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La scelta del 2 giugno 1946 

Dalla svolta di Salerno 
alia Repubblica 

II contributo determinate dei comunisti per conquistare, attraverso una 
unitaria esperienza di riscossa nazionale, antifascista e democratica, le 

condizioni politiche necessarie al varo di uno Stato nuovo 

Lo scarto dei voti, nel re
ferendum istiluzionalc del 
2 giugno 1046, fra Repub
blica e Monarchia fu rile-
vante ma non schiacciante: 
due milioni e duemila. II 45 
per cento degli italiani ave-
va votato — nonostante la 
schiacciante responsabilita 
storica dei Savoia per la 
catastrofe nazionale da cui 
ancora si tentava con gran 
pena di risollevarsi — per 
una conferma della forma 
monarchica dello Stato. Ep-
pure nella parallela consul-
tazione politica per la Co-
stituente i partiti monarchi-
ci ottennero solo il 17,3ro 
dei voti. Fu evidente che 
un terzo almeno del corpo 
elettorale aveva compiuto 
una scelta contraddittoria 
ma non inspiegabile: cioe, 
aveva rifiutato una politica 
di destra e contemporanea-
mente aveva rifiutato una 
radicale innovazione istitu-
zionale. 

Fu questa una prima ca-
ratteristica del voto del 2 
giugno. La seconda fu che 
il popolo italiano si riconob-
be per la sua stragrande 
maggioranza nelle tre com
ponent! politiche e ideali 
fondamentali della Resisten-
za che impersonavano con-
temporaneamente la conti
nuity della lotta antifascista 
e un rifiuto esplicito dello 
stato liberale prefascista: e 
cioe i comunisti, i socialisti, 
i democratic! cristiani che 
raccolsero il 74,9% dei voti. 

La terza caratteristica del 
voto fu che esso esauri in 
se il pur profondo contrasto 
che aveva diviso gli italiani 
nella scelta della forma del
lo Stato: una questione isti
tuzionale, nonostante la co-
spicua minoranza monarchi
ca, non riapparira piu sul-
l'orizzonte del Paese. 

In ciascuna di queste tre 
earatteristiche del duplice 
voto del 2 giugno noi tro-
viamo una conferma di quan-
to fosse stata esatta 1'anali-
si e di quanto fosse stata 
saggia e produttiva la linea 
adottata dai comunisti — 
sotto l'impulso decisivo di 
Togliatti — dal 1944 al 1946. 
Se torniamo su questa que
stione, che il gergo politico 
ha sintetizzato nella formu
la della « svolta di Salerno », 
non e per riattivare polemi-
che retrospettive, per noi 
definitivamente chiuse, ma 
per ripensare una lezione, 
che non vale certo soltanto 
per i giovani, da cui e pos
s ib le trarre un'utilita at-
tuale. 

I guasti 
della dittatura 

Allorche gli angloameri-
cano ebbero liberato il Sud 
e affidato, sotto la pesante 
tutela della coalizione armi-
stiziale, qualche potere al 
governo Badoglio, non ci si 
trovo solo dinanzi ad un 
Paese spaccato in due dalla 
linea del fronle, ma pratica-
mente dinanzi all'inesisten-
za di uno Stato italiano so-
vrano, legittimamente gover-
nato, protagonista della li-
berazione dell'altra parte, 
occupata dai nazifascisti. 
L'unico precario elemento. 
se non di Jegittimita, alme
no di continuity giuridica 
era costituito dal monarca. 
Ora, dinanzi alio spietato nc-
mico in armi e dinanzi agli 
alleati anglo-americani, oc-
correva erigere un'autorita 
italiana capace di riscattaro 
sul campo l'ignominia fasci-
Cta e unire attorno a se il 
popolo. E c'era — schiac
ciante — Ir questione dei 
tempi: quel potere Iegittimo 
e capace di azione occorre-
va subito in quanto era, ap-
punto, nelHmmediato, cioe 
nella fase di guerra per la 
liberazione, che si decideva 
quale sarebbe stata l'ltalia 
postbellica: se un paese so-
vrano e riscattato oppure un 
paese vinto e diviso fra i vin-
citori. 

I comunisti ben sapcvano 
che nessuno ci avrebbe re-
galato nienle. Sapcvano che 
nell'abisso della catastrofe 
il Paese doveva ricercare e 
realizzare una sua nuova 
identita di fronte alio stra-
niero e di fronte a se stesso. 
Sapevano che questa identi
ta sarebbe stata costruita 
solo per gradi non solo per 
ragioni estrinseche U'occu-
pazionc, le distruzioni ma-
teriali) ma per la profondi-
ta del guasto idcale c mo
rale d'un ventennio di dit
tatura nera. 

