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Un ltaliano su tre ha votato per 
l'opposizione dl sinistra: questo e 
il dato elementare in cui si rlassu-
mono 1'avanzata comunista e l'af-
fermazlone del PSIUP e 1 dieci mi 
llonl dl voti che ne sono il rlsultato 
tangibile. A mano a mano che la 
anallsl del voto viene approfondita, 
per quanto possibile con i datl at-
tualmente disponibili, il carattere 
di generale spostamento a sinistra 
dell'elettorato espresso dalla con 
sultazlone polltica del 19 e 20 mag-
glo rlsulta ancora plu chlaro II 
PCI, guadagnando ottocentomila 
votl, passa dal 25.3 al 26.9 per cen
to; 11 PSIUP. con oltre un mllione 
e 400 mlla votl, raggiunge una per-
centuale del 4.5 per cento. L'oppo
sizione di sinistra, dunque, con un 
aumento complossivo del 6,1 per 
cento, non solo racroglie le perdite 
subite dal PSU (5.4 per cento in 
meno), ma va oltre, esercitando la 
sua forza di attrazlone anche nel 
confrontl di altre fasce di eletto-
rato. 

Gil aumentl percentuali del voti 
comunistl sono cosl ripartitl regia 
ne per regione: Umbria • 3,0, Pie-
monte e Lombardia 2.9, Emilia 2,6, 
Toscana e Llguria 2.5, Marche e 
Lazio 2,2. Veneto 1.9, Molise 1.6. 
Friuh-Venezia Oiulia 1.5. Sardegna 
1,2, Abruzzo, Campania e Puglia 1.0. 
Trentino-Alto Adige 0.9 Le flessioni 
in percentuale sono state dell'1,2 
In Siciha, del 2,4 In Calabria e del 
2,7 In Lucania. Dal confronto con 
le elezionl amministratlve di quest! 
ultimi annl e con le recent! regio
nal! siciliane e possibile tuttavia re-
glstrare che, in realta, 11 PCI ha 
operato un forte recupero, rlavvi-
cinandosi alio splendldo rlsultato 
del 1963. 

II voto operaio e stato certamen-
te decisivo per il successo del Par-
tito Ne abbiamo le prove nella 
avanzata nei centri del «triangolo 
Industrial» e nel voto rosso dei 
comunl delle «cinture operate», a 
Torino e a Mllano; negli splendidi 
risultatl ottenuti a Valdagno, a 
Pordenone come nei centri meridio 
nail nei quali si sono concentrati 1 
nuovl lnsediamenti industrial! (Ta 
ranto, per esempio). 

Ma sul carattere del voto ope
raio converra ritornare a lungo, 
mlnuziosamente, appena sara possi
bile avere altri dati particolareg 
giatl, altri elementi di confronto 

Quel che e possibile misurare fin 
da oggi e il voto giovanile (almeno 
per le quattro classi che hanno vo
tato solo per la Camera). Tra gli 
eletfori che votano per la prima 
volta vi e sempre stata una tenden 
za ad orientare la scelta sui grandi 
partlti di massa. E 11 19 maggio 
non fa eccezione: 1'85,4 per cento 
del giovani hanno votato per Top 
posizione di sinistra o per la DC 
Solo che la DC. tra 1 giovani, rac-
coglie ore il 44 per cento dei voti 
Invece che il 49.37 del 1963, mentre 
la sinistra passa dal 23.57 al 41,4 
per cento. 
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PiO dl quattro giovani su dleci 
hanno votato per il PCI e per il 
PSIUP (41,4 per cento) Degli oltre 
tre milioni di giovani da 21 a 25 
anni che hanno votato soltanto per 
la Camera, un mllione e 388 mila 
si sono schierati con le liste dell'op 
posizione di sinistra. La percentua 
le dl PCI e PSIUP per la Camera 
e globalmente del 31,4; tra I gio 
vanl, dunque, vi e un aumento net 
to del 10 per cento II PCI, da solo, 
nel 1963 aveva raccolto 11 23,57 per 
cento del voto giovanile, nel '58 
11 25.81 per cento e nel '53 (quando 
1 giovani contribulrono In modo de 
termlnante a non far scattare la 
legge-truffa) 11 26.07 per cento. Lo 
spostamento a sinistra delle nuove 
generazlonl ha quindi compluto un 
balzo in avanti. La percentuale di 
voti giovanlll alia DC e nel frat 
tempo passata dal 49,4 al 44,0. II 
PSU, che ha avuto globalmente 11 
14,5 per cento, tra i giovani e giun 
to appena al 7,6 per cento; destre 
e repubblicanl, addirittura, hanno 
preso meno votl alia Camera che 
al Senato. Nel graflco sono riportati 
anche 1 voti raccolti tra t giovani 
dall'opposizione dl sinistra dal 1953 
al 1968. 

