
PAG. 9 / I'lnsurrezione d'aprlle rUnitd /.Mbale 2S apriU 1W4 

II governo di "itsfi* .M-*' ';* '--

• i i 
5 ' 1 *, V * . v t lip 

fu ben compreso daK popolo, che accolse Tapparizione del primo ministero veramente 
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rappresentativo con incondizionato favore. Perche? Noi potevamo far poco, non pote-
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vamo metter fine di colpo alia prostituzione, alia miseria, al mercato nero e la gente lo 
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sapeva. Ma il governo rispondeva a una giusta esigenza di spirito nazionale: non siamo 
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piugovernati dall'ufficiale americano. E poi la speranza: la stessa che si esprimeva nel 
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Nord con la lotta partigiana, Ix> sfacelo del 1'8 settembre, la fuga a Pescara, la decom-
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posizione totale della societa avevano inciso profondamente nello spirito popolare. Uscire 
— - - 1 I I I - - • - - ' • I • ! I • I • - I • • - f , — . — . . . - ' • - • — . • 

da questa situazione o soltanto sperare di uscirne era una grande cosa per tutti. 

..iMWNllHHlilhl j{ 

Morto aoK invotor) tedest 
K 2 -**• ok ***•*> *+**•+« ***» **m tmktK MM MM *i M»*>i 

*v*t, w ( • * . « ** ***** I i » *+•*•* ***• MA mmttmm M> idwa>— i 
hitmf * * . * ( * • iW «MV«4T> ;** ,'»•*•* '4+Hv*****, **• 4 t > « H rT* m i i i 

r *J *r*** 4*Vf» . »«*w~**« » OfcW'HM 
>#* *M* MM* M M . * * k 

C^iilNta Italiano 

*•• ««t»»f>->«w<*i/.^,«^«; . • »*.v;a riiJ5-f *^»«i'- •"IS* »T*5%-. 

< L'Unitlk » cl«ndettln« unnunzla II rltorno dl Togliattl In Italia 
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II governo dl Salerno 

aveva il grande meritodi iniziare questo processo 
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* Perche gii Alleati autorina-
rono il congresso dei CIN a 
Bari 

* Le tre condizioni dei comu-

nisfi per un governo nazionale 

* Perche EUdoglio! 

* II lelegramma di Nenni 

Lizzadri 

* Benedetto Croce, i comunisti 

e la questione istiluzionale 

* II buon lunzionamento del 
governo 

T»V Perche Vitlorio Emanuele len
to di rientrare a Roma dopo 
la liberazione della capitate! 

Dicembre 1944, dopo II governo dl Salerno e dopo II prlmo ministero Bonoml al forma.' 
un nuovo governo, etpresilone del CLN. Lo preslede Ivanoe Bonomi, vlcepretidente b To
gliattl. Dei due mlniateri formatl da Bonomi, fecero parte Togliattl (vlcepretidente), 
Scocclmarro (mlnlstro dell'ltalia occupata), Gullo (minlitro dell'agrlcoltura), Pesentl 

(ministro delle finanze) 

Aprile '44; la «svolta» di Salerno 
«In tutti questi awenlmenti, il nostro partito rimase fedele a quella che era la sua impostazione e che sarebbe 

poi stata per tutti gli anni seguenti la sua car alt eristica politico: linea nazionale, particolarita di sviluppo e del-

I'avanzata versa il socialismo determinate dalle cotdizioni del Paese, nessuna scimmiottatura 

sti esistenti o/frove, restaurazione democratica e lotta sul terreno democratico. Queste sono 

i regimi sociali

te cose decisive» 

% 

II 21 aprile 1944, a Salerno, nasce 
il primo governo democratico, con 
la partecipazione di tutti i partiti 
del Caniitato di Liberazione Nazio
nale. Ne fanno parte, sotto la pre- -
sidenza del Maresciallo Badoglio, 
Benedetto Croce, Carlo Sforza, il 
democristiano Giulio Di' Rodind, 
Palmiro Togliattl e il socialista 
Piero Mancini, come ministri sen-
za portafoglio; I dicasteri « civili» 
vengono ripartiti tra i vari par
titi, mentre quelli « militari» resta-
no ai rappresentanti delle Forze 
annate. 

