlocutore degli orga-
nismi regional! nella indl-
cazione delle scelte di politica 
abitativa. 

Consorzi 
In Puglia la presenza coo-

perativa si presenta molto li-
mitata; circa 60 cooperative 
per un totale di 1500 soci ma 
e proprio in questa regione 
che il movimento e impegna-
to nella realizzazione di impor-
tanti obiettivi quali la forma
zione di un consorz'o regio-
nale tra le cooperative dl abi
tazione; lo sviluppo di un'azio-
ne unitaria delle tre centrall 
cooperative per la formazione 
di un programma regionale 
per la utilizzazione dei fondi 
della legge per la casa; una 
Inlziativa unitaria con le or-
ganizzazioni sindacall nei con-
fronti dell'Italsider a propo-
slto dei suoi programmi di 
ampliamento. decisi in contra-
sto con reslgenza dl sviluppo 
urbanistico della zona di Ta-
ranto. 

In Sardegna invece l'ele-
mento piii significativo e co-
stituito dalla prossima pro-
mulgazione di una legge re
gionale per la concessione di 
contributi ner un ammontare 
di circa 150 millardi di inter
venti. 

In Sicilia invece lo svilup
po cooperativlstico tocca le 
stesse dimensioni della Regio
ne Campania: 15 mila soci, di 
cui circa 1.000 raggruppati in 
cooperative a proprieta indi-
visa. I programmi in corso di 
realizzazione riguardano inter
venti per oltre 6 millardi di 
lire. In questa regione. i pro
blemi piu rilevanti che impe-
gnano il movimento cooperati
vo riguardano la ricostruzio-
ne nelle zone terremotate del
la Valle del Belice per la 
ricostruzione della quale giac-
ciono inutilizzati oltre 200 ml-
liardi di lire e le zone de-
gradate del centro di Palermo 
(i quattro mandamenti) per 
i quali giacciono inutilizzati 
circa 150 miliardi. 

Lina Tamburrino 

L'Hindenburg fu sabotato? 

NEW YORK, 15 
Michael McDonald Mooney, uno scrlltore di 

New York, ha dato alle slampe un libra dai 
tifolo i Hindenburg > in cui afferma che la tra-
gedfa del dlriglbile ledesco che aveva lo stesso 
nome, II 6 maggio 1937, a Lakehurst nel New 
Jersey, non fu casuale, ma provocata da un 
sabotagglo. Questa sua teoria, basata su docu
ment! degli archivi ufficiali tedeschi e amert-
cani e contraria alia versione ufficiale di allora. 

Mooney dice che un uomo di origlne tedesca, 
che odlava Hitler e II nailsmo, provocd la tra-
gedia mettendo un ordigno corrosivo in una eel-
lula contenente idrogeno. L'ordlgno avrebbe do-
vuto esplodere quando tuttl I passegger] fosse ro 
itati a terra, ma per un imprevisto, to scoppio 
avvenne prima. In quella tragedia morlrono 35 
delle 96 persone che si trovavano a bordo e fra 
queste anche I'autore dell'attentato. Nella foto: 
la celeberrima fotografla scattata nel momento 
dell'esploslone dell'c Hindenburg ». 

Allarmante indagine dell'lstituto superiore di sanitd 

E inquinata dai detersivi 
l'acqua di 5 grandi citta 

Sostanze tossiche negli acquedotti di Torino, Genova, Venezia, Milano, Firenze - Possibile pre
senza di germi del tifo e dell'epatite - Dichiarazioni del direttore deH'ufficio di igiene di Roma 
e del prof. Marchetti dell'universita di Milano - Pericolo per i lavoratori addetti alia produzione 

L'acqua che beviamo e av-
velenata. Non in misura tale 
da provocare immediati dan-
ni alia nostra salute, ma tut-
tavia il pericolo esiste in pro-
spettiva, a causa della accu-
mulazione delle sostanze tos
siche neH'organlsmo. Le so
stanze venefiche sono quelle 
contenute nei detersivi che da 
tempo hanno inquinato le ac-
que dei fiumi e dei laghl e che 
ora hanno raggiunto anche le 
acque potabili. Lo afferma 
una indagine dell'lstituto su
periore di sanita. La presen
za di sostanze tossiche da de
tersivi e stata riscontrata nel-

I beeehini 

La Confagricollura ha 
preannunciato ieri «nuove 
azioni giudiziarie* per otte-
nere «la corresponsione del 
premio di esttrpazione dei 
frutteti*. Essa si fa forte del 
fatto che il tribunale di Bre
scia *ha condannato fl mini-
stero deU'Agricoltura alia cor
responsione del premio di ab-
battimento delle vacche » sta-
bilito con i regolamenti CEE 
numero 1975 e 2195. 

