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L'ideologia del neofascismo e i nostri compiti 

LA RISPOSTA 
DEMOCRATIGA 

Cio che importa e che la lotta attuale contro la reviviscenza reazionaria 
e I'involuzione di destra sia nutrita di metodo scientifico e di alto impegno 
morale, in modo da suscitare la piii vasta e positiva azione di popolo 

II discorso sulle ideo'o-
gie reazionarie e del neofa
scismo, una volta anali / 'ate 
le combinazioni e gli in^rc-
dienli che danno vita alia 
singolare ma non pet que-
sto meno pericolosa »**vivi-
scenza della destra, non puo 
concludersi senza alcuni rj. 
lievi di metodo, con qual-
che considerazione relativa 
al rapporto dialettico che 
nell 'attualc stadio politico-
sociale lega piu intimamen-
te di quanto non sembri la 
crisi culturale del neocapi-
talismo, i conati di un miovo 
integralismo o integrismo 
cattolico e i tentativi « mo-
dernistici» dei movimenti 
antisocialisti, per giungere 
Infine a qualche riflessione 
•ul ruolo della cultura de-
mocratica, dell'analisi di im-

, pronta marxista e dell'ini-
ziativa del movimento ope
raio nella «battaglia delle 
idee», nello scontro che 
proprio in questi giorni si 
i aperto ad un livello di 
massa, a breve termine per 
quanto riguarda la convo-
cazione anticipata dei comi-
zi elettorali, a piu lungo 
termine per quanto riguarda 
la prospettiva del sociali-
smo e della democrazia in 
Italia e in Europa. 

La campagna 
suir« ordine » 
In primo luogo non puo 

sfuggire il carattere minori-
tario delle istanze di destra 
e neofasciste, che in quanto 
tali vanno annoverate cer-
tamente nell'ambito proprio 
di quelle « ideologic arbitra-
r ie » o « volute », incapaci 
di creare qualcosa di piu di 
« movimenti individuali, po-
lemiche, ecc. », come scrive-
va Gramsci nei Quaderni del 
carcere, per distinguerle dal
le « ideologie organiche », 
necessarie ad una certa 
struttura sociale, espressio-
ne del movimento storico. 
Non e detto, pero, soggiun-
geva Gramsci, che le ideo
logie del primo tipo siano 

' del tutto sterili. E qui sta il 
problema. Fino a che pun-
to le ideologie di impron-
ta fascista in questa secon-
da meta del XX secolo, nel-
l'ltalia che ha avuto l'espe-
rienza del fascismo, e che 
non e riuscita a disfarsene 
e a superarla completamen-
te, nelle condizioni insieme 
di sviluppo e di sottosvilup-
po sociale, culturale, econo-
mico che la caratterizzano, 
si saldano o potrebbero sal-
darsi con un piu vasto am-
biente e tessuto nazionale? 

Riemergono quindi, nella 
attualita bruciante di questi 
anni ; problemi che erano sta-
ti gia dibattuti un tempo, 
e che sembravano — e non 
erano — divenuti patrimo-
nio esclusivo della storiogra-
fia internazionale sul fasci
smo: per esempio, la que-
stione dei ceti medi, il rap
porto fra grande capitale e 
Stato fascista, il movimento 
storico del fascismo come 
espressione insieme concre-
ta ed artificiosa, quindi mi-
tologica ed « irrazionale», 
della transizione capitalisti-
ca nella crisi stessa del ca-
pitalismo. E in Italia il cor-
poso problema dei rapporti 
fra Chiesa e fascismo, che 
non possono ridursi, come 
si vede, ne a scmplici rap
porti istituzionali e di ver-
tice, alia politica chiesasti-
ca verso la societa italiana 
o alia politica ecclesiastica 
dello Stato e dei partiti ita-
Hani verso Roma. 

In questa stretta — che 
ha gia avuto un prece-
dente nella crisi del Par
t i ta popolare di don Sturzo 
— si trovano oggi sia il 
movimento operaio di clas-
se sia il capitalismo italia-
no, sempre nel piu ampio 
e vivo contesto di un con-
fronto fra le diverse ipotesi 
e linee politiche, imperiali-
stiche e socialiste in atto in 
Europa e nel mondo conlem-
poraneo. 

