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Dopo il voto del 13 giugno: la lotta si fa piu aspra 

GENOVA 
/ 

Ancora piu a sinistra 
2,41 al PCI f ra gli operai 

II voto degli operai e dei portuali e stato de-
cisivo per creare le premesse di un discorso 
nuovo sul futuro della citta - Nonostante il 
clima di «caccia alle streghe» (perfino la 
tragedia dei Sutter usata nella campagna 
elettorale) la destra non avanza 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 19. 

Due aspettl caratterizzano le elezioni a Ge-
nova: un complessivo spostamento a sinistra 
grazie soprattutto al voto degli operai e del, 
portuali, e la sconfitta della destra. Non vi 
e stato il riflusso reazionario che moltl pre-
vedevano (e vedremo su quali segnl costoro 
basassero le loro profezle); abbiamo avuto 
invece una ulteriore avanzata dei comunistl, 
il crollo dei liberali, e anche un emigrare 
di voti dalla destra classica a partiti come 
11 PRI. 

Riepiloghiamo le cifre, anche se moltl let-
tori gia le conoscono. II PCI e passato dal 
32,1% del 1966 al 33.7 del 1970 e al 33,82 
del 13 giugno. II PSIUP ha perduto, seppure 
non in mlsura sensibile rispetto alle «comu-
nali» del 1966 (che sono poi il termlne di 
raffronto piu logico e omogeneo): aveva 1*1.9 
per cento nel '66, il 2.84 nel '70 e ha oggi 
1*1.60. I socialist!, invece, vedono 1 loro suf-
fragi dlmlnuire proprio rispetto al 1966 (me-
no 1,26%), mentre recuperano sulle «regio
nal!» dell'anno scorso (piu 1,6%); ma tra 
queste due date sono racchlusi 1'unificazione 
socialdemocratica, il tracollo del 1968, la scis-
sione. il successivo sforzo di riallacciare gli 
antichl legami con il movimento operalo, 
pur senza abbandonare gli equivocl di un 
atteggiamento amblvalente: e non a caso 
nelle zone operate 11 dato del PSI e piu 
negativo: meno 2.41% sul '66. 

La Democrazia cristiana, come si usa dire, 
«tiene »: ma tiene solo rispetto all'anno scor
so (25,23% nel '70 e oggi 25.6), mentre nel 
confront! del '66, quando appunto si vot6 
come oggi per il Comune, perde 1*1,15%. I 
socialdemocratici sono lontani dal trionfo 
immaginato alia vlgilia: piu 1% rispetto al 
1966, e piu 0,5 nel confrontl del 1970. Solo 

1 repubblicanl possono vantare un lnnegabile 
successo, visto che dall'1,1% del 1968 sono sa- • 
lit! al 3,65 del '70 e all'attuale 4.42. Ma il . 
PRI e proprio 11 partito che, quasi quanto 
1 liberali, ha condotto la propria campagna 
polemizzando' con la coallzlone di centro-
sinistra, dalla quale a Genova era assente 
ormal da moltl anni, anche se condlvldeva -
in effetti tutte le responsabillta. 

Che cosa e accaduto Intanto sulle sponde 
della destra? I monarchici vanno estlnguen-
dosi, i liberali sembrano rotolare lungo un 
piano Incllnato (11,1% nel 1966. 8,86 nel 1970, 
5,47 quest'anno); ma ciononostante i fascist! 
reglstrano un aumento dl appena 1'1% ri
spetto all'anno scorso. 

A questo punto 11 quadro e completo: la 
sinistra e piu forte perche dispone, per la 
prima volta dopo 20 anni, di 41 seggi su 80; 
e al fuil di una analisi corretta non puo 
essere qui considerate il seggio che si vor-
rebbe togllere al PCI, per la sempllce ragione 
che la sottrazione deriverebbe dall'errore ma-
terlale commesso da un presidente di sezlone, -
errore che tuttl riconoscono apertamente. 