La Confagricoltura ricorda 
che la premiazione c chi uc-
cide amitempo le vacche e 
estirpa giovani piante di pe-
sco (magari piantate col con-
tributo statale) i obbligatoria. 
Come la tariffa al necroforo. 
C una questtone di principio, 
ci ricorda il signer Alfredo 
Diana, poichi addirittura il 
Trattato di Roma stabilisce 
che i regolamenti comunitari 
«sono obbligatori in tutti i 
loro elementi*. 

7 beeehini dell'agricoltura 
sono dunaue in agitazione. Ma 
non stanno esagerando con la 
loro pretesa dt moltiphcare a 
volonta la martalita di vacche 
e piante da frutto? Lo chie-
diamo al mintstro deU'Agri
coltura, alia DC che vi tiene 
un proprio uomo fisso da tan
ti anni. agli illuminati tecno-
crati di Bruxelles. L'agricoltu-
ra italiana sta rendendo una 
fortuna ai suoi affossatori. 

le acque potabili di alcune 
grandi citta- Torino. Genova, 
Firenze. Milano. Venezia. 

A Torino sono state riieva-
te nell'acquedotto centrale 
« fiume Po » tracce di tensio-
attivi (sostanze chimiche non 
degradabili) nella quantita 
massima di 0.138 miliigrammi 
per litro. nell'acquedotto cen
trale «Verna» della stessa 
citta 0.125 miliigrammi. a Ge
nova in misura variabile da 
0.174 a 0.003 miliigrammi. a 
Firenze 03 miliigrammi per 
litro, a Milano 0,224 milii
grammi, a Venezia 0,2. II pro
blema non riguaxderebbe Bo
logna, Livorno e Roma. 

« Le acque destitute ad uso 
potabile — ha dichiarato il 
prof. Martelli. direttore dello 
ufficio di igiene della capita
le — non dovrebbero conte-
nere tensioattivi perche la 
presenza di ess; e indice si
gnificativo di inqumamento in 
quanto potrebbe far registra-
re potenzialmente anche la 
presenza di germi patogeni 
contenuti nei l.quami di fo-
gne. come il baciiio della feb-
bre tifoidea. salmonelle, en
terovirus, poliomiehte, epati-
te virale. oltreche pericolo di 
inauinamento chimico ». 

La presenza di tensioattivi 
nelle acque potabili deriva, 
generaimente. da infiltrazioni 
di acque sotterranee o fluvia-
Ii, nelle quali vengono scari-
cati i rifiuti delle lavorazioni 
industnali e le schiume dei 
detersivi. Una soluzione sa-
rebbe di proibire In modo 
drastico lo sotrico di tali ri
fiuti industrial! e di elimina-
re ogni Infiltrazione. Un'altra 
soluzione saxebbe quella 
dl eliminare preventivamente 
dalle acque di scarico I com-
ponenti dannosi dei detersivi, 
ma mancano i depuratori. 

L'unica legge presentata dai 
govemo e approvata dai Par-
lamento nel marzo 71 e quel
la che vieta la produzione di 
detersivi che non siano biode-
gradabili almeno nella misura 
dell'80 per cento. Ma a parte 
il fatto che ancora non esi
ste il regolamento di attua-
zione di talc legge. gli sclen-
zlati — ad esempio il profes
sor Marchetti dellTJnlversita 
statale di Milano — afferma-
no che 1 detersivi biodegrada-

bill sono dieci volte piu tossi-
ci di quelli non biodegrada-
bili; inoltre sono biodegrada-
bili negli impianti di tratta-
mento ma lo sono soltanto 
tnolto lentamente nei corpi 
idrici per cui rimangono inai-
terati per il tempo sufficiente 
ad esercitare i loro effetti no-
civi. 

