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[ OPINIONI 

II vero salto 
nel buio 

Ecco far di nuovo capo-
lino la vecchia trovata pro
pagandists del < salto nel 
buio >. La conosciamo: « Non 
votate per comunisti, social-
proletari, unita delle sini-
stre, perche non sapete dove 
andate a cascare; la c'e il 
buio ». Ora noi rispondiamo 
cosl: il buio non e dalla par
te dell'opposizione di sini
stra, ma dalla parte oppo-
sta, da quella della Demo-
crazia cristiana e dell'attua-
le governo (oltre a quello, 
s'intende, dell'opposizione di 
destra, per quanto essa ci 
preoccupi assai meno). Un 
semplice ricacciar la palla? 
Nient'aflatto, e la pura ve-
rita. E veniamo ai fatti; ai 
problemi. Che cosa ci ha sa-
puto dire in vent'anni, che 
cosa ci puo dire oggi la De-
mocrazia cristiana e con lei 
tutto il centro sinistra sul 
nostro destino di pace o di 
guerra? Nulla di preciso, 
nulla di chiaro: e un'inco-
gnita. Soltanto una parola 
abbiamo sentito, una sola, 
famigerata, la parola « com-
prensione », la quale e tut-
t'altro che generica o sibil-
lina, finge di esserlo, ma non 
lo e, perche «comprensio-
ne» significa logica accet-
tazione degli interessi, non 
certamente ideali, che hanno 
spinto l'America di Johnson 
(ma gia di Kennedy) alia 
guerra nel Vietnam; e in so-
stanza una comprensione di 
classe e altro non puo esse-
re. Una comprensione che 
pu6 naturalmente rinnovar-
si per ogni altra avventura 
dell'attuale politica ameri-
cana. 

Abbiamo anche visto al-
cuni esponenti democrfstiani 
awoltolarsi nel mantello del 
« riserbo », come se alia do-
manda ansiosa del pacse su 
tino dei massimi problemi 
dei nostrl giorni fosse leci-
to rispondere con l'amhiguo 
silenzio diplomatico. Certo, 
sappiamo di essere legati a 
una c fedelta atlantica» e 
questa tura la bocca ai no-
stri governanti, ma proprio 
questo silenzio, questa boc
ca turata, questa rassicura-
zione di pace che non ci 
viene mai da chi guida le no-
stre sort! ci riempiono d'in-
quietudine: per noi il silen
zio e un buio. n segretario 
della NATO, che e un ita-
liano, ha un bel ripetere che 
l'alleanza atlantica < conti-
xiua ed essere per l'Europa 
libera uno scudo insostitui-
bile, una garanzia inegua-
gliabile di sicurezza e uno 
strumento di pace vera»: 
ma anche dopo la guerra 
nel Vietnam, anche dopo il 
colpo di Stato fascista in 
Grecia, anche dopo quella 
torbida macchinazione che 
non fu tutta colpa o capric-
cio di un awenturoso gene-
rale italiano? Chi ha rotto 
queH'equilibrio, chi ha an-
nullato quella garanzia? Le
gati come siamo a quell'al-
leanza, il nostro avvenire 
non pud essere che oscuro. 
E' un buio, un «aere per-
so », direbbe Dante, cioe di 
un colore tra il nero e il san-
guigno. Noi chiediamo luce, 
chiarezza, sicurezza per il 
nostro futuro e la nostra 
classe dirigente ci propone 
solo quel buio, che e appar-
«o buio anche alia Francia, 
al Belgio, all'OIanda, ai Pae-
si scandinavi. 