Si era, dunquc, di fronte 
ad una contraddizione: da 
un lato, l'urgenza di uno 
Stato e di un governo auto-
revole e mobilitato. Dall'al-
tro I'ancora cstrcma indeter-
minatezza e prccarieta del-
le forze che avrebbcro do-
vuto assicurarli. Un grande 
movimento nazionale di li
berazione con chiari conno-
tati politici oltre che con 
effetliva capacita di agire, 
era ancora — fra il 1943 e 
1944 — tutto da costruire 
Mll'Italia occupata dai nazi

fascisti. Al Sud, nella semi-
lcgalita deH'occupazionc an-
glo-americana, le forze poli
tiche democratiche erano e-
sili, divise, prcvalentemente 
orientate ad attendero che 
il nuovo potere Iegittimo ma-
turasse al Nord, o ad igno-
raro sprez/anteinente il si-
nuilacro di potere offerto 
dal governo monarchico cui, 
tuttavia, andava so non la 
simpatia, il riconoscimento 
degli alleati. 

Questa situa/ione andava 
perfettamente bene al mo
narca o a Churchill, ma 
condannava aU'impotenza le 
forze democratiche ed ag-
gravava fino at limiti di una 
futura, nuova tragedia il ri-
schio di una insanabile spac-
catura del Paese a guerra 
finita. 

La classe 
raia oper 

Monarchici da un lato, so
cialisti e repubblicani in-
transigenti dall'altro concor-
davano, in fondo, su un 
principio strategico (ovvia-
mente di segno opposto): 
una delle due Italic assorbi-
ra l'altra. Per gli iini sa
rebbe stata l'ltalia che sale 
dal Sud, con le sue istituzio-
ni monarchiche c sotto la 
tutela delle armi alleate, ad 
assorbire via via le regioni 
liberate del centro-nord fa-
gocitando con le buone o 
con le cattive gli organi di 
potere espressi dalla lotta 
di popolo. Per gli altri, il 
processo inverso: dal Nord 
scendera la Repubblica e la 
democrazia. Era evidente la 
prospettiva fallimentare a-
perta da tali visioni: al li-
mite stava soltanto una nuo
va guerra civile e un nuovo 
intervento dello straniero. 
In ogni caso, cio che non si 
sarebbe mai ottenuto sareb
be stata un'Italia unita e 
unitariamente protagonista 
della propria rinascita. Una 
Italia divisa fra italiani del 
re e italiani della Repubbli
ca mentre tutto era ancora 
da conquistare: liberta, indi-
pendenza, democrazia; sovra-
nita, ricostruzione. Si sareb
be, cosi, preparato il terre-
no piu propizio per Tazione 
delle classi reazionarie e 
per lo straniero. 

La grande operazione da 
tentare era di realizzare su
bito 1'unita nazionale — cioe 
delle due Italie — sul terre-
no della guerra di liberazio
ne in modo da conquistare, 
attraverso un'tinica, matu-
rante esperienza di riscossa 
democratica e nazionale, le 
condizioni politiche di un 
nuovo Stato. Solo vincendo, 
col Sud e col Nord, la guer
ra antifascista si sarebbe po-
tuto fondare una democra
zia rinnovata e travolgere 
la monarchia senza spaccare 
il Paese. 

Questa e stata la « svolta 
di Salerno >, senza la quale 
non ci sarebbe stata non di-
ciamo la Repubblica, ma il 
2 giugno, cioe la liquidazio-
ne pacifica della monarchia, 
la riconciliazione nazionale 
sul piano istituzionale, l'e-
mergere vittorioso delle 
grandi forze politiche popo-
lari che ci avrebbcro dato 
la Costituzione. 

L'entrata dei comunisti 
nel secondo gabinctto Bado
glio (Salerno, 22 aprile '44) 
— che comporto la nascita 
del primo governo di unita 
nazionale — fu un atto di 

tale audacia che molte del
le mosche cocchiere dell'an-
ticomunismo (o non solo 
esse) non sono mai riuscite 
a capire trovando piu con-
gruo alia loro dogmatica in-
coltura spiegaro tutto in 
termini di tatticismo o di 
< ordini da Mosca ». 

