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II PSU e le questioni internazionali 

«LA SCELTA 
DI CIVILTA» 

La vicenda NATO fe esemplare • Di fronte ai grandi schieramenti che 
si contrapponevano in Europa, i socialisti avevano poi cercato di 
assumere una propria posizione, che si era espressa dapprima con 
I'idea di neutrality poi coi concetto di un «superamento dei bloc-
ch i» • Di tutto questo nel giro di pochi anni non e rimasto piu niente 

"" Vorremnto tentare di dare 
un modesto contributo al dif
ficile dibattito in corso nel 
partito socialista. Non sara 
la causa principale della sua 
disfatta elettorale il eolloca-
mento internazionale che la 
direzione del partito ha cer
cato via via che si prolun-
gava la partecipazione al 
centro-sinistra, ma certo e 
stata un termometro della 
sua progressiva capitolazio-
ne. E" accaduto cosl che 
quello che era un tempo, 
ancora molto recente, il nu-
cleo piu avanzato del socja-
lismo europeo abbia finito 
col trovarsi proiettato al-
1'ala destra dell'Internazio-
nale socialdemocratica, sca-
valcato a sinistra dalla mag-
gior parte degli altri partiti 
di orientamento analogo. 
Abbandonata ogni proposta 
ftiitonoma e originale, il par
tito socialista si e inoltre 
ridotto a difendere, a prn-
posito di politica estera, 
qualche tesl presa in prestito 
qua e la, che doveva poi ri-
velarsi di una assoluta ste-
rllita. 

Imbarazzo 
La vicenda NATO e esem

plare. Le battaglie che il 
partito socialista condusse 
contro il Patto atlantico, in-
sieme ai comunisti sono sto-
ria di ieri. Di fronte ai gran
di schieramenti che si con
trapponevano in Europa, i 
socialisti avevano poi cerca
to di assumere una propria 
posizione, che si era espres
sa dapprima con I'idea di 
neutralita, poi col concetto 
di un c superamento dei 
blocchi >. Di tutto questo nel 
giro di pochi anni non e ri
masto piu niente. 

Un anno fa si riapriva in 
Italia un dibattito sul Patto 
atlantico, cui nessuna forza 
politica poteva restare esrra-
nea. Era una discussione 
che, dopo la secessione fran-
cese, andava serpeggiando 
per tutta l'Europa. Diversi 
gruppi socialdemccratici era-
no e sono almeno per una 
revisione della NATO. H 
partito socialista unificato 
in Ttalia non ha saputo che 
dire. Nenni e stato sempli-
cemente imbarazzato dal-
l'cmergere di questo tema al-
l'approssimarsi delle elezio-
ni. Nel partito le posi/ioni 
variavano daH'intransigcnza 
rii coloro che vedevano nel 
Patto atlantico addirittura 
una * scelta di civilta » alia 
timida richiesta di qualche 
ritocco deirorganizzazione 
NATO, che era destinnta in 
anticipo a non modificare 
assolutamente nulla: le voci 
che chiedevano un camhia-
mcnto piu sostanziale non 
venivano infatti prese in 
considers zlone. 

Tn pratica il governo in 
cui erano present! i socia
listi continuava a sedere ne-
gli organismi atlantici ac-
canto ai colonnelli greci. 
Ecco il c modello di civilta ». 
T socialisti protestavano. ma 
Ingoiavano il rosno. Come 
sempre- Prigionieri della 
stessa losica atlantica. essi 
non erano nepmire capaci 
di dissociarsj dalla «conrt-
prensione. che Movo anda
va manifestando per 1'ag-
grejwione americana nel 
Vietnam. 

Nello stesso tempo la di
rezione socialista respinge-
YJI apriorislicamente la col-
laborazione politica con i 
comunisti in base ad una 
«presiudiziale democrati-
ca ». E* questa una tesi che 
ha una sua storia nelle vi-
cende post-belliche della In
ternazionale socialdemocra
tica. L'enunciazione pro-
grammatica deH'incompatibi-
Uta tra socialisti e comuni
sti risale infatti a quella 
« Dichiarazione di Francofor-
t e » . che fu il documento 
politico con cui rintcrnazio-
nalp si rieostitnl nel '51. 
Allora quel testo fu ginsta-
mente e duramente critica-
to dal Pa:iito socialista ita-
llano. Da quel periodo tante 
cose sono canYbiate nell'Eu-
ropa e nel mondo. Ed o?gi i 
dirigenti del PSU si ritro-
vano ad essere fra i pochis-
simi che ripetono stanca-
„ . . . . * - . ! . . . _ : „ „ « : „ j J : — , . ^ I 
I I IY?UIC? a i v i a i n mi /1111 u i i | u v t 
vecchio testo. 

