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ESAME CRITICO E AUTOCRITICO 
DEL VOTO DEL 15 -16 G1VGNO 
< • — u — . • • • • • • — — • • • L . * 

I comunisti sardi 
dopo le elezioni 

ARGENTINA 
"mm 

Uit'ohra tappa pericolosa del la missione Rockefeller 

Dal sottro brUto 
CAULIAR1, giugno. 

II 15 P il 16 giugno il no
stro partito ha per>o lo 0.73 
per cento dei voti rispetto 
alle precedenti elezioni re-
gionali del 1965. Non e uno 
scarto molto profondo. Lo 
e invece nel confronto con 
le consultazioni pohtiche 
generali tli un anno fa, per
che la percentuale e infe-
riore di quattro punti. Que
st! risultaii non passano in 
archivio. I compagni si di-
spongono a discuterne con 
grande franchezza. 

La loro reazione iniziale 
* stata di sorpresa- L'esito 
del voto delude anche per
che le previsioni della vigi-
lia erano prudenti. Seeon-
do i pronosUci gli indici del 
voto comunista avrebbero 
dovuto attestarsi su i-ia 
quota intermedia tra le ele
zioni regionah del '65 e le 
politiche. Ad accreditare 
questo caleolo stava anche 
il eomportamento tradizio 
nale dell'elettorato del PCI. 
Vi e sempre stata, infatti, 
una « forbice » — e non so
lo in Sardegna, del resto — 
tra i due tipi di voto. Fino-
ra l'avanzata del PCI aveva 
seguito diagrammi paralle-
li: brillanti successi nelle 
politiche, meno brillanti 
nelle regionali. ma su una 
linea ascendente. Ora si ve-
rifica una battuta di arre-
sto; il « tetto » raggiunto il 
19 maggio 68 eol 23,77 per 
cento dei suffragi e, sia pu
re di poco, piu distante di 
prima. La « forbice » si al-
larga-

Questo fenomeno consiglia 
due ordini di riflessioni. II 
primo riguarda il meccani-
smo del voto rcgionale in 
fie e i particolari fattori di 
condizionamento che hanno 
agito su di esso. II secondo 
comprende i prohlemi piu 
direttamente « nostri »: rap-
porto tra « linca generale » 
e azione concreta, anche in 
relazione all'atteggiamento 
delle altre forze, problemi 
di orientamento e di fun-
zionalita del partito e cosi 
via. 

In precedent! eorrispon-
denze abbiamo gia segnala-
to che il tono della campa-
gna elettorale fu piuttosto 
debole e la tensione politi
cs scarsa. A differenza che 
nella primavera del '68 il 
dibattito politico non rag-
giungeva gli strati piu ele-
mentari della popolazione. 
II « chma » non dava la sen-
sazione di cambiamenti de-
terminanti. L'attenzione sem-
brava appuntarsi prevalen-
temente sulla rosa, foltissi-
nia, dei candidati i quali 
esibivano « mani pulite » e 
rispettabihta personale piu 
che programmi e idee. Sul-
lo sfondo di questo battage 
funzionavano le € macchi-
jie » di «due stali » a cac-
cia di consensi, i due go-
verm di Roma e di Caglia-
ri con gli addentellati clien-
telistici che e facile imma-
ginare. L'isola andava alle 
urne senza sentirsi coinvol-
ta in una temperie piu va-
Cta. L'afflusso degli emigra-
ti, che contribuisce a spro-
vincializzare la « campagna » 
e a stabilire un raccordo 
politico e psicologico con 
una < condizione > piu ge
nerale era, stavolta, assai 
ridotto. 

La dimensione 
della Regione 
Ma, soprattutto, non vi 

era la convinzione che un 
rnulamento di rapporti di 
for/a dentro il Consiglio 
regionale fosse una posta 
molto alta, un obiettivo im-
portante, Una lunga pratica 
di mortificazione dell'auto-
nomia ha reso difficile il 
recupcro di una concezione 
del potcre regionale diver-
sa e opposta a quella uf
ficiale. La Regione e vista 
nclla dimensione che i go-
verni le hanr«# dato, stru-
mento di erot*wlone di ser-
vizi e di favor!. Ad essa si 
fa ricorso per strappare un 
posto di lavoro o per ottc-
nere il nnituo edilizio, ar-
tigiano, agrario. Kcco per
che. diventa « imp»j»Manto » 
la tigura del candittiMo e il 
rapporto individual dell'e-
lettore con lui cY* e I'm-
trrmediano di un potere 
spicciolo, ma visihile e di-
retto. E piii importante di 
tutti e, naturalmente, il can-
didato che « sta nel gioco », 
che controlla certe leve del-
l'apparato e !• ostenta co
me refere«ze aicure e pro-
mettenti. 