La quarta legislatura, non 
dimentichiamocelo, e termi-
nata con il rifiuto dell'in-
chiesta parlamentare sul ca-
so SIFAR, per cio noi con-
tinuiamo a vivere sotto l'om-
bra di un sospetto, sotto il 
buio di una minaccia liber-
ticida che poteva colpirci e 
ancora pu6 colpirci da un 
momento aU'altro. Lasciare 
un'ombra sulla liberta dei 
cittadini pu6 essere arte di 
governo, ma arte di un go
verno tentato dal demonio 
dcH'autoritarismo. L'opposi-
zione chiese luce, tutta la 
luce su quel tenebroso epi-
sodio (non mai negato, non 
mai cancellato) e ancora la 
chiede e la chiedera: finora 
abbiamo avuto il buio. De-
mocrazia cristiana e centro 
sinistra hanno preteso quel 
buio. E la revisione della 
legge di pubblica sicurezza 
Iniziata con vent'anni di ri-
tardo? Persino Scelba si pro
pose di correggere quella 
vecchia legge fascista, ma il 
1949 fu l'anno del Patto 
Atlantico e tutto rimase fer-
mo. Si e tomato a discuter-
1a, ma per aggravarla (per 
fortuna, tutto sara affron-
tato di nuovo) stabilendo 
casi di «emcrgenza», che 
darebbero all'esecutivo pos-
sibilita di interpretazione e 
di intervento arbitrario. Per-

ERRATA - CORRIGE 
Nell' intervista dell' Unite con 

11 compagno Gromiko pubbli-
cata nella nostra edizione di 
domenica 12 maggio siamo in-
corsi in due erron di trasmis-
sione dei quali ci scusiamo con 
i lettori. Nella frase sugli 
accordi dl Monaco era *altata 
la parola «preliminare». La 
frase va letta cosi: t... dal ri-
conoscimento preliminare della 
non validit* dell'accordo di Mo
naco*. 

II numero delle navt sovie-
tiche entrate nei porti Italian! 
Ml 1967 sono state 1222 e 

122. 

| che quell'aggravamento? Per 
quale necessita? Patto Atlan
tico, SIFAR, legge di P.S., 
tutto si lega. Buio piu buio. 
E' il buio di ci6 che non si 
conosce piu il buio di cio che 
anche troppo bene si pud 
intravvedere, o intuire: il 
buio di possibili avventure. 

Ha scritto lo storico Gior
gio Spini sul Ponte che il 
ijoverno Moro aveva promes-
so un tempo di portare il 
paese al «progresso senza 
avventure », ma che al pro
gresso non ci ha portato e 
alle avventure ci pu6 por
tare. Che cosa sono le avven
ture? Sono le soluzioni dei 
problemi afTidate alia forza 
anziche alia ragione. II no
stro governo sta dimostran-
do di preferire la forza a 
quella ragione che dovrebbe 
condurlo per un altro cam-
mino a lui ingrato. Parla di 
€ ordine » con troppo com-
piacimento: vuole soddisfa-
re qualcuno. La polizia e sta-
ta investita di una assurda 
carica di violenza: si agita 
nolle piazze in modo tale da 
risuscitare in noi sgradevoli 
ricordi. Si e sentito un vice 
questore urlare di « presti-
gio della piazza», volendo 
nel suo squalificato italiano 
significare che tocca alia po
lizia avere in piazza la stra-
potenza. Quale tristo presti-
gio! Ma la colpa non e delle 
forze dell'ordine. Questi gio-
vinotti sono educati a quel
la violenza, a quel tipo di 
milizia, a quella concezione 
del rapporto col cittadino 
quale soltanto e possibile in 
una tensione da guerra ci
vile: la pesante respononbi-
lita di tutto questo ricade 
sul governo. Quali possano 
essere le avventure se i cit
tadini in nome dei loro di-
ritti, costituzionalmente ga-
rantiti, fossero provocati a 
reagire a questo stravolto 
modo di concepire 1'ordine 
pubblico, ognuno se lo pud 
immaginare. 

II buio che cos'e? E' tutto 
cio che non e chiaro. Ma 
questa verita lapalissiana 
non fa ridere, dovrebbe far 
meditare. Non e chiaro che 
cosa l'attuale governo inten-
da per liberta e democra-
zia nelle fabbriche, visto che 
fino a oggi non ha prowe-
duto a uno statuto dei dirit-
ti dei lavoratorl; non e chia
ro che cosa intenda per li
berta e democrazia, nel cui 
ambito, a suo awiso, do-
vrebbero gli studenti mante-
nere il loro dissenso da que
sta scuola e da questa so
cieta. Ma come pud fingere 
di non capire che la rivolta 
studentesca e una sentenza 
decisiva proorio contro quel 
tipo di liberta e democra
zia che esso tenta di instau-
rare? La rivolta studente
sca isola i partiti al governo, 
non 1'opposizione. L'opposi-
zione cerchera di aiutarla, II 
governo di corromperla: e 
ecco due intenzioni ben di
verse. Cieco il governo che 
ignora la richiesta di una 
nuova direzione di marcia 
e crede di incepparla con 
un richiamo a strade senza 
sbocchi, o bloccate o comun-
que inservibili. 

