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I padroni e la « liberta di stampa» : 

due vicende esemplari 

Lafrusta 
\ 

della 
Proprieta 

Come si mette alia porta il direttore del «Cor-
riere della Sera»; come si tace alia «Stampa» 
quando le not'zie annunciano guai per la FIAT 

Non ci sono soltanto noti-
zie brutte, di questi tempi. 
Ci si cavano anchc delle 
soddisfazioni. L'altra matti-
na ci siamo rallegrati niol* 
to per due fatti che hanno 
uno stretto rapporto 1'uno 
coll'altro, ed entrambi colla 
liberta di stampa in Italia: 
il licenziamento in tronco 
di Giovanni Spadolini e gli 
« avvisi» di reato comuni-
cati a un bel po' di pezzi, 
grossi e piccoli, per lo spio-
naggio alia Fiat. 

Bisogna che motiviamo la 
duplice gioia. La soddisfa-
zione per il primo episo-
dio non e personale: non 
ci importa proprio niente 
che a dirigere il Corriere 
sia Ottone piuttosto che 
Spadolini. Anzi, come aflfe-
zionati lettori di Fortebrac-
cio, ci displace un po* (ma 
speriamo che Dio. e per lui 
1'Avvocato, ci preservino al-
meno Alberto Ronchey; se 
no, di che ridiamo la mat. 
tina? Se n'e andato Ferri, se 
n'e andato Spadolini, Co
lombo e retrocesso; non ci 
possiamo accontentare di 
revenants come Pella). La 
gioia e piii universalizzabile, 
e di tipo etico-politico, co
me direbbe il neo-licenziato. 
Oh, le lezioni che c'impar-
tiva il Nostro sulla liberta; 
oh, il tono di gran custode 
della democrazia; oh, l'au-
stero e conscio orgoglio con 
cui egli non perdeva occa-
sione di rammentare a se 
stesso e ai lettori che scri-
veva dalle colonne di un 
tempio. II tempio gli e crol-
lato addosso: dall'oggi al do-
mani, 1'hanno cacciato co
me non si caccia un dome-
stico (o un Domestici). La 
Proprieta si e fatta sentire, 
come del resto e nelle sue 
phi vere tradizioni, quelle 
che Spadolini, — che la 
storia conosce — sa benis-
simo ma non rievocava mai; 
nelle tradizioni, tanto per 
fare il nome piu illustre, 
del licenziamento di Alber-
tini. 

La Proprieta! Chi ha sen-
tito qualche volta pronun-
ciare questo nome dai col-
leghi dei giornali borghesi 
sa quali misteriose risonan-
ze — nei silenziosi corridoi 
di via Solferino, o di via 
del Tritone o della galleria 
San Federico — ha quella 
paroletta. C'e sempre la Pro
prieta. Si scrive, si assume 
1'arietta che piu conviene, 
ci si straccia le vesti se una 
ferita e portata alia liberta 
nei Paesi socialisti (per 
quelli fascisti si e piu cau-
ti; quando poi si tratta di 
lavoratori licenziati si tace: 
l'ultimo numero del Corrie
re firmato da Spadolini ave-
va confinato in basso pagi-
na, di una pagina interna, 
la notizia della scandalosa 
sentenza svizzera; un occhiel-
lo si limitava a definirla sor-
prendente, se mi ricordo 
bene); insomma si fa, e poi 
trac, un bel giorno si e mes-
si alia porta con tanti salu-
ti (e una bella liquidazione, 
ci capisre). 

Come mi sarei voluto go-
dere la scma! Al Corriere 
ci andai una volta, vent'an-
ni fa; una visita combinata 
durante un convegno di ca-
pocronisti (c'eravamo Bal-
samo ed io per I'Vnita). Ci 
fccero vedere la cronaca, 
c'erano ancora i telefoni a 
muro, c'era un vecchio cro-
uista di «nera» — rispet-
tabilissimo, beninteso — che 
da quarant'anni * faceva » 
solo il Commissariato di 
Monforte, mi pare. A un 

Opere 
d'arte 
recuperate 
a Bologna 

BOLOGNA, i 
Quadri, statuette ed alfri 

•ggetti artistici, nibati in 
chtese di Medicina (Bolo
gna), Sabbioneta (Mantova) 
e Nonantoia (Modena), sono 
sfati recuperati e sequestrati 
dai carabinieri del nucleo di 
polixia giudlziaria di Bolo
gna che hanno identificalo 
• denunciato il responsabi-
le dei furti. 

