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I L 2 GIUGNO DEL 1946 L'FTALIA DIVENTAVA REPUBBLICANA 

VENTBWDUI M M B M T l A t t l DHUBCBimCHE 
Una conquista 
di popolo 
La matrice sociale e politica della Repub-
bliea - Lo sbocco di piu di un ventennio 
di attivita antifasciste - II ruolo dei lavo-
ratori ieri nella lotta contro la dittatura 
e oggi per le riforme 

Roma, gfugno 1946: una grando manifestazione repubblicana In piazza dal 
Popolo contro le ultima provocazlonl monarchicha 

NON C'E' dubbio che la nostra Re
pubblica, cosl nelle sue strutture 

istituzionali come nella loro connes-
sione con la societa civile, sia — se-
condo la tipologia classista ormai, no-
nostante la sua genesi da Marx, accet-
tata non soltanto piu da noi ma dal-
l'universale — uno Stato borghese. De-
mocratico si — che non e poca cosa; ma 
borghese. Ne questo suo carattere vie-
ne affievolito dalla pur sintomatica 
enunciazione con la quale, nel suo pri-
mo articolo, la Costituzione le da, a 
fondamento, il lavoro. Tuttavia, e ugual-
mente indubbio che la Repubblica e 
stata in Italia una conquista dei lavo-
ratori, e innanzitutto della classe ope-
raia. Fu infatti questa classe a nutri-
re in misura prevalente, durante i 20 
anni della dittatura, l'attivismo cospi-
rativo antifascista; fu essa a dare il 
nerbo sostanziale alia Resistenza; e da 
lei sorti, massicciamente. il voto deci
sive nel referendum istituzionale il che 
non pu6 non averle posto e imposto 
un ben preciso e indelebile segno. 

La borghesia 
In quanto alia borghesia, non occor-

re ricordare come accolse, resse e uti-
lizzd. fino all'ultimo suo fiato. il regi
me delle Camicie Nere, sottraendosi. 
salvo poche eccezioni. ad un attivo im-
pegno nella Guerra di Liberazione e 
solo con pavida riluttanza aiutando le 
formazioni partigiane, salvo poi votare 
il 2 giugno 1946, a ranghi compatti 
per la monarchia. Essa d'altronde, co-
si comportandosi, e reststa nella scia 
delle sue non brillanti tradizioni risor-
gimentali. tutte intessute — fra i fu-
gac: eroici bagliori delle imprese con-
dotte all'insegna repubblicana, e che, 
awiate gia con scarso seguito di con
sensu naufragarono fra le sdegnate de-
precazioni dei piu — di astuti calcoli 
attomo al trono piemontese, sfrutian-
done le ambizioni dinastiche e incorag-
giandone le brame di espansione ter-
ritoriale. E* vero che poi, nel corso di 
un secolo, fra il 1848 e il 1946, in cor-
rtspondenza con lo sviluppo delle strut
ture tecnice-finanziarie del capitalismo 
nazionale e delle sue mterdipendenze 
con il capitalismo mondiale. la bor
ghesia italiana era venuta essa stessa 
mutandosi nelle sue interne differen-
aiazioni di classe. come gerarchia di 
interessi e di potere, particolarmente 
nella contrapposizione dei ceti agrari 
con quelli industriali. Ma, influendo su 
questo suo processo mterno 1'altro, del
la cresdta impetuosa di un proletaria
te delle citta e delle campagne, sem-
pre piu cosciente, organizzato e com-
battivo, anziche' venirgliene una qual-
che spinta verso piu aperte soluzioni 
dei problem! sociali e politid sempre 
nuovamente proposti dal Paese. era per-
sistita in lei, in un crescente irrigidi* 
mentc la piu sordida ed egoistica ri-
pulsa per tutto quanto implicasse lo 
abbandono anche solo pandale dei suoi 
privilegj. 

Per la borghesia italiana non vi sa-
rebbc dunque mai stata ragione di 
porsi alcuna questione di mutamento 
istituzionale, restando la monarchia, per 
lei, secondo la sua prima lontana scel-
ta, l'optimum come garanzia del siste-
ma e della sua continuity. E che in 
cid d'altronde non sbagliasse, ne die-
de clamorosa conferma il connubio 
strettosi fra Corona e Fascio allor-
quando il sistema parve seriamente mi-
nacciato. anche in Italia, dalla grande 
ondata rivoluzionaria che si era leva-
ta in tutta Europa sul finire della pri
ma guerra mondiale. 