Cio premesso, deve ag-
giungersi che la riflessione 
critica sul passato e sul pre-
sente aiuta noi, non l'av-
versario, che la nostra for-
za puo essere piu grande 
nella misura in cui riesca 
ad individuare con prcci-
•ione, denunciare e contro-
battere le sue armi idcolo-
giche principal!. Sarcbbc 
ii n grave errore, per esem
pio, ritonere che la tcoria 
macabra e vergognosa della 
« utilita della guerra », che 
pure compare sulle pubbli-
cazioni della destra, tanlo 
attente verso certi ambien-
t i cattolici, e a cui altri am-
bienti cattolici prestano (co-
si semhra) cos] poca atten-
zione, costituisca ogqi il pc-
ricolo principale. L'insidia 
del discorso e del pro^ram-
ma ideologico e metapoli-
tico del neofascismo sta ap-
punto qui: nel suo tentative 
ed anche nella sua attuale 
possibilita di collegarsi con 

' tin ambiente che sul terre-
90 dell*antifascisnio attivo e 
•orsspevole e sempre stato 

— da Sturzo a De Gasperi 
— assai poco politicizzato, 
e che nei confronti del fa
scismo storico e classico co
me del neofascismo politi
co e teorico ha sempre pra-
ticato un'interpretazione mo-
derata, oscillante fra la re-
sistenza « morale », la me-
diazione politica e il « supe-
ramento » religioso. 

Ora il neofascismo e la 
destra stanno appunto ten-
tando di riportare in auge 
il vecchio metodo, che fu gia 
di Mussolini, del « doppio 
binario » nei confronti del
lo Stato democratico e del
le sue istituzioni rappresen-
tative, come della Chiesa e 
del mondo cattolico preso 
nel suo insieme e, per altro 
verso, del movimento socia
le e di classe. « Ordine, par-
tecipazione corporativa, li
berta », 6 il trinomio del 
neofascismo odierno, dichia-
rato da Almirante nella ce-
lebrazione recente dei 25 an-
ni del MSI. 

Se quello della « parteci-
pazione corporativa» e un 
punto molto ostico per le 
masse e per ogni italiano 
che sappia e voglia riflette-
re, come per i partiti ed i 
sindacati ed i movimenti di 
classe — fino alle ali piu 
consapevoli della CISL o 
delle ACLI — lo slogan del-
re ordine » (la « liberta » in-
vocata dai missini e solo 
uno schermo ideologico per 
gli allocchi), presenta una 
sua capacita sia pure inde-
terminata di colpire nel 
« ventre molle » delPattua-
le schieramento « democra
tico ». Non e infatti insi-
stendo sulle politiche gia 
fallite una volta della « cen
t r a l i s > e della condanna 
generica della « violenza », 
che si puo oggi far fronte 
al pericolo virulento del-
l'attacco fascista e del legit-
timo malcontento dei ceti 
intermedi, cui l'interclassi-
smo di nome e non di fatto 
della Democrazia cristiana e 
la « filosofia » neocapitalisti-
ca del centro sinistra, nel 
corso di un decennio dal 
1962, non hanno saputo of-
frire la necessaria alterna-
tiva di una politica organica 
di riforme, capace di awia-
re il paese e tutti gli strati 
popolari verso una prospet
tiva di progresso. Cos! la 
teoria degli opposti estre-
mismi, nella sua grossolani-
ta teorica e storica, se ha 
retto negli anni del centri-
smo, e difficile ed improba-
bile, oggi, in una fase re-
gressiva di svolta del par
tita interclassista, di raffor-
zamento e di coagulo inte-
gralista e conservatore del
le destre interne ed ester-
ne alia Democrazia cristiana. 

Un quesito 
urgente 

L' operazione di massa 
«clerical-fascista » e stata 
per ora sventata, per opera 
delle sinistre c del partito 
comunista soprattutto. per 
1'intervento del movimento 
operaio organizzato. II peri
colo maggiore sta neU'even-
tualita che la campagna per 
l'« ordine » condotta dai 
settori di destra e dal neofa
scismo parallclamente trovi 
udienza nei ceti medi piu 
disgregati e disorientaM e 
si saldi ai vcrtici, ancora in 
ombra ma gia riapparsi sul-
la sccna, dei vecchi c dei 
nuovi ambienti che non sa-
premmo definire se non col 
termine, che vuol essere teo-
ricamente e storicamentc 
corretto. di « clerical! ». 

