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Emilia Romagna: una regione rossa 
a confronto col disordine della DC 

Una realta 
patrimonio 
del Paese 

L'Emilia non e un'isola rossa, avulsa 
dalla realta piu vasta del nostro Paese 
e non e immune dal subirne le conse-
guenze negative. 

Le leggi generali proprie dello svi
luppo capitalistico, della sua crisi at-
tuale, si riflettono pesantemente sul co-
sto della vita che aumenta. nell'attacco 
all'occupazione delle masse lavoratrici, 
nel ricorso alia cassa integrazione. 

I fenomeni «moderni » degli squili-
bri territoriali, la congestione delle cit
ta. l'esodo tumultuoso dalle campagne, 
l'impoverimento della montagna, la ca-
renza dei servizi sociali, la crisi della 
scuola e del sistema sanitario. la re-
crudescenza di quel disadattamento so-
ciale die assume, con fenomeni diffusi 
di delinquenza. aspetti preoccupanti, 
sono anche in Emilia, seppur contenuti, 
dati evidenti della nostra realta. 

Ma tutto cio incontra, piu che altro-
ve, ostacolo. freno, tenace resistenza 
nell'azione positiva del movimento ope-
raio e democratico che alimenta di va-
lori positivi il tessuto della societa ci
vile. la vita sociale che e informata 
da effettive esperienze associative e 
comunitarie che vanno piu largamente 
ampliate: che permea il modo d'essere 
dei pubblici poteri che ha nei comuni. 
nelle provincie, nell'Ente Regione, co
me pratica di governo aperta ad una 

? multiforme e creativa partecipazione 
popolare. i suoi assi portanti. 

Questo consolidato e fertile retroter 
ra democratico. che e il frutto di una 
lotta che viene da lontano e guarda 
lontano. offre alle forze politiche. al 
momento stesso della politica, la pos
sibility di verificarsi in un confronto 
serrato ma civile. 

L'arco delle forze socialiste vive una 
diffusa ed operante esperienza unita-
ria dirigente che si esplica, senza ri-
torni « frontisti >, nel sorreggere a vari 
livelli un movimento di massa per la 
difesa del posto di lavoro. per una nuo-
va politica economica, per le riforme, 
per lo sviluppo della democrazia. Espe
rienza dirigente non chiusa in se stessa, 
ma che consente alle masse cattoliche 
ed anche alia DC. o almeno ai settori 
piu avanzati di essa. di svolgere un 
ruolo positivo e costruttivo. quando lo 
vogliono e ne sono capaci; e cio e ve-
ro nelle citta. intervenendo per una 
razionale gestione del territorio, per 
sviluppare i piani di edilizia economica 
e popolare; nelle campagne, sostenen-
do l'associazionismo contadino come 
forza motrice della riforma agraria; 
sorreggendo l'artigianato, il commercio 
non monopolistico. la piccola e la me
dia industria; dando agli intellettuali 
ed agli studenti la possibilita di essere 
forze che contano in misura adeguata 
al loro essere sociale nuovo. 

L'intreccio tra il sociale ed il poli
tico si realizza cosi nella battaglia per 
le riforme ed ha consentito alia nostra 
Regione di esprimere una proposta 
programmatica di governo pur in as-
senza di un quadro politico certo da 
parte del potere centrale. paralizzato 
dalla incapacity di governare propria 
della DC. Qui. infine, il denaro pub-
blico e speso bene e in misura piu 
elevata che nel resto del Paese. 

La vitahta democratica deU'Emilia 
ha relegato percio il partito della crisi 
e deH'avventura e la destra socialde-
mocratica ad essere in piu larga mi
sura inascoltate cassandre. Questa ma-
turita democratica deU'Emilia non con
sente, al fascismo. di prendere spazio: 
i fascisti sono. al contrario. denunciati. 
isolati. messi al bando: non osano al-
zare la testa. 