Anche il centro sinistra e numericamente 
piu forte grazie al repubblicanl. ma piu del 
numeri conteranno le distanze politiche che 
sono andate via via aumentando tra i socia
list! da un late, e i democrlstiani, 1 social-
democratic! e i repubblicanl dall'altro. A de
stra,-inflne, sembra aperto un interrogativo: 
il PLI ha perduto in cinque anni quasi 30 
mlla votl; chl li ha rlcevutf? Non certamente 
i monarchici, che come si e detto sono pres-
soche scomparsi; neppure il MSI, o per lo 
meno non soltanto il MSI. Non c'e dubblo 
che almeno una parte dei suffragi liberali 
siano stati attratti dal PRI e dal PSDI, 
«raccomandati» come camplonl di antico-
munismo alia vigilla del voto (anche se la 

raccomandazlone e stata tutt'altro che gra-
dita) da quello stesso «comltato di difesa 
civica» che, proprio ieri. avrebbe voluto or-
ganizzare la marcla della sedicente «mag-
gioranza silenziosa», e ne e stato invece 
impedito da una rlsposta antifascista unita-
ria. Slamo qulndi dinanzi a questo processo: 
un affluire di voti dalla destra ai partiti 
« moderati» del centro sinistra, ma anche un 
contemporaneo travaso dalla Die alia sinistra 
pciche 1 democrlstiani hanno perduto, a loro 
volta. oltre 5 mila suffragi dal 1966 ad oggi. 

Questa realta ha una particolare rilevanza 
polltlca anche per 1 fattl che l'hanno prece-
duta. Intanto, sono diminuiti a Genova gli 
abitanti e quindi gli aventi diritto al voto. 
Ma non sono fuggiti gli armatori, i petrolieri 
o gli speculator! edili; sono stati Invece co-
stretti ad andarsene migliaia di operai qualifi-
cati e di tecnlci, espulsl da una industrla pub-
blica colpita da una crisi artificiosa; ed era 
gente che, - in buona parte, avrebbe votato 
sicuramente a sinistra. Ciononostante 1 comu
nistl hanno' progredlto. 

In secondo luogo, Genova e stata lmmersa, 
per settlmane. in un clima di caccia alle 
streghe. Episodl criminali come il rapimento 
di Gadolla. la sanguinosa rapina all'Istituto 
case popolari, l'assassinio di Milena Sutter, 
sono stati strumentalizzatl sino al parossi-
smo dal profeti della «maniera forte». Bl-
sogna essere stati a Genova per caplre quale 
clima cupo fosse sceso sulla citta, quando 
alle incitazlonl al linciaggio si univano cam-
pagne come quelle • della « Stampa ». lmpe-
gnata per giornl e giorni a raccontare che 
Genova era la «capitale dei tupamaros», 
e a trasformare magicamente alcuni volgari 
grassatori In «bande armate pronte alia ri-
voluzione ». 

Questo ciarpame e stato spazzato via dalle 
elezioni del 13 giugno e oggi all'esistenza di 

una maggloranza nuova (oltre a quella d! 
centro sinistra) s! accompagna 1'avanzare del 
PCI secondo questa progressione ininterrotta: 
31,7% nel 1964. 32.1 nel 1966, 33.47 nel 1968. 
33.7 nel 1970. 33.82 nel 1971. 

C'e poi 1'aspetto forse piu importante che 
rlchiederebbe un discorso a parte: 11 voto 
degli operai. Proviamo infatti a considerare 
le elezioni a Bolzaneto. Cornigliano. Ponte-
decimo. Pra, Rivarolo, Sampierdarena, Sestrl 
e Voltri. Sono otto gross! quartieri (o dele-
gazioni. come qui vengono chiamate) dove 
ovvlamente non abitano soltanto metalmec-
canicl e impiegati. ma esiste tuttavia una 
forte presenza operaia. In questi otto quar
tieri. che rappresentano almeno un terzo dl 
tutta la citta, nonostante disponesse gia di 
posizionl fortisslme. il PCI 6 andato avantl 
ancora del 2.41% rispetto al 1966 (media co-
munale piu 1,72), mentre i fascist! e i social
democratici sono fermi, 11 PRI avanza sol
tanto dell'1.8 (media comunale piu 3.32) e 
meno sensibile e 11 recupero del PSI. Se 
vi fosse bisogno di una ulteriore smentita a 
quanti vaneggiano di «rlformismo» e «in-
tegrazlone nel sistema» della classe operaia. 
questi dati basterebbero a sbugiardarli. An
che il gruppuscolo cosiddetto « Stella rossa », 
fatto presentare alle elezioni per servire 1 
padroni e la DC sottraendo voti a una pos-
sibile maggioranza di sinistra (ne ha raccoltl 
in tutto 11 comune 2 519 pari alio 0.47%). in 
queste delegazioni non registra certo del 
success!. E' riuscito, se mal. a rosicchiare 
qualcoserella nelle zone dove e piu nume-
roso il sottoproletariato e persino nei quar
tieri signorili della Genova-bene. II voto ope
ralo al PCI e stato quindi decisivo per creare 
almeno le premesse dl un discorso nuovo 
sul futuro della citta. 