Dentro uu oriz2onte cosl 
angusto lo jrtontro politico 
si appiat(j*ce, i programmi 
si livellano e ai lati della 
• opinione • piu stabile ten-
de a farsi piu fluido il corn-
portamento delle « frange ». 
In pari tempo riacquista 
consisten/.a la componente 
MfuisU che qui si incar-

na in un partito a base po-
pulare e a direzione picco-
lo borghose. Quesia zona 
dellelettorato che si spo-
sta prevalentemente a sini
stra nelle elezioni politiche 
ora rifluisce in parte sul 
PSDA che a sua volta. pas-
sato aH'opposi/ione. perde 
voti sui repubblicani. alli-
neati, come sempre. su ri-
g»de posizioni governative. 

Ma queste o non sono le 
novita vere e proprie o non 
sono le principals l'n fat-
to da considerare. invece. 
riguarda lo schieramento di 
sinistra nel suo complesso. 
E . chiaramente, un dato di 
segno negative. La sinistra. 
malgrado le manifestation! 
e le imposta7ioni unitane 
dell'avvio. non ha saputo 
presentarsi come un « polo 
di attrazione *. Probabil-
mente essa ha sopravvalu-
tato 1'incidenza che la cri 
si socialista e il travaglio 
democristiano potevano ave-
re immediatamente sull'e-
lettorato. La sinistra non 
ha giocato come doveva la 
carta della unita. I rappor
ti tra il PSIUP e i comuni
sti non sono stati propria-
mente ispirati alia esigen-
7a di una generale avanza-
ta di tutto il fronte di op-
posizione. E' prevalso. nel 
PSIUP. un orientamento 
« concorrenziale » che men-
tre disuniva alcuni settori 
dell'opinione di sinistra al-
lontanava le batterie dal 
bersaglio vero. 

Dialettka 
interna 

II bersaglio era il centro-
sinistra e in prima linea la 
DC, che nel frattempo si 
era lanciata in una campa
gna molto duttile e insidio-
sa. Questo partito si e mos-
so coprendosi da tutti i la
ti, mettendo in piazza tutte 
le « anime • che custodisce. 
Solo quando ha lasciato 
sguarnita una delle retro-
vie (come a Cagliari, dove 
la egemonia dorotea e asso-
luta) non e riuscita ad 
avanzare. I dorotei, comun-
que, offrivano garanzie alle 
destre e ne catturavano i 
voti mentre le correnti di 
sinistra, segnatamente a 
Nuoro, erano particolarmen-
te attive sul versante oppo-
sto, da dove raccoglievano 
gli umori del malcont-nto 
popolare e li traducevano 
in denunce sferzanti della 
politica governativa. della 
corruzione e delle clientele 
raccolte intorno al governo 
e alio stato maggiore dc del 
capoluogo isolano. 

Questa dialettica interna, 
cosi accesa, trovava obietti-
vamente un punto di sinte-
si nella critica al « governo 
di Roma >, chiamato in cau
sa per il mancato interven-
to statale nella vita econo-
mica sarda. II governo re
gionale propagandava le 
sue grame e mediocri < rea-
lizzazioni >, ma intanto si 
procurava un alibi esterno, 
buono sia per catalizzare il 
dissenso di base sia per 
stornarlo e imbrigliarlo nel-
1'attesa delle * provviden-
ze » centrali. II cerchio di-
ventava perfetto quando, a 
sua volta, entrava in azio
ne il «secondo stato >. 
Quando cioe lo «stato as-
sente > di Roma comineia-
va ad elargire delibere del 
CIPE per la costruzione di 
un porto-containers a Ca
gliari, « piani» per la pa-
stori/ia, un progetto di un 
« polo di sviluppo» del-
l'ENI ecc. Anche Roma 
chiedeva voti per se e per 
il governo di Cagliari. E 
Rumor, Piccoli e Colombo 
venivano, appunto, a racco-
mandare le « benemerenze » 
dcll'ultim'ora. 

