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PERILPSI 
UNA 

POSITIVA 
CONFERVA 

ITN VOTO di conferma ha ottenuto U 
^ PSI, il 7 maggio: piCi di tre milio-
ni di voti raccolti in una competizione 
assai difficile nella quale questo parti-
to ha subito l'attacco dei suoi stessi al-
leati di governo proprio sul punto piu 
nuovc della sua connotazione politica: 
cioe lo sforzo di recuperare un ruolo e 
una caratterizzazione di partito operaio 
e popolare, pur legato ad una discuti-
bile prospettiva di governo. Quei voti 
costituiscono. pertanto, la sanzione della 
scelta che ha portato il PSI fuori del 
pantano dell'unificazione socialdemo-
cratica e a una ripresa dei legami col 
movimento di lotta delle classi lavora-
trici. 

La complessa vicenda del PSI nel 
dopoguerra ha prodotto alterni risul-
tati elettorali. Basti richiamare la pro-
fonda differenza del «volto elettora-
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le» del partito socialista nel 1946 o 
nel 1968 allorche si era fuso con 1 so-
cialdemocratici o, ad esempio, nel *63 
prima della scissione del PSIUP o, 
ancora, nel 1972 dopo la ricostituzione 
del PSDI. Un paragone puramente 
quantitativo fra il numero dei voti PSI 
nelle varie consultazioni non e quindi 
possibile. Un confronto omogeneo e 
ravvicinato e quello fra le regionali 
del 1970-'71 e le politiche del 1972: ma 
anche in questo caso bisogna tener 
conto di un'importante circostanza 
politica, e cioe del fatto che, mentre 
all'epoca delle regionali il PSI si pre-
sentava come un partito governativo, 
alle politiche del 7 maggio si e presen-
tato come un partito di opposizione. 

Per quanto riguarda le elezioni po
litiche degli ultimi quindici anni, si 
pud notare che la piu alta percentuale 

6 stata realizzata dal PSI nel 1958 con 
il 14,26 per cento. Dieci anni dopo tale 
percentuale fu di nuovo ottenuta ma 
dal PSI e dal PSDI insieme, il che di-
mostrd chiaramente che l'elettorato 
socialista aveva bocciato la unifica-
zione socialdemocratica. Riacquistata 
la propria fisionomia e la propria au-
tonomia, il PSI si e mosso negli ultimi 
anni al recupero del proprio elettorato 
tradizionale. Si 6 trattato di un'opera-
zione faticosa anche in parte contrad-
dittoria. awenuta attraverso la costi-
tuzione di una nuova maggioranza in 
seno al partito, una rettifica di com-
portamento nell'ambito del centro-
sinistra, e infine l'uscita dal governo. 
Ultimo approdo di questo processo e 
stata la teoria degli « equilibri piu a-
vanzati», cioe una collocazione del 
partito in seno al centro-sinistra che 
tenesse vivo anche un contemporaneo 

collegamento con le forze di classe 
all'opposizione comunista in vista di 
comuni obiettivi dir iforma. Una for
mula questa che a noi parve non rea-
listica, ancora chiusa nella logica del 
centro-sinistra e non adeguata alle 
esigenze di una piu decisiva e profon-

• da svolta democratica. 
II PSI aveva ottenuto nelle regiona

li 1970-71 3.385.000 voti pari al 10,4. 
Nelle politiche di domenica scorsa es-
so ha ricevuto 3.209.503 voti, cioe 76 
mila voti in meno, con una percentuale 
inferiore dello 0,8 per cento. II risul-
tato del PSI e stato migliore al Se-
nato. L'esito e comunque ineguale a 
seconda delle zone. E* stato nel Mez-
zogiorno che il PSI ha registrato le 
maggiori difficolta, mentre migliore e 
stato il risultato nelle zone operaie ove 
esso e andato ristabilendo i suoi lega
mi di classe. 
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I A SECCA SCONFITTA delle liste 
*^ di disturbo del Manifesto e delle 
altre formazioni sedicenti «di ultra-
sinistra » segna il fallimento non solo 
di una ipotesi politica priva di basi, 
ma del tentativo di dare una dimen-
sione elettorale alia avventura scis-
sionista. Hanno seminato divisione e 
la classe operaia li ha condannati. Po-
co piu di duecentomila voti ottenuti 
dal Manifesto e qualche decina di mi-
gliaia raccolti da Servire il popolo 
non possono certo impensierire in se 
e per se il movimento operaio italiano, 
ma propongono qualche insegnamento. 
Anzitutto essi ci dicono che non ha 
alcuna credibility la pretesa di co-
struire qualcosa di serio alia «sinistra» 
del PCI: in quest'area ipotetica c'e 
solo avventurismo. In secondo luogo 
c'e da riflettere sul fatto che le uniche 
localita in cui il Manifesto ha ricevuto 
cifre segnalabili di voti (Roma e Mi-
lano) sono quelle in cui e stato portato 
candidato Valpreda: l'andamcnto del

le preferenze dimostra che molti gio-
vani hanno votato soprattutto quel no-
me nel comprensibile e apprezzabile, 
anche se illusorio, desiderio di contri-
buire alia sua liberazione dal carce-
re; ma non hanno votato in realta per 
la linea anticomunista proposta dal 
Manifesto. 