Le opere, fuffe di valore 
•bbastanza rilevante, sono: 
una tela raffigurante « L a 
nasclta ed educazione della 
Vergine • , attribuHa alia 
scuola modenese del 17M, 
frafugata dalla chiesa San 
Michele di Nonantoia una 
venttna di glomt f a ; una 
tela riproducente • Santa 
Chiara, della fine del 1700, 
rubata alcunl mesi fa nei-
la chiesa di Sabbioneta; due 
s'atuetts c*l csramlca di oT-
t:ma fa'hira, raffigurantl 
du2 profeti del Vecchio Te 
stamento, attribulte alia 
•cuola bofognese del diciot-
fasimo seco!o 

tratto, il silenzio fu rotto 
da un lieve brusio, non di 
piu. A passi felpati arrivava 
il direttore (forse era Em
manuel, forse era Missiro-
li). Un istante d'emozione, 
poi tutto torno pacato. 

Questa e la facciata. La 
sostanza si vede poi in casi 
come quello dell'altro gior
no. Ma devo subito dire che 
la gioia, nei caso in questio-
ne, viene da un altro corol-
lario inatteso del piccolo 
dramma milanese. Che la 
cosa non e passata liscia; 
che i redattori del giornale 
hanno protestato; che c'e 
stato uno sciopero proprio 
come in una fabbrica. E' un 
fatto - importante. Allora, 
vent'anni fa, sarebbe stato 
persino inconcepibile. I gior-
nalisti del Corrierone che 
si battono per la dignita del 
loro lavoro, per un diverso 
rapporto con quella proprie
ta che pure non contestano 
(e che li paga bene) e un 
fatto positivo. Se l'ltalia non 
fosse divenuta quella che e, 
anche e soprattutto per me-
rito nostro, un paese vivo, 
in cui democrazia, dignita 
di chi lavora, liberta, non 
sono parole vane ma realta 
difese con sangue, con fa-
tica, con sacrifici, dalla 
classe operaia, dai movimen-
to democratico, da noi, non 
avremmo avuto lo sciopero 
in via Solferino. 

E passiamo all'altra gioia, 
di cui siamo debitori in buo-
na parte al giudice napole-
tano e in non minore alia 
Stampa. Perche il modo co
me il foglio della famiglia 
Agnelli da conto dell'istrut-
toria, degli awisi di proce-
dimento emessi dai sostitu-
to procuratore della Repub-
blica dott. Montone, riem-
pie il cuore di gioia. E" sem
pre quando si deve parlare 
dei guai in famiglia che La 
Stampa mostra come ami la 
liberta di stampa, la veri-
ta, « la notizia innanzitut-
to ». I nomi non li fa, nean-
che se torturano il diretto
re (e, come si diceva, che 
Dio ce lo conservi, per la 
nostra salute). Pero, io non 
credo che l'omerta sia Pu-
nico aspetto da mettere in 
rilievo della faccenda. Sa-
bato mattina, mentre il Cor
riere mancava dalle edicole, 
La Stampa, aveva una noti-
ziola in cronaca (ci tetefo-
nano da Napoli... telefonata 
breve, le interurbane costa-
no...) attraverso la quale si 
veniva a sapere che nei 
prossimi giorni saranno no-
tificati altri « avvisi di pro-
cedimento» e che i nomi • 
per ora sono coperti dai se-
greto istruttorio. Quella no-
tiziola deve avere fatto ve
nire i brividi a piu di uno 
spione e a quelli che l'han-
no assunto. E nessuno ci' 
toglie di mente che la cro
naca della Stampa, a cui e 
imposto tanto riserbo, ci ab-
bia messo anche un po' di 
sadismo. Si deve tacere? 
Taciamo, ma vi facciamo sa
pere che i guai non sono 
finiti... 

