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II risultato del 7 maggio alia luce delle scelte dello «Scudo crociato» 

Colpita la «centralita»dc 
L'ipotesi centrista e stata sconf itta politieamente: ha perso il tre per cento e pra-
ticamente non ha maggioranza al Senato - Verifica negativa per la linea eletto-
rale di Fanf ani -1 « numeri» del centro-sinistra - L'andamento del voto di destra 
Prima il governo ha manl-

polato l'aiflusso dei dati elet
torali, cercando di atcredita-
re con le prime trasmissioni 
della RAI-TV un'impressione 
distorla aul signilicalo del vo
to; poi la UC ha ulihwato la 
graiide stampa borghese — 
bombardata come non mai, in 
quest; giorni, di «veline» e 
di direttive politiche - per 
avvalorare l'idea di una ine-
sistente conlerma elettorale 
della dottrina della coslddet-
ta «centralita». Niente di 
piu mistiticatorio. 11 risultato 
del 7 maggio deve essere m-
fatti considerato oggettiva-
mente sotto un duplice pro-
filo: da un lato. per le cifre 
assoiute e le percentuali rac-
colte dai vari partiti (ed in 
questo senso il dato fonda-
mentale. comunque la si ri-
giri, e quello della nuova 
avanzata comunista); e, dal-
l'altro, per la verifica delle 
ipotesi di partenza sulla base 
delle quah 1 vari partiti si 
erano dati battaglia alia vi-
gilia del 7 maggio In che co-
sa si era tradotta, per quan-
to riguarda le formule politi
che, la funiosa formula della 

•« centralita » democristiana? 
E' presto detto: nella richie-
sta, ovviamente, di un nume-
ro piu grande di voti per la 
DC, e nella riscoperta e nella 
valorizzazione della alternate 
va di carattere centrista; 
da qui era derivata anche una 
intensissima campagna in fa-
vore dei liberali, sottoposti 
dalla DC a convulse pratiche 
di rianimazione. L'uomo che 
durante la campagna eletto
rale ha ostentato la propria 
posizione preminente nello 
« Scudo crociato ». il senatore 
Fanfani. non ha fatto miste-
ro di preferire il ritorno al 
centrismo. attaccando in mo-
do particolare la cosiddetta 
tesi della «irreversibility» 
del centro-sinistra (coniata da 
Moro) ed attaccando i so-
cialisti in nome del peggio-
re anticomunismo. 

Ebbene, se in questo si rias-
sumeva gran parte della «cen-
tralita» democristiana, biso-
gna dire che tale politics 
esce con le ossa rotte dalle 
urne. Cio e chiarissimo. no-
nostante il tentativo di al-
cuni giornali. di assicura-

: re comunque * un fiancheg-
giamento propagandists al
ia DC. Politieamente. il 
revival ' centrista esce bat-
tuto. Dei quattro partiti 
centrist! — DC. PLI, PSDI 
e PRI — tre hanno diminuito 
la loro percentuale; ed i li-

' berali ed i socialdemocratici 
in modo mnlto sensibile Solo 

Chiesto ii congresso 

La minoranza 
del PSDI 
all'attacco 
di Saragat 

Dichiarazionj di Gallo-
ni (dc) e Giolitti (psi) 

II risultato del 7 maggio — 
negativo per il PSDI — ha 
gia riacceso la lotta tra i 
socialdemocratici. II gruppo 
Ferri-Preti e partito ieri alia 
offensiva. attaccando con vio-
lenza il senatore Saragat ed 
accusandolo di aver portato 
il partito alia sconfitta. La 
minoranza socialdemocratica 
chiede anche la convocazione 
lmmediata del congresso 

« // severo giudizio dell'eiet-
torato — afferma il gruppo 
minoritario socialdcmocratico, 
con un documento al quale 
hanno aderito Bemporad. Ca-
rislia. Ferri. Pietro Longo, 
Maria Vittoria Mezza. Rug-
giero. Ciampaglia. Di Bene
detto. Garosci, Preti. Matteot-
ti e Tedeschi — colpisce in 
viisura precisa e piena i diri-
genti attuali del partito». La 
minoranza ferriana chiede 
percio c un immediate con
fronto con la pseudomaggio-
ranza che ha guida's con poli
tiche contraddittorte il PSDI 
alia clamorosa sconfitta». II 
congresso. secondo il gruppo 
Ferri-Prcti. «c urgentc anche 
per /o sconvolgimento create 
nellc strxitlure del partite do-
po il rientro nella vita poli
tico attiva dell'ex presidente 
della Repubblica, Saragat». 