E ' di questi giorni la no-
tfria del viaggio a Mosca 
del capo dei socialdemocra-
tici finlandesi, Paasio, che 
si e incontrato con i leaders 
del PCUS. Nel documento 
che ha concluso i colloqui si 
parla esplicitamente di una 
collaborazione fra socialisti 
e comunisti sia nell'interno 
dei singoli paesi che nel-
1'arena internazionale. Del 
resto, sono ormai due anni 
esatti che in Finlandia e in 
vita un govemo in cui comu
nisti e socialisti si trovano 
!nsicme. Eppure non e pas
sato molto tempo da quando 

la socialdemocrazia finlande-
se era nello schieramento 
socialista europeo uno dei 
partiti piu a destra. 

Cio che accade in Francia 
e cronaca di ogni giorno. Ma 
ai dirigenti del PSU sono 
state riservate ben altre sor-
prese. Il loro continuo arre-
tramento ha fatto si che do-
vessero essere proprio loro 
a trovarsi in imbarazzo quan
do i socialdemocratici tede-
schi — gli stessi che aveva
no ospitato la Conferenza 
di Francoforte ed erano sta-
ti l'estrema ala destra della 
socialdemocrazia — hanno 
preso direttamente contatto 
con i comunisti italiani, ri-
conoscendo in loro un parti
to di cui non si pud igno-
rare il peso nazionale e in
ternazionale. Ma i tedeschi 
non sono i soli socialdemo
cratici ad avere un simile 
genere di contatti. La stessa 
crisi profonda che la social
democrazia attraversa in Eu
ropa — e di cui pure il vo-
to italiano del 19 maggio 6 
una prova — spinge altri 
partiti sulla stessa via; cioe 
a una ricerca del contatto 
con i comunisti, siano essi 
sovietici, cecoslovacchi, Ju
goslav! o italiani. Basti pen-
sare per questo agli scandi-
navi. 

Se si vuole cercare che co-
sa in compenso hanno pro-
posto i socialisti italiani in 
materia di politica interna
zionale, stringi stringi, si 
arriva a ben poca cosa. In 
sostanza, tutto si e ridotto a 
volere un allineamento sui 
laburisti inglesi e a chiede-
re 1'ingresso dell'Inghilter-
ra nel MEC. Ma il laburismo 
britannico, anche se tuttora 
al governo, e di tutti i set-
tori della socialdemocrazia 
europea proprio quello che 
conosce la crisi piu gra
ve, come l'j ultime elezioni 
amministrjtive dimostrano. 
Quanto '•! MEC, Nenni, che 
nella battaglia pro-inglese 
era un neofita, ha fatto a 
suo tempo alcune sparate, 
che lo stesso Brandt ha ac-
colto con una alzata di spal-
le. II ri sulfa to pratico non 
poteva essere piu misero: 
l'Inghilterra e ancora lon-
tana dalle porte del MEC. 

Rinuncia 
Proprio nella politica eu

ropea il PSU ha rinunciato 
ad ogni originalita. H tema 
dell'Europa. della sua sicu-
rezza e della sua unita, e 
stato infatti un motivo im-
portante della politica inter
nazionale di questi anni. Qui 
si poteva dire qualcosa di 
nuovo. I comunisti. lo hanno 
fatto, indicando nel graduate 

superamento dei blocchi, 
nella sicurezza collettiva e 
nella collaborazione fra le 
grandi forzc politiche del 
continente la via per una 
piu vasta e reale unita eu
ropea. Lo hanno fatto, in 
particolare, i comunisti ita
liani. I socialisti unificati si 
sono limitati a sposare — in 
ritardo — la vecchia tesi del 
falso europeismo alia De Ga
sped e all'Adenauer, che 
era stato concepito all'om-
bra della NATO e della 
«guerra fredda ». 

Si arriva cosl alia Ceco-
slovacchia. Che i dirigenti 
del PSU ne abbiano fatto 
una speculazione elettorale, 
quando dovrebbero essere 
stati i primi a sapere per 
esperienza che con questi 
artifici in Italia non si spo-
stano voti — e comunque 
non se ne tolgono ai comuni
sti — pazienza. Ognuno fa 
la campagna che vuole. Poi 
parlano i risultati. Ma qui 
c'era in gioco qualcosa di 
piu. 