Di questo vigore democratico il par
tito comumsta e sostegno fondamen-
tale. anche se non esclusivo. 

Un partito com'e il nostro. popolare. 
di massa. che si e formato nel vivo 
di questa realta articolata. pluralisti-
ca. piu nrganica che altrove. che n-
(ugge dall'integralisnio. che non sop 
porta — e anche questo va detto — le 
esperienze di < governo » monocolori. 
e potrebbe in tanti casi, che si cun-
fronta con gli altri e al suo interno. 
e del confronto con gli altri si alimenta 
• si arricchisce. 

Un partito comumsta che porta avan-
ti, in Emilia, la strategia che ha ap-
preso dairinsegnamento di Gramsci e 
di Togliatti. e cioe 1'importanza di es 
sere partito nazionale. cosi da riuscire 
ad estrarre e a cogliere. sempre. dal 
particolare. il sigmficato generate del 
la sua funzione nnnovatrice 

L'Emiha e impegnata oggi a geltare 
il peso della sua storia e della sua at 
tuale forza politica nella battaglia piu 
generale per le riforme, per dare al 
Paese un ordine nuovo, fondato sul 
consenso delle grandi masse lavora
trici, sulla base di una politica capace 
di risolvere i problemi posti aH'ordine 

" del giorno dalla nazione. Le 6 estranea. 
/ perche non senza fatica se n'e liberata, 

la chiusura nel riformismo, nella spe-
rimentazione asfittica e municipalistica, 
anche se va detto si tratta di una ten 
tazione ritornante che va coerentemente 
respinta. , 

In cio sta un connotato positivo di 
oggi e la ragione vera della capacita 
della classe operaia di essere forza di-

- rigente non solo di se stessa ma di un 
blocco storico nuovo, sociale e politico 
che e nei fatti — e i fatti di questa 
postra I regione ne sono una testimo-
•ianza indiscussa — sempre piu vera 
• necessaria forza dirigente del Paese. 

Vincenzo Galttti 

Le esperienze - primato 
della riforma sanitaria 

Lunedi scorso a Regglo Emilia, ha 
avuto luogo la prima di una serie di 
riunloni alle quail parteclpano rappre-
sentantl dei slndacatl, del partltl po
litic!, del dlpendentl ospedallerl, del 
medicl, eccetera, che l'amministrazlone 
comunale ha chlamato a dlscutere un 
problema che — con ognl probabili
ty — non ha precedentl in Italia: la 
soppresslone della categoria dei «ba
ron! » ospedallerl. 

All'ospedale di Regglo, dopo che era 
andato in pensione il primario del re-
parto di pediatria, si era aperto il pro
blema della sua sostituzlone e Tammi-
nistrazlone si e pasta l'obiettivo di una 
soluzione del tutto rivoluzionaria: so 
stitulre la tradizionale figura del pri
mario con una «equipe» di direzione, 
composta da medici specialist!, da in-
fermierl, da personale che — comun-
que — fosse coinvolto nel funziona-
mento del reparto. 

Si tratta, evidentemente, di un ten-
tativo che in Italia e senza alcun 
dubbio di avanguardla; ma se fosse 
isolato rimarrebbe un fatto innovato 
re ma ancora sporadico. Ma 11 fatto 
e che la discussJone in corso a Reg
glo Emilia fra le forze politiche, sin-
dacali, associative, dl categoria e solo 
un aspetto — sia pure molto incon-
sueto — dell'azione che su scala re-
gionale viene condotta a favore della 
salute. 

Non sono certo molte — se non ad-
lirittura inesistenti — le region! che 

abblano creato pressoche In ognl pro 
vincia centri di mediclna preventlva e 
del lavoro che, organlzzatl dalle am 
minlstrazioni provincial! e comunali. 
vedono la dlretta compartecipazione 
e corresponsabilita del sindacati e del 
le associazionl dl categoria. 