Certo, nell'a/ione di To
gliatti fra il 1944 e per il 
1946 vi fu molta di quella 
che si suole chiamare talli
ca, nel senso piu nobile del
la parola: non offrire all'av-
vei'sario piu terreno di quan
to non ne possegga per for-
za propria, neutralizzarlo su 
quello stesso terreno, far 
maturare sotto i suoi piedi 
le condizioni, i rapporti di 
forze che ne renderanno 
inevitabilo il crollo, combat-
tero non su un solo fronte 
(il Nord insurrezionale), 
battere con Tesempio degli 
atti concreti i luoghi comu-
ni anticomunisti stratificati 
da decenni di falsita e di 
corrompimento ideale. 

Ala al di la di questo, del-
l'intelligente duttilita, del 
senso del possibile, occorre 
scorgero l'essenziale: che fu 
la visione della funzione na
zionale della classe operaia 
e, dunque, del Partito che 
questa visione vuole rappre-
sentare ponendosi come pro
tagonista della storia del 
proprio Paese. Ed e questo, 
appunto, quello che si veri-
fica. Non e a caso che i comu
nisti furono coloro che a 
Salerno sbloccarono una si-
tuazionc di paralisi politica 
e nel settenlrione coloro 
che dettero il contributo piu 
grande alia lotta armata. 
Assurdo e il contrapporre 
— come s'e tentato di fare 
anche recentemente da par
te di miopi osservatori del
la nostra storia — questi 
due momenti dell'azione dei 
comunisti. In realta ciascu-
no di essi non si spieghereb-
be senza l'altro. 

I «lazzari 
del re» 

La questione istituzionale 
divise, per un certo periodo 
di tempo, i partiti di sini
stra tanto che alcuni di es
si pensarono di dover usci-
re dal governo proprio du
rante il semestre decisivo 
della guerra di liberazione. 

Non sarebbe ozioso ripro-
porsi oggi l'interrogativo sui 
pericoli che, con quel gesto 
furono corsi. Ma noi voglia-
mo solo costatare che se no
nostante il rabbioso tentati-
vo di recupero delle forze 
reazionarie e monarchiche e 
le divisioni nel fronte re-
pubblicano (basti ricordare 
i contrasti sulla questione 
se affidare al referendum o 
alia Costituente la scelta del
la forma dello Stato, le am-
biguita di molti dirigenti 
democristiani, il colpo di 
mano dell' abdicazionc di 
Vittorio Emanuele, le vio-
lenze dei « lazzari del re », 
le cospirazioni umbertine, il 
rimbalzo in Italia della stra-
tegia della guerra fredda 
lanciata da Churchill a Ful
ton), la Repubblica pote pa-
cificamente vincere, cio fu 
anche — e ci si consenta di 
dire: soprattutto — perche 
al governo e nel Paese non 
dcflctte mai l'azione comu-
nista per 1'unita antifasci
sta, democratica e repubbli-
cana. 

LA DC VERSO IL CONGRESSO 

e eria a 
Dietro i conf litti dei gruppi democristiani afffiorano i segni d'una «impasse» del vecchio meccanismo di potere - La nascita 

della Regione ha accelerato la crisi - Dopo la politica dei « paccbetti » e la speculazione edilizia, un'ipotesi «tecnocra-

tica » - Programmata una megalopoli interamente terziaria? - Lo scontro-incontro De Mita-Gava - Polemiche sul fascismo 

Enzo Roggi 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, giugno. 

Gia da due me si e mezzo 
6 in corso la crisi della Giun-
ta regionale della Campania. 
E sono entrati in crisi. nel 
frattempo, il Comune e la Pro-
vincia di Napoll. Vi $ forze. 
dietro questa ecatombe, un 
tentativo di mutare la formu
la di governo (il centrosim-
stra) sulla quale si sono :et-
te fino ad oggi le diverse am-
ministrazioni locali? Non e~ 
cosi: nessuno, nella Democra
zia cristiana, pone ora la que
stione di un rovesciame.vAo 
delle alleanze; e nessuno vhe 
avesse forzu bastevole per con-
tare qualcosa la pose, del re-
sto, neppure in momenti piu 
propizi per la barca del cen
tra destra e per Von. Andreot-
ti. Una sola cosa appare cer-
ta: le dichiarazioni pubblic'ie 
dei protagonisti delle crini a 
catena non aiutano molto a 
capire. Troppo spessn non si 
tratta di altro che di artifici 
tattici, o addirittura di pure 
e semplici mascheralure. A 
tre anni scarsi dalla creaz'O-
ne della Regione, questa e la 
terza crisi della Giunta: dopo 
la presidenza di Carlo Leone 
(fratello del presidente delta 
Repubblica), e stata la volta 
del basista Mancino, vox dei 
fanfaniano Servidio: ed ora si 
profila il nome di un dt'ro-