Flavio Michelini 

ROMA 
II baluardo comunista 
contra la sfida di destra 

La solidita della grande forza del PCI e della 
sinistra - In Campidoglio, sui grossi problemi 
posti dai comunisti al centro della battaglia 
elettorale — lavoro, sviluppo economico, casa 
e servizi sociali—s'impongono scelte che siano, 
insieme, una risposta alia sfida di destra e 
alle attese della popolazione 

A Roma, sul vuto per 11 rinnovo del con
sign comunale e - provinciate, si racconta 
un olgnificativo episodic Forse, In tuttl 1 
particolari, non corrisponde alia verlta, ma 
da certamente . la misura delle reazioni di 
certi ambient! al - risultato del 13 giugno. 
L'episodio e questo. Uno dei piu grossi co-
struttori edili della capitale, notoriamente 
foraggiatore di movimenti di destra e di 
alcuni gruppi dc — lo stesso, si dice, che 
aveva convinto un noto candidate Uberale a 
passare nelle lite missine — avrebbe dato 
incarico ad un suo «protetto», giornalista, di 
telefonargli nella notte fra 11 14 ed il 15 infor-
mazioni sull'andamento del voto. II giornalista, 
fece la spola tra piazza Santi Apdstoli, dove 
ha sede la prefettura. e via dei Cerchi. dove si 
trova l'ufficio elettorale comunale e telefo-
no una mezza dozzina di volte. L'ultima te-
lefonata sarebbe avvenuta alle cinque di 
mattina, con ! dati, ormai quasi sicuri, della 
composizione del consiglio comunale. Secon
do il racconto, 11 giornalista, comunlcate le 
notizle, avrebbe ricevuta la seguente rispo
sta: <E' chiaro abbiamo perso; eravamo in 
51 ed ora slamo in 48». II giornalista infor-
matore, tutto giulivo per l'incremento missi-
no, cadde dalle nuvole. Cinquantuno? Qua-
rantotto? Non capiva. Poi fece anche lui 
1 suoi conti e comprese da quali calcoll il 
suo «protettore» aveva dedotto la sconfitta. 
Aveva semplicemente sommato i conslglieri 
comunali ottenuti dalle destre, dalla DC e 
dai socialdemocratici e si era accorto che 
all'appelio ne mancavano tre. Di qui la con-
cluslone: « Abbiamo perso I ». 

Certo, il giudizio e sempliclstico e, per 
certi vers!, inesatto: da per acquisito alio 
schieramento che si oppone alia specula-
zione edilizia il PRI, mentre colloca sulla 
barricata opposta 1 tre consiglieri della si
nistra dc, il che e perlomeno azzardato. Tut
tavia sul piano politico il conto torna ed 
il nostro costruttore ha 11 merlto di rendere 
chlare alcune cose. Intanto rende chiaro che 
a Roma gran parte" dello scontro, special-
mente in Campidoglio, riguarda l'atteggia-
mento verso gli interessi della rendita fon-
diaria. Basil pensare che secondo recentls-
simi calcoll nel periodo che va dal 1953 al 
1970 le aree fabbricablll hanno reso fiscal-
mente al Comune 12 miliardi, mentre l'in
cremento di valore per i proprietari e stato 

di 1430 miliardi. Anche 11 giudizio dl questo 
«big» deU'edilizia smentlsce che a Roma il 
dato dominante dei risultatl elettorali del 
13 giugno stia in una clamorosa avanzata 
di destra. E' certo un sintomo grave, nel ' 
momento in cul si registra un pericoloso 
lngrossamento del MSI in Sicilia, che 1 fa- . 
sclsti abbiano sfiorato nella capitale 1 256.000 
votl e siano riusciti a portare In Campido
glio sei consiglieri in piu. Tuttavia esso deve 
essere valutato nel contesto dei risultatl ot
tenuti dalle altre forze politiche. 

Ora, se stiamo alle cifre, esse ci dicono 
che — rispetto alle amministrative del '66 — 
l'incremento percentuale missino (6,9) - cor-
rlsponde esattamente alia' caduta liberate'-
(6,9), come alia perdita secca dei liberali in 
numero di consiglieri comunali corrisponde 
l'avanzata fascista. In piu e sparito l'unico 
consigliere monarchlco, mentre in Campido
glio il PSI ha ottenuto un seggio in piu. La 
DC ne ha persi due a vantaggio del PRI. 
II PSDI e stabile. PCI e PSIUP (quest'ultimo 
nonostante una certa erosione) hanno mante-
nuto 1 loro consiglieri. 