Ma il problema istituzionale salvo 
che per un breve tempo postunifica-
•ione, quello dell'aspra polemica maz-
liniana contro il nascente sociah'smo 
— che era d'altronde penetrate ai suoi 
priawrdi in Italia sotto versione ba-

kuniniana, in corrispondenza dell'estre-
ma arretratezza delle masse, piu pie-
be, ancora, che non classe proletaria — 
il problema istituzionale doveva comun-
que rimanere a lungo, per oltre mez
zo secolo, del tutto estraneo anche al
ia propaganda e alTazione del movi-
mento operaio. Ne la presenza fra i 
partiti italiani di quello repubblicano 
depone in senso contrario. Innanzitut
to per il numero trascurabile dei suoi 
aderenti e dei suoi rappresentanti nel
le istanze politiche centrali e periferi-
che del paese, nonch£ per la sua limi-
tazione a ristrette aree territoriali — 
la Liguria di ponente, la Garfagnana, 
il sud della provincia di Roma, la Ro-
magna e la Marca anconetana — dove 
persistevano, specie per tramiti fami-
liari, ricordi e passioni del ribellismo 
risorgimentale; e poi per la base che 
quelle aree gli offrivano, data la loro 
struttura sociale, essenzialmente di pic-
cola borghesia contadina e artigiana-
le e di categorie lavoratrici scarsamen-
te qtialificate, come i raetallurgici, i 
minatori, i portuali. Non per nulla, 
qui, a fianco del repubblicanesimo, ave-
va attecchito ranarchia. che successi-
vamente si svolse e si integrd nello 
anarco-sindacalismo, in divergenza e op-
posizione, spesso sciaguratamente an
che violenta. col movimento sociali-
sta 

Allora, nella confusa mescolanza del
le due fumose ideologic, la repubbli
cana e l'anarchica, e nella impossibi-
lita dei repubblicani di perseguire con 
un movimento popolare di massa il lo
ro antonomastico obiettivo di trasfor-
mazione istituzionale. la soluzione del 
problema finl degenerando per prospet-
tarsi sotto specie di atto individuale, 
e doe di terrorismo. di attentate, di 
regicidio. Non gia che i repubblicani 
l'accettassero o ne fossero fautori — 
anzi! cb£ di fatto. nei raomenti piu 
impegnativi della vita del paese, che 
per legge del sistema erano poi quelli 
legati alle ricorrenti vicende belliche, 
fossero le coloniali o fossero le irre-
dentistiche, essi si ritrovarono sempre 
in uno stesso schieramento con il mo-
narca, e quindi in fiera lotta coi so-
ciab'sti. 

Prova decisiva 
Per i socialist!, infatti. il problema 

dei problemi fu subito e continud sem
pre ad essere l'elevamento delle condi-
zioni di vita e di lavoro delle grandi 
masse e, congrantamente, la conquista 
per esse dei dh-itti democratici elemen-
tari come armi necessarie al succes-
so nell'arena politica e civile — e pro-
prio percid negati alle masse dallo Sta
tute Albertino. che era stato e rima-
neva nonostante i suoi decantati giolit-
tiani dispiegamenti. arra di liberta per 
la sola classe dominante. H passaggio 
dellltalia dal reelme liberale. il quale 
rilasciando la patente di dttadino al 
borghese proprietario. manteneva i la-
voratori nel rango di sudditi. a un re
gime di iniziale democrazia awenne 
dunque sotto la bandiera rossa. levata. 
con i canti delllnno dei Lavoratori e 
delllnternazionale e nel crepitio mor-
tale dei regi moschetU. alia testa dei 
cortei e nel folto dei comizi. fra cit
ta e campagne, dall'una all'altra estre- -
mita della penisola. Centinaia cB ucd-
si, migliaia di feriti. decine di migliaia 
di imprigionatt — questo. senza esplo-
sioni rivoluzionarie storiche, fl prezzo 
delle liberta strappate ai governanti dai 
lavoratori italiani a favore di tutto il 
popolo 