Che questa operazione a 
tenaglia, molto laboriosa, 
contenga parccchi elementi 
di trasformismo e evidente. 
Tuttavia sarebbe sbagliato 
riguardarla solo come un 
semplice « gioco delle par
ti >. Essa riproduce e illu-
stra contraddizioni reali del
la DC. II fatto, per6, e che 
tali contraddizioni, anziche 
ritorcersi contro la DC stes-
sa sono state scaricate fuo-
n. Ne potrva hastare, per-
che precipitassero, la nostra 
drnuncia delle responsabi-
lita democnslianc. Oltretut-
to non eravamo i soli a 
farla 

II discorso col quale la 
posizione della DC e effet-
tivamente vulnerabile e 
quello che recupera una 
visione unitaria della que-
stione sarda (e della que-
stione m?ridionale) e met-
te a nudo, al di la delle re-
criminazioni sulla « assen-
7a > dello Stato, la prcsen-
za di un meccanismo gene
rale di sfruttamento e di 
dominio. La difesa della au-
tonomia, contro 1c suggc 
stioni qualunquistiche e li-
quidatorie, non i i riduce, 

cosi. ne alia difesa di que
sta Regione ne alia giustap-
posizione di « correttivi » 
su un impianto di potere 
che e. invece, da cambiare 
in profondita. Allora e po
sto, tra l'altro. il problem* 
di un particolare tipo di 
intervento pubblico e di 
una qualitd dello sviluppo 
di versa perche incentrata 
su un progetto radicale di 
riforma che parte da Ha ter
ra e sollecita mutamenti in 
tutte le sfere: del contadi-
no e del pastore rispetto 
all'agrario, dell'operaio ri
spetto al padrone in fabbri" 
ca. E l'autonomia regionale, 
in un tale quadro, e l'anel-
lo di un potere statale da 
afferrare e riplasmare sul
la misura di una scala di 
bisogni antitetica a quella 
che impera al Nord e al 
Sud. L'obiettivo non e una 
pura redistribuzione dei seg-
gi in un'assemblea, ma lo 
avvio all'autogoverno. Quel 
che conta non e il torneo 
delle candidature, ma la 
possibilita di port a re un 
colpo a questa organizzazio-
ne del potere. 

I documenti che il partito 
ha elaborato e diffuso nel
la campagna elettorale re-
citano correttamente que
sta impostazione. Ma e con-
statazione corrente che nel 
concreto si e rimasti mol
to al di sotto di questa li
nea. Ora l'esame si appun-
ta sia sui limiti del movi-
mento di massa (focolai di 
agitazione e di ribellione 
anche numerosi ma non 
sorretti da una precisa di
rezione di marcia e non 
adeguatamente diffusi su 
tutta J'area regionale) sia 
sui limiti propri del parti
to in quanto tale. II dibat
tito riapre i problemi di 
una organizzazione che du
rante il confronto elettora
le e apparsa raccolta in se 
stessa e attardata da una 
pesante routine che le ha 
impedito la necessaria proie-
zione esterna (ne e prova 
la stessa composizione del
le l iste). Tornano in discus-
sione le caratteristiche di 
un partito che present a un 
divario troppo forte tra il 
quadro dirigente e la sua 
base, che incontra difficol-
ta a rinnovarsi con gli ap-
porti della gioventu e a 
piantarsi sohdamente, co
me seppe fare, per esem-
pio, nei bacini minerari, 
nelle nuove industric. Pro
blemi recenti e di vecchia 
data, sui quali si prova la 
stessa unita del partito. 
Converra osservarne alcuni 
piii da vicino. 

Roberto Romani 

II tramonto dei < gorilla moderni 
II grande disegno del generate Ongania e le dhrisioni del movimeido sindacale — «Braccio di ferro»tra gli opera! e il regime 
Studentt e sacerdoli contestano i milHari — Dai fumo delle bombe di Cordoba emerge «un nuovo paesaggio politico» 

> 

Prove generali per la Luna 

CAPO KENNEDY — La grand* prova gcrwrale 
a cominciata t taman* alle te\, (tra itallana: 11 
conto alia rovtscia, che dur«ra H t h fltorni, do-
vra pcrmeHere ai tecnlci dl controllara cha tutti 
i camplessi meceaniimi d«ll'< Apollo 11 > tono a 
punto per il lancio tulla Luna fltsato par il 
16 luglio. La prova si divldera in una faie 

< umlda », cui non partaciperanno gli *stronauli, 
cha comprendera il carkamento del terbatoi del 
rat io, a una fata « u c c a », a terbatoi vuoti e 
con gli aitronauti in cabina. I tre piloti hanno 
indos*ato ieri le tut* giali* di volo. Nella foto 
poMfw davanti al modulo ipaxiale: da lini&lra 
Collins, Armstrong a Aldrin. 