Dall'8 settembre, per oltre sette 
mesi, l'ltalia, occupata al Centro e 
al Nord dai tedeschi e al Sud dagli 
angloamericani, era rimasta priva 
di un governo rappresentativo, e 
questo aveva profondamente inde-
bolito la sua posizione di fronte 
alle potenze occupanti. II marasma 
nel Paese era totale. II «governo 
dei sottosegretari >, formato da 
Badoglio. dopo 1*8 settembre, con 
la partecipazione di < tecnici» e 
di militari non rappresentava in 
realta nessuno, salvo la cricca mo-
narchica, mentre i partiti antifa
scist! rimanevano estranei alia ge-
stione della cosa pubblica, chiusi 
nella loro intransigenza di fronte 
alia questione istituzionale. Vitto-
rio Emanuele III, assolutamente de. 
ciso a restare al suo posto, costi-
tuiva Tostacolo apparentemente in-
valicabile al normalizzarsi della si
tuazione. Un ostacolo gravissimo e 
pregiudizievole alia stessa corona, 
come riconoscevano anche i mo-
narchici piu avveduti che avreb-
bero voluto «ripulire la monar-
chia per presentarla - rinnovata e 
senza tare alia futura consultazio-
ne popolare* (Bonomi). 

«Perche mai questo sventurato 
non ha, almeno, abdicato, cedendo 
la corona al figlio che non e cosi 
direttamente responsabile e gra-
vemente compromesso come lui? > 
si chiedeva Benedetto Croce nel suo 
diario. 

A questa ottusa ostinazione del 
re, i partiti antifascist! riuniti in 
congresso a Bari (il 28 gennnio 
'44) opponevano 1'impossibHita mo
rale di collaborare col sovrano. che 
aveva consegnato il Paese ai fasci
st! e ne chiedevano I'immediata 
abdicazione. La situazione appariva 
senza uscita 

c II voto del congresso di Bari — 
notava Ivanoe Bonomi nel suo Did' 
rio di un anno — aveva collocnto 
Badoglio in un cut di sacco Egli 
non poteva fare un vero e proprio 
gabinetto politico per il hfiuto dei 
partiti antifascisti a parteciparvi. 
Non poteva ne avanzare ne ritirnr-
si. In tale situazione e guinto mi-
racolosamente da plaghe lontane un 
cavaliere portentoso. un Lohengnn 
redivivo, che si e accostato a Ba
doglio e lo ha tratto in salvo. Il 
cavaliere e venuin dalla Kussia ed 
e Palmiro Togliattl <a/ias Ercoli)... 
II pensiero di Togliattl e semplice. 
rettilineo. convincente L'ltalia an-
tifascista deve fare la guerra alia 
Germania e al fascismo 11 gover
no italiano, che s'e installato nel 

. Mezzogiorno. ha preso Timpegno 
di combattere questa nuova guer
ra. Esso * rlconosciuto come cobel* 
ligerante dalle Nazioni Unite. Biso-

gna, dunque, dar modo a questo 
governo : di combattere la buona 
battaglia e di trascinare il popolo 
al combattimento. Di fronte a que
sta necessita suprema. che sono mai 
le diatribe pro o contro l'abdica-
zione di re Vittorio, pro o contro 

Tingresso nel gabinetto Badoglio? 
Quisqullie. '• 

< Bisogna passare sopra e passare 
oltre. Ed ecco Palmiro Togliatti 
offrirsi a Badoglio per fare insie-

' me un gabinetto di guerra che ab-
bia per •• unico, assorbente. domi-
nante penpiero la guerra al nazi-

• smo e al fascismo >. 
II tono agrodolce di questa no-

ta, 1'evidente malevolenza di quel-
l'« offrirsi a Badoglio >, danno una 
idea del terremoto provocato dal-
l'arrivo di Togliatti a Napoli. il 27 
marzo, dopo un mese di viaggio 
attraverso Baku, Teheran, il Cairo. 
Algeri. In realta la soluzione propo-
sta da Togliatti era la piu semplice, 
la piii chiara e tagliava il nodo di-
venuto ormai insolubile. In essa, 
nota allora un altro avversario, 
Filippo Caracciolo. ' « sMntravede 
una conclusione sostanziosa al no
stra cammino errabondo e donchi-
sciottesco >. 

ff momenta 

nazionale 
Uditi gli avversari, chiedo ora a 

Togliatti, nel suo studio, di illu-
strarmi il suo punto di vista, dato 
il peso decisivo da lui avuto nel 
corso degli avvenimenti di quei 