teo, Cascetta. Compless'wamen-
te. in seguito alle crisi. uel-
la Regione vi h stato un vuo-
to di 450 giorni: quindici me-
si di paralisi: e non e anco
ra^ finita. Si vuole una prova 
pitt eloquente della tormen-
tata incertezza che qui pesa 
sulla DC? 

De Mila contro Sullo. I Bo-
sco contro i Gava. Lo ztesso 
De Mita prima avversario. poi 
interlocutors privilegiato del
la famiglia Gava. Le crona-
che recenti sono folte di p?i-
sodi delle guerriglie e dplle 
faide dello « Scudo crociato ». 
Vn groviglio nel quale, spes-
so. scompaiono anche i moti-
vi di differenziazione politica 
che pure talvolta vi sono. E' 
sicuro. in ogni caso, che i 
continui sussiitti delle organiz-
zazioni democristiane della 
Campania non dipendono sol
tanto da un'indole particolar-
mente litigiosa dei personzg-
gi che calcano questa "ccna 
regionale. In realta. la nasci
ta della Regione ha accelera
to una crisi politica da tem
po lalente: Vha fatta esulo-
dere. 

Specialmente In alcune re 
gioni meridionali, la ore.ien-
za demoenstiana oscilla Ira 
dizionalmenle tra dup poli ob-
bligali: da una parte, Roma, 
ciod il centralismo piu esa^pz-
rato. Vimmagine di uno Stato 
distante. abituato a dispen.sa-
re favort e compensazioni at
traverso le clientele e i cen-
Iri di potere dello c 'Jnudo 

crociato 7>: dall'altra, il piu, sea-
ter.ato municipatismo, e quin-
di la sollecitazione dei ntoti-
vi piu triti di contrapposizio-
ne localistica. Ed anche aei 
piii pericolosi ed esplos'wi. Nei 
falti di Reggio Calabria e del-
VAquila la DC si i trooata 
coinvolta proprio con tutto il 
bagaglio di questo suo modo 
di essere: la forbice munici-
palismo - centralismo aveva 
divaricalo troppo le sue pnn-
te. Ma anche in Camvania, 
nella provincia di Benevtn'o, 
un deputato d.c. — Von. Ve-
trone — condusse a suo tem
po un'agitazione perchd in 
questa provincia (dove il suo 
Partito dirige quasi tutti gli 

NAPOL| — La macchina di potere democristiana della Cam pa nia, dopo anni di scempio edilizio e cli politica delle a mance » 
clientelari, e entrata in crisi. Alia « filosofia > che ha fatto da supporto alia speculazione piu sfrenata ora si aggiunge il ten
tativo di lanciare un'ipotesi tecnocratica, fondata sulla « terzia rizzazione» programmata di Napoli. Nella foto. un'eloquente 
veduta delle nuove costruzioni sui Colli Aminei, a Napoli. 

enti pubblici!) si facesse *• co
me a Reggio*. 

L'avvento della Regione ha 
rotto una vecchia dimensione 
della lotta politica, ed ha 
creato un piano di confronto 
che mai sopporta sia le c'-iiu-
sure centrali, sia il campani-
lismo interessato dei notabi-
li. Le clientele e, le corrr.ntx 
democristiane — che avevano 
basi e radici a carattere pro 
vinciale — si sono trovatp 
quindi dinanzi a un terreno 
inesplorato. dove i vecchi me-
todi non bastano piu («La 
Regione — mi diceva un espo-
nente della sinistra democri
stiana — e stata un mezzo di-
sastro per la DC, ma anch? 
la DC e un disastro per la 
Regione *). E' da questo che 
deriva il precipitare di una 
crisi nella quale si rifleltono 
le difficolta della DC a man-
tenere la propria egemoma, 
che qui ha avuto — con il 
centrismo come col centro-

sinistra il carattere di un 
monopolio non scalfilo del 
potere. 