E pochisslme sono, se non nessuna 
le amministrazioni che come quella 
reggiana hanno creato centri provln 
ciali di igiene mentale che svolgono 
una funzione preventlva e curativa, in 
modo del tutto nuovo: non sottraendo 
il malato al suo ambiente per curarlo 
negli ospedali pslchlatricl, ma portan 
dogli l'assistenza direttamente a casa 
aiutandolo a superare nella famiglia 
nell'ambiente di lavoro. nella comunitn 
I suoi problemi. 

Altro primato e che qui esistano t 
funzionlno gia 1 Comitatl provincial) 
di programmazione sanitaria che costi 
tuiscono 1'ossatura sulla quale si svi 
lupperanno domani, quando gli stru 
mentl legislativi lo consentiranno, le 
unita sanitarle local!, cioe le cellule 
di base della riforma sanitaria. Bene 
o male, domani funzioneranno in ogni 
parte d'ltalia; ma l'Emilla-Romagna si 
sta mettendo In condizione dl partlre 
subito e nel migliore del modi: perche 
neppure questi Comitatl provinciall di 
programmazione sanitaria calano dal 
Talto, ma al contrario sono espressio 
ne anch'essi dl una partecipazione de 
mocratica, di una gestione sociale del 
problema dell'integrlta fisica, 

Con la gestione operaia 
rinascono le «Fonderie» 

PER UNA CITTA' A MISURA D'UOMO tt&'£cS?Jgr£££r. 
farla diventare luogo in cui si possa davvero vivere. Questa foto e stata scattata in piazza Maggiore. a Bologna: e 
tabu per i veicoli ed e oggi un punto d'incontro abituale. un salotto all'aperto in cui ci si incontra e si parla. Per 
questo il sindaco Renato Zanghen ha lanciato lo slogan « Bologna deve vivere >, attraverso un piano di ristruttura-
zione del traffico che incentivi il mezzo pubblico e comprima la circolazione dei mezzi privati. Per questo (faceiamo 
un esempio) a Bologna sono stati approvati. come variante al piano regolatore generale. due piani che salveranno il 
centro storico e il vasto territorio collinare per realizzare. a pochi passi dal centro. un grande polmone di verde at-
trezzato. No. insomma. ai grattacieli ed al caos di Genova, Napoli. Roma. Milano. Palermo. Agrigento. Si alia piena 
valorizzazione del tempo libero. delle attivita ricreative e culturali a disposizione di tutti. 

Istruzione 
per tutti 
malgrado il governo 

Al nome delle Fonderie di Modena. ex 
< Riunite ». e legata una delle pagine piu 
tragiche del movimento operaio italiano: 
I'eccidio dei lavoratori in lotta ad opera 
della polizia del governo Scelba. I caduti 
di Modena difendevano il loro posto di 
lavoro e le Fonderie, quindi, sono diven-
tate il simbolo del sacriflcio; ma da al-
cuni anni a questa parte sono diventate 
anche il simbolo della capacita della clas
se operaia di gestire le aziende e di riu
scire la dove i padroni hanno fallito. 

Da quel lontano 1950. infatti. molte cose 
sono cambiate: allora gia si era ottenuta 
I'assemblea in fabbrica e I'inlervento nella 
azienda dei sindacalisti esterni; sedici anni 
piu tardi, nel 1966. si ottenne la gestione 
operaia della fabbrica. La politica falli-
mentare di Orsi. rivelatasi poi anche in 
tutte le altre aziende di sua proprieta, 
aveva portato le Fonderie al tracollo. 11 
debito si aggirava sul miliardo e trecento 
milioni. Lo stabilimento fu rilevato dal-
I'industriale Bompani senza risultati an-
prezzabili e per la salvezza dell'azienda 
scesero in lotta ancora una volta i lavo
ratori e tutto il movimento democratico 
di Modena. 