Ora, questa volta, vorrei 
aggiungere che la soddisfa-
zione e anche personale. Di 
chi si ricorda che cosa fu 
il 1953, il 1954, il 1955 alia 
Fiat (e allora lo scrisse sul-
I'Vnita, che non ha padroni, 
che difende davvero la li
berta di stampa e le altre 
liberta, mentre La Stampa 
tace). Di chi si ricorda come 
venivano mandati al confino, 
prima di essere licenziati, i 
noslri compagni, all'OSR e 
aH'oiTicina 24 della Mirafio-
ri, di come erano mandati 
a pulire i cessi e a ramaz-
zare i pavimenti, da un gior
no all'altro, decine di fresa-
tori, stampisti, montatori, 
aggiustatori di prima e di 
seconda categoria, soltanto 
perche erano candidate del
la Fiom all'elezione della 
Commissione Interna. Di 
chi si ricorda che un'ope-
raia fu licenziata perche 
sorpresa nello spogliatoio 
prima della fine del turno 
da un sorvcgliante nascosto 
dietro la porta. Quell'operaia 
aveva gia avuto un fratello 

j morto alia Fiat, folgorato 
I dalla corrente (e quando ri-

cevctte la comunicazione del 
licenziamento si prcse il gu
sto di schiaffeggiare il guar-
dione...). 

Sono storie, vere. che non 
si dimenticano. Non ci fac
ciamo illusion! che ora pa-
ghi chi deve pagare per lo 
spionaggio Fiat. Ma lo scan-
dalo c'e, 1'opinione pubblica 
comincia a conosccrlo e Io 
dovra conoscere piu ampia-
mente. Anche questa e una 
buona notizia. Segno che il 
1972 non e il 1953, che non 
tutto quello che i padroni 
fanno e decidono e dispon-
gono pud passare liscio. 

Paolo Spriano 

LE REGIONIALLA VIGILIA DEL TRASFERIMENTO DEI POTERI 

Campania: il prezzo del trasf ormismo dc 
Gravissime inadempienze della giunta - Impotenza delle sinisfre democristiane, giunte ad un compromesso con i dorotei che mortifica I'auto-
nomia regionale e condanna il governo alia paralisi - La disoccupazione galoppante - Netta opposizione e iniziativa di massa dei comunisti 

Napoli - Un quartiere nuovo, costruito dalla speculazione 

La tournee italiana dei Bee Gees 

Le brutte copie dei Beatles 
Fanciulli prodigio in Australia, poi debuttanti in Inghilterra negli 
anni sessanta - Creazioni melodiche facili, che ottennero successo an
che per le interpretazioni di cantanti famosi - Gli anni della crisi 

E', ormai noto che, seppur 
con un certo ritardo, l'in-
teresse per la musica pop 
ha decisamente coinvolto an
che l'ltalia. nonostante il 
faticoso ripetersi di < mani-
festazioni canore > tipo San-
remo. Teatri. locali «specia-
lizzati» e templi dello sport 
ospitano ormai con una cer-

• ta -frequenza . elettrizzanti 
concerti tenuti dai migliori 
strumentisti britannici e sta-
tunitensi che si cimentano 
nei genere. Spesso, queste 
esibizioni si rivelano come 
una vera e propria scoperta 
sul piano della sperimenta-
zione del linguaggio. mentre. 
a volte, ci troviamo di fron-
te a personaggi ingigantiti 
da sapienti manhfestazioni 
pubblicitarie della industria 
discografica. 

A quest'ultima categoria ' 
appartengono c di diritto >. 
sotto parecchi aspetti. i 
Bee Gees, attualmente in 
tournee nei nostro paese. II 
gruppo vocale e strumentale 
anglo - australiano conobbe 
una grande notorieta duran
te la prima meta degli anni 
'60. I Bee Gees, o meglio i 
« Brothers Gibb » iniziarono 
come trio di bambini prodi-
gio undici anni fa alia tele-
visione australiana (erano -
emigrati l'anno precedente 
da Manchester) collezionan 
do lusinghiere affermazioni 
che consentirono loro un 
trionfale ritorno in patria. 