I prim] ad essere colpiti so
no i lavoratori addetti alia 
produzione dei detersivi: una 
recente indagine dell'lstituto 
di Medicina del lavoro di Pa-

dova effettuata su richiesta 
dei sindacati sui dipendenti 
della Mira Lanza di Venezia 
ha uonstatato che gran parte 
di essi sono affetti da ma-
lattie alle vie respiratorie e 
alia pelle, disturbi che sono 
stati riscontrati anche in mas-
saie che manipolano con fre-
quenza tali detersivi. 

Secondo gli scienziati biso-
gna and are verso la produzio
ne dl detersivi che siano ad 
un tempo biodegradabili e non 
tossici. 

Forte aumento nel 1971 

A 1800 miliardi 
il fatturato ENI 

II gruppo ENI ha realizzato nel 1971 un fatturato di quasi 200 
miliardi in piu rispctto all'anno precedente. jk.ssando da 1600 a 
1800 miliardi di lire. Anche considerando l'aumento dei prezzi e 
questo un risultato che conferma come le condizioni deli'economia 
italiana non siano state affatto av\erse alio sviluppo in quei casi 
in cui vi e stato un sufficiente flusso di investimenti. L'ENI ha 
infatti potuto fare, col sostegno del rondo di dolazionc fornito 
dallo Stato. investimenti per 470 miliardi di lire. II rapporto fra 
investimenti e aumenti del fatturato dimostra che le nuove attivita 
si inseriscono in un'organizzazione imprenditoriale la quale dispone 
di possibilita di espansione ancora non utilizzate completamente. 
L'ENI. cioe, pud ancora accrescere fortemente gli investimenti e 
1'occupazione se saranno superati gli ostacoli politici creati in 
diversi campi dai monopoli privati chimici e petrolireri. 

I 200 miliardi di maggior fatturato sono stati ottenuti in gran 
parte dai personale esistente in precedenza. Le nuove assunzioni. 
infatti. sono soltanto 4600 ed hanno portato i dipendenti del gruppo 
a 76 300 Cid mette in evidenza come il gruppo si muova ancora 
in massima parte su attivita ad alto capitale e Tatturato per ad-
detto e poco neH'industria manifatturiera a larga base occupa-
zionale. 

Nel dare queste informazioni il presidente Raffaele Girotti. nel 
corso di una manifestazione che si e svolta al palazzo ENI al-
l'EUR. ha anche fornito notizie dell'ampliamento nei rifornimenli 
cnergetici propri del gruppo. La produzione propria del pctrolio 
greggio ha raggiunto 11.8 mil ion i di tonnellate. II gas naturale 
estratto in Italia e stato 12.4 miliardi di metri cubi. K' stato rcpe-
rito un nuovo giacimento di gas naturale nel mare Jonio. davanti 
a Crotone, per cui i consumi — piuttosto frenati — sono compen-
sati dalle nuove scoperte messe a riserva e non e ancora iniziata 
rimportazione con navi metaniere. 

Queste possibilita rendono ancora piu acuta I'csigenza di una 
azione politica di*rtta a ridurre il costo degli approwigionamenti 
energetlci per 1'industria ed il consumatore italiano. 

Da parte di ogni sincero re-
gionalista si e sempre soste-
nuto che nel rlspetto della Co-
stituzione, dell'art. 17 della leg
ge finanziaria regionale e del
la stessa sentenza n. 39 della 
Corte Ctostituzlonale, Tunica 
funzione che spetta al potere 
centrale nel confrontl di una 
materia come ragrlcoltura, 
che 6 tutta da trasferlre al
le Regioni, e quella dell'lndl-
rizzo e del coordlnamento. 
Tale funzione, e stato da tut
ti affermato, lmplica la sop-
presslone dl tutte le struttu
re periferlche attraverso le 
quali il ministero deU'Agricol
tura esercita oggl la sua atti
vita, nonche una profonda tra-
sformazlone delle sue struttu
re central!. 

Gia la bozza dl decreto di 
trasferimento alle Regioni del
le funzloni amministrative In 
materia di agricoltura aveva 
messo In mostra la volonta 
conservatrice del governo e la 
sua • declsione di mantenere 
nelle mani del potere centra
le attivita che non gli spetta
no. Con la proposta di decre
to di rlordino del ministero 
deU'Agricoltura sottoposta dai 
govemo alle Regioni perd sia-
mo dawero all'assurdo. 