II diritto di assoctazione, il diritto 
di riunione, il diritto di sdopero, il di
ritto di voto per tutti — i lavoratori ita
liani potevano ben apprezzare nel loro 
pieno valore questi attributi della li
berta, quale l'epoca capitalistica aveva 
potuto concepire e perroesso di realiz-
zare; e insieme comprendere, poicM 

ne avevano pagato il duro prezzo come 
essi fossero essenziali per ogni suo 
ulteriore dispiegamento- - -

Tutto cid awenne in Italia mentre, 
su scala internazionale, il rapido esten- . 
dersi e rafforzarsi del movimento ope
raio prospettava come sempre piu vi 
cina, fra gli schieramenti antagonisti-
ci di classe. una prova forse decisiva, 
nel cui ambito il momento istituzio
nale, da storicamente quasi prevalen
te come era stato nella fase preceden-
te, almeno in molte parti d'Europa, 
sarebbe probabllmente scaduto a ruo
lo del tutto marginale. Parallelamente 
nella diversita delle loro vicende in
terne le Storie nazionali di tutti gli 
Stati del Continente si avviavano a 
confluire e fondersi in una unica tra-
gica Storia nel comune alveo sangui-
noso della prima guerra mondiale. Do-
po la quale, a proposito di istituzio-
ni. nel travolgimento di tanti troni, il 
quesito si sarebbe posto ai popoli non 
piu nella tradizionale alternative fra 
Monarchia e Repubblica, ma in quella 
nuovissima di una scelta del tipo di 
Repubblica. Dalla Rivoluzione di Otto-
bre era infatti nata al mondo una ter-
za forma originate, senza precedenti, di 
Stato: la Repubblica dei Consigli. 

In Italia, sebbene la crisi rivoluzio
naria conseguita alia guerra non fosse 
ancora giunta — ne mai poi vi giunse 
— ad una fase risolutiva, le masse la
voratrici con il loro Partito. quello so-
cialista, non tardarono a dare la lo
ro risposta: per questa Repubblica dei 
Consigli, schietta incarnazione del lo
ro potere di classe. Dove si constata 
come, nella mancanza di una qualsiasi 
concezione strategica della lotta rivo
luzionaria, si dava gia per scontata la 
scomparsa della Monarchia, pure an
cora esistente, trascurando di accertar-
ne il collocamento e valutarne il pe
so nell'urto incombente e sollecitato. 
E che tuttavia essa non fosse affatto 
da negligere si rivel6 d'un tratto, e ino-
pinatamente non solo per i lavorato
ri ma anche per buona parte del per-
sonale di governo della stessa borghe
sia. quando. nell'ottobre 1922. i gruppi 
piu retrivi del grande capitate agrario 
e imprenditoriale prendendo l'iniziativa, 
la Monarchia si uni ad essi per spia-
narc al fascismo la via al potere; e 
poi. successivamente, quando, nel 1924, 
deludendo le infantili attese dei parti
ti di centro-sinistra sotto l'insegna del-
1'Aventino, essa suggello definitivamen-
te col fascismo, grondante del sangue 
di Giacomo Matteotti, il patto col qua
le abiurando financo le piu avare con
cession! dello Statuto albertino, ne ot-
tenne la garanzia del trono. 

Lotta comune 
Ma proprio in conseguenza di ci6 si 

verified allora quanto fino allora era 
mancato attraverso a mezzo secolo di 
asprissime lotte sociali e politiche; e 
cioe che il problema istituzionale, sor-
tendo dalla cerchia delle risse munici
pal! o dal chiuso delle disquisizioni ac-
cademiche, si imponesse all'universale 
e divenisse momento integrante del 
programma di tutti i partiti, in paral-
lelo e connessione con la loro scelta 
tra fascismo e antifascismo. Cosl, lo 
Aventino, gettato 1'ultimo resto di re-
verenza dinastica, si costitui in <Con-
centrazione repubblicana*. mentre 0 
Partito Comunista, che sul problema 
istituzionale non si era mai specificata-
mente soffermato pur bollando di in-
fantilismo la fiducia fino allora ripo-
sta dai partiti aventiniani in un inter-
vento regio contro il fascismo, diede 
completamento al piano gia delineate 
di creazione nel paese di una vasta re-
te di Comitati operai e contadini. pro-
ponendone l'organico coordinamento 
appunto in una Assemblea repubblica
na. Si giungeva in tale modo sia pu
re sotto diversa formulazione, all'iden-
tificazione di un primo obiettivo al
ia lotta comune delle ancora divise for-
ze popolari. In esso il fascismo e la 
monarchia si incontravano e confonde-
vano — nemico bifronte. in cui il fa
scismo rappresentava comunque anco
ra il bersaglio principale, il piu rischio-
so da affrontare, il condizionatore ul
timo della vittoria o della sconfitta. 
fuori di ogni possibilita, di compro-
messo o mediazione. 