* giorni. 
«Cid che e fondamentale consi-

derare — egli mi dice — e il mo-
mento nazionale. L'ltalia era divi-
sa in due. Una parte era occupata 
dai tedeschi. L'altra parte era oc
cupata e governata dagli angloame
ricani, ma anche qui tutto era in 
rovina: l'esercito, Teconomia. l'am-
ministrazione pubblica: dappertutto 
regnava un senso di abbattimento 
e di amarezza. Un governo italia
no non esisteva perche \< partiti 
antifascisti che rappresentavano la 
volonta popolare ne ~ restavano 
estranei. Come io dissi a quel tem
po: da una parte esisteva un pote-
re senza autorita e dall'altra una 
autorita senza potere. Bisognava 
uscire l da questa situazione con 
le nostre forze Gli alleati. non ma-
nifestavano certo alcuna volonta di 
aiutarci II loro piano, soprattutto 
degli inglesi, ma anche decli ame-
ricani. era di lasciarci il piu a lungo 
possibile in questo stato Ess! avreb-
hero poluto avere a disposizione il 
territorio italiano: la flotta 1'ave-
vano gia: dell'esercito potevano fa
re a meno. perche possedevano le 
proprie forze annate Tutto il pro-
blema nazionale italiano veniva 
quindi rinviato.' lasciato sospeso 
Questo e il primo punto della poli-
lica alleata nei nostri confront!». 

E' esattamente quanto nota il 
Croce nel suo diario, tornando piu 

-' volte sul medesimo concetto: < Te-
mo — scrive — che gli angloame

ricani ostacolino di proposito l'en-
trata dell'ltalia in una guerra com-
battuta per aver poi "la mano libe
ra nella conferenza della pace >. E 
ancora, riferendo il. parere di un 
amico: « II - cqntegno degli inglesi 
verso < gli italiani gli ha dato il 
convincimento che essi non mirano 
ad altro che a tenere l'ltalia sotto 
i loro piedi. impedendole di rialzar-
si e di combattere e rinnovarsi, e 
per questo favorendo il governo del : 
re e del Badoglio. che e un gover
no debole da non recare ostacoli 
o impicci. Purtroppo — conclude il 
Croce — e questa l'oscura angoscia 
che sta anche nel fondo dell'animo 
mio, come di ogni italiano pensoso 
dell'avvenire della patria >. 

«Inoltre — prosegue Togliatti — 
vi e anche un secondo punto. meno 
evidente, ma tuttavia reale. Perche 
gli alleati autorizzarono il congres
so dei partiti antifascisti a Bari e 
permisero la trasmissione radiofo-
nica dei suoi dibattiti e delle sue 
risoluzioni nettamente antimonar-
chiche? Perche lasciarono che si fa-
cesse propaganda contro il re? Se
condo me, anche se questo pu6 ap-
parire un po' sottile. essi tendevano 
a impegnare la parte piu avanzata 
del movimento operaio in una via 
senza uscita. Se avessimo continua-
to a subordinare ogni nostra inizia-
tiva all'abdicazione del re. come in 
fondo desideravano gli alleati, ci 
saremmo trovati tutti (comunisti, 
socialisti, azionisti. cioe Tintera si
nistra) di fronte a un muro. Col ri-
sultato. auspicato soprattutto dagli 
americani, molto piu sottili deqli 
inglesi. di tagliar fuori tutta la sini
stra dalla vita politica. Si sarebbe 
giunti a una rottura. a una forma 
o a un'altra di schiacciamento. e 
addirittura a una situazione di tipo 
greco, anche senza che noi andas-
simo all'insurrezione, ma unicamen-
te perche attraverso a un'esaspera-
zione polemica. ci saremmo esclusj 
da ogni possibility di azione posi-
tiva.. La nostra linea politica da 
che cosa fu percid determinata? 
Prima di tutto dalla visione della 
situazione generate del Paese che 
richiedeva. oltre a provvedimenti 
immediati sul terreno economico e 
sociale. l'aprirsi di una prospettiva 
nazionale. Cosa volevamo? Far en-
trare l'ltalia in guerra. combattere 

. il fascismo e in tal modo ridare una 
autorita all'Italia e riaprire un pro
cesso di ripresa politica nazionale 
e internazionale Questo fu il pun
to di partenza di tutto* 
- Questa posizione, com'e noto. non 
venne accettata senza vivaci dibat
titi dalla Giunta dei partiti antifa
scisti. I piii ostili furono gli azioni
sti. ma — come notava Bonomi — 
«rotto il varco. il fiume straripa 
e < travolge Palmiro Togliatti ha 
rotto quella specie di siepe che cir-
condava il re e che vietava ogni ac-
costamento >.' 