II buio, per finire, sono le 
cose non fatte, i problemi 
che non si risolvono, gli 
scandali tollerati senza un 
batter di ciglio, gli abusi" che 
nascono dal monopolio as-
soluto del potere, il mar-
ciume non spazzato via. 

Io sono sicuro che in Ita
lia c'e la materia umana, 
la forza, la volonta, ci sono 
condizioni storiche per un 
nuovo esempio di giustizia 
sociale e di progresso civi
le costruito su nuove e vita-
lissime basi democratiche, 
di socialismo insomma. Que
sta fiducia ci fara combat-
tere e avanzare. Tutto que
sto e ricerca di luce, si svol-
ge, si manifesta alia luce: 
il resto, tutto quanto il re-
sto e il vero buio. 

Franco Antonicelli 

Aumentano 
(6762) 

le separazioni 
legali 

Le separazioni personall 
fra coniugi sono in costantc 
aumento. Nel 1M7 hanno ra«-
giunto la cifra di *7*2, cen
tre le M B aWanno prtca-
dente • I* 5444 del INS. 

Qweste le cifra official! ela
borate datriSTAT, aalla base 
dei dati cencementl le sepa
razioni otnotogate dai vari 
tribvnali chrili. 

L'ainnento, come si poo 
constatare e progressive. 
Probabilmente esso dipende 
anche dal fatte che nei varl 
progetti per I'introdazione del 
dnrorzio e proposto lo scio-
gllmento del matrimonio do
po on certo numero di anni 
dalla separaziene legale. Se-
parandosi, Insomma, ci si 
prepara al f auspicate legge 
sul dlvorzio. 

La siccita non viene dal cielo ma e un regalo del ventennio democristiano 

Collera nel Mezzogiorno assetato 
In Lucania sitaglia ilgrano per alimentare le greggi 

IRSINA — La protests della popolazlone per la mancata costruzlone della diga, una delle tante di una battaglla decennale. Dalla diga dipende lo sviluppo di una vasta zona, II lavoro di tulta 
la popolazione 

Uno dei piu clamorosi esempi di trasformismo di un notabile dc 

Nelle banc he di mezza Europa 
la fortuna della dinastia Gava 

Dalla simbiosi con i « quadri»laurini al conlrollo di tuffi i cenlri di potere della Campania e di Napoli - L'alleanza con i fascisti 
e con il PSU a Castellammare - Lo scandalo della slrada sorrentina: un vero caso di « paranoia» edilizia 

I Gava non sono 1 Budden-
brook di Thomas Mann. II 
loro declino — che queste ele-
zioni, secondo le previsionl, 
contrassegneranno — sara 
quello di un potentate) fami-
liare senza eanimaa ne tor
ment! ideali: volgarmente pro-
teso a fare man bassa sui 
centrl di potere esso e ai tem
po stesso del tutto impoten-
te a risolvere 1 problemi del
la citta. Napoli e Tunica gran-
de citta italiana che tnanca 
di un piano regolatore, e la 
Campania Tunica regione sen
za piano regionale di svilup
po, mentre dei 100 miliardl 
stanziati nel 1962 a favore del 
comune di Napoli si comin-
cia appena adesso a spende-
re qualche milione. 