E, d'altra parte, la DC in 
nome di che cosa dovrebbe 
chiedere la legittimazione del 
la propria pretesa monopoli 
stica? Non certo in nome del 
la politica condotta nel Mez 
zogiorno, sulla quale, del re-
sto. si sono verificati ripensa-
menli e richieste di rettifica 
anche da parte dei d.c. I dati 
suli'economia della Campania 
sono tra i piu eloquenti. Nel-
Vultimo decennio il flusso mi 
gratorio & stato pressocne' co 
stante: nel 1963, emigrarono 
complessivamente dalla rejio 
ne 147 mila persona (delle 
quali 51 mila andarono al 

Nord); nel 1969, gli emigntti 
furono in totale 149 mila (53 
mila al Nord). Ma Vinasprir-
si della situazione economica 
ha provocato un rapido peg-
gioramento negli ultimi due 
anni. Nel solo 1971, sono sta
te colpite 121 az'tende, e cir
ca quindicimila dipendenti so 
no rimasti senza lavoro; la 
meta nella provincia di Na
poli. La crisi travolge slabi-
limenti di settori significattvi, 
come quello metalmeccamco. 
quello tessile, quello coiser 
viero: le Manifatture cotonie-
re meridionali, la Varta, etc. 
1 posti procurati dall'Alfa 
Sud di Pomigliano d'Arco u 
dalle industrie indotte sono 
poi molti meno di quelli an-
nunciati o previsti. 

Campagna 
e citta 

Qual e la risposta da dare 
a questo stato di cose? L'in 
terrogatwo tocca, insieme. 
scelte politiche e metodi di 
lavoro. Finora, il meccanismo 
democristiano ha vissuto in 
Campania come parte dello 
scheletro che ha sostenuio gh 
interventi della Cassa del Met-
zogiorno, le varie <leggi spc 
ciali* che sono passate come 
acqua sul vetro, la polit'ca 
dei cosiddetli < pacchelti». A 
Napoli la disordinata altivit:) 
edilizia, che ha dato luogo a 
uno del piu mostruosi proces 
si di urbanizzazione che si co 
noscano, era diventata I? co 
lonna portante della spiral 
speculativa. I potentati d c. «•• 
avevano fatto una delle bnsi 

Una legge estende Tobbligo scolastico fino al liceo 

GLI STUDENTI DELLA C0REA DEL NORD 
II secondo Paese asialico per reddilo pro-capile e all'avanguardia nel campo deH'isfruzione, dopo aver superafo rifardi secolari • La riforma 
sara gradualmente applicala dall'anno prossimo - II rapporfo con lo sviluppo economico e sociale - Una politica per I'infanzia 

Corea del Nord «terra d: i — anche la sua urgenza di 
studenti ».» La defin»zione vie-
ne dagli stessi giornal: di 
Pyongyang, con aperta soddi-
sfazione. Entro il 1976 1'inse 
gnamento scolastico diverra 
obbligatorio fino ai corsi li 
ceali, in tutto dieci anni di 
studio; pr;ma del *75 tutti i 
bambini dovranno .=cguire un 
anno di insegnamento pre-
scolastico. In sostanza la leg 
ge approvata dairassemblea 
popolare all'imzio del mese 
scorso rende obbligatori un 
dici anni di stud:o. II secon 
do Paese asiatico per reddi 
to pro - capite diventa cosi 
uno dei primi paesi nel mon 
do per quello che nguarda 
l'inse gnamento. 

La legge sar& appl:cata gra 
dualmente a parti re dal pros 
simo anno scolastico. I primi 
a beneficiame saranno gli a-
bitanti delle citta e dei cen 
tri industrial! nelle region! 
di pianura; gli ultimi quel
li delle campagne e delle zo
ne di montagna. Questa scel
ta pone impllcitamente In e-
videnza le ragioni del prowe-
dlmento t — In la/ga mUura 

fronte alio sviluppo industna-
le della Corea settentriona 
le che nchiede ed impiega 
quadn tecnici e perso 
nale quahficato m numero 
crescente. 

II carattere della Istru-
zione. nei quattro anni della 
scuola primana come nei sei 
del liceo, e infatti prevalente 
mente scientifico, tanto nelle 
conoscenze generali e di ba
se quanto nelle specializza-
zioni cui si giunge prima del-
rinsegnamento universitario. 
Questo indirizzo consente al
le industrie di assorbire, sen
za eccessivo bisogno di ulte-
riori specializzazioni, i diplo
ma ti e di utilizzarne imme 
diatamente le capaciU. 