Attorno alle maestranze delle Fonderie 
si strinsero le organizzazioni democratiche. 
i cittadini. gli Enti locali: la garanzia 
politica era assicurata. mancava la coper-
tura finanziana. L'amministrazione demo
cratica di Modena intervenne e si rese 
garante presso le banche per i debiti delle 
Fonderie, permettendo alle maestranze di 
rilevare 1'azienda. 

II 17 marzo 1966 gli operai fecero la 
prima fusione in quella che era diventata 
la «loro > fabbrica. Da allora le Fonde
rie hanno continuato con passo sicuro; 
si sono estinti molti degli antichi debiti 
(il residuo non supera i 350 milioni) e si 
e rinnovata 1'azienda mettendo]a in grado 
di competere sul mercato con le aziende 
private. Alle Fonderie ora vi sono 255 tra 
operai e soci, tutti ugualmente < padroni > 
e tutti direttamente coinvolti nella ge 
stione. 

Una vicenda, quindi, per due aspetti 
illuminante: per il ruolo che sanno svol 
gere nell'Emilia Romagna le amministra 
zioni di sinistra e per la dimostrazione 
della capacita di direzione della classe 
operaia quando giunge a sostituire un:i 
direzione democratica alle leggi del pro 
Htto. 

L'Emiha Romagna e una delle re-
gioni che ha certo visto piu ampia-
mente disattese le richieste di nuove 
scuole in seguito al fallimento clamo-
roso della legge 641 sull'edilizia sco-
lastica. E' sufficiente infatti constatare 
che. mentre comuni e provincie della 
regione avevano tempestivamente chie-
sto che il piano quinquennale di edi
lizia previsto dalla legge finanziasse 
la creazione di migliaia di nuovi posti-
alunno per un impartn cumplessivo su 
periore ai 116 miliarch. lo Stato ha 
stanziato per I'mtera regione append 
43 miiiardi e che di questi. in cinque 
anni. appena poco piu di quatlro mi
iiardi sono stati effettivamente erogati. 

Di fronte ad una simile, inequivoca-
bile prova di mettitudine dell'ammini-
strazione centrale. gli enti locali am-
ministrati dalle forze di sinistra del-
l'Emilia Romagna. hanno risposto nel 
1'unico modo possibile: hanno reahz 
zato. accnllandnsi interamente spese 
ingenti. centinaia di aule e hanno af-
fittato decine di locali affinchc a tutti 
i giovam fosse possible studiare con 
un minimo di tranquillita A questo ri 
guardo le cifre parlano chiaro: in cin 
que anni gli ammmistratori bolognesi 
hanno costruito scuole per cinque mi 
liardi e mezzo, a Modena sono stati 
destinati ad edifici scolastici quattro 
miiiardi. centinaia di milioni sono stati 

Bilanci a confronto 
Percentuali di bilancio sfanzla-
te da alcuni comuni per il set-
fore dell'istruzione e della cul
ture. 

( + ) BOLOGNA 26% 
MILANO 18% 
VENEZIA 12% 
ROMA r/o 
PALERMO 5% 

( + ) A Bologna la mcta dei circa 
talmlla dlpandcnti comunali a impe
gnata in attivita acolasticha • para-
acolaatlcha. 

spesi a Reggio Emilia, a Ferrara, in 
decine di altri comuni grandi e piccoli 

Ma ai miiiardi spesi per la costru 
zione delle scuole. a quelli spesi per 
le affittanze (850 milioni ogni anno a 
Bologna, un centinaio a Reggio Emilia 
e a Modena) gli enti locali hanno sa 
puto affiancare un impegno ancor piu 
qualificante destinato ad inserire sem 
pre piu il mondo della scuola, tutte le 
sue component!*, nel tessuto vivo della 
societa: la gestione sociale. cioe la 
partecipazione degli studenti. degli in 
segnanti. del personale non insegnan 
te. dei genitori. delle assemblee elelti 
ve dei quartieri. delle organizzazioni 
democratiche alia soluzione. in un con
fronto aperto e spregiudicato. dei pro
blemi delta scuola. 