Impostando il loro sound 
su una linea melodica fa
cile ma accattivante. i fra-
telli Gibb — Barry e i due 
gemeJli. Robin e Maurice — 

' conobbero un primo insuc-
cesso a Londra. perch6 mol-
ti li trovarono. giustamente. 
troppo simili ai Beatles pri 
ma maniera. Tuttavia. dopo 
l'avvio incerto. ogni brano 
fu un successo immediate Le 
loro composizioni vennero in 
cise dai migliori cantanti e 
complessi internazionali; an
che grossi calibri come 
Frank Sinatra, Nina Simone 
e Eric Burdon attinsero a 
piene mani dai repertorio 
dei Bee Gees. 

II 1969 segnd per il com 
plesso un prematuro epila 
go. causato da alcune diver 
genze musicali manifestatesi 
in seno alia « famiglia ». A 
metterlo in crisi contribui 

anche i'mcalzare di nuovi rit-
mi: il ritorno a! blues, al-
Vheavy, auspicato dai gio-
vani come una rinnovata vio-
lenta proposta di problema-
tiche di rottura. che e poi 
matrice primaria del cosidet-
to underground. I motivetti 
melodici prediletti dai Bee 
Gees, finirono con l'essere 
messi in disparte. 

Vennero al contrario ri-
scoperti dai giovani. autori 
c difficili > e dimenticati, co
me Alexis Korner e John 
Mayall. o perfino Little Ri
chard (una volta < re del 
rock *). Si ricorreva alle te-
matiche care alia beat ge 
neration di Ginsberg e Ke-
rouac. che e poi indiretta 

responsabi le della nascita di 
buona parte della musica 
americana e inglese di que-
st'ultimo ventennio. 

I Bee Gees fecero di tut 
to per restare a galla a di-
spetto del mutamento dei gu-
sti del pubblico, che fino a 
poco prima li innalzava al li-
vello degli stessi Beatles. Ad 
esempio, gli Who < inventa-
rono > proprio in quel pe-
riodo 1'opera pop con Tom
my, procedendo il clamoroso 
successo di Jesus Christ Su
perstar. Subito i fratelli 
Gibb pensarono a Odessa. 
opera pap melodico avventu-
rosa, pretestuosa ed awi-
lente, confezionata con fur-
bizia ma del tutto incoeren-

DIM immagini d«l cempl«tM « Ba« G M S » 

te sul piano linguistico. E 
Odessa fu il primo sintomo 
della decadenza del gruppo, 
come lo fu Cucumber Castle, 
un filmetto infantile, costrui
to sulla velina di Tutti per 
uno e Help!, senza peral-
tro sfiorare la poesia e la 
freschezza che Richard Le
ster seppe infondere nei due 
film realizzati con i Beatles. 

Dopo tanti inutili tentati-
vi. per i Bee Gees Tunica 
via d'uscita fu la separazio-
ne, con la speranza che 
almeno la notizia facesse un 
certo scalpore. Ognuno di 
loro continuo la propria at-
tivita come solista. Ma, men
tre Robin Gibb riusci a ven-
dere un milione e mezzo di 
copie del suo Saved by the 
bell, Barry e Maurice non 
furono altrettanto fortunati, 
e i loro esordi come cantan
ti solisti passarono quasi 
inosservati. Dopo un anno, 
cio che restava dei Bee 
Gees non era altro che To 
love somebody, un brano fir
mato dai fratelli Gibb ma 
notevolmente arricchlto dal-
i'appassionata interpretazio-
ne della grande Nina Simone. 

Ora, dopo due anni di si
lenzio o quasi, i Bee Gees 
si ri fanno vivi e ricostitui-
scono il complesso con Tag-
giunta del batterista Geof
frey Bridgford e del chitar-
rista Alan Kendall. Per fe-
steggiare 1'evento. i fratelli 
Gibb organizzano per proprio 
conto tournees in tutto il 
mondo e, guardacaso, una 
delle prime tappe e stata 
proprio Roma. Sono proprio 
i Bee Gees a spiegare che 
in Italia i loro dischi sono 
sempre andati a ruba. nono-

" stante le vidssitudini del 
complesso. 