Era dunque alia stregua della lot
ta che si sarebbe condotta contro il 
fascismo che si sarebbe potuto in de-
finitiva valutare rimportanza del con-
tributo date al rovesdamento del re
gime monarco-fasdsta dai vari compo
nent! del grande schieramento demo-
cratico in divenire E qui fl discorso 
ci ricondurrebbe al ruolo prevalente che 
i lavoratori hanno avuto nella lotta 
contro la dittatura, nella Resisienza. 
nella creazione della Repubblica e nel
la fissazione in termini costituzionali 
dei principi della IegalitA democratica 
— il che fu. da parte loro e nei mo
di storicamente adeguab*. l'analogo del
la grande impresa di progresso civile 
con la quale, rispondendo alle proprie 
aspirazioni di riscatto umano e socia
le, essi, tra la fine del secolo passato 
e fl primo dopo-guerra. avevano, con il 
proprio sacrifico e nel noroe del so-
dalismo. contemporaneamente operate 
a vantaggio di tutta inters la Nazione. 
Avendo perd dovuto. in ubbidienza al
ia missione storica della loro dasse, 
dopo che la borghesia ne aveva fatto 
scempio e strarae sotto fl niHo com-
pressore del regime fasdsta, ricostrui-
re e ulteriormente potenziare il siste
ma delle liberta, che di quell'impresa 
aveva costituito il piu fecondo risul-
tato. i lavoratori si sono costituiti e 
restano ora fermamente a sua custo-
dia e difesa, anche se consci che le no-
stre istituzjoni repubbUcane sarebbero 
per intanto piu congem'ali ad un go
verno di borghesia che non a un go
verno di popolo. Ma i lavoratori sanno 
anche e lo dimostrano con la loro lot
ta. che condizionate da un esercizio 
delle liberta die risponda ai loro dirit-
ti e alle loro aspirazioni, queste isti-
tuzioni, aprendosi alle riforme che non 
solo non le contraddicono ma le pre-
suppongono, potranno certamente pre-
siedere. esse stesse, al processo inar-
restabile del proprio superamento. 

Umberto T«rradnl 

DIECI giorni dopo l'ultima tornata 
elettorale amministrativa, il 17 apri-

le 1946, ebbe inizio in Italia la campa-
gna per il < referendum » e la Cost!-
tuente. L'intero paese fu scosso da una 
acuta febbre elettorale. E benche la 
febbre si accompagnasse con una note-
vole conf usione di lingue e con lo sve-
gliarsi degli interessi clientelari (a Ro
ma si raggiunse la cifra record di 27 
liste), la situazione politica tendeva pe
rd a semplificarsi. II date elettorale 
amministrativo parlava chiaro: lo scon-
tro era fra la DC, da un late, e il PCI 
e il PSI unit! dalTaltro. In vista dello 
scontro anche le forze moderate piu 
esigue si raggrupparono: nacque l'Unio-
ne democratica nazionale, un cartello 
di liberali, demolaburisti e gruppi mi-
nori, capeggiato da nomi di illustri ' 
« agnostid » del mondo pre-fasdsta (in 
realta monarchid) come Croce, Orlan
do, Nitti e Bonomi Anche i monarchid 
delle varie camarille si unificarono in 
un Blocco Nazionale della Liberta, ca-
pitanato da Bergamini, Bendvenga ed 
altri. L'U.Q., invece. andd fieramente 
da solo alio scontro, vomitando ingiu-
rie contro tutti, ma in prevalenza con-' 
tro la sinistra. H Partito d'Azione, usd-
to decimato dalle elezioni amministra-
tive, rifiutd ogni collegamento. Nei 32 
collegi elettorali comparve una miria-
de di liste minori. una quarantina di 
simboli local! o corporativi (artigiani. 
redud, separatist!, combattenti) che di-
spersero il 2 giugno 826.000 yoti. 