Cosi, alia fine, si raggiunse I'ac-
cordo sul compromesso ideato dal 
Croce e dal De Nicola sulla que
stione istituzionale, impegnandnsi il 
re a ritirarsi a vita prlvata e ad 
affidare al figlio la «luogotenen-
za » non appena fosse stata libera-
ta Roma. Superato questo scoglio, 
si poteva orma) formare un vero 
e proprio governo nazionale a cui 

i comunisti posero solo tre condi-
: zioni: che esso venisse fondato.sul-
'. l'unita di tiitte le forze demoera-
tiche; che fosse garantita la con-,' 
vocazione di un'Assemblea • costi-
tuente, a liberazione avvenuta; che 
tutti gli sforzi fossero concentrati 
ad assicurare la partecipazione del
l'ltalia alia guerra contro la Ger
mania. ••••''-' ..-. •'• • , 
•'.'' € Queste trattative — ricorda To
gliatti — durarono circa tre setti-
mane. Io mi preoccupai molto del-

- l'unita dei partiti antifascisti e del
la necessita che le decisioni fossero 
prese in pieno accordo. Sembra ri-
conoscerlo anche Filippo Caraccio
lo. che pure fu un deciso avversa
rio, nel suo gustoso Diario di Napoli 
recentemente pubblicato. In quel-
l'epoca gli azionisti - caraccioliani 
rappresentavano invece la pattuglia 
di punta contro ogni compromesso 

" col re. E questo e paradossale per
che il loro capo era il conte Sfor
za. che era gia d'accordo con Croce 
su piani miranti a salvare la mo-
narrhia. Marciammo invece in ple
na intesa coi socialisti e con Liz
zadri che li rappresentava: conr lui 
fummo d'accordo su tutto: egli fe-
ce soltanto un'obiezione, quando si 
formo il governo, alia persona di 
Badoglio come presidente del Con-
siglio. ma qui non e'era nulla da 
fare perche gli angloamericani ave
vano tassativamente dichiarato che. 
per loro, l'unico capo di governo 
possibile era Badoglio/Poi giunse, 
a Lizzadri, un telegramma di Nen
ni che approvava pienamente la co-
stituzione del governo. Cosi cadde 
anche questa pregiudiziale. 

le due 

prospef five 
< Se si guarda lo schieramento 

politico di allora, - bisogna ricono-
scere che i soli ad avere una auten-
tica visione politica fummo noi, coi 
socialist!, e Benedetto Croce. Cer
to le due prospettive era no diverse. 
Per noi i compiti principal! erano 
la guerra. la ricostruzione del pae
se (in cui le forze della sinistra 
avrebbero dovuto avere un ruolo 
dirigente), 1'eliminazione della mo-. 
narchia Croce pensava anche lui 
alia guerra. ma nutriva una natu-
rale ripugnanza per le sinistre e 
voleva salvare la monarchia. A que
sto scopo egli avrebbe voluto misu-
re molto piu radicali, quali 1'abdi-
cazione del re e la rinuncia del 
principe Umberto alia successione, 
per instaurare una reggenza affida-
ta a Badoglio. o a Sforza o forse 
anche a lui stesso. Ma il re si op-

. pose e sbagli6 In tal modo si arri
ve al compromesso della luogote-
nenza che. anche dal punto di vi
sta del Croce, era il meno favore-
vole alia corona, sebbene egli con-
tasse di servirsene per salvarla. I 
fatti hanno poi dimostrato che le 
speranze dei liberali erano meno 
fondate delle nostre e che il popolo 
aveva compreso la nostra azione >. 

E' questo un punto su cui per 

anni si svilupparono vivaci polemi-
che con 1'accusa ai comunisti di 
essere stati « timidi » sulla; que
stione istituzionale. Salvemini, ad 
esempio. sostenne che, quando • si 
accetto il compromesso della luo-
gotenenza, gli americani erano gia 
pronti ad acconsentire all'abdica
zione di Vittorio Emanuele. In real
ta, le stesse memorie del sottose-
gretario di stato Cordell Hull, ci-
tate dal Salvemini, non suffragano 
questa tesi. Gli americani tendeva
no piuttosto ad esasperare la situa
zione appoggiando l'intransigenza 
di molti intellettuali antifascisti ri-
fugiatisi in America e tornati poi 
in Italia i quali apparivano si come 
una corrente di sinistra, ma in 
funzione nettamente anticomunista 
e antisocialista. Essi miravano cioe 
a dividere le forze popolari che, in 
certo qual modo, venivano invece 
riunite dalla brutalita con cui Chur
chill esprimeva le sue tendenze 
conservatrici e filomonarchiche. 
Comunque sia. tanto la durezza in-
glese quanto la piu maliziosa ela-. 
sticita americana, concordavano nel 
considerare come garanti dell'ar-
mistizio il re e Badoglio e i due 
alleati non volevano assolutamente 
rinunciare a questa garanzia. 