II valore della legge — che 
e accompagnata da altri 
prowedimenti riguardanti il 
miglioramento del livello del-
rinsegnamento, lo sviluppo 
dei suoi contenuti ed il per-
fezionamento delle strutture 
necessarie per realizzarli — 
e tanto maggiore se si con-
sldera lo sforzo che ha con-

• aentlto aU'ordintmtnto fco-

lastico nord coreano di rag 
giungere questo grado di svi
luppo. in un cammino paral-
lelo alle tappe che hanno con-
trassegnato la ricostruzione 
e il decollo economico del 
Paese. 

L'obbligatoriet& dello In
segnamento primario e in 
vigore da soli diciassette an
ni; questo signifies che, se 
non ci fosse stato un gros-
so sforzo di alfabetizzazione 
fra le persone adulte, la ge-
nerazione che oggi ha venti 
anni sarebbe state, la prima a 
saper leggere e scrivere nel
la storia coreana. Ma e stata 
in ogni modo la prima ad 
averlo potuto apprendere re-
golarmente. Da sette anni e 
in vigore l'obbligo aU'lnsegna-
mento tecnico novennale. le
gato perd alle esigenze del 
lavoro produttivo, concepito 
soprattutto come una specla-
lizzazione in funzione del mi
glioramento della attivita. 

II nuovo ordinamento sco
lastico, alia cui base restano 
le discipline tecniche e scien-
tlfiche, sepia quindi un ulte
rior! pauo In avantl alio aco> 

po dl rendere le nuove ge-
nerazioni — come si legge nel 
testo della legge — «una 
riserva sicura per la costru-
zione del socialismo*. La for-
mazione in massa di quadrl 
tecnici va infatti incontro agli 
obiettivi di ulteriore sviluppo 
della Repubblica popolare de
mocratica di Corea. tanto nel
la crescita quantitativa e qua-
litativa dell'industria, quanto 
nelle trasformazionl e nel
la modernazzazione tecnolo-
gica dell'attivita nell'agricol-
tura. Questo nel momento in 
cui il Paese — a vent'annl 
esatti dalla fine della guerra 
con cui gli americanl cerca-
rono di soggiogare l'intera pe-
nisola, distruggendola quasi 
completamente — si prepara 
a nuovi rapporti intemazio-
nali, politici e commercial!, 
che costituiranno una verifi-
ca della viUlita dello svilup 
po nord coreano. -

L'altro prowedlmento pre-
visto dalla legge, cioe rinse
gnamento pre-scolastlco obbli
gatorio oer tutti 1 bambini dl 
cinque anni d'eta compiutl, 
ha un valor* non meno in> 

i portante. EIsso modified in lar-
ga misura 1'assistenza all'in-
fanzia, gia ampiamente svi-
Iuppata soprattutto nelle cit 
ta e nei ccntri industriali, 
conferendole un carattere di 
organicita. Sastanzialmente il 
suo scopo e quello di prepft 
rare il bimbo alia vita sco-
lastica; ma non appare se-
condario l'intento di avviare 
una politica generalizzata di 
assistenza, che potra in segui
to diventare di maggiore du-
rata, per agevolare la vita 
delle famiglie. 

Si tratta anche di un inizio 
di saldatura fra i giardini di 
infanzia e la scuola elementa-
re per quello che riguarda 
1'assunzione da parte dello 
Stato degli oneri economici 
da cui sono completamente 
sgravatl i genitorl. Anche que
sto provvedimento avra una 
applicazione graduate, nella 
stessa forma dell'altro. ma piu 
rapida data la maggiore fa-
cilita nella formazione del nu
mero neccssario dl inse-
gnantl. 

Ranzo Fea 

principali del loro potere, 
prendendo nelle loro mani la 
ereditd delle amministrazioni 
di Lauro e mettendola a jrut-
to con ben altra capacita atti-
vistica. 

In questo,' in fondo, const-
steva qui il « modello » demo
cristiano. E' possibile ipotiz-
zarne ora un puro e semplice 
rilancio? Nessuno si fa illu-
sioni. Contro la colata di ce-
mento di « Mani sulla citta > 
(film girato, non a caso, a 
Napoli) molte forze sono 
schierate. E, d'altra parte, non 
esistono piii le condizioni per 
una dilatczione urbanistica c«/-
me quella conosciuta in certi 
momenti del-passato. Occor
re pensare a qualcosa di di-
verso. Ed ecco che proprio 
tra le maglie della crisi re
gionale balena qualche indi-
cazione per il futuro. 