Mentre si accetta che alle 
Regioni passino gli uffici de
gli lspettoratl agrari compar-
tlmentall e provmciall e quel
li degli ispettorati regionaH e 
ripartimentali delle foreste, 
nella proposta dl riordlno del 
ministero si mantengono pe
rt In vita, delle attuali sette 
direzionl general!, ben sel. sud-
divise In sessanta dlvisioni e 
cinque servlzl ispettivl e. In-
fine. s'inventa un nuovo or-
ganlsmo periferlco denomlna-
to « distretto per I'agricoltura 
e la difesa del suolo». 

II governo Inoltre mantle-
ne sottoposta al controllo del 
ministero l'attivita della Cas-
sa per la proprieta contadlna. 
e stabilisce che operano nel 
suo ambito e sotto la sua vl-
gilanza anche gli istituti di ri-
cerca e di sperimentazione a-
graria, I commissariat! per gli 
usl clvlcl. I comandl Interpro-
vinciali del Corpo Forestale, 
gli osservatorl per le malat-
tle delle piante, gli uffici eno-
loglci. Ecco quindi il dlsegno 
antlregionalista e prevaricato-
re del governo che con la com-
plicita dl alt! funzionari del 
ministero deU'Agricoltura s! 
manifesta In tutta la sua in-
terezza. 

Si vuole affermare per 11 
ministero deU'Agricoltura un 
ruolo di tutela nei confront! 
delle Regioni trasformando 
quesfultime in avigilate spe
cial! ». Quando per esempio 
si assicura ai «distretti» la 
competenza in materia dl di
fesa del suolo, dl opere di 
bonifica, di rlordino fondia-
rio. insomma d'lnterventi per 
l'assetto del territorlo. e chla
ro infatti che si Intend e man
tenere in pied! la vecchia po
litica delle <cbonifiche» che 
ha fatto tanti favori alia gros-
sa proprieta; si cerca cloe di 
conservarla nelle mani del 
ministero in modo da non 
camblare nulla in questo set-
tore e svuotare ogni ipotesi di 
politica agraria fondata sul 
piano di zona. Lo stesso va
le per I compiti che sono at
tribute sempre a quest! o di
stretti » per l'istruttoria di 
opere pubbliche d'interesse 
interregionale. per gli impian
ti per la raccolta. la conser-
vazione e la vendita di pro-
dotti. per la bonifica monta-
na. per il riordino delle uten-
ze Irrigue. per gli interventi 
di mercato. ecc. In definiti-
va quest! a distretti» non tro-
vano alcuna giustificazione 
funzionale e vengono propo-
sti nel tentativo. di svuotare 
le Regioni di ogni autonomia. 

In tutta questa bardatura 
piramidale al cui vertice de-
ve stare, secondo H decreto d! 
riordino. II ministero della 
Agricoltura. non crediamo di 
sbagliare nel ritenere che. ac-
canto al disegno antlregionali
sta, ci sia anche quello di 
mantenere e di creare altre 
prebende, altri sperperi. altri 
privilegi. Ecco perche que
sto disegno conservatore e au-
toritario non deve passare. 

Le Regioni hanno gia 
espresso le loro critiche e il 
loro orofondo dissenso da es-
so, difendendo le prerogative 
costituzionali che ad esse 
spettano. 

II ministero deH'AgTicoltu-
ra oer esercitare correttamen-
te le sue funzioni d'indirizzo 
e di coordmamento. adeguan-
dosi alia dinarnica delle atti
vita regional!, non ha bisogno 
ne di strutture periferlche. ne 
di apparat! central! pletorici. 
Esso deve organizzarsi me-
diante un'articolazkme per 
camoi di speclalizzazione e 
trasformarsi cosl in una mo
derns, snella e dinamica or-
fran'zzazione che si limi« a 
studiare e coordinare l'attivita 
agr!cola nazionale enunciando 
le sue linee general!. In un 
continuo e fecondo rapporto 
con le Reirloni nell'ambito del
la programmazione democra-
tica. in aueste prospettive lo 
stesso Consiglio Superiore 
deU'Agricoltura e completa
mente suDerato e. a nostro 
awlso, pud essere tranquilla-
mente soooresso. 

Una battaglia dl riforma 
aen»r:a che si non** 1'obletti-
vo di uscire dalle secche del 
la seUorialita e soddlsfare le 
esigenze dei contadini e del
la collettlviU In un quadro di 
ristrutturazione complessiva 
dell'agricoltura delle diverse 
zone, richiede anche nuovi 
strumenti che. unltamente al
ia Regione. portino a una pro
fonda e radicale modlfica del-
1'azlone pubblica in agri
coltura. 