Certo e perd che anche 
gli smaliziati ed espertissimi 
inglesi operano oggi scelte 
discutibili. A loro, infatti, e 
dovuto il <ripescamenu» dei 
Bee Gees: il disco che ha 
permesso il ritorno del com
plesso sulle scene, intito-
lato How can you mend a 
broken heart (« Come fai ad 
abbandonare un cuore in-
franto >). 6 un bestseller in 
Gran Bretagna. 

David Grieco 
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Dal nostro inviato . 
NAPOLI, marzo. 

La Regione Campania si 
presenta alia scadenza del pri
mo aprile con gravissime ina
dempienze, addirittura senza 
aver nemmeno ancora provve-
duto, almeno fino a questo rao-
mento, alia sistemazione «tern-
poranea» dell'organico provvi-
sorio. C'e voluto un Intervento 
della Ragioneria generate dello 
Stato, che aveva invitato la 
Banca d'ltalia a bloccare 1 pa-
gamenti delle delibere regionali 
approvate dopo il settembre 
'71, per far decidere la giunta 
a portare alia approvazione 
del Consiglio, il 25 gennaio 
scorso, la nomina dei revison 
dei conti e dei rappresentanti 
regionali nella commissione di 
controllo sugli atti della Re
gione. Ma si e arrivati a que
ste approvazioni solo perch6 
il personale (284 dipendentl, 
distribuiti tra Palazzo Reale 
dove hanno sede gli uffici del-
1'Assembles, e il vecchio pa-
lazzo delle Ferrovie, a Santa 
Lucia, dove risiede la giunta) 
si e messo in sciopero, co-
stretto a tanto perche non re-
tribuito e ancora all'oscuro 
del suo stato giuridico. 

Ma fatte queste due nomi
ne, il Consiglio ha rinviato an
cora una volta (perche la 
giunta non aveva portato pro-
poste) la elevazione del rap
presentanti regionali in tutte 
le altre commission! e nei di-
versi enti, da quella per la 
manodopera agricola, al co
mitate provinciate ospedahe-
ro, ai consigli di amministra-
zlone dei vari ospedali, dove 
continuano ad imperare com-
missari e vice commissari in-
sediati dai centro sinistra. So
lo il 22 dicembre, tra l'altro, 
la giunta ha presentato alia 
approvazione del consiglio la 
istituzione delle sei commis-
sioni consiliari. indispensabi-
li per avviare l'attivita legi-
slativa della Regione.- E an
cora il 18 dicembre, il com-
pagno Imbriaco, capogruppo 
del PCI, in una lettera al pre-
sidente deU'assemblea, il so-
cialista Barbirotti, denunciava 
«i ritardi nella organizzazio-
ne degli uffici e dei servizi» 
e rilevava come «la delibera 
di concrete misure di organiz-
zazione temporanea degli uf
fici e dei servizi, approntata 
dalla presldenza, non abbia 
avuto seguito». • ' .. . \ . 

Ma vi sono inadempienze 
ancora piu gravi: ,1a Regione 
non ha ancora ',approvato la' 
legge che istituisce' i tributi 
propri, nonostante abbia pre-
disposto, per il '72, un bilan-
cio di previsione di 14 miliardi 
di lire, di cui un miliardo e 
mezzo circa per il funziona-
mento del Consiglio. e un mi
liardo e 600 milioni per il 
funzionamento della giunta. E 
solo nell'ultima seduta, quel
la del 16 febbraio, ha proce-
duto alia approvazione della 
istituzione della commissio
ne di controllo sugli atti degli 
enti locali, dopo, comunque, 
aver respinto la proposta co-
munista di un'ampia consul-
tazione di comuni e province. 
Pinora, quindi. la Regione, a 
quasi due anni dalla sua co-
stituzione ha mantenuto in 
piedi su comuni e province, 
il sistema di controllo affida-
to alia Giunta provinciate am-
ministrativa ed al prefetto. 
La verita e che nella giunta 
campana. quadripartita e con 
una DC presente solo con le 
correnti di sinistra, unite nei 
cosidetto acartello», c'e una 
crisi strisciante che paralizza 
qualsiasi iniziativa e che ha 
trovato occasione per un ra-
pido exploit anche nell'ultima 
seduta del Consiglio quando 
sono state annunciate, ma poi 
rapidamente ritirate le dimis-
sioni dell'unico assessore re-
pubblicano. 