E' chiaro Infatti sin dal-
l'inizio che l'operazione po
litica in corso a Praga era 
qualcosa di importante per 
tutti coloro che vogliono una 
avanzata del socialismo e 
della democrazia in Europa. 
Cosi come doveva essere 
chiaro che, proprio per via 
della spaccatura profonda 
che c'e ancora in Europa, 
si sarebbe trattato di un'ope-
razione irta di difficolta. 

Ebbene, e proprio davanti 
a questo banco di prova che 
si e vista tutta l'aridita della 
posizione del PSU. Noi, co
munisti italiani, abbiamo 
apprezzato subito l'iniziati-
va dei comunisti cecoslovac
chi e, pur non nascondendo 
i pericoli che erano presen-
ti negli awenimenti, le ab
biamo dato II nostro appog-
gio: Longo non ha esitato ad 
abbandonare per qualche 
giorno gli stessi impegnl del
la campagna elettorale per 
prendere contatto con i nuo-
vi dirigenti di Praga e ma-
nifestare loro, sia in pubbli-
co che in privato, questa no
stra posizione. I capi del 
PSU non hanno visto altro 
che l'occasione di una specu-
lazinncella politica da «co-
mitato civico». Dove sta il 
partito «vecchio* e dove 
quello capace di muoversi 
con i tempi? 

D'accordo, non saranno 
questi i temi centrali del di
battito politico di oggi fra 
i compagni socialisti. Ma an
che questi meritano una cer-
ta riflessione. Non dimenti-
chiamo che oggi tutta l'Eu
ropa e in movimento. 

Giuseppe Boffa 

Nel 1946 solo 31.020 (8,2 per cento) dei nojtoletani votovano comunista 

OGGI SONO 182.628 (28,8 PER CENTO) 

CHE COSA SUCCEDE A NAPOLI ? 
Ora nei quartieri del cedimento, della vittoria del ricco, non s'alza la bandiera dello sfascio, ma, vittoriosa, 
quella della classe operaia, del suo partito di avanguardia, della sua tenace linea di lotta — La lunga 
marcia verso la vittoria di oggi e cominciata da ogni vico, da ogni casamento, da ogni grappolo familiare 

Due Immaglnl 
della manife-
stazione po-
polare svolta-
si a Barra 
per festeggia-
re la vittoria 
elettorale del
la sinistra 
unita 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, maggio 

Sulla strada che porta al
ia piazza sono stesi — come 
panni ad asciugare — filari 
di bandiere tricolori; in fon-
do, proprio davanti al teatro 
di Eduardo De Filippo, c'e il 
palco e sul palco fiorito di 
piante come un giardinetto 
suona l'orchestra. Si sente da 
lontano, insieme all'urlio dei 
ragazzi, il violino stridere al 
microfono: chiste & 'o paese 
d"o mare.... 

Andiamo verso l'orchestra 
nella strada scivolosa, piena 
di fanghiglia; sui due mar-
ciapiedi si aprono i bassi il-
luminati, le donne sono sulla 
porta, alle loro spalle il co-
mo con le foto dei morti, il 
letto con la grande bambola 
fra i cuscinl. piccolo totem 
deU'unita familiare. 

Che data ha questa scena? 
E' difficile leggerlo sui muri. 

Potrebbe anche essere a ie
ri », quando i ragazzi, corren-
do fuori da questi vicoli, usci-
vano su via Foria a rlncor-
rere 1 camion americani di-
rettl al fronte (e su quella 
stessa via, qualche settimana 
prima, gli stessi ragazzi ave
vano imbracciato i fucili con
tro le autoblindo tedesche che 
venivano dalla direzione op-
posta). 

A quel tempo un gruppo di 
ragazzi-intellettuali (che poi 
s'e disperso per l'ltalia in cer-
ca di qualcosa da fare) stam-
pava a Napoli un giornale e 
scriveva: qui anche il mare e 
una lairina. E protestava, pre
so d'amore-odio verso la cit-
ta a brandelli, affannata, bru-
licante negli antichi palazzl 
rosi dalla lebbra degli anni, 
squarciati dal bombardamen-
ti: protestava contro le can-
zonette, contro il mare azzur-
ro, contro 1 figli degli emi-