Angiolo Marroni 

Cronache diei congressi 

Venezia: far avanzare 
Funita tra 

sinistre e cattolici 
La risposta operaia alia SAVA di Marghera: il padrone lo si batte 
dentro e fuori della fabbrica, con la lotta per le riforme - Relazio-
ne di Marangoni e conclusion! di Pecchioli - Present! delegaziont 
del PSI, PSIUP, PRI, ACLI, MPL e Movimento cattolico popalare 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 15 

I termini del durissimo scon-
tro politico e soclale in atto 
nel paese si rltrovano nella 
realta veneziana con una spe-
cificltk perfino drammutica. 
Dl elb il 14. Congresso del co-
munlsti venezianl ha preso pie-
namente coscienza. 

L'esempio della durisslma 
lotta degli operal della SAVA 
di Marghera e del primi suc
cess! conseguiti e stato fatto 
piii volte al congresso, e non 
certo in tono trlonfalistico, 
bensl per ricavarne tutti gli 
insegnamenti di fondo. E" una 
lotta che parte da una pint-
taforma rivendicatlva azien-
dale, la quale pone alio sco-
perto i piani padronali di 
smantellamento di una parte 
del complesso produttivo, e di 
espulsione dei lavoratori in 
esso occupati. La risposta ope
raia non si rinchiude in fab
brica, ne a livelli puramente 
difensivi: investe tutte le for
ze politlche ed amministrati
ve veneziane, chiama l'opinlo-
ne pubblica ad una azione at-
tiva attorno ad obiettivi di 
sviluppo, che capovolgano la 
logica padronale, come la ri
chiesta di pubblicizzazione del 
settore dell'alluminio; impon-
gono al governo ed alle par-
tecipazioni statali un tipo di 
intervento ohe non sia subor-
dinato ai piani capitalistic!, 
ma tenga conto degli interes-
si dei lavoratori, della occu
pazione e dello sviluppo eco-
nomico dell'area veneziana. 

II congresso si e impegna-
to molto (dalla relazione del 
segretario uscente, Spartaco 
Marangoni, agli Interventi del 
compagni Marrucci, Cacciari, 
Chinello, Ghisini, Coldagelli, 
Baricelli, Brazzolotto, ed al
tri) in una attenta analisi dei 
processi in corso nel « polo » 
industriale di Porto Marghera. 

Trasformazione 
II Congresso ha colto II no-

do economico e politico delle 
operazioni in corso: a Mar
ghera sta awenendo una pro
fonda trasformazione «inter
na » del polo, 11 suo passag-
gio da centro integrato a quel
lo di base di produzione della 
chimlca primaria e delle se-
conde lavorazioni deiraUumi-
nio. 

Le caratteristiche essenziall 
di questa trasformazione sono 
date dall'attacco padronale al 
livelli di occupazione e alle 
conqulste operate, dai tentati
vo di utillzzare in modo su-
balterno ai propri piani il fi-
nanziamento pubblico e l'in-
tervento delle partecipazionl 
statali, dagll ulterlorl fattori 
squillbrantl che introduce nel
la economla veneziana e ve-
neta, specie con 11 sacrlflcio dl 
tutto il settore di piccola e 
media industria. 

II congresso ha saputo rea-
glre alia tendenza a vedere la 
soluzione di tutto esclusiva-
mente nella lotta in fabbrica, 
nel dilemma: o io o H pa
drone. II padrone non si bat
te solo dentro la fabbrica. ma 
sul terreno politico piu gene-
rale nell'azione per le rifor
me, per un diverso sviluppo 
economico e del territorio, nel
la ccstruzione di un vasto sl-
stema di alleanze nel quale la 
classe operaia sappia unifi-
care gli interessi ed offrire 
una prospettiva ai ceti colpi
ti dalla politica monopolistica: 
i coltlvatori diretti, gli artl-
glaru, il ceto medio produtti
vo, le masse femmmili, gli 
studenti prlvi di una scuola 
degna di questo nome e di 
sbocchi professional!. 