Alia scuola materna vengono dedi
cate energie umane e Mnanziamenti. 
In questo modo oggi a Bologna esi-
stono oltre 350 sezioni di scuola ma
terna (contro le 252 di Torino e le 166 
di Roma, che hanno una popolazione 
tnpla e quintupla) che permettono di 
frequentarla al 70% dei bambini in 
eta L'obiettivo e ancora piu ambizio-
so: riduzione ulteriore del numero di 
bambini per sezione. raggiungtmento 
dell'80Cc delle frequenze tra la popola
zione fra i tre e i sei anni. consolida-
mento della gestione sociale che veda 
uniti insegnanti appositamente prepa-
rati con corsi a livello universitario. 
comitaL di genitori e commission! di 
quartiere. 

Ogni anno Bologna investe — e que 
sto il termine esatto. inteso come inve 
stimento sociale — tre miiiardi e tre 
cento milioni per la sola gestione della 
scuola materna. escludendo percid i 
costi edihzi. A Modena esistono 51 se 
zioni di materna e altre decine sono 
state realizzate nei grossi comuni del 
la provincia (Carpi. Vignola, Sassuo 
lo). Sono, in corso di realizzazione al 
tre 17 scuole e l'amministrazione mo-
denese impegna quasi -400 milioni ogni 
anno per la gestione. A Ferrara esi
stono 34 sezioni di materna, parte del
le quali realizzate nella cintura, per 
rispondere alle esigenze dei ceti meno 
•bbienti. Sono solo akuni etempL 

Q p T T f l f A A T I T M P f l T i l P F a T O P H Q u e s l a s c u 0 , a d e I quartiere Colli di Bologna, e stat.. 
O V y U \JlJl\ l \ M. J L i l T l l \J Ul *\%J\J\J*\\J realizzata lo scorso anno a tempo di record: appena 
sei mesi. L'edificio. che sorge sulle prime pendici collinari. ospita una scuola materna ed una scuola elementare ed e 
stato finanziato daH'amministrazione comunale. La scuola materna e stata ricavata da un'antica villa completamenu 
ripristinata. mentre 1'elementare e stata costruita con una tecnica nuova. nel settore dell'edilizia scolastica. utilizzand. 
element! prefabbricati leggeri ad uso industriale. Questa tecnica. che abbassa i costi e permette un notevole risparmi-
anche nei tempi di esecuzione. e sempre piu diffusa non solo in citta. ma nell'intera provincia bolognese. Si tratta di edi 
fici che garantiscono la possibilita del piu razionale uso degli spazi non solo a scopi didattici. ma anche per inennt-
tra i cittadini e manifestation! culturali. 

Questo lo dicono gli altri 
«Qui nell'Italia centrale. dove I comunisti sono il partito 

dominante in un'area con otto milioni di abitanti. e fuor di 
dubbio la loro capacita e responsabihta in una amministra-
zione efficicnte e costruttiva... La loro attivita a Bologna e 
impressionante: commisurata alia media italiana. Bologna e 
una citta model lo. dove si e fatto di piu per i cittadini che 
in ogni altra citta italiana. Bologna e nmasta indenne dagli 
scandali e dalle corruziom che hanno afflitto le altre ammi
nistrazioni... >. 