€ A riprova di cio — dice Togliat
ti — posso ricordare un fatto assai 
significativo. Quando, dopo la libe
razione di Roma, il governo Bado
glio cedette il posto al governo Bo
nomi, gli alleati aspettarono ben 
quindici giorni prima di concedere 
il loro benestare. E lo diedero sol
tanto dopo averci riuniti in una 
villa di Salerno, dove ci lessero le 
clausole segretissime dell'armistizio 
affinche sapessimo di che si trat-
tava e ci impegnassimo a nostra 
volta a riconoscerlo. II che confer-
ma quanto essi tenessero alia per
sona di Badoglio come capo del 
governo ». 

— Come funziono il governo Ba
doglio? 

< II mio giudizio sul governo co
me tale — risponde Togliatti — e 
nettamente positivo. In primo luo-
go la formazione di un ministero 
rappresentativo delle forze demo
cratize diede nuovo slancio alia 
lotta partigiana nell'Italia occupata. 
Se si fosse seguita la linea di in
transigenza predicata dagli azioni
sti, il • movimento avrebbe finito 
per scindersi tra gruppi < naziona-
li > e quelli di sinistra definiti in 
blocco come c comunisti », mentre 
noi miravamo alia - massima unita 
e gia lottavamo per creare un co-
mando unificato fondamentale per 
l'efficacia della guerra di libera
zione del Nord In secondo luoco, 
il governo Badoglio. pur nei limiti 
ristretti dei 45 giorni in cui visse, 
introdusse un nuovo stile di dignl-
ta nei rapporti con gli alleati. Ba-, 
doglio. forse anche per la sua na
ture di militare, non si adattava a 
servire gli alleati. II governo pre-
tese e ottenne che le truppe italia* 
ne fossero raccolte, annate e im-
piegate nella lotta, mentre il gene-
rale Clark avrebbe voluto adibirle 
ai servizi nelle retrovie. In politica 
estera non vi erano molte possibi-
Iita, ma il governo Badoglio, anche 
in questo campo, evitd di impegnar-
si, come invece fecero i govern] 

successivi, esclusivamente a favore 
degli americani. Esso conservd una 
posizione di correttezza di fronte 
all'Unione Sovietica che era stata 
la prima n inviare un ambasciatore 
in Italia, cosa che era profonda
mente dispiaciuta agli altri due al
leati, che solo piu tardi fecero al-
trettanto. 

In politica interna, fu utile l'ac-
cordo concluso con gli alleati per 
il cambio delle am-lire, fissando il 
cambio in modo da ' rivalutare la 
moneta e di aiutare almeno quelli 
che lavoravano. Infine, e non fu 
piccola cosa, quel governo emano 
una legge sull'epurazione, redatta 
da Arangio-Ruiz, eminente studio-
so e liberale, nella sua qualita di 
ministro della giustizia, che fu la 
miglior legge sull'epurazione, la piu 
energica e la piu precisa di quante 
furono fatte poL Quando infatti si 
arrivd a Roma, la prima cosa mes-
sa in discussione da De Gasperi, 
da Meuccio Ruini e da Bonomi stes
so fu proprio quella legge che ven
ne cassata e sostituita da un'altra 
molto piu inefficace. 

io linea 

del partifo 
< In complesso, insomma, il go

verno funziono " con buon accordo 
tra i diversi partiti, animati dal 
comune fervore della riacquistata 
liberta". La frase e del Croce. Ri
mase, e vero, nel suo seno. una frat-
tura tra i ministri militari e quelli 
delegati dal CLN: questo dissenso 
apparve in modo acuto in occasio-
ne della famosa intervista del prin
cipe Umberto che riversava le re-
sponsabilita del fascismo sul popolo ' 
italiano e, ancor piii, quando, Jibe-
rat a Roma, il re pretese di tornare 
nella capitale per firmare Fatto di 
cessione dei poteri al luogotenente. 
In questo caso, egli trovo anche il 
sostegno di Badoglio, mentre i mi-

, nistri civili si opponevano. Poi. in-
' tervennero gli alleati a vietare il" 
viaggio e il re dovette rinunciare. 