Del resto l'esperienza del 
comunisti veneziani in queste 
direzloni e ricca come poche 
altre, ed il dibattlto congres-
suale — con i suoi 50 inter
venti — ne ha fornito una 
convincente motivazione: non 
solo nella relazione ed in mol
ti interventi (Angelin, Vianel-
lo, Ballarin, Conte, Pagnin, 
Biasibetti, Strumendo, Gatti-
noni e numerosi altri) ma 
nei contributo che ad esso 
hanno recato con i loro salu-
ti i rappresentanti di altre 
forze politiche, il PSI, 11 
PSIUP, il PRI le ACLI, il 
MPL, il movimento cattolico 
popolare. 

II processo di costruzione dl 
uno schieramento unitario di 
sinistra, con la presenza di 
rilevanti forze cattoliche, co-
stituisce un dato significativo 
della realta politica venezia
na: sia per il carattere net-
tamente antlmonopolistico di 
questo schieramento e per la 
alternativa al t:po dl sviluppo 
economico e soclale che esso 
sta delineando, sia perche si 
accompagna ad una crisi pro

fonda della gestione politica 
dc, divisa fra il proposito di 
rilanclare una llnea (quella 
del « polo ») che ha gia fat
to falllmento e la ricerca dl 
soluzionl localistlche e cllen-
telari, che non rlsolvono nulla. 

Rifardi 
E' In presenza dl questa 

realta, delle tentazioni reazlo-
narie di affrontarla con la 
svolta a destra, con il bloa-
co d'ordine, con una sconfitta 
politica del movimento ope-
raio e democratico, che deve 
emergere — come ha detto 11 
compagno Ugo Pecchioli nel 
suo applaudito Intervento con-
clusivo — la valldlta della 
strategia del PCI e il ruolo 
nazionale della classe operaia 
veneziana. Le sue lotte hanno 
gia contribuito a cambiare gl! 
storici connotati politici di 
questa provincia, dove e fini-
to il predominio assoluto do, 
dove si assiste ad un diver
so collocarsi di importanti for
ze social!, dove anche dopo 
l'autunno caldo si e contrasta-
ta vigorosamente la ristruttu
razione padronale. 

Se determinati ritardi nel
la analisi dei processi in cor
so e nella costruzione stessa 
del partlto In fabbrica sono 
criticamente emersi nel con
gresso non dt meno — ha af
fermato Pecchioli — esso indi-
ca alia classe operaia l'esl-
genza non solo di un rilancio 
delle lotte sindacali, ma di 
porre insieme, senza contrap-
posizioni, grandi question! ge-
nerali, come quella della sal-
vezza e del destino di Vene
zia, che non pub risolversi 
neU'abbandono del centro sto-
rico a nuove forme di specula
zione capitalistica; come quel. 
la delle riforme e di un nuovo 
sviluppo economico. E* con 
questa capacita di sintesi com
plessiva, senza emarginare o 
privilegiare alcun settore di 
lotta, senza cristalllzzazioni di 
gruppo, che i comunisti vene
ziani si apprestano a combat-
tere, assieme alle grand! lot
to sociali, quella grande batta
glia politica delle elezioni anti
cipate, che dovra tenere aper-
ta la strada per l'avanzata 
del movimento di classe in 
Italia. 

Mario Passi 

La Spezia: la caduta 
del centro - sinistra 
La crisi delle amministrazioni locali ha portato all'isolamento 
della DC - Profonda azione di rinnovamento dei quadri dirigenti 

Dal nostro corrispondente 
LA SPEZIA, 15. 

Un dibattito ampio, medi-
tato, dai quale e emersa la 
consapevolezza della eccezio-
nalita del momento politico e 
della asprezza dello scontro, 
ha caratterizzato il decimo 
congresso provinciate della fe-
derazdone di La Spezia. L'assi-
se ha mostrato un partito 
forte, unito nell'orientamento 
ideale e nella prospettiva poli
tica immediata, un • partito 
giovane e con un buon grado 
di mobilitazione per le pros-
sime gravi e importanti sea-
denze. 