11 vento e cambiato, e la 
< filosofia » prevalsa da qual
che tempo non e piii quella 
a sfondo vagamente liberisti-
co che era sottesa alio scem
pio urbanistico. No, ora si 
parla di « efficienza », si rico-
nosce la necessita di < pro-
grammare». E il presidente 
della Giunta regionale Servi
dio — che in passato aveva 
preso parte all'elaboraziona 
del piano regolatore come •«-
*essore comunale all'urbanistl-
ca — si e fatto in soli sette 
mesi di governo una fama 
di « tecnocrate >, alia quale 
egli, del resto, tiene moltissl-
mo. La sua < filosofia» si fa 
forte dei danni provocati dal 
tipo di sviluppo del passato, 
per propone Vimperativo »li 
una razionalizzazione. Ma in 
che cosa dovrebbe consistere? 

L'esempio piu evidente e* for-
nito dal « piano pilota > per 
Varea metropolitana di Napo
li: un progetto colossale, ehe 
per adesso ha solo il caratte
re di una bozza priva di ogni 
ufficialita, di una ipotesi da 
suggerire al ministero della 
Programmazione. 11 poco che 
se ne sa basta comunque a 
far comprendere in quale di-
rezione certi gruppi vorrebbe-
TO portare il colpo. Si i var-
lato, infatti. della necessita dl 
recuperare il Golfo *ad nlti-
vita terziarie o funzioni urba
ne ad esso piii strettamente 
congeniali»; si e precisato 
che, di conseguenza. occur*-
rebbe c delocalizzare > — cioi 
spostare — gli stabilimenti in 
altri territori, e « convertire > 
le maestrame ad oltre attivi
ta. Insomma. a Napoli (pro
prio a Napoli!) si vuole arri-
rare , con una spesa di mi-
gliaia di miliardi. alio sman-
tellamenlo dell'apparato pro
duttivo? Alia creazione pro
grammata di una megalopoli 
interamente terziaria? 

IM crisi regionale campina 
si e aperta nel bel mezzo del
le polemiche su queste fanta 
sie tecnocratiche di stagione. 
La sua origine immediata, pe
rd, sta in un fatto di dovig-
gio interna della DC: della 
Giunta Servidio non fa parte 
la corrente di Base — rappre-
sentata in Campania dall'ono-
revole Ciriaco be Mita —, la 
quale si tenne suWAventino 
dopo la caduta della Giun
ta Mancino; ed ora se ne chie-
de U rientro. De Mita • la 

Base hanno le loro roccheforti 
ad Avellino e a Salerno, 7ua 
hanno compiuto qualche scon-
finamento anche al di la del
le loro usuali riserve. L'orga-
nizzazione d.c. nella quale han
no prevalso, nella Campania 
interna, e prevalentemente 
contadina, ed ha procurato 
sempre un'alta percentuale di 
voti alio «Scudo crociato > 
(anche nel '72 si e" passatl, 
nella circoscrizione Avellino • 
Salerno - Benevento, dal 43,3 
al 46,5 per cento, mentre a 
Napoli - Caserta si toccava la 
quota piii bassa delle ultime 
tornate etettorali: il 35,6 pjr 
cento): i basisti campani. mae
stri nel lavoro di « equine 5, 
hanno invece contribuilo i da
re alia parte attiva del Par
tito un'impronta piii spiccata-
mente piccolo borghese. 

Essi costituiscono ora una 
delle tre forze principali del
ta DC: al congresso regiona
le hanno raccolto il 26,6 per 
cento, contro il 32 per cemo 
dei dorotei (cioe del seguuei 
del senatore Silvio Gava c di 
suo f'tglio. Von. Antonio Gava, 
il quale, fallito il tentativo di 

diventare presidente della Re
gione, punterebbe alia vice-se-
greteria d.c), e il 27 ver cen
to dei fanfaniani (cioe i Bo-
sco uniti ora a Sullo). * For
ze nuove > (Baldassarre Ar-
mato) ha avuto il 4 per cen
to; i morotei il 6.7 per cento; 
il gruppo Andreotti - Colom
bo il 3,4 per cento. 11 risul-
tato finale fotografa un certo 
regresso del c clan » dei Gava, 
che tuttavia conserva il predo-
minio a Napoli. A quale prez-
zn cio sia stato possibile, i 
detto dalle v:olente polemiche 