L'operazione politica moder-
na del capostipite Silvio Ga
va si e svolta a tre livelli: 
uno, travasare 1« quadri» lau
rini nelle file democristiane 
e servirsi del dlnamismo ca-
morristico dei monarchicl per 
rimpolpare la DC offrendo 
loro in cambio l'intervento nel 
potere pubblico; due, conse-
gnare al membri della pro
pria famlglia o agli cuomini 
di Gava a, attraverso una ar-
ticolata rete, tutte le leve di 
comando disponibili, daH'Am-
ministrazione provinclale, alio 
ISVEIMER (Istituto del Ban
co di Napoli che finanzia le 
Industrie), alia FIAT, alia Cas-
sa del Mezzogiorno, al Con-
sorzio dell'area di Napoli, al 
Mattino, ed a una miriade di 
societa bancarie e finanziarie, 
tre, saldare gli interessi dei 
gruppi affaristicl unprendito-
riali e industriall di Napoli 
(che Lauro aveva mobilitato 
In chiave antistatale) agli en-
ti di Stato e al potere mono-
pohstlco centrale, giocando la 
carta essenziale di potere del
ta DC. che e quella della « mo-
dernas rivelazione a notabill 
e client! meridionali dell'esi-
stenza del capitalismo di Sta
to. deU'apparato pubblico cen
trale come greppia. del colle-
gamento col monopolL 

TJ potere egavianoa e sta
to tessuto come una tela di 
ragno dal component! la di
nastia: il padre Silvio, ora ca-
polista della DC e 11 «cer-
vello* della equipe. il figlio 
Antonio Gava. presidente del
ta Ammimstrazione provincla
le. e che il padre destina • 
presiedere la Regione quan-
do sara U momento. e lo spre-
giudicato « programmatore a 
ad usum delphint; 11 figlio 
Roberto, assessore a Castel-
lammare e egran controllo-
re» delle Tenne stabiane 
(messe In deficit) e ramml-
nlstratore dell'enonne e re-
eente fortuna del Gava nel 
vecchio studio di via Cervan
tes 55; il genera Acanfora, 
concesslonario della FIAT e 
preposto alle operazloni ban-
carle pio spericolate; e non 
parUamo degli altri generl, 
del grandi cllentl. degli 
eamicia. 

D punto politico chiave de^ 
I'ascesa al potere di Gava puo 
essere lndividuato nell'assal-
to al Comune dl Castellam
mare, roccaiorte rossa, dove 
II senatore Silvio apparentan-
dosi nel 1954 con l'estrema de
stra, sconlisse per cento voti 

le forze dl sinistra, e form6 
tra la rabbia del popolo — 
lo non ho mai visto un per-
sonaggio politico piu odiato 
— un'amministrazione con 1 
fascist! e con i monarchicl 
(ora Gava ha cambiato a 1 ca-
valli al tiro a con 1 socialist!, 
cosl come e awenuto nel Co
mune dl Napoli). Nella bio-
grafia distribuita a profluvio 
agli elettori, Gava ha dimenti-
cato questo « particolare a e 
si definisce « Tex popolare an-
tifascista a. 

Insediato da De Gasperi al 
mlnistero deUlndustria, Ga
va anermava, nella sua biogra-
fia, di averlo abbandonato nel 
'56 aeon 11 gesto clamoroso 
delle dimissloni per tenere fe-
de alia politica dl stabilita 
monetarlaa. Le nostre infor-
mazionl sono diverse: fu Fan-
fani, che non e un disonesto, 
ad obbligarlo a dimettersi al-
lorche" appurft che 11 suo ml-
nistro delllndustria era al 
tempo stesso Presidente del
la FIMI Macchine e che quel
le Industrie che si rivolgeva-
no alia FTMI entravano an
che nelle grazle e simpatie 
del ministero; e che Gava era 
Presidente dell'ENAP (Ente 
Nazionale Addestramento Pro-
fessionale) che rifomiva i tor-
ni. con U danaro statale, a 
tutte le scuole statali di ad
destramento professlonale. 
(La FTMI Macchine e ora 
passata «in eredita a al figlio 
Roberto). Gava divento anti-
fanfaniano e doroteo accanl-
to. EgU capl. In ogni caso, 
che il suo potentato avreb-
be retto se avesse eliminato 
ogni personaggio che gli fa-
cesse ombra nella stessa DC. 
E cosl riusc) a mandare in 
pensione Leone — a cui to-
glie per la prima volta ades
so 11 posto di capolista dc 
a Napoli — facendolo noml-
nare senatore a vita. Anche 
Colombo, che non e un • fan-
ctulloa nell'intrigo politico, e 
stato messo KO. Gava non e 
riuscito ancora ad ellmlnare 
Ursi, 11 cardinale che gli ha 
rifiutato appoggio politico nel
le elezionl con una lettera dl 
direttive al clero napoletano 
a non immlschiarsi dl politi
ca, ma solo perche" il Vatica-
no sta a Roma e non a Na
poli. e Gava tutto sommato 
non e un Borgia. 