Anche per sostenere l'offen-
Kiva dell'ala ferriana. Tanas-
si si e affrettato a dichiarare 
la propria disponibilita per il 
neo-centrismo. affermando che 
oggi c necessario «un am-
pliamento della base del go
verno » (governo a cinque?*. 
II senatore Nenni. invece. af
ferma -- con una intervista 
nl Mondo — che tutti I partiti 
hanno oggi necessita di « una 
pausa di riflessione». anche 
se non esistono le condizioni 
per n nuovi rinvii». Considc-
razioni analoghe ha svolto 
1'on. Giolitti. il quale afferma 
che « bisogna decidcre subito: 
una parentesi balneare — ha 
soggiunto - sarebbe nefasla 
per il Paese... 11 PSI non ha 
certo cambiato opinione circa 
rimproponibilitd del mono-
colore ». 

L'on. Galloni. della sinistra 
di Base dc. ha dichiarato dal 
canto suo: « // crollo liberate 
e Vaffermazione della sinistra 
democristiana indicano. non 
solo in termini numerici, che 
l'ipotesi centrista ha perdulo 
cinque deputati e il centro-
sinistra ne ha guadagnali 
cinque, ma che anche all'in-
terno dell'elettornte dc le tesi 

• della sinistra del partito han
no riccvuto un considercvole 1 woallo ». 

I repubblicanl sono andati 
avanti rispetto al "68, ma in 
misura larghissimamente in-
feriore alle ambizioni nutri-
te ed alio sforzo profuso in-
torno alle loro liste da con
sistent! gruppl della borghe-
sia (il PRI e passato dal 2 al 
2,9 per cento). II loro pro-
gresso, tuttavla, e essenzlal-
mente concentrato in alcune 
citta del Nord, e soprattutto 
a Milano, dove la presenza 
dell'ex dlrettore del Corrie-
re della sera ha calaml-
tato intorno aWEdera voti 
borghesi che prima andava-
no al PLI o al PSDI; in pro-
vincia di Fori!, pero, i re
pubblicanl hanno perduto 
un'altra quota del loro eletto-
rato popolare. L'on. La Mal-
fa raccoglie, cosl, solo qual-
che miserevole briciola di 
una agitazione che ha portato 
II suo partito a ricoprire un 
ruolo di attacco qualunquisti-
co che non poteva non giova-
re alia destra dc e agli stessl 
fascistl. 

Complessivamente, 1 quat
tro partiti del centro hanno 
totalizzato la meta dei voti 
(50.7 per cento), con una sec-
ca riduzione — par! al 3 per 
cento — rispetto al '68. Que
sto regresso elettorale si 
esprime. naturalmente. anche 
nello schieramento delle for-
ze nei due rami del Parla-
mento. nonostante che alia 
Camera Tesclusione dal ripar-
to dei voti del PSIUP abbia 
in parte falsato il funziona-
mento del sistema proporzio-
nale (la decina di seggi che 
avrebbero dovuto spettare al 
PSIUP. infatti. sono stati di-
stribuiti tra tutti gli altri par
titi, e tre sono andati alia 
DC). Al Senato un governo 
centrista potrebbe. in teoria 
ottenere 135 dc. 11 socialde
mocratici, 8 liberali e 5 re
pubblicanl; 159 voti in tutto 
(anzi 158. perche il senatore 
valdostano e morto e non puo 
essere sostituito). A Palazzo 
Madama il plenum e di 322 
senatori. e la maggioranza e 
quindi di 161 Anche aggiun-
gendo ai parlamentari di DC, 
PLI. PSDI, PRI I senatori a 
vita (Gronchl, Segni. Sara
gat. Merzagora e Fanfani) e 
i due tirolesi della SVP si ar-
riverebbe a 165 voti. cloe a 
una maggioranza teorica di 
tre o quattro voti, assoluta-
mente insufficiente per go-
ver lare. Alia Camera la mag
gioranza necessaria e di 316 
voti ed i quattro partiti del 
centro possono contare solo 
su 330 voti: una maggioranza 
ristretta, che del resto non 
corrisponde piu neppure al
ia realta del voto, ma che e 
dovuta piu che altro ai difetti 
del meccanismo elettorale. 

L'insuccesso della prospet-
tiva centrista, appoggiata con 
tanto calore alia vigilia, e 
ammessa — tra le »righe — 
dalla stampa conservatrice. 
Lo stesso Corriere della sera 
osserva che la maggioranza 
centrista e'e, ualmeno in teo
ria, e per non trattare con i 
socialisti in state di necessi-
id» (in altre parole, dovreb-
be servire per poter ricattare 
il PSI). 