congressuali e postcongressua-
li. Un giornalello basista, di-
relto dal vice-segretario pro
vinciate, Ugo Grljtpo. ha scrit-
to che la c traballante prd-
zione dorotea » e stata difesa 
< attraverso Vimmissione sul 
mercato di alcune nuove mi-
gliaia di tessere». e con vo-
tazioni mat avvenute ma men-
larmente verbalizzate. 11 forza-
novista Armato ha rincarato 
la dose, dicendo che i risul-

tati ottenuti dalla sinistra « «u-
biscono la tara di un tesse-

ramento Jalso e di pre-conores-
si in larga parte frutto di 

imbrogli e mistificazioni» 
I Gava non sempre rlapon-

dono alle accuse (preferisco-
no tacere anche quando qual
che giornule solleva nei loro 
confronti degli interrogativi a 
proposito della ditto tAca-fiot. 
proprietaria di un automer-
cato. che ha visto andare in 
protesto ceniinaia di milioni 
di cambiali). Essi hanno ca
pita che non possono piu di-
rigere la DC napoletana con-
tinuamlo a seguire stancamen-
te i vecchi stsfemi. Debbono 
trovare. Intanto, un aggaicio 
con altre correnti. Da qui unit 
intesa con De Mita che — 
in un complicate rapporto di 
scontro-incontro — permelte 
una certa distribuzione dei 
posti e delle zone di influen
za. La Giunta regionale pre 
sieduta da Servidio — il qua
le, dal canto suo, mostra i den-
ti. e dice di non voter cede-
re — dovebbe essere la pri
ma vittima di questa intern, 
f.he non si sa se e quanto po 
tra resistere. Si tratta di u:t 
patto tra concorrenli, e c:'A 
non depone certo a favor* 
della sua soliditd. 

Manifestazioni 
unitarie 

S»I complesso delle organiz-
zazioni democristiane della 
Campania agiscono. comunque, 
anche fattori certo piu dure-
voli delle combinazioni tra cor
renti diverse. Intanto, il ccn-
trodestra e naufragato, in un 
quadro di generate aggrjoa-
mento della situazione. Esso 
non e certo servito a scon-
giurare il pericolo dell'estre-
ma destra, inseguendo sul lo
ro terreno fascisti e laurini 

uniti sotto le insegne comuni 
di MSI - Destra nazionale. 
Agli atti di squadrismo e di 
terrorismo fascista — che hati-
no avuto a Napoli punte di 
particolare violenza — ha rl-
sposto un moto genuino d: 
protesta. Ne fanno fede le 
grandi manifestazioni unitarie 
e le prese di posizione delle 
assemblee elettive. Una gran 
de parte della DC i stata par 
tecipe di questo moto. E ii 
Partito nel suo complesso ne 
ha discusso, poi, nel corso del 
congresso regionale. In qua'i 
termini? 

Come ai tempi del « boom > 
laurino degli anni cinquama, 
anche oggi la DC sta cercan-
do di condurre una intensa 
c campagna acquisti * nei con 
fronti di consiglieri comuna-
li o regionali eletti nelle li-
ste dell'estrema destra. Si fan-
no gia i nomi degli uominl 
in procinto di cambiure inse
gne nel quadro dell'operazio-
ne trasformistica condotta sot-
tobanco. Tutto avviene, tra 
l'altro, al di fuori di quateii-
si controllo collegiale: le cor
renti moderate acquistano w 
proprio, non per lo c Scudo 
crociato ». Mo Voperazlone AU-
scifa reazioni all'interno del 
Partito. Le correnti di sinistra 
hanno ribadito con energia la 
richiesta di una maggiore cue-
renza antifascista. L'unico vet-
sonaggio che hs voluto difen-
dere pubblicamenie la Vvca 
della rincorsa a destra e sta

to, in questa occasione, il sai-
tosegretario on. Barbi, nofabi-
le appartenenle alia corrente 
fanfaniana. Egli, in pieno con 
gresso, ha sostenuto la tesi 
aberrante secondo la quale la 
DC pud arginare Vinsorgenza 
fascista solo alia condizione 
die essa continui a < menta-
re> il piu aspro attacco da 
parte del PCI. L'anticomum-
smo viscerate, come si vede, 
pud portare molto lontano. 
Anche alle piii grottesche fnr-
mulazioni politiche, pur di ne-
gare cio che invece si va nl-
fermando nella realta, e cioi 
Vunita antifascista. 

Candiano Falaschi 
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