In questo quadro acquista rilievo 11 fatto 
che, oltre alle destre, a perdere consiglieri 
(due seggi in Comune e uno alia Provlncia) 
e tre punti in percentuale alia Provlncia e 
quasi due al Comune sla proprio quella DC 
che nel corso della campagna elettorale ave
va accentuate la sterzata a destra giungendo 
ad episodl clamorosi come l'lncontro del ca-
polista Darida, sindaco uscente, con 11 capo 
dei fascisti, Almirante, e come l'attacco dl 
Andreotti all'unita slndacale («la CISL si . 
fa risucchiare dalla CGIL»). In tal modo la 
DC si e fatta « galoppino elettorale » del MSI, 
di cul ha quasi accreditato la «democrati-
cita», fornendo argomenti e spazio alia ma-

. novra fascista. Oggi una parte della DC fa 
l'autocritica e Paolo Cabras, esponente della -
sinistra, riconosce che al suo partito a avreb
be giovato una vigorosa iniziativa tesa a 
sconfessare rallarmismo interessato e a sma-
scherare 1 ceti parassitari raccolti sotto Torn-
brello dello squadrismo » - Ma l'ombrello po> 
lltlco, a costoro, l'ha fornlto anche la DC. 

Chiarito questo, si rlschia tuttavia di non 
aver detto assolutamente nulla se non si 
valuta il successo ottenuto dal PCI, un suc
cesso che va al di ,1a delle cifre che pur 

vedono 1 comunisti superare nelle provin
cial! il risultato del '66 e del '70 con 530.998 
voti (solo tremlla meno della DC) ed una 
percentuale del 27 per cento, e consolidare, 
a Roma, nelle comunali, il successo del 1966, 
aumentando sla pur lievemente in percen
tuale (25,4% contro 25,3%) ed in assoluto 
(oltre 40.000 votl In piu). E qui c'e da smen-
tire un'altra affermazione: quella della «so-. 
stanziale staticlt&» del voto comunista. A 
Roma, in effetti, l'avanzata comunista e 11 ' 
segno caratteristlco di questi ultimi vent'an-
ni. Dinanzi aU'incremento missino — in una 
citta dove la destra reazionaria e sempre.. 
stata forte e riesce a trovare alimento anche 
in strati sbandati di sottoproletariato — si 
ritrova la solidita della grande forza del 
PCI. 

I missinl, rispetto al '62. quando gia erano 
riusciti a portare in Campidoglio 13 consi
glieri come oggi, hanno registrato un aumen
to dell'l per cento, che non va affatto sot-
tovalutato, per il contesto politico nazionale 
In cui si innesta. sullo sfondo di una con-
troffensiva reazionaria; ma e un fatto rlle-
vante che a quell'aumento abbia corrisposto 
una caduta secca degli altri partiti di destra. 

II PCI, nel 1962, aveva 287.000 votl con 
una percentuale del 22,8 e oggi segna in 
assoluto un incremento di quasi 120.000 voti 
ed in percentuale un aumento di quasi tre 
punti. E questo senza che gli altri partiti 
di sinistra (PSI e PSIUP) si siano comples-
sivamente indebolltl. Certo, rispetto al '68 
alle regional! del '70 vi sono zone di erosione, 
non compensate da corrispettive avanzate; 
tuttavia l'essere riusciti in queste elezioni a 
consolidare la nostra forza battendo l'offen-
slva di destra — che a Roma ha assunto 
qualcosa di piu che tonl e tinte pesanti — 
permettendo alle sinistre di segnare un suc
cesso, e un fatto determinante. II risultato 
assume valore tanto piu se si aggiunge che, 
a fare il gioco del MSI e della DC, sono 
scese in campo a Roma due liste dl disturbo 
della cosl detta a sinistra extraparlamentare». 
a Servire 11 popolo» e la soprascritta al sim-
bolo di una di esse, ma alia fine ha « Servito 
il padrone». impedendo, ad esemplo, che 11 
PCI raggiungesse e superasse la DC nelle 
elezioni per il rinnovo del consiglio provin-
ciale, cosl come nelle regionall del '70 una 

analoga lista aveva permesso, con il gioco 
del resti, Telezione di un consigliere monar-
chico al posto di un comunista. 

In provlncia il successo comunista e stato 
marcato. Se si esclude dal conteggio dei voti 
il capoluogo, il PCI risulta il primo partito 
con oltre 123.000 voti ed il 31,2 per cento. 
La DC ne ha totalizzati 107.264 superando dl 
poco 11 27%. In questo quadro ci sono risul-
tati che acquistano particolare rilievo. Quel
lo di Civitavecchia, ad esemplo. Citta ope
raia ed antifascista, essa ha dato una forte 
risposta alia sfida di destra. II passo avanti 
del PCI rispetto al *66 e stato rilevantisslmo. 
Quasi il 4 % in piu, nel primo collegio con 
6548 voti e oltre il 6 % in piu, con 5428 voti, 
nel secondo. E' un voto che compensa alcune 
cadute. come quella di Colleferro. 