La sconfitta politica del 
centrismo e la sconfitta del 
principale presupposto politi
co al quale si era attestata la 
DC nel corso della campagna 
elettorale. Ove il gruppo diri-
gente della DC e il senatore 
Fanfani tentassero un rilan-
cio di questa formula, sareb
be chiaro che essi non punte-
rebbero in tal caso, al qua-
dripartito DC-PLI-PSDI-PRI, 
ma a qualcosa di ben di ver
so. e cioe alia ricerca di un 
incontro. comunque camuffa-
to. col neo fascismo. 

naggioranza di centro-si
nistra si fe ulteriormente ri-
dotta dello 0.8 per cento. Som-
mando le percentuali di DC. 
PSI. PSDI e PRI, essa giunge 
ora sol tanto at 56.4 per cento, 
dati i cedimenti fatti registra-
re da quasi tutti i partiti di 
questo schieramento. Alia Ca
mera il centro-sinistra puo 
contare su 370 seggi (la mag
gioranza richiesta e di 316 
voti); al Senato ha 185 seggi. 
piu sei senatori a vita, di 
fronte a una maggioranza ri
chiesta di 162 voti. I «nume
ri » per il centro-sinistra. 
quindi. esistono. II problema 
e pero un altro. La campagna 
elettorale della DC. infatti. 
ha mostrato che 1 vari Fanfa
ni. Piccoli e compagnia vor-
rebbero. nel caso di un ritor
no alia collaborazione col 
PSI. un avallo socialista alia 
loro sterzata a destra: un'ade-
sione dei socialisti. in sostan-
za, al ritorno centrista. La 
questione e quindi squisita-
rtM'nte politica. non numerica. 

Un'altra questione molto di-
battuta e quella deU'aumento 
dei voti monarco-fascisti. Una 
parte della stampa ne fa mo-
tivo di agitaz:one per esage-
rare un successo al di la di 
OCTII limite In realta. quasi 
dnvunque 1'avanzata del MSI-
PDTUM e stata dovuta alia 
redistribuzione dei votl nel-
ramb'to delle forze di destra 
ComDlessivamente. anzi. H ri
sultato della destra e uno dei 
piu scarsi degli ultiml venti 
anni Sommando. Infatti. le 
percentuali raccolte da mo-
narch'ci. Tascisti e liberali. si 
ha onPSto andamento- 15.7 
oer rento rwl lflW: 13.1 n«»r 
cento nel iQ^: 13B ne' 19"3: 
ll.R npl 19S8: 17.1 nplle ele 
z'oni n^rziali del 1»71: A. in 
Tine 12 5 Der cento del 7 
mawlo sror<^> Si tratf». dim 
que dl un fenomeno che de 
ve essere analizzato nttenta 
mpnte mn che per A deve es
sere ricondotto alle sue nro 
porzlonl. 

e. f. 

Emilia, Toscana e Umbria ancora piu rosse 

Le Ire «region! rosse » Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, che gia ave-
vano dato al nosiro partito uno splendido risultato nelle politiche del 1968 
contribuendo notevolmente all'avanzata sul piano nazionale, hanno contermato 
ed esfeso ancora il voto al PCI raggiungendo il 7 maggio la piu alta cifra 
assoluta e la piu alta percentuale. 

Ecco le cifre: 

EMILIA-ROMAGNA 
TOSCANA 
UMBRIA 

1972 

1,179.463 44,1 % 
1.013.775 4 2 , 2 % 

222.000 41,7 % 

1968 

1.114.977 4 3 , 3 % 
939.035 4 1 , 0 % 
215.303 4 1 , 8 % 

2.415.238 43 % 2.269.315 42,1 % 

IL PCI AVANZA DI 145.923 VOTI E DELLO 0,9% 

II voto comunista nel triangolo industriale 

La classe operaia del piu grande ag
gregate industriale del paese, quello 
che comprende le province di Torino, 
Milano e Genova ha riversato ancor piu 
massicciamente il suo voto sul PCI 
consentendo di raggiungere il piu alto 

1972 
1.350.307 2 8 , 5 % 

numero assoluto di suffragi e la piu 
alta percentuale. 
Ecco il ratfronto col 1968. allorche 
si registro un netto balzo in avanti 
rispetto ai risultati precedenti: 

1968 
1.231.881 2 7 , 7 % 

IL PCI AVANZA DI 118.426 VOTI E DELLO 0,8% 

L'INCREMENTO COMUNISTA COSTITUISCE IL 40 % DELL'INTERO INCREMENT0 DEL 
C0RP0 ELETTORALE DEL TRIANGOLO. 