Si allarga lo scandalo dei «lager» per subnormali 

RAGAUIIN CA TENS ANCHE 
NEGLIISTITUTI Dl MODENA 
Clamorose rivelazioni di un religioso al nostro giornale — Un mostruoso «brevetto»: le 
manette per fissare i bambini ai letti — Grottaferrata non e un caso limite: la maggior parte 

degli istituti, afferma r«Awenire », sarebbero dei centri di tortura 

MODKN'A. 2fi 
Manette anche i>er 1 siihnor-

niali Hi Modena! I.a noti/ia ci 
c stata data per telefonn da un 
reliftioso che avevamo awicuia-
to. sen/.a nsiiltato alcuno. nel 
cor«;o della mchiesta dell'Unifo 
sulle \iccnde dei «celcstim « 
modenesi. Qualcuno ci aveva 
detto che lui. il religioso di cui 
parhamo. sapeva molte co<;e su 
queste vicende. Allora ci aveva 
assicurato che eizh « non c'ern ». 
e * se e'era. dornuva ». Ora sem 
bra essersi svegliato: forse & 
stato toccato dalla Rrâ ia di... 
Santa Hita da Grottaferrata. 
Comunque. ci ha telefonato chie-
dendoci che I'andassimo a ve-
dere. 

II rclitfio'fo ha puntualizzato 
quello die ci aveva anticipato 
per trlefono: anrhe nogli istituti 
modenesi per subnormali vi so 
no dei fancuilli dai 4 ai 18 anm 
d; eta che passano le loro notti 
talcum anche \ loro ttiorni) fis 
sati ai loro lettini come fossero 
dei pa//.i furiosi o dei reclusi 
nbelli (misure di contenzione 
di per se mammissihili anche 
nei manicomi e nelle careen). 
Ci ha fatto vedere un campione 
di «manette» con cui questi 
infelici vengono inchiodati ai lo
ro giaciglr. ce ne ha spiegato 
il modo di applicazione (dice 
di averle avute — assieme al 
lucchetto col quale vi si bloc-
ca dentro il polso o la cavigha 
del «prigioniero» — nel se 
greto del confessionale), 

Si tratta di una robusta cm 
ghia di groflsa canapa; uno 
dei suoi capi e ripiegato e cu-
cito in modo da forma re un 
cappio nel quale si introduce 
e si fa scorrere tutta la cinghia 

' dopo averla passata ad uno dei 

fern de! letto, L"altro capo si 
raddoppia attorno al polso o 
alia cavigha del raga/zo da im-
mobili//are c poi viene fissato 
al corpo della cinghia a metio 
di una strano lucchetto, una spe
cie di automatical gigante di 
acciaio. 

II lucchetto. quando e I'ora, 
si apre con una apposita chiave 
tubolare che, si dice, le snore 
portino alia cmtola assieme al 
crocifisso. K' un aggeggio bre-
vettato: sulle due teste in ac-
ciaio. e inciso « brevetto Basi-
lico ». Per essere preeisi € bre 
vrtto Hasilico t, nel campione 
che ci e stato mostrato dal 
che ci e stato mostrato dal re 
Iitfioso <e che ci e stato permes 
so di fotografare), lo si legae 
anenra solo su una delle due 
teste; quella diciamo esterna. 
nella quale si introduce la ehia 
ve quando giunge l'ora di line 
rare i rapn//i dalle manette. 
SullaHra «testa », la scritta 
e consumata rlall'tiso. Hallo sfre-
gamento contro le len/uola o le 
copertc. uno sfregamento pro 
vocato dagli ammanettati per 
i quali i movimenti impediti di 
vengono un incubo dal quale 
cercano di liberarsi dibatten 
dosi — almeno nei primi tem
pi — tanto freneticamente quan 
to inutilmente. 

Fin qui le agghiaceinnti confi-
denze del nostro informetore. 
Per il momento ci preme affer-
mare che nop si pud piu, di 
fronte al nuovi ternbili fatti che 
continuamente vengono alia lu
ce. parlare di cast limite. Di 
questo parere e oggi anche 
r.^trem're il quale, dopo aver 
ostinatamente taciuto sulle vi
cende degli istituti modenesi per 
subnormal! vforse un malinteso 

< spirito di corpo », essenriovi 
alia dire/ione di questi istituti 
alcuni dei piu noti monsignori 
della curia modenese?) oggi e 
costretto a senvere quello che 
noi da tempo andiamo affer
ma ndo: «Nessuno puo e deve 
forsi schermo di fronte ad una 
verita che inutilmente si va 
gridando da anni: la maggior 
parte di questi istituti ffatte le 
debite e precise quanto rare 
eecezioni) e in queste condi-

zioni: sfruttamento, nialtratta-
menti. supcrsti/ioni. nusena so 
no I'humus dal quali: na^cono, 
con la puntualita di un pro 
cesso naturalc. dehnquenza mi-
norile e prostituzione precoce. 
Sono cose dure da dirsi, ma 
sono vere e non sappiamo piii 
come gridarle dato che il paese 
ha tutte le intenzioni di conti-
nuare ad ignorarlc ». 