La Siria un anno 
dopo la guerra 

L'ARABO ERRANTE 

Questi bambini, ospiti di un campo profughi 
vicino Damasco, vivevano fino ad \m anno 
fa a Kuneitra, la cittadina siriana posta sul 
confine con Israele. Kuneitra, dopo un'aspra 

battaglia, venne occupata dalle truppe israe-
liane: i suoi abitanti costretti ad abbando
nare le proprie case nel giro di pochi minuti. 
Oggi i 120.000 abitanti di Kuneitra sono 

andati ad accrescere il numero gia elevato 
di profughi che attendono di rientrare nel
le proprie c*$e. La foto e tratta da un servi-
zio di « Noi Donna =, In sdicc!" da egg: 

granti tomati In divisa di 
marines 

Ma potrebbe anche essere 
d'altro tempo questa scena. 

Di quando — era stata pro-
clamata la repubblica — una 
folia di ragazzi urlanti assail 
la federazione comunista, con 
le armi, per cercare di far 
abbassare la nostra bandiera. 
O di quando — il tempo si 
confonde su queste mura 
scrostate — usci dalle urne 
delle amministrative la mag-
gioranza assoluta per la lista 
di Lauro. 

Ma no, non puo essere, quel 
ragazzino scamiciato che ora 
corre con un panno rosso in 
cima a una canna (e dietro ro-
tola la sua banda) allora non 
lo avrebbe fatto, avrebbe usa-
to altre bandiere. 

Qualcosa e 
gia cambiato 
Allora si cantava nel vicoli, 

«io voglio bene a Stella» e 
ora... ora, figurarsi!. si canta 
a Bandiera rossan. 

(Quella « Stella » era la Stel
la monarchica, di Lauro. Ora 
sono rimasti i suoi manifesti 
sui muri, con la stessa foto 
che ci ossessionava dieci 
e quindici anni fa, ma il suo 
e diventato un piccolo parti
to, una macchietta di partito, 
e il primo invece, il primo dei 
partiti. e quello che fu 1'uni-
co a resistergli, sempre, il 
partito romunista). Ci awi-
ciniamo alia piazza; soffiano 
i maestri d'orchestra negli 
strumenti, il bar di fronte e 
addobbato con palloncini ve-
neziam, «scetateve vagliu-
ne... », sulla spalliera rossa del 
palco spiccano le lettere: 
Avanti con il PCI! per cam-
biare. 

E il bello e questo: che 
gia qualcosa e cambiato, ra-
dicalmente cambiato in que
sta citta dal volto rugoso, che 
sembra immobile negli anni. 

••• 

Pub essere che 11 turlsta 
non se ne accorga. O non se 
ne accorga chi toma dopo 
vent'anni; o non se ne accor
ga chi ci vive dentro, immer-
so nell'angoscia della miseria 
d'ogni giorno. O che gli uni-
ci cambiamenti — agli occhi 
dell'osservatore — appaiano. 
quelli della speculazione edi-
lizia, come l'emblematico grat-
tacielo di via Medina o quei 
palazzi costruiti sui trampoli 
che vedemmo nel film «Le 
mani sulla citta» (e allora 
sara facile concludere che nul
la e cambiato o che, se qual
cosa cambia, e subito awolto 
e immerso e degradato dalla 
generate miseria che perslste, 
e sembra etciiia, condiziune 
dell'uomo, senza tempo). 
- E non sara colpa del turl
sta o dell'osservatore o del 
giovane intelJettuale che oggi 
aricora grida, disperato, • qui 
anche il mare e una latrina » 
e prepara le sue valigie per 
andare a bussare alia porta 
di un'altra citta. E' vero, il 
volto di Napoli non sembra 
cambiato, non e cambiato. 

Siaroo stati un po' In giro, 
nei vicoli antichi intomo alia 
piazza, della festa, a vico Lun-
go, a vico Awocata, a vico 

borgo. 
A vico Lungo 28 c'e un por-

tone che e un antra senza lu
ce, un immondezzaio. Si en-
tra e nel buio si intrawede 
una porta. «Entra qui, com-
pagno*. La stanza sara di 
quattro metri per quattro, ci 
vive Ferrara Vincenzo, di an
ni 30, con sei figli, la madre e 
una zia cieca. Accanio ana 
porta c'e il cesso, cice la taz-
za del cesso, e accosto la cu-
dna; la stanza (senza fine-
stre) e quasi completamente 
occupata da due letti sui qua
il si rotolano I ragazzi; c'e 
ancora un neonato in una cui-
la e un ragazzino gioca se-
duto in una scatola di carto-
ne (di lui si sono occupati I 
giomall: quando ua topo, 
uscendo dalla fogna, lo ha 
aggredito nel sonno e non vo-
leva staccaxsi dal suo piede 
fin quando llianno ammazza-
to). Saremo in dieci ora in 
questa stanza; tutti parlano, 
meno il padrone di casa. Par
lano di lui, dei suoi bisogni, 
si pub fare qualcosa? La vec-
clii», uecs, immobile, setubm 

non ascoltare affatto. 
Certo si pub fare qualcosa 

per Ferrara Vincenzo, ma per 
Napoli — per una citta ca-
ratterizzata da case come que
sta — si pub fare qualcosa? 