Per ricostruire rartlcolato 
sistema delle societa commer
cial! finanziarie in cui i Ga
va sono presenti, occorrereb-
be llngegno del Conunissano 
Maigret. Io provo a todl-
viduarne alcuni nodi essen-
ziali. Nel 1965 U erode del
la Banca Popolare dl Napoli 
(8 miliardl dl rlsparmi e 6 
miliardl di tavestimentl) tra-
volge nel crollo migliala dl 
piccoll rispanniatorL I Gava 
sono dentro fino al collo. Si 
apprende che la societa Aca-
fio, soda dellTstituto. dl ad 
e titolare 11 genera di Gava, 
Acanfora, e una delle grosse 
debitrid. mentre lo stesso Ro
berto, socio a sua volta del
la Banca Popolare tl ha 
«compiuto operazloni assai 
poco ortodosse e solo tecnl-
camente distinguibili dalla 
emlssione dl assegni a vuo> 
to a, come scrive VEspresso. 
II mlnistro del Tesoro Colom

bo, di fronte alio scandalo 
che solleva Napoli, e obbliga-
to a nominare un commis-
sario. Ma sceglie, anche in 
questo caso, forse per distra-
zione, un uomo dei Gava, 11 
professor Gaetano Liccardo, 
1 cui c titoll» per indagare 
sull'operato del Gava sono 1 
seguenti: membro del Consi-
glio Generale del Consorzio 
per l'area dl Napoli, In rap-
presentanza deirAmministra-
zione provinciate retta da An
tonio Gava; revisore dei con-
ti della FIART di cui e vice 
presidente Antonio Gava; 
membro del Consiglio dl Am-
mlnistrazione della Kerasav. 
dl cui presidente del Colle-
gio sindacale e Roberto; pre
sidente del Collegio Sindaca
le della Banca Fabbrocino di 
cui e sindaco Antonio Gava; 
socio della Stabia S J A , 

(Commissionaria FIAT) Insie-
me a Mario Acanfora (que-
st'ultimo e noto a Castellam
mare come a o' formaggiaro a, 
per specificare da quali pro
fession! originarie la FIAT 
promuove le < grandi fami-
glie dc» a rappresentanti del 
:>:*o monopolio nel Sud). Si 
comprende, anche da parte dl 
un b&T»K;no, come 1 Gava rie-
scar uscire indenni dal-
lo s. Jo. Non solo, la fun-
ziont uta dalla Banca Po-
polarts oi Napoli, che durante 
il boom edllizlo aveva finan-
ziato ad usura e assunta, do
po il crack, dalla Banca Fab
brocino di cui e presidente 
del collegio sindacale 11 pro
fessor Liccardo, come si e 
detto. e sindaco effettivo An
tonio Gava. 

Liccardo, decorato sul cam-
po, aumenta la sua autorita 

r 
Cosi si vota 
comunista 

u.. •Mam 

Sulla scheda della Camera 

Entrato in cabina fal nella 
scheda per la Camera (color 
grigio-attiirro} on segno di cra
ce sul slmbolo del PCI a sol
tanto su quello. Se vuoi esprl-
mera le preferenie, devi darle 
solo al candidal! del PCI, scrl-
vendo II loro cognome o I Hu
meri con i quali cssl sono con-
trassegnati nella lista. Fal atten-
tione: scrivi le preferenie suite 
righe posfe a Banco del slmbolo 
del PCI. Non aggfungere altro 
sulla scheda, altrimenti pu6 es
sere annullata. 