Non puo infatti sfuggire 
ad alcuno che da un lata i 
gruppi e\ersivi, dalPaltro 
settori (non tulti) della 
grande stampa borghese e 
persino deM'informazione c 
della cultura (dalla RAI-T\r 

aiPUniversita) si muovono 
sul terrcno dcll'apoliticismo 
antidemocratico, rifiutando 
la Iczionc storica dcll'anti-
fascismo e la piattaforma 
ideologico-costituzionalc dcl-
T antifascismo, scorporato 
dalla linca piu attiva cd au-
tentica — una rivoluzione 
da portare avanti - della 
Resislenza. Quale incorag-
giamento, anche solo poten-
zialc, quale appiglio, anche 
solo apparentemenle « for-
male », questa linea di tcn-
denza puo ricevere oggi o 
nel prossimo domani dal 
centralismo, dal modcrati-
smo, dalTintcrclassismo, dal-
I'organicismo sociologico dei 
settori tuttora dominant! 
negli ambienti cattolici? 
Questa c il quesito piu ur
gente che sta di fronte al 
movimento socialista e co
munista come al movimen
to popolare cattolico. 

A queslo punto non e poi 
troppo rilevante che qual
che « ncoilluminista * o ex 
illuminista tenda a dare una 
palente di nobilta alle opc-

razioni neofasciste, che nel
la loro ideologia di fondo si 
rivolgono, da un punto di 
vista di massa e politico, 
come linea principale d'a-
zione, picchiando e dialo-
gando, precisamente verso 
quei fermenti e quel sotto-
bosco di revivisceri7e e di 
rimasugli intcgralistici e 
clericali che pure sono atti-
vi in certi strati moderati-
conscrvatori e destrorsi del 
partito dc e del mondo cat
tolico italiano. La denuncia 
del fondo reazionario e do-
macjogico. antidemocratico c 
antisocialista prcsente in 
tutte le fornuila/ioni e com
binazioni ideologicho di ti
po neofascista va fatta, e 
puntualniPiite condotta, ma 
ad essa deve aggiungersi la 
polemica costante contro 
tutte quelle operazioni di 
« fiancheggiamento », diret-
to o indiretto, consapevole 
o inconsapevole, di parte 
laica o di parte cattolica, 
che implichino le responsa-
bilita del grande capitale, o 
dello Stato, o dell'imperia-
lismo degli anni settanta, 
che si appellino ai « mass 
media > o agli studenti, agli 
intellettuali o ai sottopro-
letari o perfino a certi grup
pi o nuclei operai, attraver-
so la mediazione del corpo-
rativismo e del paternali-
smo, che — come gia ha di-
mostrato la storica esperien-
za del fascisipo — possono 
costituire il canale principa
le di penetrazione e di con-
tagio, anche nella situazio-
ne attuale. 

Un duplice 
motivo 

Analisi sociale, critica po
litica e battaglia delle idee, 
dunque, sul fascismo di ieri 
e di oggi, contro il neofa
scismo e contro il filofasci-
smo potenziale od esplicito. 
Su questo duplice motivo — 
senza confusione delle lin-
gue, nella distinzione delle 
rispettive posizioni ideali — 
l'impegno ed il contributo 
deU'intellettualita democra-
tica e della cultura piu 
avanzata di ispirazione mar
xista possono essere grandi 
e decisivi. Cio che importa, 
in definitiva, e che la lotta 
politica attuale contro la re
viviscenza fascista e I'invo
luzione di destra — contro 
l'irrazionalismo moderno — 
sia nutrita di metodo scien
tifico e di alto impegno mo
rale, cosicche prenda respi-
ro e slancio e possa susci
tare ed alimentare la piu 
vasta e positiva risposta po
polare in una battaglia gia 
avviata e a buon punto, che 
spetta alia classe operaia 
portare avanti e condurre a 
termine con pieno successo. 