Quante volte, quanta gente 
s'e posta questa domanda! 
Quante lotte, quanti scontri, 
quanti sacrifici per questo 
scopo! 

I corifei del centro-sinistra 
stanno li a dire che comun
que qualcosa e cambiato in 
questi ultimi anni. Le fabbri-
che... Ne noi vogliamo dire 
che e rimasto tutto ugunle. 
Qualche ciminiera s'e spenta, 
qualche altra ha preso a fu-
mare: in conclusione, a parte 
la grancassa delle promesse 
per il futuro, se nel '51 gli 
occupati nel settore industria-
le erano il 37% delle forze-la-
voro complessive, nel '61 era-
no il 39% e all'ottobre '67 era-
no il 36%; questo significa 
che il vecchio pantano della 
disoccuparione, della sottoccu-
pazione non e stato per nien
te risanato; 11 dramma di Na
poli — che essenzialmente e 
da sempre 6 quello del la-
voro e della casa, dei servi-
zi civill — e rimasto uguale, 
senza fine. 

Tuttavia questa citta, dove 
sembra che il tempo non mu-
ti nulla, e la citta che ha su
bito dal dopoguerra ad oggi 
la piu grande trasformazione 
delle coscienze: questa e la 
citta dove il partito comuni
sta e passato — e non in un 
giorno solo — dai 31.020 voti 
del '46 ai 182.623 voti di oggi, 
dall'8,2% al 28.87c. 

• • • 
Forse sarebbe giusto parla-

re di altre feste di questi 
giorni, proporre al lettore al
tri dati, altre percentuali che 
testimoniano del balzo qualita
tive in avanti del voto comu
nista nel napoletano; parlare 
di vecchie roccaforti operaie 
come Castellammare, Torre 
Annunziata, Portici, Pozzuoli 
o — nella cinta della citta — 
Ponticelli, Barra, San Giovan
ni (e poi ancora Miano, Se-
condigliano, Soccavo, Fuori-
grotta, Bagnoli) che hanno 
raggiunto percentuali altissi-
me, superiori talvolta al 507c; 
spazio bisognerebbe dare an
che al voto contadino, alle 
sue contraddizioni (che sono 
anche contraddizioni della no
stra attivita). ne si potrebbe 
concludere una qualunque 
pur superficiale analisi senza 
considerare le zone di nuovo 
insediamento industriale. Tut
tavia noi preferiamo fermar-
ci ai « quartieri », alia vecchia 
Napoli; I compagni della peri-
feria e dei comuni rossi — 
che gia nel "24 eleggevano 0 
loro deputato comunista, che 
gia nel '46 davano una valan-
ga di voti alia repubblica — ci 
permetteranno di poire in pri
ma luce il voto del « ventre » 
di Napoli. 

II vecchio 
e il nuovo 

Avremmo anche una giusti-
ficazione: per la pruna volta 
la citta di Napoli macda al 
senato quattro comunisti (e 
lascia a casa i candidatl dc). 

facciamo o perche' ci siamo 
trovati per caso a una festa 
nella antica piazza del teatro 
San Ferdinando e abbiamo 
nncontrato li i compagni cui 
ci Iega comumta d'antiche 
espenenzo, e con loro i loro 
figli e ! loro nipoti; ne anco
ra perch^ — sarebbe una va-
Iida giustificazione — e nei 
— sn^rticri x che * **r"nnms*' 
hanno combattuto le loro bat
taglie piu dure, sanguinose 
anche, ed e U, strappando po-
che decine di voti al partito 
«d'o* rre» — ma in ogni vi-
colo, in ogni diruto casamen
to, in ogni grappolo familia
re —, che hanno incomincia-
to la lunga marcia verso la 
vittoria di oggi. (Siccbe" vale 
la pena di ricordare quegli 
anni e quelle lotte mentre lie-
tamente si deve concludere 
che ormai la storia della cit
ta ha voltato pagina, ed e an-
data avanti). 