Quali sono ora le prospettive per le Giun 
te? In casa dc II sindaco Darida piange per
che. dopo la mossa vergognosa dell'incontro 
con Almirante. si e visto superare nelle 
preferenze dal prof. Medi, lo «scienziato te-
levisivo» esponente della destra. campione 
dell'antidivorzismo e gia pro posto da alcuni 
ambient! come nuovo sindaco. Darida si la-
menta ed invoca la rlcostituzione di giunte 
di centro-sinistra, purche siano. Sul piano nu-
merico e una prospettiva piu che possibile 
(42 seggi su 80 al Comune, e 24 seggi su 45 
alia Provlncia). Ma su quello politico? Pud 
rimangiarsi il PSI tutta la sua impostazione 
elettorale e le sue accuse alia DC di essersi 
fatta portavoce degli interessi della rendita 
fondiaria? Pud 11 PRI dimenticare la pole 
mica condotta contro la DC, sia pure sul 
piano del puro efficientismo? L'operazione 
e quantomeno difficile ed e prevedibile dun 
que, un lungo e duro scontro almeno su) 
terreno dei contenuti. 

La grave radicalizzazione a destra sul MSI 
non ha intaccato la forza della sinistra. In 
Campidoglio, sui grossi probleml posti dal 
PCI al centro della battaglia elettorale — la
voro, sviluppo economico, casa e servizi so
ciali — si impongono scelte che siano. in
sieme. una risposta alia sfida di destra e 
alle attese della popolazione. Per questa ri
sposta la funzione del PCI e delle sinistre 
appare determinante. 

Gianfranco Berardi 

SICILIA 
Non ha salvato la DC 
la campagna della paura 

I democristiani hanno regalato voti ai fasci 
sti attaccando la politica delle riforme - Dove 
il PCI e decisamente passato alia controffen-
siva tutta la sinistra e andata avanti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 19 

n piu pungente e verace commento al voto 
siciliano di domenica scorsa l*ho udito l'altra 
sera a San Giuseppe Jato, da un vecchio con-
tadino. aSimtnaru paura — diceva —, e ora 
la paura iddi Vhannu, li democristiani*. San 
Giuseppe e un comune agricolo relativamente 
grosso nel cuore della zona a vigneto del 
Palermitano. Chi e emigrato manda ai suoi 
ogni risparmio, i piu per tirar su casa. Chl e 
rimasto lavora la terra, quasi sempre a colo-
nia e quasi sempre la differenza tra conce-
dente e concessionario sta solo nel nome. 

Qui dunque sentivi nell'aria 11 grosso degli 
umori aliarmistici di cui avevano impregnate 
le elezioni siciliane: «incerto » il destino della 
roba, m. compromessa » la • piccola proprieta 
contadina dalla proposta di trasformazlone 
dei patti in affitto, quanto la sorte della casa 
da una riforma urbanlstica regionale che per 
giunta e stata affossata. 

Ma proprio qui (e non soltanto qui dove 
c'e una salda tradizione democratica che il 
voto di domenica ha ulteriorroente Irrobu-
5tito> il terrorismo non ha avuto partita 
vinta. Certo il MSI s e mangiato un terzo 
dell'elettorato dl quella DC che ai neofascisti 
aveva fatto cosl sfacciata e suicida concor-
renza con le identiche anni; ma il suo nove 
per cento e ben lungi da quel 19,6 di Palermo 
citta o dal 27 per cento che ne ha fatto il 
primo partito di Catania, dove la DC ha perso 

trentamlla voti secchi nel giro di un solo anno. 
Da questa netta contraddizione, una prima 

constatazione: le suggestion! del partito del-
I'ordine e la canea contro le riforme hanno 
avuto maggior presa nei grand! centri, tra 
la piccola e media borghesia come tra i bu-
rocrati e certi strati di professionisti: in so-

-stanza, tra i beneficiari dei vantaggl mag-
giori del clientelismo. ma anche tra 1 piu 
incerti e persino tra i piu esposti non gia 
al uperlcolo di perdere la casa», ma al legit-
timo desiderio di farsene una. 