Enzo Santarell i 

LE REGIONI ALLA VIGILIA DEL TRASFERIMENTO DEI POTERI 
i 

ia, l1 autonomia frenata 
L'assenza di un progetto politico della giunta: in aprile 
si dovra mettere in moto una macchina non ancora ideata 
Le responsabilita del governo centrale - Perche 
la frattura tra la fase costituente, unitaria e autonomista, 
e la fase operativa - Le nuove forze che sollecitano 
un radicale cambiamento nei rapporti tra potere 
statale e Mezzogiorno - La Democrazia Cristiana, 
mentre continua con il metodo del clientelismo 
e lascia spazio alle destre, tenta velleitariamente 
un richiamo alia regione «aperta» 

Una famiglia delle campagne del Mezzogiorno. Nella foto in alto a destra: una manifestazione 
unitaria a Foggia per I'occupazione e le riforme 

Quando il quotidiano e letto e discusso in classe 

A SCUOLA CON IL GIORNALE 
I primi risultati raggiunti dove e in atto l'esperimento - Un breve saggio 
di un preside valuta il nuovo strumento didattico - I ragazzi scoprono la 
politica attraverso le varie «testate» - Le notizie a confronto con la realta 

E' morto 
Odintsov 
uno dei capi 
della difesa 
di Leningrado 

MOSCA, 3 
Uno dei capi dell'eroica di

fesa di Leningrado durante la 
guerra, il maresciallo Gheor-
gJii Odintsov, che comandd la 
artiglieria della piazzaforte 
durante i 900 giomi, c morto 
all'efa di 72 anni. 

Gheorghi Federovic Odint 
sov nacque nel 1900 a Voro-
niez, da famiglia operaia Nel 
1910 si arruold neli'Armata 
Rossa e si iscrisse al Par
tito comunista. Durante la 
guerra civile combatfe in Cri
mea e nel Caucaso. 

Nel 1939 fu nominato co-
mandanie di un reggimento 
d'artiglieria e come si e 
detto durante la seconda 
guerra mondiale comandd le 
forze d'artiglieria sul fron-
le di Leningrado e piu fardi 
nella zona dell'Estremo 
Oriente. 

II dopoguerra lo vede co-
mandante deU'Accademia mi 
litare < Dzerzhinski > dal 
1953 al 1969 e quindi ispet-
tore milUare del ministero 
della Difesa dell'URSS. E' 
stato delegate al 22. • 23. 
Congresso del PCUS 

L'uso del quotidiano nella 
scuola si va estendendo. Per 
ora si hanno soltanto noti
zie sporadiche dei risultati. 
per lo piu positivi, che &i 
ottengono per mezzo di que 
sto strumento didattico Di 
hbri. che si sappia. non ne 
erano ancora comparsi per 
trattare con magg.or ststema 
ticita deU'argomento. • Ora e 
uscito un breve saggio; ne e 
autore un pres.de di scuola 
media (F Vitetti // «quoli 
dmno* nella scuola media. Na 
poli. Istituto Editonale del 
Mezzogiorno, 102 pag 1000 li
re) 

II quotidiano e un mezzo 
di comun:cazione di massa, 
d:ce 1'autore a cui non sfug-
ge il per:colo che come ,».! 
altri mass media anche il gior 
nale possa condizionare ia 
mentaliU» del pubblico a cui 
e nvolto. Tuttavia egli ntie 
ne che il pericolo possa es 
sere scongiurato. e che sia 
compensato da notevoli bene-
fici: fomire una quantita e va 
ricta di notizie che produca 
no ncchezza non solo conu 
scitiva ma culturale in senso 
piii lato, come si nchiede in 
un'educazione modema 

In sostanza, da I l'uso del 
quotidiano nella scuola si ot 
tcrrebbe una « mterprctazio 
ne della nuova metodologia 
didaUlca, In quanto una Intel-
Iigente lettura dei giornall rap 
presenta uno strumento vali 
do nel processo d'apprend.-
mento di varl contenuti cul-
turali ' oltre ad una piii im
mediate comprenslon* dei pro

blemi della realta sociale ». II 
giornale, insomma, asollecita 
e consegue due fondamentaii 
aspetti ael programma di stu-
d.o; l'aspetto strulturale di 
contenuto, legato alle attivi 
ta che l'alunno deve svolgere 
m base alle diverse materie, 
e l'aspetto fmaliatico che ch:e 
de r.ideguamenlo del discen 
te alia realta dell'ambiente to 
ciale ». E cio s.a attraverso ia 
cronaca nera e « bianca », s:a 
attraverso le pagme sportive 
e le inchieste. 