Sulla scheda del Senato 

Nella scheda per II Senate 
(scheda color giallo) cerca, sem-
pra con calma, II slmbolo unl-
tario PCI-PSIUP. Fa sepra un 
segno di croce, • basta. Sulla 
scbada dal Senate nan deva es
sere Iracclato alcun altro se
gno: non cl sono preferenie da 
dare, perche II noma dal candi
date o stampato suila scheda. 

nella Banca dl Napoli su cu! 
Gava punta ora per portare 
a termine la propria scalata, 
anche perch6 la Banca e pro-
prietaria del quotidiano II 
Matttno (un foglio di incivi-
le costume politico che bnl-
la per l'opera di diseducazio-
ne del lettori) dl cui 11 sena
tore intende fare 11 proprio 
organo personate cosl come 
Lauro possiede il Roma, 
sottraendolo al contralto pub
blico. L'operazione riesce: e 
l'anziano senatore arriva an
che a scrivere sul Mattino, 
che il Banco di Napoli gli 
ha praticamente affittato a ar-
ticoll giuridlcia e dl «co
stume a. 

A fianco del quasi settanten-
ne senatore emerge 11 figlio 
prediletto, 11 delftno, Antonio, 
che salda affari privati e po
tere politico senza piii scru-
polo alcuno. II clan di Anto
nio fa venire In mente Chica
go, all'epoca del proibizionl-
smo. Nel 1964. 11 suo segre
tario particolare, professor 
Enzo Franco, appena eletto 
consigliere munidpale della 
DC (al quarto posto come 
preferenze) non riesce a met-
tere piede nel Consiglio Co-
munale perche* su di lui pen-
de un mandato dl catlura per 
1'emlssione dl 120 milioni di 
assegni a vuoto della Banca 
Popolare. Gli assegni, per 70 
milioni della somma comples-
siva, furono pagati sulla piaz-
za dl Ischia, nel penodo ot-
tobre-novembre '64. che coin
cide con 1 due mesi in cui 
Antonio Gava si trovava nel-
1'isola per condurvi la pro
pria campagna elettorale, qua
le candidato al Consiglio Pro
vinciate. 

In quanto alia capadta ro-
cambolesca che govema la 
inlziativa di Gava-junlor re-
sta esemplare 11 tentativo di 
far svendere a pochi soldi dal
la provincia, di cui egli e pre
sidente, 11 bosco deU'ex Reg-
gia di Portid, da 90 anni se-
de della Faoolta dl Agraria. 
alia sodeta Poligrafia Carte 
e Valori, che afferma dl vo
lenti costruire un lmpianto 
industriale per 200 operal. Pol 
si scopre che la « sede » del
ta Societa si trova in via Cer
vantes 55. alio stesso indiriz-
zo dello « studio degli awoca-
tl, Silvio, Antonio. Roberto 
Gava a, e che Roberto e il 
presidente della Poligrafica 
Carte e Valon. Denuncia dei 
munisti napoletani alia Pro
vincia attraverso gli Interven-
ti del consigliere Del Rio, 
scandalo lncontenibile, e Inli
ne revoca da parte del pre-
fetto della delibera che auto-
rizzava U presidente Gava a 
rlvendere ad una societa dl 
cui 11 fratello e sindaco, par
te del bosco di Portid. 

II clan dl Antonio Gava ra-
mlflca anche negli ambientl 
• accademld a napoletani: 11 
preside della facolta dl Inge-
gnerla, Luigl TocchettJ (che 
e al tempo stesso preside del
ta Societa c Risanamento a, 
fondata nel 1888), e il pro
prio genera Beghlnot — ti
tolare della cattedra dl Ur-
banlstlca nella medeslma fa
colta di Ingegnerla — diven-
tano i progettistl c real! a 

della dinastia. Sono loro a 
stendere il piano regolatore 
di Napoli, la progettazione 
del grande Policlinico Ospe-
dali Riuniti sui Colli Amine!, 
quella del centro direzionale 
nuovo asse della citta; e infl-
ne il piano di coordinamen-
to della fascia costiera che 
prevede la costruzione di una 
strada da Creso, che va da 
Castellammare a Massalubren-
se, a S. Agata e che torni in-
dietro per Positano, Amalfi, 
Vietri e Salerno. Un ballo di 
miliardl. E mentre Antonio 
programma ormal sul piano 
regionale, 11 fratellino Rober
to disegna la mappa degli al-
berghl che sorgeranno sul 
nuovo percorso, e va lottiz-
zando 1 terreni a Vietri sul 
Mare. Agropoli. Paestum. 