Nando Gavioli 

L'ONMI: «A Roma 
altri 8 lager» 

A Roma e provincia esistotio almeno otto IUQCT per bam
bini subnormali come il «S. RiU » oi Grottafcnata: l'ONMI. 
per sei di questi. nello scorso anno ha proposto la chuiMiia 
alia prefettura ed al medico provinciate, ma tali istituti sono 
ancora in funzione: cosi ha dichiarato ad un giornale della 
sera la president* dell'Opera nazionale maternita ed infan-
zia, Angela Gotella. Secondo tali affermazioni nella citta di 
Koma operano circa 300 istituti privati dei qua): solo un cen-
tinaio sono meritevoli del riconoscimento ufficiale dell'ONMl; 
in provincia. invece, gli istituti privati per bambini assom-
mano a 250 de quali soltanto 4 hanno i requisiti minimi richiesti 
per una cosi delicata funzione. 

Lo stesso quotidiano cita arjdirittura casi precisi contro i 
quali le autorita preposte alia vigilania ancora non hanno preso 
a loin provvedimento: si parla cot) dj Cecehina (un istituto 
diretto da una ex suora, Erminia Simoni). di Torvaianica 
(I'istituto «S. Maria Goretti >). « di un istituto al 1911 chilo-
metro della via dei Lagni, Ed ogni volta non si fa mistero 
di < amjeli custodi > cht danno la loro proteiion*. 

«II generale Ongania e il | 
solo cittadino di statura presi-
denziaJe che sia gradito a tutti 
i s«ttori politici del nostro 
p*ese» scriveva, sul finire 
del novembre IMS. La Xacidn 
di Buenos Aires, commentan-
do le clamorose dlmissioni del 
comandante delle forze arma-
ne argentme, che avevano se-
gnato la fine della «collabo-
razione» tra i militari e il 
presidente Ill:a. E aggiunae-
va: «Quella che e una perch-
U per l'esercito e un acqui-
slo per il paese ». L'inf luente 
qiotidiano della borghesia. ar
gentine »veva evidentemente 
visto fino in fondo nel gioco 
di Ong&nla; aveva cioe com-
preso che il generale si pre-
parava. insieme con i suoi col-
leghi. a liquidare con un nuo
vo golpe il presidente eletto e 
a prendere nelle sue prcpne 
mani il potere. Cio acoadde e-
sattamente seTte mesi dopo, al-
l'alba del 29 giugno 1966. 

II giudi/io della Nacibn non 
va preso. naturalmente, alia 
letter*. Vi erano settori dello 
schieramento politico e della 
societa ai quali Ongania era 
del tutto inviso, e tra questi 
in prima linea gli element* 
piii avanzati dell'opposizione 
operaia e il mondo universi-
tario. Costttro avevano da tem
po denunciato la concezione 
decisamente pro-yankee della 
«solidarjeta inter . america-
na » propugnata dal generale, 
e avevano reagito veemente-
mente sia alia sua richiestu 
di associare 1'Argentina alio 
intervento dei marines statu-
nitensi nella Repubblica domi-
nicana, sia alia sua presa di 
contatto. in Brasile, con i mi
litari aurori del golpe contro 
Goulart e alle sue pubbliche 
dichiarazioni a favore di un 
fronte unico anticomunista dei 
militari dei due paesi - chia
ve del Sud America. E* vero, 
perb, che la • rivoluzione ar-
Rentina », come Ongania la de-
finl nel suo primo proclama, 
trov6 fin dall'inizio, nella 
particolare situazione argenti-
na, consensi abbastanza va
st i e abbastanza solidi. Piac-
que alia borghesia pro • ame-
ricana, che mise un suo uo-
mo, Jorge Nestor Salimei. al
ia direzione deUa politica eco-
nomica, e al clero tradiziona-
lista, che, per bocca del car
dinal primate, monsignor Cag-
giano. saiuto in Onganai < l'al-

fbc-di una nuova graBdean». 
Ma, paradossalmente, anche 
quei leaders sindarali che si 
ispirano piii o meno diretta
mente al peronismo, bestia ne-
ra dei militari, furono sensi-
bill all'offerta di un «dialo-
go» e alia lusinga di una 
«partecipazione» al potere. 
Î e inoertezze e le debolezze 
most rate da Illla dmanzi al 
processo di degradazione poli
tica ed economiea che si era 
andato aggravando non fe-
cero rimpiangere a molti la 
equipe deposta e favorirono la 
demapOKia dei nuovi capi. 