Dell'esistenza di questa cri
si mi dk conferma l'assessore 
regionale alia programmazio-
ne, Grippo. un dc che ha a 
lungo oscillato tra Gava e 
Sullo, quando la bilancia a fa-
vore dello schieramento doro-
teo o del acartello delle si-
nistre» dipendeva. come d'al-
tronde dipende ancora ades-
so. da un solo voto che si po-
teva anche conquistare, co
me ha fatto Gava. ricorrendo 
al sequestro personale di un 
consigliere. 

Grippo. comunque. e oggi 
un sulliano che critica «da 
sinistra». anche per chiari 
motivi elettorali. la giunta di 
cui fa parte: «Questa giunta, 
mi dice, si sa bene che non 
e sostenuta da tutta la DC;-si 
sa che i dorotei, in consiglio 
e in commissione, sferrano de
gli attacchi che non hanno 
nulla da invidiare a quelli del-
l'opposizione. Ed e una giunta 
che molte volte non ha il so-
stegno convinto nemmeno di 
tutti i partiti della coalizione. 
Certo perd che se la sinistra 
dc avesse maggiore iniziativa, 
allora i dorotei sarebbero tra-
volti o quanto meno sarebbe
ro condizionati almeno di 
fronte al Consiglio ed all'opi-
nione oubblica. E invece que
ste difficolta interne alia DC 
ed al quadripartito si river-
sano sull'attivita della Re
gione J>. 

Crisi strisciante, quindi, ma 
con questa affermazione non 
e d'accordo invece il presi-
dente della giunta, Mancino. 
che proviene da quella rocca-
forte della «sinistra di base» 
dc che e Avellino ed e espres-
sione del lungo assedio (non 
si sa fino a che punto vitto-
rioso) delle campagne demi-
tiane alia citta del doroteo 
Gava. 

La sua risposta e infatti ag-
gressiva: lei dimentica, mi di
ce, lo scontro che si e aperto 
nella DC campana dopo le ele-
zione del giugno 70 fra doro
tei e correnti di sinistra? Di
mentica che a causa di quel
lo scontro, la prima giunta, 
quella . presieduta da Carlo 
Leone, fratello del capo del-

lo Stato, si e costituita solo 
nei novembre del '70, ma con 
un carattere chiaramente in-
terlocutorio, perchfe doveva 
solo prendere tempo^ far de-
cantare la situazione all'inter-
no della DC e aspettare la so-
luzione dello scontro in atto 
tra i gaviani e i demitiani? E 
dimentica che la giunta Leo
ne e entrata in crisi nei lu-
glio del '71 e che questa at-
tuale si e costituita solo nei-
l'ottobre scorso? E poi, cosa 
crede, la sinistra dc a Napoli 
non esisteva, e una presenza 
ed una linea politica che si 
vanno faticosamente co-
struendo. 

L'obiettivo di Mancino sem-
bra essere dunque quello del
la rifondazione di una cor
rente di sinistra dc in Cam
pania che assorba e renda 
omogenee le varie presenze 
che oggi confluiscono nei 
« cartello » (dalla « base ». 
ai sulliani, a « Forze nuove ») 
e la cui eterogeneita costitui-
sce, secondo il leader avelline-
se, un elemento di debolezza 
e di scarsa capacita di resl-
stenza di fronte alia costante 
offenslva dorotea. E per la 
realizzazione di tale obiettivo, 
Mancino vuole tempo e, pa

re, dai comunisti, anche un 
minimo di credito. E 11 fatto 
che i comunisti questo credi
to non siano disposti a dar-
glielo lo irrita abbastanza e 
gli fa lanclare inconsistenti 
accuse. 