Non tutti gli argomenti del 
hbto sono persuaoon. soprat 
tutto non persuade l'adesione 
incondizionaia ai programmi 
della scuola media, ne la men-
z.one delio «spirito democra
tico che anima e regola la ci 
vnta occKiciiia.e ed I suoi idea 
li di liberta e di progresso 
nella giustizia», in generale 
ia liducia in questa scuola e 
l'assenza di dubbi sui risulia 
ti che in essa ha la socializ-
zazione. Piutto^io e da con 
dividere la tesi che la lettura 
del quotidiano pud scrvire ad 
apnre la scuola sulla realta 
soc.ale e naturale. 

Certo, e da evitare che si 
dia ail insegnamento « il to 
no di un atteggiamenlo di 
parte ». senza che questa pre 
cauzione .'.g sta come preteslo 
per censure ed ipocnsie 'a 
parte l'esclusione, che devV^ 
sere assoluta, di fogli fascisti) 
Senza duhbio col quotidiano 
entra nella scuola la politica, 
ed entrano le version! che dei 
fattl vengono date dalle varle 
correntl politiche, dalle varJe 

* testate ». E" un rischio che si 
deve correre e a cui non si 
reagisce sem pi icemen te garan-
tendo che penetnno piu voc: 
icomprese sempre quelle del 
Ia stampa operaia). ne solo 
affidando agli msegnanti il 
compito di mediatori, di or
gan izza tori del confronto, ma 
garantendo che la verifica av-
venga soprattutto ponendo a 
confronto le notizie con la 
realta, aprendo la scuola sul 
mondo esterno. 

Ci sarebbe anche da fare 
un lungo discorso sui meto-
di per l'uso del giornale. Non 
basta leggerlo (e discuterlo), 
occorre fare schedature. lavo-
n di sintesi. aggicmamento, 
in sostanza approf.uare .le! 
nuovo strumento per fare 
scuola in maniera « non sco 
lastica». per combattere la 
routine 

Naturalmente ognl discor
so sul giornale a scuola im 
pone di affrontare l'argomcn-
to drammat'co delle idee del-
1'altra classe che troverebbe-
ro un canale di p.ii per pe-
netrare nella scuola Esse vl 
penetrano gia coi hbri, con 
tutta rimpostazione del lavo 
ro scolasf.co. salvo significa
tive eccezioni. Col giornale vi 
penetrerebbero meno ma 
scherate con argomenti Ideo 
logici. in modo piu esplicito. 
in forma politica. I ragazzi 
dei ceti popolari hanno tutto 
da guadagnarne, anche in ca
pacita di combattere la batta 
glia delle idee. 

Giorgio Bini 

Dal nostro inviato 
BARI, marzo 

La lunga guerra in Puglia, 
tra Consiglio regionale e Com-
missario di governo non ac-
cenna a finire, anzi sembra 
sia entrata in una fase piii 
acuta. Dopo la dichiarazione 
di nullita delle ultime tre de-
libere, tra cui quella relativa 
al finanziamento dei gruppi 
politici, il Consiglio ha deciso 
di rendere immediatamente 
esecutive le delibere stesse. 
appellandosi e ribadendo la 
autonomia funzionale e conta-
bile che e prevista dallo Sta
tute regionale e, adesso, la 
guerra pare destinata a con-
tinuare davanti alia Corte Co-
stituzionale. 

E' stata una decisione ine-
vitabile. dice il presidente del-
l'Assemblea, il socialista Fi-
nocchiaro assai polemico nei 
confronti del governo centra
le e geloso difensore della au
tonomia e dei poteri regionali. 
II controllo governativo. con 
la sua pretesa di sindacare 
non la sola legittimita. ma an
che il merito delle decisioni 
del Consiglio. sta costituendo 
un grosso ostacolo per la at-
tivita regionale. La Regione si 
trova senza mezzi. Si arriva 
al paradosso che non si pos
sono pagare a tempo gli sti-
pendi ai dipendenti e si hanno 
conti scoperti perfino con il 
giomalaio. 