Ma da qui anche un'altra considerazione: 
che dove la campagna terroristica (sull'aor-
dlnen. sulla «proprieta» ecc.) e stata piu 
puntualmente smontata, la non solo 11 neo-
fascismo e stato bloccato, ma la sinistra e 
andata ancora avanti (il caso piu Importante 
c politicamente qualificante e proprio quello 
del Palermitano); mentre dove la controffen-
siva e stata piu debole, o si e rimasti sulla 
difenslva, 11 le parti si sono capovolte (Tra-
pani 3d esemplo). 

H risultato complessivo e ormai noto. H 
tracollo democrlstiano ha le proporzioni di una 
vera e propria disfatta della linea Porlani 
(—160 mila voti. —7 punti in percentuale, ed 
un gruppo parlamentare ridotto da 37 a 29 
deputati in cui perd la forza delle sinistre e 
praticamente raddoppiata); il PCI porta da 
venti a ventidue i suoi deputati mentre la 
sinistra nel suo complesso — Incluso il PSI, 
in crescita con una linea dl sostegno della 
politica delle riforme — tocca con 36 seggi 
su 90 il piu alto livello mai raggiunto nel 

Parlamento siciliano; mentre i neofascisti pas-
sano da 7 a 15 deputati fagocitando comple-
tamente i monarchici e buona parte dei libe
rali (ridotti da 5 a 3) ma anche cosl restando 
ben lontano dai bei tempi andati di venti 
anni fa, prima del progressivo assorbimento 
da parte dc non solo dell'elettorato ma anche 
delle strutture della destra tradizionale. 

Ma, diciamolo francamente. non e In se e 
per se il rigonfiamento del MSI a far paura 
a Porlani e ai suoi pro-consoli Sicilian! (« sono 
voti messi in frigoriferos ha detto con lm-
pudente ma illuminante stizza proprio un 
deputato della destra democrlstiana, natu-
raimente travolto e trombato dalla sua stessa 
concorrenza ai fascisti). Quel che fa paura 
a loro e 1'incerta prospettiva sui potere regio
nale. II centro-sinistra — che per la prima 
volta ebbe vita proprio all'Assemblea regio
nale siciliana dieci anni fa — ha sempre avuto 

' una vita molto stentata, a Sala d'Ercole. Crisi 
su crisi, tante che solo nell'ultima legislatura 
su quattro anni uno intero se ne e andato in 

, fumo con sei crisi. E nella sesta la magglo
ranza quadripartita poteva contare. almeno 

: sulla carta, su un cartello di cinquantadue 
'. voti. Ora ne ha solo 48. appena due sopra 
. quel livello di sicurezza che tante volte gia 
- e stato intaccato travolgendo una formula che 
- ha alimentato il malcontento, le frustrazioni, 
. la miseria. • • 

Anche ammesso che si ritenti, II centro-sini-
' stra (ma i socialist] vogllono garanzie pre-
. else: «Con quale DC dobbiamo trattare — 
chiedono —, forse con quella della rozza cam

pagna da 18 aprile?»). quali prospettive dl 
vita e di lavoro pud avere oggi che le due 
anime sono ancora piu nette e contrapposte? 
A questo interrogativo, un altro si accompa
gna, e impegna crlticamente anche i comuni
sti. I 389 mila voti raccolti dal Movimento 
sociale in gran parte non sono voti di fascisti 
ma voti di scontenti che possono e debbono 
essere recuperati ad una visione e ad una 
battaglia democratica in primo luogo per la 
rifondazione di quegli istituti regionali che. 
nelle mani della DC. sono diventati strumenti 
di degenerazione della vita democratica. 

Gli agrari che agitavano lo spettro della 
a collettivizzazlone» per fare dei contadini lo 
impossibile paravento dei loro interessi: gli 
speculatori delle aree e deU'edilizia che inti-
morivano il piccolo risparmiatore per salvare 
1 loro inammissibili profitti; quel blocco di 
forze parassitarie e mafiose — ecco il vero 
fascismo. in Sicilia — conteso dlsperatamente 
da Movimento sociale e gruppi dirigenti de
mocristiani. oggi alio scoperto. senza piu pa 
raventi. Cercavano « uomini armati n per com-
battere le riforme. Lo scontro si riapre ora 
con asprezza con la ripresa delle lotte e con 
la battaglia parlamentare sulle riforme. II 
Partito. che pure ha resistito alia aondata di 
destra». dovra ora — con una ripresa della 
sua iniziativa politica di massa e con un esa-
me che riguarda anche le sue strutture — 
infliggere il colpo decisivo a questi interessi. 
ET il compito fondamentale. da oggi. 