Va derto. d'altra parte, che 
Ongania si e mosso, in que
sti tre anni, con maggiori tun-
bizioni e con maggiore abili-
ta sia rispetto ai colleghl che 
lo avevano preceduto, sia ri
spetto a quelli brasiliani: corn-
portamento, questo, che alcu
ni tratti specifici della sua fi
gure contribuiscono a spiega -
re. Ctnquantacinquenne (e na-
to nel '14, presso Buenos Ai
res, da genitori di origine ba-
sea) I'attuale presidenre ap-
partiene a quella sottospecie 
del « gorillismo » argentino che 
si suole chiamare « azzurra », 
in contrapposizione alia va-
riante « rossa» (colorados): 
legalitari e moderati i priml, 
oltranzisti e fautori di una dit-
tatura militare aperta, i se-
Condi. Di qui la funzione dl 
arbitro e di moderatore che 
egli ha tenuto ad assicurarsi 
fin dal '62, quando, con il ro-
vesciamento di Frondizi, e e-
merso al vertice della vita na
zionale, e che si e manifesta-
ta negli anni successivi con 
la repressions del pronuncia-
mento Colorado dei generali Me-
nendez e Toranzo Montero e 
con il benestare dato all'in-
termezzo costituzionale di II-
lia. Uomo del Pentagono (ex-
allievo della scuola panamen-
so di « controgiierrigliaw) cat-
toiico e anticomunista, Onga
nia ha saputo dosare, una 
volta assunfo il potere, auto-
ritarismo e paternalismo, illi
beral ismo » economico di mar-
ca stat unitense e « naziona-
lismo n sud-americano. 

S c 1 o It o it parlamento, 
messi fuori legge 1 partiti, 
insediate in luogo delle istan-
ze costituzionali commissioni 
militari e di tecnocrati, il nuo
vo leader proclamo l'obbietti-
vo di « rioostruire dalle fon-
damenta» tutte le strutture 
della nazione, di «trasforma-
re e modernizzare» la vita 
del paese e di dare ad essa uno 
slaneio nuovo, attraverso « gli 
sforzi armonicamente congiun-
ti dpll'intera comunita argon-
tina». In seno al governo, 
ristrerto e centralizzato, due 
unmini hanno tenuto dal di 
cembre del '66 ad oggi le cari-
che decisive: Adalberto Krie-
ger Vasena, uomo di fiducia 
del capitate «inter-americano» 
ed esperto nel ruolo di « me-
diatorea tra padronato e or-
ganizzazioni sindacall, come 
ministro (succeduto a Sali
mei) dell"Eeonomia e del La
voro, e Ouillermo Borda, un 
magiatrato e docente univer-
sltario ex • peronista, come 
ministro degli Interni. Sullo 
sfondo, altri due peraonaggi 
di rilievo: » frstelli Julio e Al-
varo AJaogaray, riapettiva-
mente comandante in capo 
delle forze di terra e amba-
aciatore a Washington. 

E' alia politica economiea 
che Ongania ha dato la pi*» 
odenza auotuta nel w o pro-

gramma, aU'insegna del «ri-
sanamento econom.co » e del
la « giustizia sociaJe », ma, in 
realta, secondo linee fonda-
mentali assai chiare: rinun-
cia ad ogni nentativo di li-
mitare lo strapotere dei mo-
nopoli USA e ad ogni inter
vento dello Stato per promuo-
vere lo sviluppo deU'economia 
nazionale. rest'tuzione ni'.3 
iniziativa privata di diverse 
industrie nazionalizzate nel 
perir>dn peronista. «raziona-
Hzzazione», atfraverso licen-
ziamenti in massa del perso 
nale. dei servizi pubblici, del
le ferrovie e deU'industria 
zucchenera fprmrincia di Tu-
cumani. blocco dei salari, 
svalutazione del peso, erosio-
ne delle conquiste sociali dei 
lavoratori. 

Contro questa politica, 11 
movimento sindacale si e bat-
tuto con alterne vicende. I 
portuali di Buenos Aires e i 
ferrovieri furono i primi a 
sejoperare, negli ultimi mesi 
del '86 e nel gennaio del '67; 
fu poi la volta dei lavorato
ri dello zucchero. II governo 
reagl con pesanti misure re
pressive, che colpivano sia le 
organizzazioni sindacali. sia 
gli scioperanti, e con il ricor
so a manovre di rottura. Sen-
sibili alle sollecitazioni mosse 
loro nel quadro del « grande 
disegno» di Ongania, quello 
di una organizzazione sinda
cale riunificata ma « apoliti-
ca » e inserita nel regime su 
basi corporativiste, i dirigen-
ti sindacali peronisti e « indi-
pendenti» frenavano e sabo-
tavano la risposta operaia. 
Dei due grandi scioperi gene
ral! previsti dal « piano di lot-
ta» del '67. uno, quello del 
1. marzo, rivelb una flessio-
ne della combattivita operaia, 
e il regime fu pronto a conso-
lidare il suo successo promul-
gando, per perseguitare le a-
vanguardie. una legge di « di
fesa civile*; l'altro, fissaro 
per il 21 e il 22 dello stesso 
mese. fu annullato. La CGT 
preparava ora il suo congres-
so e il governo si arrogava 
apertamente un diritto di in
tervento nei preparativi e nel
la scelta dei delegati. 