«Zone rosse»: travolgente avanzata 
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In questa tabella abbiamo umfi 
cato i dati riguardanti il voto, per 
il Senato e per la Camera, delle 
tre regioni a rosse »: Emilia-Roma 
gna. Toscana e Umbria. Ed e pro 
prio in questa zona elettorale che 
il nostro partito e la sinistra unita 

< PCI-PSIUP) ha avuto il piu pode 
roso balzo in avanti, ridicolizzando 
ancora una volta tutti quegli a esper-
ti» che teorizzavano la saturoztone 
dei voti comunisti nelle province 
rosse. 

In partlcolare (come e possibile 

vedere nella tabella) le giovani ge 
nerazioni hanno votato per la sini 
stra unita, che dal Senato alia Ca 
mera ha aumentato del 2,l°.'o la sua 
percentuale. Da solo, il PCI ha au 
mentato, per la Camera, del 2.1% 

Cala la DC. anche se in misura non 
notevole grazie al salasso delle de 
stre. Crollo verticale del PSU, che 
sconta pesantemente proprto qui, in 
zona di forte tradizione sociallsta 
11 suo cedimento socialdemocratico 

«Zone bianche»: bloccata la D.C. 
Questa e la tabella rndicante il 

voto delle regioni « bianche », quel 
le cioe tradizionalmente dominate, 
con larga maggioranza, dalla DC 
Sono le tre regioni del Veneto, del 
Trentino AltoAdige e del Friuli-Ve 
nezia Giulia. Anche qui, percid. un 
dato su tre regioni, per rendere il 
raffronto col voto delle tre regioni 
«rosse» piii compatto ed omoge 
neo; ed anche qui occorre ricordare 
la presenza di alcune «isole». co 
me le province di Rovigo e Vene 
zia, che non possono essere consi 
derate «zone bianche». Due daU 
balzano con evidenza, da questa ta 
bella: 1) la DC e stata cost ret t a 
a segnare U passo (+0.8 al Senato 
e — 0.09°*o alia Camera) proprio nel 
la sua roccaforte; 2) i giovani, in 
queste regioni, non hanno votato 
per la DC, che ha avuto piu suf 
fragi al Senato che alia Camera 
in percentuale; mentre dal Senato 
alia Camera la percentuale della si 
nistra unita (PCI-PSIUP) sale del 
5,l°.b. 
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colloqui 
• La resistenza 

palestinese 
QUANDO si parla dl attentat* e 

dl azionl di guerra complutl 
nel territorto di Israele, ho senti-
to ricorrere il nome dl Al Fatah. 
Chi sono9 Da dove vengono? Sono 
dei terroristi o questa non e che 
un'ettchetta appicclcata loro dal 
giornali borghesi? Mi Interessereb-
be un chiarimento, che risponda 
alle domande da me espresse, ma 
anche metta in luce plu In genera
le l'opposizione del palestlnesl al 
Vattuale politica dl Israele. 