Pochi dati riassuntivi sulla 
fase preparatoria del congres
so aiutano a comprendere lo 
stato e le caratteristiche del 
partito a La Spezia. Le riu-
nioni preparatorie sono state 
oltre quattrocento con almeno 
un migliaio di interventi nel 
dibattito. Forte e stata la par-
tecipazjone operaia alle assem-
blee congressuali (si calcola 
che la presenza degli iscritti 
neUe assemblee di fabbrica e 
di azienda abbia sflorato il 
40%); ricca e qualiflcante la 
presenza dei giovani. Ne e 
scaturito un profondo rinnova
mento delle strutture di base 
del partito con un awicenda-
mento di ben trentasette se-
gretari di sezione su ottanta-
quattro, e di oltre un quarto 
dei membri dei comitati di-
rettrvi di sezione, in gran par
te rimpiazzatj da giovani sot
to ai trenta anni. La fase pre
paratoria del congresso e sta
ta occaskme e stimolo per il 
tesseramento e il reclutamen-
to: dei 14.436 comunisti spez-
zinl, oltre il 95% ha rinnova-
to la tessera per il *72. confer-
mando la tendenza aU'aumen-
to degli iscritti che si e man-
tenuta dai 1968 in poi. 

H tema centrale del congres
so e il filone conduttore del 
dibattito sono stati introdotti 
nella relazione del compagno 
Aldo Giaccbe: la urgenza del
la mobilitazione e delrinter
vento di tutte le organizzazio-
nl del partito per affermare — 
In un confronto elettorale che 
appare inevitabile — le ragioni 
di classe, democratiche e na-
zionali, che sono a fondamen-
to delle lotte operate e popo-
Iari per il rinnovamento e il 
progresso del paese. Seguendo 
questo fllone, il congresso ha 
messo a fuoco le diverse arti-
colazionl della nostra proposta 
politica: gli obiettivi di lotta 
per le riforme e per mutare la 
condizione operaia; la soluzio
ne del nodo delle partecipa
zionl statali che sono l'ossa-

tura industriale della Liguria, 
il ruolo della piccola impress; 
la politica delle alleanze neces-
sarie per realizzare la svolta 
democratica. 

II congresso ha esaminato 
queU'importante fase della lot
ta politica a La Spezia, che si e 
concretizzata in una aperta 
crisi della DC negli enti locali, 
e, di contro. nel progresso di 
nuovi schieramenti unitari. Sul 
filo di una battaglia unitaria 
che e partita dalle lotte ope
rate nel cantiere di Muggiano, 
si e giunti alia esplosione delle 
contraddizioni del centro sini
stra, alle dimissioni delle giun-
te, all'isolamento della DC e 
Infine alia formazione di una 
amministrazione di sinistra 
nel capoluogo. 

La costituzione di questa 
giunta, a conclusione di una 
esperienza politica di straor-
dinaria ricchezza e vivacita — 
ha detto nella sua relazione il 
compagno Giaccbe — ha rap-
presentato un grande fatto 
politico di significato non sola-
mente locale, come hanno di-
mostrato le ripercussioni sul 
piano regionale della situazio-
ne creatasi dopo il voto del 13 
giugno. Tutto il quadro politi
co si e capovolto: si e appro-
fondito risolamento della DC 
(esclusa del potere anche dal-
ramministrazione provincia-
le) e si sono rafforzati l'ini-

ziativa unitaria di base e 1 ' 
rapporti con il PSI. 

Si e arrivati poi alto scontro 
sui bilanci e alle lniziative per 
evitare che la citta ricada nella 
crisi e nella paralisi in cui la 
DC l'aveva cacciata. II con
gresso a questo nguardo ha ri-
badito, come e scritto nella 
mozione finale, la piena ade-
sione dei comunisti al pro-
nunciamento della giunta po
polare attraverso il quale i 
partiti di sinistra si dichiara-
no pronti a a rimettere imme-
diatamente il mandato al fine 
di garantire consultazioni am
ministrative anticipate sulla 
base dell'impegno politico del
le forze che riflutano la para
lisi del comune e la gestione 
commissariale e che intendono 
condurre la citta ad una scelta 
definitiva della sua dlrezione 
amministrativa. 

«In questo momento di 
svolta — ha detto il compagno 
Natta nelle sue conclusion! 
— decisive sono la forza e la 
lotta del nostro partito. Biso-
gna far comprendere a tutto 
il partito che occorre ora, sen
za attendere che si sciolga il 
nodo sulle elezioni anticipate, 
la piii grande mobilitazione, la 
piu grande partecipazione di 
lotta delle masse popolari. e 
respingere il disegno della de
stra, per una svolta democra
tica*. 
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