/ / 

Netto progresso del PCI nelle "zone bianche 

II nostro partito ha realizzato il 7 maggio un netto progresso anche nelle cosidette 
«zone bianche» del Nord, tradizionali roccaforti del voto democristiano. Si 
fratta delle seguenti circoscrizioni: 

Trenfo e Bolzano 
Verona, Pa'dova, Vicenza e Rovigo 
Venezia e Treviso 

Udine, Bel'uno, Gorizia e Pordenone 
Brescia e Bergamo 
Como, Sondrio e Varese 

In questa ampia fascia comprendente le fre Venezie e parte della Lombardia 
il voto comunista ha avuto il seguente andamento: 

1972 
954.118 1 6 . 3 % 

1968 
861.963 1 5 , 4 % 

IL PCI AVANZA DI 92.155 VOTI E DELLO 0,9% 

Significativa indicazione del voto dei giovani 

LE NU0VE GENERAZI0NI 
HANNO SCELT0 IL PCI 

II partito comunista registra alia Camera il maggiore incremento rispetto ai risultati del 
Senato - Tendenza omogenea in tutto il Paese - Irrisoria la percentuale del MSI -1 dati di 
Milano, Roma, Torino, Sicilia, Calabria - Dura smentita alle pretese dei « gruppetti >» 

Forse mal come In queste 
elezionl v'e stata attesa tan
to vivace dl conoscere l'esi-
to del «voto giovanlle». II 
voto, cloe, dl quelle nuove le-
ve elettorall che hanno rag-
giunto i ventun anni fra il 
19 maggio 1968 e 11 7 glugno 
1972: e si sono dunque matu
rate sull'onda delle grandl 
lotte studentesche e operaie 
dello stesso 1968, del 1969 e 
degli anni successivi. 

E' questa una leva politi
ca fra i ventuno ed i venti-
cinque anni che ha vissuto 
uno dei periodi piu intensi 
della storia italiana del dopo-
guerra; ha vissuto, dramma-
ticamente, la crisl della 
scuola e l'urto con le vec-
chie strutture culturali; ha 
vissuto in prima fila le loU 
te dell'autunno caldo e ha 
imparato sulla propria pel-
le 11 significato delle con-
quiste di democrazia sul luo-
go di lavoro, la volonta rea-
2ionaria del padronato, la du-
rezza dello scontro di clas
se. 

Questa gioventu, inoltre, 
aveva a che fare con un al
tro dato, inedito in queste 
dimensioni nella piu recen-
te storia del nostro paese: 
11 fascismo di tipo squadri-
stico, un fascismo ben fi-
nanziato e protetto, capace 
di una «organizzazione» e 
mobilitazione senza prece
denti per distorcere con lo 
avventurismo della violenza 
le ansie di rinnovamento gio 
vanile. Di piu: in questi an
ni si era sviluppata una se-
dicente «protesta di sinistra)) 
che pretendeva di dettare pro-
spettive « rivoluzionarie » fuo-
ri del quadro delle organizza-
zioni politiche e sindacali 
di classe. E anche questi 
gruppi che si autoproclama-
vano apiu a sinistra del PCI» 
si presentavano ricchi di mez-
zi e dunque di una teorica 
capacita di mobilitazione an
che sul piano del voto. 

Come hanno reagito 1 gio
vani a questa complessa of
fensiva ed alle esperienze 
vissute in questi anni? La ri-
sposta e alle cifre. E le cifre 
emergono chiare nel confron
t s fra i risultati elettorali 
del Senato (per 11 quale 1 
giovani al disotto del ventl-
cinque anni non votano) e 
quelli della Camera. 

La risposta e certa: 1 gio
vani hanno detto no sia al 
fascismo sia aH'avventurismo 
di sinistra; I giovani hanno 
scelto. In primissimo luogo. 11 
Partito comunista. 

Dal Senato alia Camera, in
fatti, la somma dei votl PCI-
PSIUP (occorre sommare i 
due partiti per avere un con-
fronto omogeneo) ha otte-
nuto 1.168.475 voti In piu. 1 
quali rappresentano un incre
mento del 13.65 per cento. E' 
l'incremento piu elevato fra 
quello registrato da tutti gli 
altri partiti e soltanto la De
mocrazia Cristiana pu6 ten-
tare un confronto non umi-
liante con la percentuale co
munista, avendo registrato un 
incremento del 12.96 per 
cento. 

Gli altri partiti sono pratica-
mente inesistenti sul piano 
delle cifre assoiute e delle 
percentuali. I fascistl che han
no disperatamente tentato di 
presentarsi come la «forza 
frescan della nazione ed han
no moltiplicato i centri or-
ganizzativi dei cosiddetti agio-
vani nazionali», hanno otte-
nuto alia Camera appena 
131.070 votl in piu che al 
Senato, con un incremento 
del 4.74% soltanto. Altri in
crement! limitatissimi presen-
tano i socialdemocratici (103 
mila 317, pari al 6,40%) ed 
1 repubblicanl (36.289, pari 
al 3.95%). Socialisti e libe
rali hanno subito un re
gresso. 