RENATO BORGHI 
(Caserta) 

Risponde 

Romano Ledda 

LA RESISTENZA palestinese e In-
dubbiamente il fatto nuovo e 

di maggior rilievo, dopo l'aggresslo-
ne del 5 glugno, nel rapportl tra 
Israele e 11 mondo arabo. Su que
sto punto concordano tuttl gli os-
servatori politic!, e al problema han
no gia dedtcato largo spazio, con 
inchieste, interviste etc. 1 piu im 
portanti giornali di tutto 11 mon
do: mglesi, francesl, sovletlci. ame-
ricanl Solo la stampa italiana (tran 
ne I'Unita che ha dedicato una 
serie di servizi all'argomento) ta 
ce sulla Resistenza palestinese, co
me del resto su altri mllle pro-
blemi che Interessano la causa de! 
popoll, la loro Indipendenza contro 
rimperialismo e la pace nel mon
do Perche la resistenza palesti
nese e diventata cosl importante? 
Per vari motivi. In primo luogo 
perche non si tratta piu di plcco-
11 gruppl di rifugiati palestlnesl 
aU'estero, che entrano in Israele 
per dare vita ad attentatl, colpl dl 
mano, etc. SI tratta al contrario, 
specie dopo la aggresslone del 5 
giugno, di un vero e proprio mo-
vlmento popolare che si rlbella con 
le arm! alia mano, e in mllle al
tre forme — che vanno dalla re-
sistenza passiva. alio sclopero. e co
sl via — alia dominazione israe-
llana, nei terrltori occupatl, e ne
gli ultimi tempi alPinterno dello 
stesso Stato di Israele (dove gli 
arabi, com'e noto, subiscono una 
degradante dlscriminazione razzia-
le). E cib e del resto comprensiblle, 
dato che gli israellanl occupano 
territori, dove risiede la maggior 
oarte dei vecchi profughl palestl
nesl delle precedent! guerre ara 
bo-israellane. Israele, quindi, si tro-
va davantl a centinaia dl mlgliaia 
di arabi che dovrebbero subire un 
nuovo esodo — il secondo — da 
terre che appartengono loro. Dl qui 
I'estensione della resistenza, e la 
sua trasformazlone in movimento 
oopolare La seconda ragione per 
-;ui la resistenza palestinese e dl-
venuta tanto importante e data 
1alla sua organizzazione polltica. 
Non si tratta piu. come contlnua 
no a ripetere gli israellanl. di grup 
pi di a terrorist! » «lstigati» da 
Stati stranieri (e su questo Israe
le vorrebbe giustificare I'orrore 
della sua rappresaglia). ma di or 
ganizzazioni politlche palestlnesl, 
che hanno come obiettivo politico 
il ristabilimento del diritti del po-
polo palestinese, un popolo che ha 
pagato in prima persona, e piu 
duramente, la politica espansioni-
stica, aggressiva e razziale dei 
gruppl dirigenti Israeliani Le plii 
important! di queste organizza-
zioni sono Al Fatah, che ha suo! 
reparti armati dal nome Al Assifa, 
e l'Organizzazione della Liberazlo-
ne della Palestina (OLP). Ve ne so 
no poi altre. anch'esse important!, 
ma tendenza generale sembra es
sere quella di arrivare ad una Iar-
?a unita In organism] che potreb-
bero ricordare per la loro struttu 
-a i CLN. 

Nonostante Israele continul a 
;hiamare e a trattare 1 resisten-
M palestinesi «terroristi», in real 
•a 1 suo! circoli dirigenti hanno 
:ominciato a prendere coscienza 
jella ampiezza e della gravita del 
fenomeno. E questo spiega da un 
:ato 1'imponenza e la ferocla del-
i'apparato repressivo messo in at-
to, ma dall'altro spiega anche 1 
Jubbi che cominciano ad aversi in 
ileum strati dell'opinione pubbli-
ca israeliana sulla politica del lo
ro governo. Anche in questo sen-
so, quindi. la resistenza palestine
se ha una profonda incldenza co
me elemento catalizzatore di alcu-
ni process! intern! alia vita poli
tica israeliana. In ogni caso essa 
mostra all'opinione pubblica mon-
diale come non vi possa essere una 
pace durevole e glusta nel Medio 
Oriente se 1 diritti del popolo pa
lestinese non sarmnno riconoadutL 

NOVITA1 

Qlanfranco Contini 
LETTERATURA 
DELL'ITALIA UNITA 
(1861-1968) 
Pagme VII1-1120, I. 6.000 
La cultura letlarana dtgli ultimi 
canto annl in un'antolooja orlglnale 
nalle scelta a nal gludul. »p»s«o 
polemics, sempre stimolanta per 
ognl categoria dl lattorl. 