II date della miseria. del pane e del- . 
l'aiuto americano tramite la DC, cam-
peggid subito negli slogan dello scudo 
crodato. Per tutta la primavera furo-
no lanciate notizie allarmanti sulla dif- * 
ficolta di approvvigionamento. si spar- ' 
se la voce di riduzioni delle razioni del 
pane da 200 a 150 grammi. L'll aprile 
si apprese di una drammatica telefo-
nata di De Gasperi a Fiorello La Guar-
dia, sindaco di New York e direttore 
dellUNRRA, per invocare pane. Si sep-
pe anche che, in pieno Oceano. un con-
voglio di Liberty dirette in Inghflterra 
con un carico di cereali era stato dirot-
tato verso Napoli e Genova. 

Ma, oltre i temi ricattatori die tende-
vano a dimostrare che lltalia sarebbe 
stata «premiata> col pane (• con-la 
diminuzione delle riparazioni "di guer- . 
ra) a seconda del voto die avrebbe 
date, la carta fondamentale giocata 
dalla destra sulla questione centrale, 
monarchia o repubblica, fu la paura. 
Fu questa la prima votta in cui l'ele-
mento irrazionale del terrore, oscuro e 
teologico, giocd un ruolo importante 
nella vita poutica italiana. Lo slogan 
che megho rappresentd l'mvito all'ir-
razionale fu quello, famoso, del « salto 
nel btrio .̂ ; 

n dubbio che la fine della monarchia 
avrebbe potuto predpitare il paese « non 
ancora maturo> in un salto nel btno, -
in una paurosa incognita, fu inoculato 
dappertutto e fu la carta principale 
che giocd la propaganda monarchica. La 
quale semind a piene mani, accanto al 
mite deDa paura, il mito dei cpoveri 
prindpini bkmdi». che sarebbero do-
vuti andare in esilio, del c povero Urn- -
berto ». vittima di colpe non sue. della 
«povera bandiera* che sarebbe stata 
orbata del glorioso simbolo della « bian-
ca croce di Savoia> (la «ranocch!a», 
come la battezzarono subito i popolani -
repubblicani, del tutto insensibfli ai pa-
timent! .dei « poveri prindpini >, mere- -
duli sul « valore > di Uraberto fuggito 
anch'egli a Pescara, poco interessati -
alle « glorie » sabaude del Conte Bian-
camano). • 

Ma la monarchia non si hnutara a 
toccare corde irrazionali e sentimenta-
li, che pure ccntavano e contano an- * 
cora oggi. La reggia si trasformd su
bito in una centrale di propaganda, di 
corruzione spicdola, di intrighi, di ven-
dita delle indulgenze. Umberto. ancora . 
Luogotenente, riceveva tutti, a tutti ch- -
spensava immense foto con autografo.". 
crod da cavaliere, portasigarette con 
lo stemma. biglietti da mille lire. titoU 
cavallereschi. In quella spede di corte 
dei miracoli in cui s'era trasformato fl 
Quirinale, emersero rapidamente accan
to ad autentid • sinceri < patiti » deDa -

I ricatti del '46: la fame e il « salto 
nel buio » - La reggia elettorale 
Le provocazioni dei «lazzari del re * e 
il traf ugamento della salma di Mussolini 
Vittorio Emanuele abdica in extremis 
a favore del « re di maggio» 
Dal 2 giugno alia f uga di Umberto 
monarchia losche bande di awenturieri 
in cerca di favori regali facilissimi. 
Mentre Umberto galvanizzava e stipen-
diava le sue coorti di «lazzari >, il mar-
chese Lucifero, ministro della Real Ca-
sa, tentava di far rinviare il c refe
rendum* A piu riprese, fino a meta 
maggio. si tentd di ottenere dagli an 
glo-american! la sospensione del voto: 
si rimise aU'ammiraglio Stone anche una 
petizione in tal senso, fondata sull'ar-
gomento che non esistevano le condi-
zioni per un voto libero, perche in giro 
e'erano troppi partigiani. Le acque del
la provocazione si intorbidarono quan
do, del tutto -inopinatamente, e proprio 
in quel periodo, vennero Uberati dai 
campi di concentramento alleati nume-
rosi fascisti ivi rinchiusi alia fine del
la guerra. N 