Giorgio Frasca Polara 

PUGLIA 
Differenze nel voto 
tra citta e zone rosse 

Le elezioni hanno interessato zone eterogenee 
La perdita del nostro partito a Bari e le af fer-
mazioni nei grandi comuni popolari - II peso 
deiremigrazione - La contraddittoria cam
pagna elettorale della DC e il successo del PSI 

Dal nostro inriato 
BARL 19 

Nell'ambito del pur llmitato test elettorale 
nazionale, 11 voto pugliese presenta alcune 
caratteristlche orlglnali che meritano dl 
essere meditate, -

Va detto innanzitutto che e gia inesatto 
parlare di cvoto pugliese*: Roma, Genova, -
la Sicilia, Ascoli Plceno — e cioe te altre 
localita dove si e votato — hanno una loro 
compatta fisionomia, sono una realta, sia 
pure parziale rispetto al resto del paeae, in 
se e per se «gIobale». In Puglia invece il ' 
voto ha interessato zone eterogenee, ha « rita-
gliato* a caso territori diversl dalla flgura 
regionale. Tanto piu questo e slgnificativo in 
Puglia dove giustamente si dice che piu che 
una regione «sembra uno Stato» (Murat -
diceva: «Un regno per conto suo*. al prim! 
dell'ottocento). Difficile quindi dare una va-
lutazione su Bari tagliata fuori dal suo retro-
terra; difficile parlare di Puglia quando non . 
e presente Taranto o sono assentl Brindlsi e 
Lecce, o resta fuori dal test la massima parte 
del Salento. 

Comunque il voto e stato Indlcatlvo sen-
z'altro per quanto riguarda il Foggiano, e -
cioe la zona piu omogenea che sla stata inte- . 

. ressata alle elezioni. E resta un segnale — da 
non soprawalutare, ma da medltare — anche 
a Bari e nelle zone del Salento (poche) in ( 
cui si e votato. 

Diclamo intanto delle destre. I fascisti di 
Almirante (un partito per moltl vers! «di-
verso* da quello passato) hanno guadagnato . 
II 2£ per cento a Bari, VIA per cento a Fog- . 
gia, 1*1 e piu per cento circa nel Salento. 
Nelle citta e stato prevalentemente un voto . 
sottratto a liberali e monarchici, nelle cam-
pagne un voto sottratto soprattutto alia DC,. 
cioe alia bonomiana. Anche qui pert occorre 
stare attentl. Non e affatto escluso che si sis 
avuto un fenomeno di voti incroclaU; fufhs 

da destra al PSDI e al PRI (che sono andati 
avanti) e fughe di intere clientele, cittadine 
e di campagna, dalla DC al MSL 

La DC ha perso ovunque (a Bari l'l,5 per 
cento) tranne che a Fbggia dove ha addirhv 
tura guadagnato due seggi comunali. Ecco 
un dato su cui riflettere perche — insieme 
alia lievita della ripercussione in perdita di 
tutta la DC in Puglia rispetto alle altre zone 
di voto — e un segnale preciso. A Fbggia 
c'e una DC che — al dl la e insieme al 
consueto clientelismo corruttore — si pre
senta con un volto «di sinistra*: alle manl-
festazioni antifasciste, I'anno scorso. parted-
pava il sindaco dc cbaslsta* Salvatore e 
i'accento del centro-sinistra e stato sempre 
messo sulle riforme. In tutta la Puglia In 
effetti ha prevalso. e in particolare nella fase 
ultima delta campagna elettorale, una linea 
morotea assolutamente dlversa da quella im-
posta da Forlani al centro. 

Moro a Foggia e poi a Bari tenne due dl-
scorsi nel quali si poneva I'accento proprio 
sulla urgenza delle riforme e sulla impossl-
bilita di farle se non si rafforzava il centro-
sinistra. Ovunque si e mantenuta la netta 
demarcazione nei confronti dei neo-fascisti. 
Erano probabilmente solo promesse eletto
rali, ma erano comunque qualcosa di diverso 
del discorsi di Roma o di Palermo o di Ca
tania degli altri notabill dc L'appello ai glo-
vani, per esempio, era ricorrente e insinuante; 
in parte ha funzionato. 

E* indubbio che anche per questa via un 
prezzo e stato pagato dalla DC: anche al PSI 

• perd, oltre che al MSL I socialistt sono an
dati avanti molto a Bari, a BItonto, a Ruvo, 
un po' meno nel Foggiano. Accettato di vo-
tare per il centro-sinistra, gli elettori della 
area moderata hanno spesso preferito votare 

Gr 11 partito piu cavancato* in quella coa-
lone. Tanto piu che 1 soclallstl, soprattutto 

- a Bari, hanno svolto una campagna elettorale 
sottile, poco clamorosa, ma nettamente volta 
a sinistra. 