I Gava posseggono il cSe-
samo apriti a per la Cassa 
del Mezzogiorno e 11 mlnistro 
Pastore ordina che la strada 
miliardaria venga immediata-
mente finanziata, malgrado le 
proteste degli urbanisti, ar-
chitetti e tecnicl napoletani. 
Dopo una ridicola ecomme-
dia delle parti a In Consiglio 
pravinciale — in cui sono 
travolti anche 1 socialist!, 
come vedremo un'altra vol
ta — II Gava Antonio pub fa
re dono nel marzo 1968 a se 
stesso, al senatore Silvio, che 
si ripresenta senatore nel col
legio di Castellammare, e a 
Lauro di questo diamante 
grosso come il Kitz, che e la 
strada sorrentina. I suoli del 
Massalubrense sono infattl 
proprieta di Lauro, da cut 11 
Gava-giovane spera dl avere 
come contropartita II patri-
monio residuo dei laurini (un 
terzo della lista DC e compo-
sta da ex-monarchid) men
tre sugli altri suoli vl sono 
opzloni, traffid e compraven-
dite che gia assicurano la pro
prieta della terra su cui do-
vra passare la strada. Dal 
punto di vista urbanistlco, si 
tratta di paranoia edilizia: sul 
4.714 metri di percorso, ap-
provatl dal Consiglio Provln-
ciale come primo lotto, sono 
previsti, solo tra Castellam
mare e Vico Equense, 14 pon-
ti di cui 6 saranno di 120 me
tri e uno di 325 metri. e sor-
retti da Immense pareti dl 
cemento armato che deturpe-
ranno 11 dolce paesaggio sor-
rentino come il vetriolo sfigu-
ra un volto. 

La fortuna della dinastia 
Gava — che II senatore non 
ha certo accumulato difenden-
do cause (egli era aU'origine 
un modesto awocato di pro
vincia ma ha abbandonato la 
professions da tempo) e cal-
colata tn miliardl, che trova-
no ormat, 4 | je' che si di
ce, piu sicura ospitalita nelle 
banche del Liechtenstein, sviz-
zere e tedesche, che non la 
quelle italiane. 

I Gava sono II volto tau-
rino della DC nel Sud, men
tre Petrucci e II suo volto 
furfantesco, da ctopo d'al-
bergoa a Roma. Gava Sil
vio, In queste elezionl, sara 
gludicato dagli elettori (che 
sanno) sulla base dl questo 
dossier. 

Marii A. Macciocchi 

Si taglia cid che 6 rimasto 
del grnno per alimentare le 
pecore. Cosi sui molti poderi 
della Lucania dove al dramma 
delle zone collinari, o «mur-
giose », si aggiunge ora quel
lo delle fertili pianure: il ta-
barco, una delle risorse «si-
cure » del Metaponto, non si 
pu6 trapiantare. I contadini 
hanno mobilitato le botticelle. 
i bidoni, il mulo ma non fanno 
a tempo a mettere le piantine 
nella terra con po' d'nequa 
che se 1c vedono appassire. 
Solo un brusco cambiamento 
climatico. una pioggia e la ca-
duta dello scirooco soffocante. 
possono ancora consenlire i! 
recuporo di alcuni raccolti. La 
assistcwa dello Stato. i mezzl 
tecnici dello Stato. non si ve
dono. Cosi cinquemila compar-
tccipanti emigrati dal Salento 
al Metaponto per il tabacco, 
scesi nella fertile zona messa 
a coltura da una riforma agra
ria costata sangue e sudore. 
hnnno trovato attri momenti 
difficili da vivere 