Mancino e arrivato alia te
sta della Regione campana 
avendo alle spalle una lunga 
esperienza, iniziata ai primi 
degli anni '60, di «dialogo» 
con i comunisti, esperienza 
che egli ha pensato di ripro-
porre sic et simpliciter, oggi, 
in condizioni profondamente 
mutate, a livello di Consiglio 
regionale. Non si e reso conto 
pero che la sinistra dc e stata 
portata a responsabilita di di-
zlone regionale nei momento 
in cui in Campania, e nell'ag-
gravata situazione politico 
economico generate del pae
se, si erano completamehte 
esaurite quelle condizioni e 
quei margini sui cui essa ave
va basato le sue ipotesi poli-
tiche e che quindi l'impatto 
con lo schieramento moderato 
interno alia dc richiedeva piu 
che mai chiare scelte pollfci-
che, revisione anche delle ipo
tesi del passato, non invece 
patteggiamenti di potere, co
me nei fatti e avvenuto. 

Fuori dalla «rotta del capitale» 
Esauriti i margini derivan-

ti dalla utilizzazione degli m-
vestimenti pubblici, avviata 
la Campania ad essere sem
pre piu un'area marginaliz-
zata rispetto alle scelte ca-
pitalisticne, tagliata fuori 
oramai dalla «rotta del ca
pitate», la Regione vive og
gi una gravissima crisi strut-
turale (un solo dato: nei pri
mi nove mesi del '71 gli iscrit-
ti campani alle liste di collo 
camento disponibili alia fine 
di ciascun mese, erano 205 
mila, con un incremento del 
39% rispetto all'analogo peno-
do dell'anno precedente). 

A questa crisi, il movimento 
operaio e popolare sta rispon-
dendo con uno sviluppo pro
gressive delle lotte, nelle fab-
bnche, nelle citta, come nel
le campagne delle zone in
terne, con scioperi generali di 
studenti, operai, braccianti, 
donne, sui temi dell'occupa-
zione; con una mobilitazione 
crescente sui problemi della 
condizione operaia. A questa 
crisi, IL PCI ha risposto e ri-
sponde con iniziative di massa 
ed unitar^e, con l'elaborazione 
di una proobsta complessiva 
di sviluppo - della Regione, 
esaltando il nesso - organico 
tra rivendicazioni delle popo-
lazioni delle zone impoverite 
dalla . emigrazione e quelle 
delle masse operate e stu-
dentesche. 

II compagno Alinovi. segre-
tario regionale del PCI. mi 
ricorda il particolare impe-
gno di lotta del partito sui 
problemi delle « zone interne » 

e della agricoltura e mi ri
corda ancne che di questa mo
bilitazione i comunisti hanno 
investito lo stesso Consiglio 
regionale, chiedendo che gia 
in questa fase venissero pre-
se una serie di iniziative (con-
ferenza deH'agricoltura, con-
ferenza delle Partecipazioni 
statali, etc.) che servissero a 
gettare le basi, in un confron-
to aperto e diretto con le forze 
sociali interessate, in un rap
porto di « reale partecjpazio-
ne » (quella " partecipazione " 
espressamente prevista dallo 
statu to), della futura propo
sta politica della Regione. 

Ma e stato di fronte a que
sta crisi e di fronte a questa 
vasta mobilitazione di massa, 
che la sinistra dc si e rivela-
ta drammaticamente impoten-
te, priva di proposte politiche, 
di una strategia di intervento 
strutturale, di un piano di 
sviluppo che sapesse cogliere 
la dimensione complessiva 
della arretratezza campana, e 
ha svelato cosi la sostanziale 
fragilita della sua impostazio-
ne tradizionale. 

Tale fragilita. interna ha 
messo queste forze in una 
condizione di debolezza nello 
scontro con le correnti mode
rate della DC, che si e chiuso 
con quello che i comunisti de-
finiscono il « patto trasformi-
stico» tra De Mita e Gava, 
con il quale il primo ha sa-
crificato gli interessi della Re
gione campana alle esigenze 
nazionali della sua corrente e 
delle sue manovre politiche. 