Boris Kidel su a The observer > del 39 maggio 1f71 

< Chicdete ad un capitalists italiano di vecchio stampo 
che cosa pensa di Bologna — la settima delle maggion citta 
d'ltalia — e con tutta probabilita la nsposta sard un misto 
di ammirazione e al tempo stesso di avversione. Da una 
parte Bologna e considcrata una delle citta d'Kuropa meglio 
amministrate e sta diventando gradatamente un mbdcllo pet 
gli urbanisti di ogni nazionalita; dall'altra parte e'e la realia 
imbarazzante che da 26 anni ad oggi gU elelton di Bologna 
hanno affidato ai comunisti il governo della citta... Que!l< 
che sorprende e che il successo di Bologna non e U nsultau 
di decisioni di autorita. Infatti. in un certo senso. Bologna 
e governata da diciotto "quartieri". o consigli di none local 
mente eletti, che garantiscono una rappresentanza proporzio 
nale delle zone periferiche, sconosciuta nella maggior parh 
delle metropoli occidentali». 

NtwswMfc dal 5 Inglio 1971 

«Bologna e il capoluogo deU'Emiha-Romagna, un'isola 
comuni sta in un mar* prcvalentcmenta dtmocraUco-criatiaao 

(sarebbe come se Coventry e il Midlands avessero un'anru 
nistrazione comumsta semi autonoma) e in un paese che ne^. 
ultimi due anni ha virtualmente marcato il passo a cau>a 
della corruz.one. dei debiti e della politica machiavellica dei 
partiti. essa costituisce un esempio straordmanamente tan^i-
bile di una macchina di governo locale che funziona... Nei 
25 anni passati. da quando t comunisti sono andau al potere 
Bologna ha istituito un sistema di scuole materne degno oi 
nota. Ma ben poco si e potuto fare per Cistruzione primana 
e secondare che e tuttora sotto U controllo statale...». 

Caroline Moorehead su c The times educational 
supplement a del 7 gennaio 1972 

* 
€ E' il pnmo esempio di una politica del territorio reita 

nente applicata e programmata senza fim e spunti demag> 
4.C1 con lo sguardo unicamente nvolto all utile colletlivi. 
icco una Regione che decolla bene, con un gesto coraggmsi 
e responsabile. che tanto piu nsalta se lo si meite contra 
luce al mortiflcante debutto di altre Kegiom. AUudiamo :r. 
particolare a quella veneta, che non ha nemmeno affrontati 
lo scottante e fondamentale problema di Venezia... La Regione 
Emilia-Romagna e comunista. Quella veneta e democristiana. 
Ce ne displace: avremmo prefento il contrario, ma... I comu 
nisti emiUani e romagnoli fanno una politica del temtono 
e salvano i valori paesaggistici e ambientall... questa e 
!a realta*. 

Indro Montanelli su c II corricrt della sera > del 
IS fjMinala 1972 

Come spendono 
i comuni 

e le province 
In Emilia-Romagna, comuni, 

province e loro aziende pub-
bliche, per abitudlne non met-
tono 11 denaro pubblico In 
banca. ma lo spendono per in-
terventi economic! e impieghi 
sociali. Viceversa, comuni, pro
vince e loro aziende rivolgono 
una costante pressione verso i 
centri erogatori del credito, 
alio scopo di ottenere I finan-
ziamenti necessari alle attivita 
messe in cantiere. E* da dire 
che pur lncontrando una for-
tlssima resistenza sia da parte 
del governo di Roma che dal
le banche, gli enti pubblici lo
cali rlescono a ottenere buonl 
risultati. In altre parole: qui si 
spende e si spende bene per 1 
cittadini. E Innanzitutto non si 
ruba. 

Rispetto alia situazlone nazio
nale, nel corso dell'itltimo anno 
l'incidenza dei depositi (preva-
[entemente in conto corrente 
per normal! esigenze di cas
sa) di tutte le amministrazio
ni pubbhche dell'Emilia-Roma-
gna, e stata del 3,6 per cento sul 
totale nazionale. Invece, per 
quanto riguarda l'utilizzo degli 
impieghi bancari, le amministra
zioni pubbhche emihane hanno 
assorbito il 12 per cento del to-

, tale nazionale. Questi dati duno-
strano, dunque, che la capacita 
di spesa degli enti pubblici del
la regione emiliano-romagnola 
e superiore di quasi tre volte e 
mezzo a quella media della pub-
blica amministrazione in Italia. 