« Lei mi chiede un bilancio 
su questa prima fase di atti-
vita. Ma che bilancio puo es-
servi se la commissione di 
controllo ci ostacola, il gover
no non ci ha ancora trasferito 
i poteri, siamo senza mezzi 
finanziari. senza staff esecu-
tivi, senza attrezzature tecni-
che. appena con 80 dipen
denti? 

E come vuole che arrivia-
mo alia scadena del primo 
aprile se non sappiamo riem-
meno quali poteri lo Stato ha 
deciso realmente dl trasferir-
ci? Un giudizio su questa 
giunta? Beh. se non ha avuto 
ancora modo di fare niente, 
che giudizio si puo dare? Ha 
preso delle posizioni interes-
santi. ha elaborato qualche 
buon documento, resta ora da 
vedere come operera real
mente quando avra i poteri». 

Alia ricerca 
di un sussidio 
Siamo nella sede della Re

gione. un grosso palazzo nuo
vo aU'Extramurale. dove do
vra essere sistemata buona 
parte dei 475 dipendenti del 
governo e dei 75 dipendenti 
del Consiglio. Per la sede del
la Regione e'e stata una lunga 
polemica: i comunisti aveva-
no proposto una sistemazione 
piu funzionale. piu dignitosa 
ed al centro della citta. il Ca-
stello Svevo, ad esempio. Ma 
la soluzione adottata e stata 
questa. il grosso palazzo in 
periferia. di fronte alia fascia 
dei binari ferroviari. con la 
sala consiliare al pianterreno. 
chiusa da saracinesche come 
se fosse un garage. 5 milioni 
al mese di fitto ad una delle 
principali immobiliari baresi. 

La sede del gruppo comuni
sta e al primo piano, posto 
di osservazione ideale. dicono 
i compagni. della rappresen-
tazione quotidiana della mise 
ria, dello stento. del bisogno. 
della paura. spesso della di-
sperazione. Ogni giorno. per 
la intera giornata, e'e una ve
ra e propria processione di 
postulanti: rhiedono di asses-
sori. di vice president! della 
Giunta. di consiglieri di mag-
gtoranza per un posto. per 
un sussidio. un aiuto. La DC 
ha fatto loro credere che la 
Regione e solo questo. 

Incontro Finocchiaro quan
do ha appena finito di par-
lare con Rotolo, il segretario 
regionale della DC. un moro-
teo che presiede la sezione 
pugliese dellV Ente di svilup 
po agricolo» e il consorzio di 
sviluppo della Capitanata. due 
importanti strumenti di inter-
vento pubblico nell'economia 
regionale. Con l'inviato del-
VUnita. il segretario regiona
le della DC ha preferito non 
parlare: in questo momento 
— ha fatto sapere — non gli 
sembra opportuno. Questo 
momento. credo, non e solo 
la situazlone politica naziona
le ma ancor piu la situazio-
ne di stallo esistente alia Re 
gione pugliese. 1'immobilismo 
del governo tripartite (il PRI 
non ne fa parte) che vede un 
ruolo preponderante della DC. 
in giunta con i rappresentan-
ti delle varie correnti presen-
ti in Puglia. il difficile man-
tenimento dell'equilibrio inter-
no tra le correnti e tra i de-
mocristiani e i socialist! (tra 
l'altro assolutamente emargi-
nati) che ha portato oramai 
alia paral:si il govemo regio
nale e alimenta non poche in-
soddisfazioni. 

Di questa forte insoddisfa-
zione si ha una eco nella di-
scussione che si svolge in 
Consiglio regionale sulla ter-
za stesura della delibera per 
il personate di «prima siste
mazione» della Regione. I 
compagni Papapietro e Fiore 
continuano a denunciare l'as
senza di un progetto politico 
della giunta, la sua incapacity 

di prefigurare una organizza-
zione che costituisca la ossa-
tura ed il punto di riferimento 
del programma che la Regio
ne vuole darsi e sviluppare. 
Al primo aprile, dice Papa
pietro, dovra mettersi in mo
to una macchina che per il 
momento non e stata ancora 
ideata. 