Una gestione angusta del potere 
Oggi la giunta Mancino 

sconta il prezzo di questo pat-
to e dai condizionamento pe-
sante che da esso deriva trag-
gono poi origme la debolezza 
intrinseca del governo regio
nale, la prepotenza dorotea, i 
ritardi che si registrano an
che nelle semplici nomine di 
rappresentanti della Regione 
nei van enti. Perche se il go
verno e nelle mani delle sini-
stre, ecco che i dorotei lavo-
rano piu nei profondo, preten-
dono e mettono le mani sugli 
enti, che costituiscono poi la 
reale strumentazione del po
tere regionale, sono cioe il po
tere che resta nonostante le 
crisi di governo. 

Per uscire da questa situa
zione di grave impasse, il 
presidents Mancino chiede 
aiuto a sinistra. Nella sua re-
Iazione programmatica, per la 
prima volta a Napoli, dalla 
bocca di un democristiano si 
e ascoltato il rifiuto di conti-
nuare a « relegare i comunisti 
in un ghetto » e la volonta di 
aprire con loro un rapporto di 
«costruttivo confronto, al di 
fuori di ogni assurda ipotesi di 
assemblearismo e di parteci
pazione al governo ». Secondo 
Mancino sono i comunisti che 
riiuttano a scendere su questo 
terreno. In realta il PCI da 
un precise giudizio politico nei 
confronti di una corrente di 
cui e stata seguita e valuta-
ta nei suoi giusti termini l'o-
perazione di rottura del pre-
domink) moderato nella DC 

campana, ma di cui oggi non 
si puo non condannare la in
capacity e la mancata volonta 
a portare sino in fondo quella 
linea di battaglia; in partico
lare non si puo non denuncia-
re il compromesso raggiunto 
con le forze moderate. 

Nei suo intervento al con-
gresso federate di Napoli, il 
segretario regionale Alinovi e 
stato molto chiaro e duro a 
questo proposito: abbiamo in-
calzato la regione da sinistra, 
l'abbiamo investita delle lotte 
operate, studentesche, brac-
ciantili in corso in Campania. 
Abbiamo cioe dato alle forze 
di sinistra della DC la possi
bility concreta di esercitare il 
potere in modo nuovo. di apri
re effettivamente la regione 
alle masse, di avviare un rea
le processo di partecipazione 
democratica. Ma di fronte a 
questo nostro incalzare la si
nistra di base e stata incapa-
ce di rispondere con una pro
posta con un progetto di de
mocrazia rinnovata e si e 
chiusa in una gestione angu
sta del potere. 

Sono quindi l'aspro scontro 
che permane nella DC, la pre
potenza moderata, la debolez
za della sinistra a paralizzare 
la vita della Regione ed a 
portarla alle prossime sea-
denze istituzionali in una si
tuazione che e la piu arretra-
ta tra tutte le regioni italiane. 

Lina Tamburrino 

A VOI PERSONALMENTE 

Parigi vi regala 
ver i acquare l l i 

vi chiede niente 
Una simpatica iniziativa 

dei Maestri d'Arte francesi 

&M>mvM 

Spesso i regali nascondono 
un'insidia. Ma questa volta non 
e cos). II nostro corrispondenle 
da Parigi ci comunica infatti 
che i Grandi Maestri d'Arte 
francesi, per diffondere l'amo-
re per il disegno e la pittura, 
hanno deciso di regalare, senza 
la piu piccola ombra di impe-
gno. a chiunque semplicemente 
li richicda: una tavolozja di 
acquarelli TALENS original] con 
splendidi colori,' un auto-test 
per misurare da soli le proprie 
attitudini al disegno e alia pit
tura e un volume con le istru-
xioni per chi vuole abbracciare 

la nuova carriera del tecnteo 
grafico che pu6 rendere anche 
piu di trecentomila lire al mese. 

Come ricevere i doni? E* fa-
cilissimo. Basta scrivere a: 
c La nuova Fa veils ABC • Se-
ziene UA/i - Via Borgospesso, 11 
• 20121 M!!ano», allegando 5 
bolli da 50 lire 1'uno per spese. 
E' necessario scrivere oggi stes
so. perche i doni si esauriranne 
ovviamente presto e sarebbe un 
vero peccato sia non riceverli; ' 
che non informarsi senza impe-
gm su una nuova c UiUss** ; 
carriera aperta a chiuBVs«> <' . , 
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