Due redditi 
diversi 

Secondo le prime valutazioni 
dell'Unione regionale delle Ca-
mere di Commercio, «sl pub in 
ogni caso dire che nella nostra 
regione l'aumento del reddito 
lordo, ai prezzi dl mercato del 
1971, dovrebbe aggirarsi attor
no al 7,5 per cento». Come e 
noto, 1'incremento del reddito 
nazionale lordo e valutato per 
il 1971 deU'ordine deiri.5 per 
cento in Italia. 

I fenomeni 
di crisi... 

Nei settori Industrial!, la cnsl 
economica capitalistica italiana, 
ha raggiunto in Emilia-Romagna 
numerose aziende che si erano 
espanse tumultuosamente senza 
equilibri finanziari e con made-
guati rinnovamenti in settori di 
« esportazione forzata », con una 
avventurosa politica di ((dum
ping » estero, resa possibile al-
1'interno dai bassi salari o dal 
lavoro a domicilio, nonche dagli 
alti prezzi airingrosso tenuti sul 
mercato nazionale: si tratta di 
com parti dell'industria dell'abbi-
gliamento. come maglierie e cal-
zatura, e della ceramica indu 
striale. 

In altri settori, le concentra-
zioni monopolistiche hanno di-
mostrato gravi incapacity nella 
progettazione degli impianti e 
nella politica commerciale di 
grand! Industrie alimentari, gon-
fiate a fama nazionale ed ora 
In crisi gravissima: TArrigoni, 
del gruppo finanziario a La Cen
trale »; la Bellentani e la De 
Rica, del gruppo Montedison. 

... e quelli 
di sviluppo 

Nel corso del 1971, sono au-
mentati gli investimenti produt-
tivi nella generahta delle azien
de artigiane. che hanno anche 
aumentato, sia pure di poco, il 
numero dei lavoratori e degli 
addetti. Le Industrie agrarie del
le societa cooperative hanno avu
to notevoli espansioni produtti-
ve, di mercato, tecnologiche, e 
hanno acoentuato il carattere 
della loro autogesttone sociale. 

Queste sono le ragioni demo
cratiche della capacita di espan-
sione del Consorzio bolognese 
produttori latte • Granarolo *, 
che oggi vende latte punssimo 
a piu della meta dei cittadini 
bolognesi e serve la nviera 
adriatica; erano partiti m poche 
decine di contadini soci 10 anni 
fa, e oggi sono qu?si 2.000; dei 
molini e pastificio cooperativo 
« Corticella ». che vende pasta in 
4.000 negozi cooperativi italiam, 
ha 6.000 soci che consegnano il 
grano da loro prodotto, ha im
pianti Industrial! per mangimi; 
della rete dei caseifici sociali, 
che producono il famoso «gra-
na» reggiano e parmigiano; «Le 
latterie riunite» di Reggio Emi 
ha, che inondano 1'Itaha del 
loro burro Giglio; le grandi coo
perative ortofrutticole di Raven
na, Cesena, Imola, che nei loro 
impianti conservano e vendono 
la frutta dei contadini e dei 
bracciantl soci di grandi coo
perative di conduzione terreni; 
il Consorzio Italiano Vini, la 
cooperativa di Castelfranco che 
fa il vino d'uva dei contadini 
soci, assieme alia cantina socia
le di Forll, ecc. 

I quartieri residenziah costru!-
ti dalle cooperative a Modena, 
Reggio, Ravenna, Bologna, For
ll, Imola, Carpi e in centinaia 
di comuni, hanno tenuto in ple-
di buona parte delle Industrie 
collegate all'edilizia. e sono fe-
lici realizzazioni sociali. 

Inter! quartieri cosi edificatl, 
hanno rappresentato II frutto di 
una operante intesa fra comuni 
e cooperative. 
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