Questa prima fase di vita 
regionale si chiude cosl con 
un bilancio che presenta non 
poche ombre, e che assume 
una portata molto piii vasta 
perche tira in ballo la capa
cita delle classi dirigenti me-
ridionali di cimentarsi al li
vello nuovo dei problemi e 
dello scontro di classe e apre 
anche il discorso critico su 
quelle forze della DC. dai mo-
rotei alle sinistre. che hanno 
nelle mani il potere regionale. 

Certo, su questo bilancio de-
ludente pesa fortemente la re
sponsabilita del governo cen
trale che ha portato avanti, 
nel suo complesso. un siste-
matico tentative di imporre 
una battuta di arresto alia co-
struzione del nuovo ordina-
mento autonomista e continua 
a privare le Regioni degli 
strumenti necessari all'eserci-
zio dei loro poteri. Per que
sto — mi dice ad esempio il 
compagno Romeo, segretario 
regionale del PCI — lo scon
tro va ben oltre il contrasto 
tra la Regione e gli organi-
smi burocratici addetti al con
trollo in nome del governo 
centrale: lo scontro e piii gra
ve e piu complesso, e la bat
tuta di arresto che le forze 
moderate e di destra hanno 
inteso dare alle riforme. Ed 
e su questo terreno che sono 
pesanti le responsabilita delle 
forze dirigenti locali; e su 
questo terreno che la classe 
dirigente pugliese ha manife-
stato gravi limiti; si e rive-
lata nel suo complesso mcapa-
ce di portare avanti sino in 
fondo una coerente battaglia 
autonomista. di battersi con 
forza contro i pesanti condi-
zionamenti del governo cen
trale; ha visto insomma la 
autonomia come una rivendi-
cazione verticistica nei con
fronti del potere centrale. non 
come un processo di profondo 
rinnovamento. con le masse 
come protagoniste, quelle 
masse impegnate nella regio
ne in una serle di lotte aspre 
e di contenuto innovatore. 

Finocchiaro dice che la Pu
glia ha elaborato uno degli 
Statuti piu avanzati d'ltaim 
e che la battaglia per modifi-
care profondamente gli sche-
mi dei decreti delegati prepa-
rati dai ministri ha avuto con
tenuti altrettanto rilevanti. 
Questo e vero ed e avvenuto 
perche nella fase statutaria 
vi e stato un contributo de-
terminante dei comunisti. che 
si sono battuti e si battono 
per fare del passaggio di po
teri dallo Stato alle Regioni 
l'inizio di un processo di rea-
le partecipazione. di collega-
menti nuovi con la articola-
zione compless'va delle varie 
forze sociali. Ed e per la 
realizzazione di questo proces
so che i comunisti si sono 
battuti e si battono affinche 
si arrivi ad un rapporto nuo
vo con il PCI. espressione. 
guida. punto di riferimento 
delle forze sociali in movi
mento in Puglia. dai contadi-
ni ai braccianti alia classe 
operaia. Ma nella vita della 
Regione si e operate rapida-
mente uno stacco tra la fase 
c i c o s t i t u e n t e n . forte
mente unitaria e autonomista. 
e 1'avvio della fase operativa 
della gestione del potere re
gionale. 

La vcrita e che le Regioni. 
nel Mezzogiorno, sono state 
istituite nel fuoco dell'esplo-
sione di una contraddizione di 
fondo: da un lato i riflessi 
del dispiegarsi pieno, a livello 
nazionale. dell*attacco mode
rate e di destra, dall'altro lo 
sviluppo di forti movimenti di 
lotta che mettevano oramai 
in crisi i vecchi equiiibri po-
lit:ci. richiedevano un modo 
nuovo di esercitare il potere. 
un profondo cambiamento del
la situazione e portavano pre-
potentemente alia ribalta le 
forze (operai. braccianti, co-
Ioni) del cambiamento. «E 
sono queste forze — mi d.ce 
ancora Romeo — ad essere 
parte fondamentale dello 
schieramento autenticamente 
autonomista. a costituire il 
punto di riferimento della bat
taglia comunista perche Ia 
conquista della Regione non 
venga svuotata daH'interno, 
perche vi sia un reale e ra
dicale cambiamento nei rap
porti tra potere statale e Mez
zogiorno. Su questo terreno 
noi comunisti ci sentiamo par-
ticolarmente impegnati. per
che le Regioni sono una no
stra conquista. una conquista 
del movimento di massa ed e 
questo movimento e il parti
te comunista che non permet-
teranno che prevalgano poli
tiche dirette a mantenere la 
Regione nella vecchia conce 
zione di gestione del potere ». 