E qui arriviamo al discorso sul nostro 
' partito che indubbiamente ha sublto perdlte -

forse non previste in Puglia. 
B* accaduto che in un anno, rispetto al 

. 1970, circa ottomila elettori comunisti hanno 
; travasato i loro voti sul PSL H dato va giu-
: dicato senza allarme, ma con serieta. In effet-
: U e soprattutto nel Sud, la differenza fra 

voto amministrativo e voto politico e enorme. 
: Una fascia dell'elettorato non si sottrae, spe-
: cie nelle amministrative, alle pressloni di 
• candidati, che agli occhi di moltl, hanno il 
; potere di «incidere * direttaniente sulla sltua-
: zione locale. Nelle politiche il voto risponde 
• ad altri tipi di soUecitazioni, diciamo cosL 

piu strategiche. Qui c'e una ragione delle 
' nostre relative perdite. Va pert agglunto che 
. questa campagna elettorale era stata carat-
. terizzata in modo molto accentuato, anche da . 

noi comunisti, come politica e quindi la giu-
• stiflcazione che dicevamo sopra perde parte ' 
: della sua ragion d'essere. Si deve quindi an-

dare anche a un discorso piu ampio sulla -
politica comunista nel Sud. Infatti e vero 
che a Bari slamo arretrati e anche a Fbggia 
— tenendo perd egreglamente le posizionl 
in provlncia (104 mila voti contro I 105 mlla 
della DC) — ma e anche vero che in queste -
citta non eravamo mai andati oltre le quote 
modeste del 15-16 per cento e solo alle poli
tiche o alle politlcizzate regionall toccavamo 
I livelli del 30 per cento. Quindi non e una 
scoperta dl ora la nostra debolezza relativa 
in questi grossi agglomeratl cresciuti come 
cavolflori, imputriditi rapidamente, abban- , 
donati a una <industrla* del terziarlo e dei 
servizi che sono 11 ferUlissimo terreno di 
ogni clientela, mafla, camorra, gioco di ricatti 
e di potere. In queste realta, in stsenrs di 
una avanguardia operaia che solo ora co-
mlncia ad assumere una sua fisionomia a ' 
Bari (e non ancora a Foggia) la debolezza 
organizzativa del partito e un fatto: In tutta. 
la provlncia di Bari gli iscritti al PCI sono 
25 mila. 

Possiamo dire che mal come ora e mai 
come in questa fase caotica di evoluzione di 
questi grossi agglomerati urbani, destre con-
servatrici e eversive (DC e MSI) hanno avuto 
migllore occasione per darci un colpo deci
sivo. Tanto piu che concorrevano questa 
volta tante circostanze: dairallarmismo sul-
I'ordine turbato o per la Iegge sulla casa o 
a quello gonfiato nelle campagne contro la 
Iegge sui fltti e quella sul collocamento dei 
bracclanti. Questi fattori hanno cgiocato*. 
ma la posta vera, degli awersari di classe, 
quella di ridimensienarci drasticamente, e fal-
lita. E di occasion! cosl, al blocco sociale 
conservatore, non se ne ripresenteranno fa-
cilmente. 

La classe operaia barese sta diventando da 
neonata, adolescente e adulta; a Manfredonia. 
nel Foggiano, sorgera un nucleo operaio de
cisivo intorno al centro petrolchimico (mi
gliaia di addetti). In questa drammatica fase 
di transizione, noi abbiamo tenuto, e la ban-
diera della Puglia rossa e rimasta altissima: 
da Torremaggiore a San Severo, da Manfre
donia a Bitonto a Cerignola a Lucera. 

Hanno cacciato dalle campagne 1 cnostri* 
bracclanti, i nostri quadri migliori, 1 nostri 
giovani — ecco l'ultima riflessione — partiti 
tuttl per il Nord o per 1'estero (solo nel 
1969 11 saldo migratorio negativo In Puglia 
e stato di 42 mila unita, e c'e da giurare 
che non superavano l'eta media del trenta 
anni), ma non sono riusciti a piegare la 
schiena del movimento popolare comunista. 

Perche" in Puglia c'e, oggi, una forza nuova 
della clase operaia che cresce e matura, co
me a Taranto, c'e il mondo bracciantile e con-
tadino. c'e la forza dei giovani: ed e su que
ste forze che, al di la di ciascun episodio, 
si svolgera l'impegno del partito Insieme coo 
l'analisi autocritica per preparare una nuova 
tappa del movimento e della lotta. 

Ugo Bidwd 