I giovani hanno dunque 
esattamente individuato i po
ll reali dello scontro politico 
italiano. E' evidente altresl 
che la linea di tendenza ge
nerate, nel quadro del con
fronto storico tra PCI e DC, 
e quella di un netto sposta-

mento verso il partito comu
nista, confermando la pro. 
spettlva clamorosamente e-
mersa nelle elezionl del 1968 
dopo l'equivoco del 1963, 
quando una parte consistente 
dei giovani rimase nella trap-
pola deH'illusione del centro-
sinistra. 

I dati generall, del resto, 
sono confermati dalle analisi 
particolari, citta per citta, 
regione per regione, anche in 
quei centri dove l'offensiva di 
destra o dei gruppi sedicenti 
«di sinistra » aveva assunto 
i toni della piu violenta cro-
ciata anti-PCI. 

Si guardi a Milano, citta 
decisiva — come scriveva an-
che Gramsci — per le sorti 
dello scontro di classe in Ita
lia. II Partito Comunista (il 
calcolo comprende anche il 
Psiup per le ragioni gia det-
te) e l'unico a segnare un pro
gresso percentuale dal Senato 
alia Camera: dal 28,7% al 
29.7%. Tutti gli altri, DC com-
presa, regrediscono. Le cifre 
assoiute confermano: il PCI-
PSIUP guadagna 35.000 voti 
giovani, la DC soltanto 22.000. 

Quanto ai fascisti, che pro-
prio a Milano citta credevano 
di aver avviato la costruzio-
ne di una « roccaforte nera », 
ne hanno raccolti appena set-
temila. Ma anche Roma (la 

citta che secondo il locale fe
derate fascista avrebbe do
vuto dare al MSI tutto il 
voto giovanile, regalando co
sl al fascisti il 26 per cento 
dei votil), anche a Roma i 
fascisti sono scesi in percen. 
tuale fra Senate e Camera. 
ed hanno raccolto appena 16 
mlla votl tra le nuove leve. 
II PCIPSIUP, passando dal 
26,5 al 27.8, ha raccolto in
vece circa un terzo dell'intero 
voto giovanile romano. con 44 
mila voti in piu. 

Si tenga conto, per dl piu, 
che sia nella Capitate che a 
Milano i gruppi di d is turbo 
hanno lungamente operato 
fra i giovani, e hanno Ian-
ciato l'esca della candidatu
re Valpreda. Malgrado ci6, 
anche questi gruppi hanno 
fatto pieno fallimento fra 1 
giovani: e basti dire che tut
ti 1 voti raccolti dal «Mani
festo » a Roma sono meno 
della meta dei voti che il 
PCI ha avuto in piii fra Se
nato e Camera! 

Questa decisa scelta dei 
giovani si conferma comun
que in tutte le grand! citta. 
A Torino sono 37 mila 1 nuo
vi elettorl che hanno scelto 
il PCIPSIUP, contro 1 18.000 
alia DC (mentre il MSI ne 
ha raccolti appena 3.000). A 
Bologna — dove dunque 1 
giovani hanno scelto un 

«partito di governo» — 11 
mila hanno votato PCIPSIUP, 
soltanto 7.000 la DC. appena 
1.500 11 MSI. 

Le cltazlonl potrebbero con-
tlnuare e tutte avrebbero lo 
stesso senso generate. Su due, 
tuttavla, vale ancora la pena 
di soffermarsl, E' 11 voto dl 
due grandl regioni meridionall 
dove particolarmente violenta 
e stata la tracotanza fascista: 
Sicilia e Calabria. La Sicilia, 
e noto, era stata ribattezzata 
frettolosamente da Almirante 
come la nuova « culla » del fa
scismo italiano: i giovani Sici
lian! gli hanno riso in faccia. 
Fra Senato e Camera e'e stu-
ta infatti. in Sicilia. una dif-
ferenza di 276 mila votanti: 1 
fascisti ne hanno raccolto ap
pena 24 mila. I comunisti 102 
mila 121. II confronto non ha 
bisogno di altre spiegazioni. 

In Calabria dove la rivolta 
di Reggio avrebbe dovuto get-
tare le basi di un Ipotetieo 
« futuro fascista » della regio
ne, la risposta giovanile e sta
ta ancora piu bruciante. Dal 
Senate alia Camera il MSI va 
addirittura indietro di 12 mila 
voti, e perde notevolmente in 
percentuale. II partito comuni
sta, invece, guadagna trenta-
quattromila voti. 

d. n. 