Ripetutamente rinviato, 11 
congresso si e tenuto inflne 
nel marzo dell'anno scorso. E 
ha riservato grandi sorprese. 
Le previsioni erano per un 
congresso nel quale la linea 
di Augusto Vandor, di Tacco-
ne e degli altri «partecipa-
zionisti » si sarebbe facilmen-
te imposta a quella di lot la 
del Movimiento de unidad y 
caordinacibn sindical (MUCH) 
formato dai comunisti, dai pe
ronisti unitari e da militan-
ti classisti di altre correnti. 
Si e avuto invece un congres
so domtnato dalle istanze uni-
tarie e combatrive della base, 
e ne e uscito un rilancio della 
resistenza popolare. 

II lungo « braccio di ferro a 
tra i lavoratori e il regime 
aveva frattanto stimolato e 
mobilitato forze nuove, che 
mutavano in maniera signifi-
cativa il quadro della lotta e 
attraverso il cui intervento si 
delineava una svolta a sini
stra. Le Universitk, che sono 
da tempo uno dei centri piii 
vivi della battaglia anti - im-
perialtsta e progressista e che 
erano state tra i primi bersa-
gli della repressione di Onga
nia (per la prima volta in 
mezzo secolo, il regime ne ave
va soppresso l'autonomia), e-

rano di nuovo in ebollirione. 
Student! e docenti si baftevev 
no in prima persona, cercaav 
do il contatto eon ii movi
mento sindacale. Accanto a 
loro. prendevano posto corag-
giosamente una minoranza 
progressista del clero, fedete 
airinsegnanwnto di monat-
gnor Podesta. il deposto v#-
scovo di Avellaneda. il cui n o 
lo in Argentina e stato para-
gonaro a quello di monsignor 
Helder Camara, lareiveswv 
vo «rosso» del nord • eat 
brasihano. Un'inquietudine 
profonda era awertibile nel 
seno della Chiesa e si riflet. 
teva nell"Episcopate: ne 1* 
sanzioni amministrative ne gli 
sforzi di conciliazione del VaV 
ticano giungevano a «pacifi-
careii gli animi. 

II luglio del *6« e stato run-
go e acaldo» e i suoi stra-
scichi si sono prolungati fiao 
ai mesi scorsi: scioperi unV 
versitari, ripresa dell'agttazio-
ne operaia a Commodore Ri-
vadavia e a Bahla BlanoA. 
tensione a Tucuman. « Maroa 
della fame* di studenti, la
voratori e prert ribelli percor-
revano il paese. In maggio, a 
Corrientes. l'uccisione di due 
studenti durante una mani-
festazione contro l'aumento 
dei prezzi nelle mense unl-
versitarie ha aperto la faae 
che doveva sfociare nello selo-
pero generale del 30. nella lot
ta di strada a Cordoba tra 
studenti e operai della Re
nault da una parte, paraca-
dutisti del regime dall'airra, 
nelle ieggi d'emergenza e nel-
l'ondata di process!. L'oppoai-
zione pagava un alto prezzo 
di sangue: i morti di Cor
doba non sono stati ancora 
contati. II regime pagava pero 
un prezzo anche piii alto, ri-
mettendo in questione le sue 
stesse fondamenta. 