II caso piu damoroso di cripresa» 
fasdsta si ebbe con il trafugamento 
della salma di Mussolini dal cimitero 
milanese di Musocco. il 22 aprile. TJ 
furto del csalmone* (come fu subito 
ribattezzato) fu operate da Lecdsi (poi 
divenuto deputato del MSI). La polizia 
trovd nel fondo defla bara vuota, il se-
guente biglietto: « Fmalmente, o Duce, 
ti abbiamo con noi. Ti circonderemo di 
rose ma il profumo deUe fue virtii su-
perera queuo delle rose ». La salma fu 
poi ritrovata a Pavia, e fl ritrovamento 
dette origine a una lunga vertenza, pd 
risolta negli anni '50 da Scelba che re-
stitui-al MSI il «salmone». Ma i neo-
fasdsti, nel '46, non si Ihmtavano al 
macabro. D 1° maggio, a Roma, cinque 
fascisti armati e mascherati, irruppero 

. nella Radio, a Montemario, immobiliz-
zarono il personale e riuscirono a man-
dare in onda « Gktvinezza ». NeDo stes
so periodo la redazione deU'Unftd di 
Roma ebbe I'onore di ricevere le prime 

. bombe. A scagb'arle era stato un certo 
maresciallo Guidalieri, acduffato dai 

redattori del giornale del PCI mentre 
fuggiva in motodcletta. E si scopri che, 
spacdandosi per medaglia d'oro, era in 
realta un truffatore emerito, di provata 
fede fascista e monarchica al tempo 
stesso. 

Anticomunismo e «salto nel buio*, 
naturalmente, procedevano di pari pas-
so. Per comprovare la validita della tesi 
del « salto nel buio >, non si andd tanto 
per il sottile. Comindd la serie delle 
< rivelazioni > sulle «trame> del PCI: 
si diffusero < circolari > comuniste, in 
cui Togliatti ordinava alle organizzazio-
ni c segrete > di prendere il potere ap-
pena proclamata da repubblica: si in-
formava che, Jra i programmi del PCI 
vi era quello della < nazionahzzazione 
delle trattorie » e, soprattutto, degli ap-
partamenti privati. fino a due camere 
e cudnaf: tra 1'altro si diffuse ~tma 
<drcolare» comunista in cui si dava 
disposizione, in caso di vittoria della 
Repubblica, di trasf ormare le chiese 
in stalle. 

Mentre sul piano propagandistico spic-
dolo la monarchia operava in questa 
nobile direzione, sul piano politico e 
costituzknale si arrivd al colpo di ma-
no della abdkazione di Vittorio Ema
nuele. La sera del 9 maggio, il mar-
cnese Lucifero rese note che il vecchio 
re aveva abdicato a favore di Umber
to. Era una palese violazione degli im-
pegni assuntL on tentativo in extremis 
di rovesdare la partita, a vantaggio di 
Umberto, rcmnocente* che diveniva 
re di pieno diritto. Quando la notizia si 
seppe, il vecchio re, con la complidta 
del Ministro della Marina (e forse an
che di De Gasperi) era gia partito per 
l*Egitto, a bordo di un incrociatore sul 
quale aveva fatto caricare l'argenteria. 

La abdicazione di Vittorio Emanuele 
e Fascesa al trono di Umberto, il c re 
di maggio * come fu subito definite, ae

on 
dat '45 pa*M In 

americane. II • ra dl 
dall'apogglo USA 

rasaagna col 

cesero e intorbidarono l'atmosfera elet
torale. II Quirinale fu circondato da folle 
plaudenti e da folle ostili Un corteo 
monarchico scorrazzd per Roma, tentd 
di invadere il Viminale, chiedendo Ta 
sospensione del < referendum > e la te
sta di Togliatti e Nenni. II giomo dopo 
furono i repubblicani a scendere in piaz
za a Roma, in 200.000. Fu una grande 
prova di forza e di responsabilita: i 
200.000 occuparono pacificamente il cen-
tro della citta, innalzarono tricolori sen
za la c ranoccnia >, bandiere rosse, car-

_ telli contro il «re fellone * e non pro-
vocarono gravi incidenti. Le manifesta-
zion!, pro e contro, proseguirono in tutti 
! centri italiani nei giorni successi vi. 
Ma gia dal loro andamento. si poteva 
notare che l'astro monarchico, cosi ma-
lamente sorretto dai suoi fedeli, stava 
per essere scavalcato. 