I risultati elettorali nelle interpretazioni della stampa 

Davanti all'avanzata del PCI 
una inutile cortina di bugie 

Quasi tutti i giornali italiani cercano di nascondere il significato dei 9 
milioni di voti comunisti - L'inesistente «rafforzamento » della DC al cen
tro dei commenti - 1 fogli della catena Monti per un impossibile centro 

LA DINAMICA DEL VOTO AL PCI DAL 1968 AL 1972 

Nel Mezzogiorno netto recupero 
rispetto alle el ezioni regionali 

286.000 voti e l'1 f4% in piu rispetto alle consultazioni del 1969-71 - Abruzzo, Calabria e Sar-
degna avanzano sensibilmente anche rispetto al risultato del 1968 - La eccezione della Puglia 

La caratteristica complessiva i 
del voto comunista nel Mezzo
giorno e nelle isole e costituita 
oa un leggero arretramento ri
spetto alle politiche del 1968 
ma anche da un pronunciato 
recupero rispetto alle regionali 
del 1970 Considerato in senso 
dinamieo. dunque. il voto si 
prospetta in ripresa pur mar-
cando alciini andamenti regio 
nali non positm. A questo esi-
to complessivo le varie regioni 
contribuiscono in modo diffe 
ronziato Ecco il quadro delle 
differenze percentuali nei ri 
spctti del 1968: 

Abruzzl + 1,5% 
Mollie — 0,1% 
Campania — 0 , l r i 
Puglia —1,4% 
BasMcata — U % 

Calabria + 2,0% 
Sicilia - 1 , 2 % 
Sardegna + 1 , 7 % 
Neliarr.ente positive dunque. 

il voto abruzzese. calabro e 
sardo. In queste tre regioni il 
partito guadagna. sempre ri
spetto alle politiche precedenti 
63.629 voti 

Come si sa. negli anni succes
sivi al 1968 si sono svolte le 
clezioni regionali: nel 1969 in 
Sardegna. nel 1970 nel Conti-
nente (regioni a statuto ordina 
rio) e nel 1971 in Sicilia. Si trat-
ta. percib. di consultazioni piu 
recenti a cui e giusto rapporta-
re il voto del 7 maggio per in 
tendcre la tendenza elettorale 
degli ultimi anni. Se si fa il 
para gone fra le elezioni di do-
menica scorsa e le regionali im-

mediatamente precedent! si ha 
un quadro altamente signiftcati-
vo del recupero del partito. Ec
co le variazioni percentuali nei 
rispetti delle regionali: 

Abruzzi + 4,1% 
Molhe + 2,3% 
Campania + 0,4% 
Puglia - 0,«% 
Basilkafa + 0,9% 
Calabria + 2,4% 
Sicilia + 1 , 0 % 
Sardegna -I- 5,4% 
In Sardegna e in Sicilia ci so 

no state nel frattempo (1970) 
anche le elezioni provincial. 
Rispetto ad esse, il 7 maggio 
siamo andati avanti di 47.143 
voti c del 3,9% in Sardegna e 
di 68.029 voti e del 1.6% in Si
cilia. 

Come ben si vede, il 7 mag

gio ha segnato. con la sola ec
cezione della Puglia, una ripre
sa sensibile e in taluni casi 
molto consistente nei rispetti 
del voto regionale. tanto che ha 
segnato le seguenti variazioni 
nell'insieme del Mezzogiorno e 
delle Isole: 

VOTI + 216.180 
PERCENTUALE + 1,4% 
L'apporto assoluto delle sin 

a tale incremento 
delle regionali c 

golc regioni 
nei rispetti 
il seguente: 

Abruzzo 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 

. Sardegna 

-I- 30.682 
+ 5.712 
+ 62305 
+ 18.960 
+ 7.189 
+ 41.310 
+ 55.439 
+ 56.391 

Tutta la stampa italiana 
ha occupato ieri le prime 
pagine con la interpretazio-
ne dei risultati elettorali e 
con i primi tentativi di anti-
cipazione delle prospettive po
litiche che escono dal voto. 