• al suo progetto». 
. — Perche teneva tanto a rientra
re 9 Roma? 

« Per ragioni di prestigio, per can-
cellare la vergogna della fuga a Pe
scara o per qualche altro calcolo 
suo. Gli alleati si resero conto che, 

\ se Vittorio Emanuele rientrava nel
la capitale, ci sarebbero state ma-
nifestazioni, scontri: tulte cose che 
essi non gradivano politicamente e 
che, comunque, non potevano per-

• mettersi col fronte a pochi chilo-
metri. Cosi anche questa faccenda 
fu regolata per il rheglio. • 

. ' < In tutti questi avvenimenti, il 
nostro partito rimase fedele a quel-; 

.' la che era la sua impostazione e 
.-. che sarebbe pbi stata per tutti gli 

: anni seguenti la sua caratteristica 
politica: linea nazionale, particola
rita di sviluppo e dell'avanzata ver-

u so il socialismo determinate dalle 
condizioni del Paese, nessuna scim-

. miottatura dei regimi socialisti. esi-
stenti altrove, restaurazione demo

cratica e lotta sul terreno demo
cratico. Queste sono le cose deci
sive >. . -

Vale la pena di ricordare, a que
sto proposito, alcune frasi del rap-
porto ai quadri dell'organizzazione 
comunista napoletana, tenuto da 
Togliatti I'll aprile del '44: « Con-
vocata domani un'Assemblea nazio
nale costituente — dichiarava al
lora Togliatti — proporremo al po
polo di fare dell'ltalia una repub-
blica democratica, con una costitu-
zione la quale garantisca a tutti gli 
italiani tutte le liberta: la liberta 
di pensiero e quella di parola; la 
liberta di stampa, di associazione 
e di riunione; la liberta di religione 
e di culto; e la liberta della pic
cola e della media proprieta di svi-
lupparsi senza essere ; schiacciata 
dai gruppi avidi ed egoisti della 
plutocrazia, cioe dal grande capi-
talismo monopolistico. Questo vuol 
dire che non proporremo affatto 
un regime il quale si basi sulla 
esistenza o sul dominio di un solo 
partito. In una Italia democratica 
e progressiva vi dovranno essere 
e vi saranno diversi partiti corri-
spondenti alle diverse correnti idea-
li e di interessi esistenti nella po-
polazione italiana; noi proporremo 
perd che questi partiti, o almeno 
quelli fra di essi che hanno una 
base nel popolo e un programma 
democratico e nazionale, mantenga-
no la loro unita per far fronte ad 
ogni tentativo di rinascita del fa
scismo. Non vogliamo mettere al 
bando della nazione ne i democra
tic! ne i liberali, ma i fascisti >. 
' II Partito comunista, in una pa

rola, con questa dichiarazione del-
l'aprile del '44, gettava le basi del
la sua politica nazionale. La crea-
zione del governo di Salerno fu il 
primo atto su questa via. 

< E questo — conclude Togliattl — 
fu ben compreso dal popolo, che 
accolse l'apparizione del primo mi
nistero veramente rappresentativo 
con incondizionato favore. Perche'? 
Noi potevamo far poco, non poteva
mo metter fine di colpo alia prosti
tuzione, alia miseria. al mercato ne
ro, e la gente Io sapeva. Ma il go
verno rispondeva a una giusta esi
genza di spirito nazionale: non sia
mo piu governati dall'ufficiale ame
ricano. E poi la speranza: la stessa 
che si esprimeva nel Nord con la 
lotta partigiana. Lo sfacelo dell'8 
settembre, la fuga a - Pescara, la 
decomposizione totale della socie
ta avevano inciso profondamente 
nello ' spirito popolare.' Uscire da 
questa situazione o soltanto sperare 
di uscirne era una grande cosa per 
tutti. II governo di Salerno aveva 
il grande merito di iniziare questo 
processor. . . . . . . . 

Come poi questo sviluppo sia con-
tinuato, in modo faticoso e falora 
contraddittorio, negli anni seguen
ti, non e piu materia di questa in
tervista: e la storia degli ultimi 

i vent'anni, ma e una storia che co-
mincia il 21 aprile quando comu
nisti, socialisti, democristiani, libe
rali, azionisti diedero vita al primo 

, governo nazionale e democratico, in 
un'unita di intenti che purtroppo 
durd soltanto pochi anni. -
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