Di indenni77i non si parla. 
Moro percorre la Puglia, una 
regione dove migliaia di con
tadini hanno perduto gran par
te del frutto del loro lavoro. 
e non si azzarda nemmeno a 
promettere il reintegro della 
fatica. del bestiame. dei pro-
dotti andati perduti. Nemme
no del futuro si parla. Eppure 
il futuro prossimo. in Puglia 
come nel resto del Me?7ogior-
no. presenta prnspettive era-
vi: i meteorologi sono conror-
di nell'annunriaro un'e^tatp 
secca e prolungata. Si puA 
fare molto per il domani. sia 
per creare un sistema di ri-
fornimenti essenziali. sia per 
utilizzare olcnne risorse dispo
nibili. Un csemnio clamoroso 
6 la diga sul Pertusillo. co
stata molti miliardi e colma 
d'acqua. ma non collegata con 
le zone che hanno bisogno di 
acqua. 

Siccita vuol dire disoccupa-
zione. Come la distruzione 
delle arance ha messo a casa 
migliaia di agrumai, ha sco-
raggiato l'investimento nelle 
colture e quindi ridotto le gia 
misere fonti di lavoro proprio 
nelle zone piu sviluppate, ora 
la siccita porta anch'essa la 
disoccupazione dalle zone col
linari fin dentro le pianure 
meglio coltivate. I poveri di-
ventano piu poveri e il con-
tadino. che poteva credersi 
tranquillo sul pezzo di terra, 
diventa piu disperato del brac-
ciante-semidisoccupato «abi-
tuale». Ecco perche i comu
nisti chiedono. in ogni pro
vincia, sia un pronto inden-
nizzo che la distribuzione dei 
sussidi tecnici necessari per 
assicurare la continuity della 

•occupazione: nuove sementi, 
concimi chimici per aiutare le 
colture sfuggite alia siccita. 
antiparassitari per dare alio 
oliveto quella protezione finora 
inesistente e che porta ogni 
anno 3040 miliardi di perdite 
per la mosca olearia. 

Di pari passo occorre attua-
re, per ogni singolo progetto 
di invaso e distribuzione delle 
acque. una svolta nel finan-
ziamento. Sabato mattina a 
Irsina tutta la popolazione e 
scesa in piazza per bollarc il 
silenzio colpevole che il go
verno stende sui tempi di at-
tuazione del progetto del Ba-
sentello. Ma sono decine i pro
getti fermi. In 16 anni la Cassa 
per il Mezzogiorno ha fatto la 
decima parte di dd che do-
\eva fare, con grande sper-
pero di miliardi e fiorire di 
speculazioni della grande pro
prieta terriera. E* necessario 
che nessun progetto resti fer-
mo per difetto di finanziamen-
to: Ton. Colombo e la DC deb-
bono rimangiarsi i no cna 
hanno finora opposto ad ogni 
solledtazione. La collera del 
Mezzogiorno sta trovando. 
proprio nel corso di questa 
vicenda, la via di nuove 
espressioni politiche. 

Cosi i lavoratori sono alio 
attacco anche contro quella 
distinzione fra cossoa e 
cpolpa a. in base al quale ool-
lina e montagna vengono ab-
bandonate a se stesse 

Proprio il dramma della sic-
dta aiuta ora a capire qua ri
te risorse siano inutilizzate. 
proprio in montagna e collina. 
neir«osso>. per creare posti 
di lavoro e sostenere lo svi
luppo economico. Tre giorni fa, 
con uno sciopero a rovesdo. 
100 disoccupati di Roccaber-
narda hanno imposto la ria-
pertura del cantiere 

Ieri ad Acri si d avuto il 
primo tempo di una battaglia 
analoga: i mille disoccupati 
del paese, guidab* dai sinda-
cati. hanno anmmdato che 
domani andranno a lavorare 
nei cantieri anche se non 
verranno riaperti. E* I'Ente di 
sviluppo che deve riaprire i 
cantieri. ed esita — anzi ne 
vuole chiudere due — in base 
a ragioni burocratiche. Gli 
uomini della DC e del PSU 
che dirigono anche l'Opera Si-
la sono oggi piu che mai Ion
ian! dal dramma della 
del Mezzogiorno. 
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