Che la «lettura» dei dati 
non sia univoca non meravi-
glia: il rispetto della nuda 
cifra non rientra notoriamen 
te nel costume della maggio
re stampa italiana. II fatto 
sorprendente e invece che qua
si tutti i giornali. grandi o 
piccoli, di partito o o indipen-
denti» che siano, hanno una-
nimemente obbedito a un fer-
reo ordine di scuderia: chiu-
dere gli occhi di fronte a un 
dato imponente che e usci-
to dalle urne, quello degli ol-
tre nove milioni di voti co
munisti, del mezzo milione in 
piu di suffragi che il PCI ha 
ottenuto rispetto al '68, del-
1'aumento in percentuale sia 
rispetto al '68 sia rispetto al 
*70-71, della costante che l'au-
mento dei voti comunisti rap-
presenta oramai da decenni 
nella situazione politica ita
liana. 

II commento 
dell'Avanti! 

Ignorare questa realta ad 
ogni cos to; questa e stata. ie
ri, la linea generale della 
stampa italiana, che ha in
vece, unani me mente o quasi, 
decantato l'« avanzata » della 
DC. la quale al contrario. co 
me le disprezzate cifre di-
mostrano, arretra in percen
tuale, confermando un pro-
cesso di erosione in corso da 
anni. 

Unica eccezione al coro del
le interessate menzogne e 
rappresentata da\YAvantif, se
condo cui 1'indicazione gene-
rale che esce dalle elezioni e 
che ale sinistre nel loro com-
plesso rimangono, nonostante 
una dispersione di voti vera-
mente notevole assommabile a 
una cifra vicino al milione, 
espressione del 40 per cento 
dell'elettorato italiano.^ II 
partito comunista, che, uni-
tamente al PSIUP ha subito 
al Senato una flessione del-
VI£ per cento, ha invece mi-
gliorato le proprie posiziom 
alia Camera, dove & passato 
dal 26$ del 1968 al 272. del 
1972 ». 

Secondo 11 quotidiano socia
lista. anche per quel che ri
guarda le prospettive per la 
formazione di una futura 
maggioranza di governo. «que-
sto e un dato imprescindibile, 
che dovra essere comunque te-
nuto presenter. 

AH'anallsi de\V Avanti t, si 
contrappone la to tale, "cieca 
negazione della realta da par
te del quotidiano della DC. 
a La Democrazia cristiana con 
i suoi tredici milioni di voti 
ha mantenuto, anzi rafforza-
te... la sua posizione "cen-
trale" dello schieramento po
litico italiano*. scrive infatti 
trionfalisticamente il Popolo 
nel suo articolo di fondo. E 
pol. con bella logica, avendo 
spacciato per «rafforzamento» 
una flessione percentuale (0.3 
per cento In meno), usa quasi 
una colonna di piombo in ter-
za pagina per dimostrare co
me una avanzata in percen
tuale della stessa entita sia 
invece una sconfitta. «la scon
fitta elettorale comunistavl 
Senza citare neppure un dato 

— e sarebbe ben difficile far-
lo! — a dimostrazione di que
sta a sconfitta». senza por-
tare a sostegno della inatten-
dibile tesi neppure una cifra, 
il quotidiano dc parla spudo-
ratamente di « massiccio tra-
sferimento di voti che si e 
certamente determinate fra 
Vestrema sinistra e Vestrema 
destra a, facendo voluta con-
fusione fra due dati non com-
parabili: la effettiva diminu-
zione della rappresentanza 
parlamentare delle sinistre 
nel loro insieme, dovuta al 
venir meno, alia Camera, del 
gruppo del PSIUP, e invece 
la esistenza di una grande 
massa di voti (circa 650 mila 
del PSIUP, oltre un milione 
sommando a questi quelli ot-
tenuti dai vari gruppetti di 
disturbo), espressi a favore 
di una politica di sinistra, e 
rimasti, a causa della disper
sione causata appunto dalle li
ste di disturbo e al meccani
smo elettorale, senza una 
rappresentanza in parlamento. 

Travolti dalla logica anti-
comunista che li ha portati al 
clamoroso fallimento del 7 
maggio, anche gli estensori 
del Manifesto, nel corso dl 
una serie di incoerenti accu
se e controaccuse. accredita-
no la tesi della nperdita» del
le sinistre. perdita che a si 
arresta solo quando si arriva 
alia DC»; per scrivere invece 
contraddittoriamente. subito 
dopo, che «in Italia Varea so-
lidamente democratica e anti-
fascista si e assestata attorno 
al 40 per cento*. 