Di fronte ai gesti provocatori di Urn-
- berto, alle sue interviste, ai suoi giri 

' elettorali smaccati, molti incerti e mol-
ti cagoostici* si ricredettero. Aveva-

-' no conosciuto, 1'8 settembre, dei Savoja 
vili:-ora vedevano dei Savoja incialtro-
niti, mancanti di parola. poco dignitosi. 
E cosl, in un clima sempre piu teso e 
turbato, il 2 giugno 1'88 per cento degli 
elettori italiani, andd a votare. I prim! 

• risultati, che affluivano al Viminale sul 
. tavolo del ministro degli interni, il so-

dalista Romita, comindarono ad essere 
noti il 4. Ma mentre il 5 mattina i fogli 
di destra parlavano di prevalenza mo-

. narchica, .De Gasperi si recava da Um-
. berto, al Quirinale, per anticipargli il 
- verdetto, che dava alia repubblica una 

prevalenza di 2 milioni su 18 gia scru-
tinati. Poche ore dopo, lo stesso De Ga
speri, parlava alia radio, confermava 
1'annundo e invitava alia calma. Ma 
calma non vi fu. Bande monarchiche. 
speciahnente nel Mezzogiomo, si ab-
bandonarono a violente provocazioni, 
saccheggi. assalti alle sedi comuniste. 

II 6 e il 7, a Napoli morirono un sol-
dato e un prete. il 12, nel corso di un 
assalto alia Federazione del PCI, vi fu
rono, tra i monarchid, 7 morti. La stam-

" pa di destra si scatend; scrisse che i 
dati erano stab' manipolati. che il« refe-

• rendum > non era valido perchi la Vene-
• zia Giulia e le «colonie> non avevano 

votato, chiese agli alleati la invalida-
zjooe del creferendum* e, infine per 

. turbare ancora d! piu la gente. diffuse 
la voce che Umberto era morto. siddda 
o assassinate, non si sapeva bene. 

< Ma Umberto non era morto affatto; 
cercava, mvece, di invalidare il refe
rendum. Appigliandosi al'fatto che la 

. Corte di Cassazione, annunciando so-
lennemente e mestamente il voto. aveva 
espresso la riserva di rite suU'esame 
delle scbede contestate, Umberto si ri
fiutd di lasdare il paese, secondo gli 
impegni presi. A questo punto, il go
verno reagi. De Gasperi fu inviato a 
parlamentare ancora con il re, fare volte 
di seguito. mentre il popolo scendeva 
sulle piazze. nascevano ancora scontri, 
a Roma con 30 feriti. Ma Umberto non 
cedeva. Infine. per insistenza di Togliat
ti. il- quale signified al Consiglio dei 
ministri che il popolo non avrebbe tolle-
rato altri indugi. De Gasperi annuncid 
di avere assunto, come Presidente del 
Consiglio, i poteri del re in attesa della 
elezione del Presidente della Repub
blica. „ 

A questo punto Umberto cap! che la 
partita era ormai perduta, che le sue 

• c masse > erano soltanto elettorali, e 
• che gli alleati non avrebbero potuto piu 

ahitarl©. E il giomo 13. dopo aver salu-
tato i corazzieri, prese il volo per Li-
sbona, lasdandosi alle spalle un ultimo 
proclama terroristico, nel quale si di-
chiarava vittima di un colpo di Stato. 

E cosl, senza gloria, nel tentativo di 
- un estremo imbroglio, cadde in Italia 

la monarchia. E si chiuse la partita tra 
. la dmastia dei Savoja e il popolo ita-

liano. apertasi nel lontano 1922. quando 
• la monarchia aveva aperto la strada al 

, fascismo. Al termine di un lungo cam-
mino, hi on clima difficile e teso, la 

- Repubblica italiana iniziava la sua vita. 
dovuU soprattutto. alia fiduda e alia 

s lotta di milioni di Iavorafori. 

. Mauriiio Ftrrars 
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