In Puglia. la Regione e na-
ta nel vivo di uno scontro 
sociale nelle campagne e nel
le grand! aziende pubbliche 
(Italsider in primo luogo). che 
metteva In discussione le basi 
stesse dell'intervento dello 
Stato nella industria e nella 
agricoltura, denunciando Tap-
poggio costante che dal dena-
ro pubblico e venuto al conso-

lidamento delle posizioni della 
rendita agraria e rivendican-
do percio un radicale cambia
mento di segno della vecchia 
politica. 

La Regione si e venuta cosi 
a trovare di fronte a queita 
« domanda» nuova, alia con
danna del vecchio sistema dl 
subordinazione e di mediazio
ne ma, nei fatti, non essendo 
stata in grado di dare rispo-
ste adeguate, 6 diventata es
sa stessa strumento di acce-
lerazione della crisi dei vecchi 
schieramenti politici e dei 
vecchi rapporti di sfruttamen-
to su cui quegli schieramenti 
si reggevano. 

Essa in sostanza ha porta
to alio scoperto le insufficien-
ze delle classi dirigenti meri
dional! proprio perche ha fat
to avvertire piu acutamente i 
guasti di venti anni di inter-
vento sostanzialmente autori-
tario verso le regioni del sud: 
una classe dirigente democri-
stiana, corrotta dall'uso cllen-
telare del denaro pubblico, si 
e cosi rivelata incapace di 
accedere ad una concezione 
della autonomia come fatto 
essenzialmente politico, rottu-
ra della secolare subordina
zione meridionale. lasciando 
cosi spazio all'attacco delle 
destre, impegnate in Puglia 
in un'opera di costante deni-
grazione scandalistica del-
l'istituto regionale. 

Nessun 
avallo 

Sarebbe pero sbagliato ve
dere nella politica della DC 
in Puglia una semplice prose-
cuzione dei metodi del pas
sato: proprio perche questa 
politica non serve a risolvere 
le contraddizioni. proprio per
che c-'e.,- bene . o male, nello 
schieramento' governativo re
gionale. la coscienza che dal
la incapacity di fare fronte 
politicamente a queste con-
tradizioni nascono l'attuale 
immobilismo e l'attuale im-
paccio. ecco che queste forze 
tentano una operazione gros-
solanamente velleitaria: non 
un rapporto nuovo con ! co
munisti. come chiede il PCI. 
bensi la richiesta. in qualche 
modo di un avallo dei comu
nisti. Ancora nella ultima se-
duta del Consiglio regionale, 
dai banchi del governo e ve
nuta la riaffermazione della 
Regione "aper ta" . della sol-
lecitazione ai comunisti di un 
impegno « costruttivo ». 

Ma in queste condizioni. mi 
dice il capogruppo del PCI. 
Papapietro, la «apertura» 
non significa altro che il ten-
tativo di trovare una copertu-
ra a sinistra da parte di una 
giunta incapace di esprimere 
al suo interno e'ementi di coe-
sione politica e di adeguata 
iniziativa. Anzi, proprio dalla 
coscienza che in questo modo 
non e piii possibile andare 
avanti. che questa giunta ha 
gia operate abbastanza guasti 
con il suo immobilismo (gua
sti che la DC dovra pagare 
gia adesso, sul terreno elet-
torale), il PCI ha fatto di-
scendere la sua piu recente 
presa di posizione: un aperto 
invito ai gruppi democratic! 
della Regione. in primo luogo 
ai compagni socialist!, alle 
forze di sinistra entro lo stes-
so gruppo DC, a Impegnarsi 
per cambiare strada, e dare 
vita ad un nuovo governo del
la Regione Puglia. 

Lina Tamburrlno 
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Dalla teoria antiautoritarla 
alia ben piu difficile 
« pratica quotidiana *. 
Una guida finalmente 
« d'rvcrsa » concepita 
espressamente per I • 
genitori e gli insegnanti 
che cercano un'alternativa 
concreta al ruolo rcpressivo 
loro affidato. 
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