Mobilitatissimi a difendere 
la tesi della «sconfitta» del 
PCI e della sinistra, natural
mente. i giornali della cate
na Monti, i quali. costruitosi 
questo inesistente dato di co-
modo (insieme a quello, na
turalmente, di una DC «raf-
forzata» grazie al centrismo 
della direzione Forlani), par-
tono lancia in resta per so
stenere la formazione di un 
governo di centro. 

o // centra ha la maggio
ranza n, grida soddLsfatto da 
un titolo a nove colonne in 
prima pagina il Resto del Car-
lino. Ma la bugia ha gambe 
cosl corte che non arriva nep
pure fino a meta della prima 
pagina: qui infatti si Iegge 
che al Senato la tanto desi
derata « maggioranza » di 
centro non esiste: essa rag-
giunge infatti appena appe
na i 162 voti necessari (non 
uno di piu) solo grazie al 
macabro espediente di contar-
vi anche il rappresentante 
della Valle d'Aosta che, come 
si sa, e perito in un inci-
dente d'auto poco prima delle 
elezioni, non in tempo per 
venire sostituito. 

II grido 
del Carlino 

Ma. afferma spartanamente, 
con bella prosa, il direttore 
del giornale, ache la maggio
ranza non sia ecessivamente 
confortevole non & ragione 
sufficiente, non e affattc una 
ragione»/ Piu in la per6 lo 
stesso giornale, dopo aver am-
messo. cifre alia mano. che 
«il PCI, con 27,3, ha guada-
gnato rispetto al 26$ del '68 
e al 26 del 1970», riaffaccla 
« Veventualita di un nuovo ri-
corso alle elezioni, che, secon
do ambienti democristiani sa
rebbe incoraggtato dall'esito 

del vote del 7 maggio ». 
Sulla stessa linea la Nazio 

ne che arriva ad ammettere. 
soltanto in sede di combina 
zioni numeriche. la possibili 
ta dl un centro destra DC-
PLI-MSI. Con toni piii esagi-
tati, il filo-fasclsta Giornale 
d'ltalia ammonisce rudemen 
te il partito cattolico sulla ne 
cessita di rendersi conto ache 
d "controllato" da una "destra'' 
che ha conquistato il successo 
solo in funzione di alternativa 
elettorale, se non direttamen-
te politica ». 

Orgoglio 
comunista 

Tralasciando le fameticazio 
ni del giornale missino, che 
tuttavia ha smorzato l'eufo-
ria della vigilia, e l'ambigui-
ta della Voce Repubblicana, 
che parla della esigenza di 
«una politica nuova» senza 
minimamente chiarirne il sen
so e il contenuto, I grandi 
giornali della borghesia ac-
compagnano a una piii pru-
dente valutazione dei risul
tati elettorali («// PCI ha il 
legittimo orgoglio — scrive ad 
esempio il Corriere della se
ra — di essersi confermato 
come l'unico vero partito di 
opposizione della sinistra ita
liana* data anche la aliqui-
dazione a sinistra del "Mani
festo" e degli extraparlamen-
tarin), una propensione per 
una riedizione del centro-sini
stra: ammissione evidente che 
l'ipotesi di centro non regge. 
oltre che numericamente. 
neppure politieamente alia lu 
ce dei risultati elettorali. 

a Piu forte il centro-sinistra. 
Debole alternativa di centron, 
titola infatti la Stampa di To
rino. Di rincalzo II Globo e il 
confindustriale 24 Ore affac-
ciano la prospettiva di un 
monocolore dc, in attesa dei 
congressi dei partiti del cen
tro-sinistra, ad ottobre: dopo 
di che, scrive II Globo, biso 
gnerebbe tomare a a una for
mula (il centro-sinistra) che 
conta su un marginc superio-
re al 56 per cento dei suf
fragi ». 

Infine, a marr.ne dell'ana-
lisi dei risultati e delle pro
spettive. si registra una po-
lemica fra l'organo socialde-
mocratlco VUmanita e il Cor
riere della sera. Scrive infat
ti il quotidiano milanese che 
aal centro e fallito il tenta
tivo di Saragat di proporsi co
me mediatore tra la DC e il 
PSI. o addirittura il PCI» 
dPassi per la mediazione col 
PSI. che sarebbe opera pa-
triottican replica piccato 11 
quotidiano socialdemocratico. 
fiero del suo anticomunismo. 
che tuttavia gli ha cosi mal 
fruttato alle elezioni: ma mai 
col PCI! Saragat. infatti. qu*n 
do era presidente della Re 
pubblica rispose con a un cor 
tese rifiuto* all'invito dl re 
cars! a Mosca dooo 1 fatti ce 
coslovacchi. «Un auterevole 
personaqgio democristiano — 
continua la nota socialdemo 
cratica, con un trasparente ri 
ferimento all'ex presidente del 
Senato Fanfani — pur non 
facendo parte del nnrcrno s: 
prccipitd invece a Mosca nel 
Vimminenza delle nostre ele 
zioni presidenziali». 

E senza alrun risultato. co 
me tutti sanno. 

V. ¥ • . 