II fatto e che nei c quart ie
ri » c'e stato lo scontro piu 
significativo fra il vecchio e 
il nuovo o anche — piu sem-

i piiceuieule — itm LUii Coiu-

pagna elettorale impostata dai 
piu tendendo la vecchia rete 
della corruzione e la gente 
che ha squarciato questa rete 
e ha alzato nei vicoli, a sfi-
da, una parata di manifesti 
comunisti appesi ai fili fra un 
balcone e l'altro a simbolo 
della sua fiducia finalmente 
ben riposta; e la gente che 
ha respinto gli assegni di 2 
mila lire o la colomba pasqua-
le che il vecchio rappresen-
tante della « generosita i> e del
la protervia del ricco — lo 
armatore Achille Lauro (ma 
anche i suoi imitatori della 
dc) — mandava a distribuire 
agli affamati. 

Una signora, al vico Lungo, 
ci fa entrare nel suo basso, 
manda a chiamare il figlio, 
ce lo vuol presentare, dice — 
e ne e visibilmente orgoglio-
sa e un po* meravigliata — 
che a ha fatto cose 'e pazze 
p'o' comunista»; poi ci pre-
senta un'altra donna —una 
giovane compagna — e rac-
conta la storia della colomba. 

Dice: 
— O' comandante ha man-

dato le colombe, lo sapete?, 
e io dicevo: manglatevelle, al
ia faccia sua, e votate come 
volete. Ma lei no, «io sono 
comunista» dice, queste co
se non le faccio. E cosl gliele 
abbiamo rimandate indietro, 
le colombe. 

Parole 
di dignita 

E* forse un episodio da 
niente, fa vico Lungo, comun
que, il PCI e diventato il pri
mo partito) ma quando il po-
vero respinge il pane del ric
co, non accetta neanche 11 
compromesso di prenderselo 
e votare come gli pare, allo
ra qualcosa di nuovo e vera-
mente awenuto e grida nei 
vicoli parole di dignita. di 
modemita, d'impegno civile 
che echeggeranno a lungo per 
tutta la citta (e nessuno po-
tra nascondere la testa sotto 
il cuscino per non sentirle). 

• • • 

Cosa succedera ora a Napo
li? Te Io chiedono i compa
gni nelle vie, ai margini del
la festa, nelle sedi del partito, 
giovani compagni. E' sempli-
ce, cambiate le coscienze ora 
bisognera cambiare le cose. 

Le antiche parole d'ordine — 
per II lavoro, per la casa, per 
le scuole, per il pane... — do-
vranno diventare lotte, lotte 
piii ample e meglio organiz-
zate di ieri, e con le lotte do-
vranno venire I fatti che fi
nalmente muteranno 11 volto 
della citta. 

Si racconta che nel primi 
anni del secolo — al tempo 
del decennio giolittiano — il 
vecchio primo mmistro ogni 
mattina, appena sveglio, si fa-
ceva portare il rapportino »ul-
l'ordme pubblico telegrafato 
dal prefetto di Napoli. Voleva 
sapere insomma *cosa succe-
de a Napoli». 

Tutto cib non deve meravi-
gliare; gli anni della ammini-
strazione giolittiar>a sono gli 
anni del radicale potenziamen-
to e concentramento dell'in-
uusiria ai norri, dei consouaa-
mento del blocco dominante 
che abbandona Napoli e il 
sud alle forze piu ret rive del-
l'« agraria ». E nei • quartie
ri » si soffre la fame e si so-
gna lo « sfascio ». E Giovanni 
Giolitti ha pauara di Napoli. 

Molto tempo e passato da 
allora, moita acqua sotto tut
ti i ponti, molte pagine nei 
hbri di storia; qualche picco
lo «sfascio* c'e stato dawe-
ro, seguito dalla amara espe-
nenza della repressione, dei 
cedimento, della vittoria del 
ricco. Ora perb nei « quartie
ri • non s'alza la bandiera del
lo sfascio, ma, vittoriosa, quel
la della classe operaia, del 
suo partito d'avanguardia, del
la sua tenace linea di lotta. 

Non c'e che da fare un fa
cile pronostico: chiunque sia, 
il prossimo presidents del con-
siglio dovra riprendere le vec
chie abitudini di Giovanni 
Giolitti e doraandarsi ogni 
mattina appena alzato: «cha 
cosa succede a Napoli? >. 
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