La civilta europea 
Ettore Paratore 
TRADIZIONE 
E STRUTTURA 
IN DANTE 
Payne X1V-36S, L. 6.000 
I rapportl tra Dante e la tradizione 
classics e I conseguentl corollari 
sulla struttura del poems. 

Classici italiani Sansoni 
Niccol6 Tommaseo 
OPERE 
a cur a di Mario Puppo 
Due volumi per complesswe pa 
gine LXXVIII-2430, L. 28.000 

Storia antologica 
dei problemi filosofici 

TEORETICA volume II 
cura di Carmelo Lacorte, 

Giorgio Bar at la e Italo Cu 
beddu 
Pagtne 1278, L. 16.000 

Glacomo Antonini 
RACCONTI E NOVELLE 
DEL NOVECENTO 
Pagine XXIV-1016, L. 12.000 
Una raccolta dl scritti del narratori 
Italian! plu rappresentatlvl operant! 
tra la fine del XIX e la prima meta 
del XX secolo. 

Attualita storica 
Robert Rhodes James 
GALLIPOLI 
Pagine XVl-508, 23 carline, 46 
tllustraziani f.t., L 4.500 
Una magistrale ncostruzlone della 
disastrosa campagna inglese contro 

turchl durante la prima guerra 
mondiale. 

Biblioteca Sansoni 
Walter Binnl 
LA POETICA 
DEL DECADENTISMO 
Pagine 184, L. 700 
Un classlco dell, critic, letteraria 
contemporaries. In edizione econo 
mica. 

Augusto Simonfnl 
STORIA DEI 
MOVIMENTI ESTETICI 
NELLA CULTURA 
ITALIANA 
Pagine 406, L. 2.000 
Ouesta - storia > per la comptetezza 
dell'orizzonte • per I'alto livello di 
vulgativo colma una lacuna larga-
mente awertita nella cerchia degl 
studiosi a degli appassionati. 

Edouard Oolleans 
STORIA 
DEL MOVIMENTO 
OPERAIO 
Volume primo 1830-1871 
Introduzione di Ernesto Ragio 
r.ieri 
Pagtne XXXll-356, L. 1.600 
Dalla Rivoluzione di luglto alia Co-
mune di Pangi. 

Enciclopedie pratiche 
Sansoni 

MEDICINA volume I 
Pagine VIII-358. L 1 000 
Una vera • propria introduzione a 
problemi della medicma pratica 
dell'igiene. della salute. 

Paolo Andrenelli 
L'ASTRONOMO 
DILETTANTE 
Pagine VI-280, L. 1.000 
Per gli appassionati di astronomia. 
Una serie di informazionl pratiche 
sugli strumenti in commercio • da 
costruire. no'.̂ zie *ui rretodi di os 
servazicna • au cid che *i pud o» 
tervare. 

Due nuove collane 
nelle edizioni 
Sansoni/Accademia 

Poeti 
Neruda 
TODO EL AMOR: 
ANTOLOGIA 
PERSONALE 
a cura di Giuseppe Bellini 
Versione con teslo a fronte it 
Giuseppe Bellini e Pablo Luis 
Avila 
Pagine 304, L 1.500 
Un libro di confessiom rerudiane, 
tanto piu perjonale in quarto il 
poeta stesso • andato sceg'iendo • 
raccogliendo le sue piu belle lin-
che a amor* da totta la sua opera 
poetica. 

I Musicisti 
Giovanni Carlo Ballola 
BEETHOVEN 
La vita e la musica 
Pagine 488, L. 2 000 
Le vicende biogr»f,cr-e con una mo-
dema interpretazione della condr 
none umana del musicista • una 
chiara • suggestive esegesi del 

opera baethovenlana. 
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