Dal fumo delle bombe la-
crimogene di Cordoba e emer-
so, ha scritto VEconomist, 
«un nuovo paesaggio politi
co ». Ongania ha perduto ir-
reparabilmenre la sua fame 
di dirigente « capace di com-
binare rignre e realismo» e 
la sua autorita. I dirigenti sin
dacali « partecipazionisti» gli 
hanno voltato le spalle e han
no accettato una discussione 
con i « ribelli » per 1'unita di 
azione. La magistratura lo 
sconlessa. Monsignor Caggia-
no non rieace piii a vedere 
«I'alba» e invoca, insieme 
con gli altrt ye»c0vi. il ritor-
no ad u*l- regime «demo-
rratico e costituzionale» A 
Tucuman, il padre domeni-
cano Juan Perrante fa voti 
perche la lotta degli studen
ti « non sia vana », e sogaiun-
ge: « Se vogliamo fare la rivo
luzione, sara fmo in fondo, 
e se alcuni di noi cadranno, 
il loro sangue sara il seme 
della liberazione ». II rimpa-
sto di governo tentato dal 
generale, che ha visto parti-
re Krieger Vasena e Borda 
(sostituiti, rispettivamente, 
dal social • cristiano Jose Ma
ria Dagnino Pastore e dal ge
nerate Imaz) ha scontentato 
secondo il Times, anche «le 
forze annate e la comunita 
degli affari». II regime cele-
bra tl suo rerzo anniversaxio 
in una situazione totalmen-
te rovesciata: il tempo d«i 
(i gorilla » moderni e scaduto 
e il paese e ansioso di volta-
re pagina. 

Ennio Polite 

Polemiche sulla scomparsa di Manes 

II governo difende 
i generali del '64 

Un comunicalo ufficiale del ministero della Difesa (an
che a nome di Tremelloni!) replica al socialijta Scalfjri 

La conimozionc ufficiale per 
la scomparsa del generale Ma
nes — trstimone - chiave ncl-
l'accusa contro Do Lorenzo per 
i fatti del luglio 1964 — e du-
rata INKO. II governo, con una 
presa di posizione ufficiale, ha 
assunto le difese proprio di 
quel generali dei carabinien 
contro i quali Manes si scontro 
per avere messo in luce la tra 
ma dei piani illegal!, predispo-
sti ncllestate del '64. Si tratta 
di un gesto. di cut non pud sfug-
girc il significato politico, quan 
do ormai mancaiio poco piu di 
venti giorni alia conclusione del-
rinchiesta parlamcntare sul SI 
KAH. 

Manes «'• mortn. come e noto. 
in circostanze drammatichc. col-
to da un attacco cardiaco pro 
prui mentre inizuna a deporre 
ilinan/i alia iiiinnii^siiine a Mini 
tiH'itono. Voile form re la sua 
testimnnian/a nonostantc la com 
missione, conoscendo le sue mal 
ferme condizioni di salute, gli 
avesse lasciato la facolta di ri 
nunctare alia deposizione. E' 
.stato proprio l'elogio di Manes. 
contenuto in una dichiarazione 
dell'ex direttore dell"« Espresso*. 
on. Eugenio Sea If an. che ha 
ieri sera provocate la rea-
zinne del goverro. 

Per Sea If a ri, Manes fu < un 
soldato che sa quale sia il si 
gnificato profondo. morale e ci
vile. della sua milizia >. < Nel 
corso di un processo nel quale 
un numero non trascurabile di 
generali e di ufficiali superiors 
dettero di se uno spettacolo mi-
sera ndo, sfiorando i limiti della 
fals* testimomanza, esplicita 
menie nlevati dal collegia e dal 

Pubblico mmi>tcro — ha di
chiarato Scalfan. nferendosi al 
processo De Lorenzo-L'Espresso 
— la defjosizionc di Manes fu 
un raro escmpio di verita c di 
coraggio morale. Era inevita-
bile the dovesse sopportarne le 
eonseguenze. in un ambiente che 
il conformismo e l'intrigo poli
tico hanno reso vile. Ed infaiti 
le sopport6: fu sottoposto tra 
l'altro — oltre a miJle medio 
cri angherie — ad un'inchiesta 
disciplinare per avere egli sco-
perto una verita che si voleva 
a tutti i costi tenere celata ». 

La replica c venuta piu tar-
di dall'L'fficio stampa del mi-
nistpro della Difesa con questo 
sigmficativo comunicato: < L'OII. 
Tremelloni e il ministro della 
Difesa on. Gui. apprese alcune 
dichiarazioni rilasciate da un 
parlamcntare in ixcasione del 
la morte del gen. Manes, le qua
li contengono commenti grave-
mente offensivi per I ambiente 
politico e militare della Difesa. 
hanno espresso la loro protesta 
piii viva per le infiuste e inac-
cettabili accuse ». 

Tremelloni non e che un sem
plice deputato del PSI. Ma, per 
convogliarlo in questo grave at-
to di solidarieta politics con t 
generali protagonisti de) lugno 
'64. il ministero della Difesa. 
senza sottiglieue formali, ha 
emesso il comunicato ufficiale 
anche a nome dell'ex ministro. 
elevato a) rango di " quadro " 
permanente della Difesa. bx 
questo modo ci ii e voluti «SM> 
dentemente premunire in aalV 
cipo da obieaiQaa da part* m-
cialista, 
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