Proprio questa circostanza ci dice 
che nel pur limitato numero di elet-
tori di questi « gruppetti t> c'e una quo
ta di energie sane, genuinamente anti-
capitalistiche e di sinistra, verso cui 
e doveroso e indispensaHle un atteg-
giamento costruttivo, di chiarimento 
e di conquista. 

Purtroppo, come notiamo altrove, 
anche la piccola parte di voti andati 
dispersi oppure perduti per errore a 
causa della proliferazione dei simboli 
con la falce e il martello, ha contri-
buito alia esclusione del PSIUP dallo 
Camera dei deputati. E' un ben squal-
lido esito per questi c superrivoluzio-
ri >! 

PERCHE IL PSIUP NON HA DEPUTATI 
T 'ARRETRAMENTO elettorale 
^ del PSIUP (dal 4.4% del 1968 
all'1.9%) ha avuto conseguenze 
parlamentari assai pesanti a cau
sa del meccanismo elettivo che 
esclude dal parlamento il par
tito che non abbia realizzato al 
meno un <t quoziente pieno x> in una 
circoscrizione. Ci6 ha privato il 
PSIUP di una decina di deputati 
che gli sarebbero andati in propor-
zione dei voti ricevuti, e ha squi-
librato a svantaggio della sinistra 
la distribuzione delle forze alia 
Camera. Presumibilmente solo 2 
dei seggi forzosamente lasciati li-
beri dal PSIUP sono tornati agli al-

tri partiti di sinistra. E* questo un 
episodio che, al di la del giudizio 
generale sulle cause dell'insucces-
so psiuppino, chiama in causa le 
conseguenze della dispersione del 
voto di sinistra provocata dalle li
ste di disturbo e di dispetto, non-
che la moltiplicazione degli errori 
di voto che si e prodotta a causa 
della presenza sulla scheda di cin
que o sei simboli con la falce e il 
martello. 

Vi sono due circoscrizioni (quel-
la di Milano e quella della Sicilia 
orientale) in cui al PSIUP sono 
mancate pochissime migliaia di vo
ti per far scattare il «quoziente». 

E' da ritenere che essi sarebbero 
confluiti m in misura sufficiente sul 
PSIUP se non vi fosse stato il fe-
nomeno della dispersione e degli 
errori di voto. 

Dinanzi ai socialproletari e ora 
aperto il serio problema di stabili-
re una prospettiva che tenga con
to della situazione nuova aperta 
dal voto del 7 maggio. Essi hanno 
gia ribadito la loro volonta di ri-
manere fedeli all'esigenza fonda-
mentale dell'unita di classe per la 
quale il PSIUP nacque, in rottura 
con lo scivolamento socialdemocra-
tico del PSI, a meta degli anni '60. 
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T A DC aveva chiesto voti per se e 
per i partiti che si fossero impe-

gnati a sostenere la propria dottrina 
della «centra l is» . Una particolare 
cura di rianimazione era stata tenta-
ta, dopo gli insuccessi patiti negli ul
timi anni da Malagodi, nei confronti 
del PLI, componente essenziale per 
una soluzione di tipo centrista. D ri
sultato del voto costituisce una chiara 
verifica negativa di questa imposta-
zione: 1'arco delle forze centriste va 

, .nettamente indietro. non avanti. E in- • 
sieme, all'insuccesso del ritorno di ; 

fiamma centrista vi e quello dei no
stalgic]' del 18 aprile. 

E' stato Fanfani, in piu occasioni, 
ad agitare la bandiera di «un nuovo 
18 aprile »t cioe a tentare la strada 
di un « pieno > elettorale democristia-
no che attingesse a destra e a sinistra. 
H tentativo venne compiuto su larga 
scala nelle elezioni politiche del '58, 

e si scontro con la resistenza e con 
l'allargamento dell'elettorato comuni
sta (ma almeno riusci a risollevare di 
due punti la percentuale dello « Scudo 
crociato »). Ancora piu scarso e l'esi
to del 7 maggio. 

Nelle elezioni di domenica scorsa la 
Democrazia cristiana ha toccato una 
delle sue quote piu basse, dopo la con-
sultazione del 2 giugno 1946 per la 
Costituente. La DC, infatti, e passata 
dal 35,2% del '46, al 48.5% del '48, 
al 40.1%'del '53, al 42.% del '58. al 
•38.™ del 'KM al 39.1% del '68, e infine 
al 38,7% del *72. Occorre dire, co
munque. che gli ultimi risultati rag-
giunti hanno avuto tutti un prezzo non 
lieve. Nelle elezioni di quattro anni 
fa, il tentativo di recupero a destra 
della DC paralizzd il governo Moro-
Nenni e danneggid in modo irrimedia-
bile la forza piu esposta della coali-
zione di centro-sinistra, vale a dire 
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il partito socialista unificato. Nella 
consultazione del 7 maggio, invece, 
la DC, nel tentativo vano di affecma-
re la propria linea di «centralita s>, 
ha finito col tagliar l'erba sotto i piedi 
agli alleati piu fedeli, compensando 
le proprie perdite con voti arraffati al 
PLI, al PSDI ed anche, in molte zone, 
al PRI. E si e « coperta J> ripresentan-
do in lista gli esponenti della sua 
sinistra. 

Nel Meridione, la DC ha certamente 
recuperato . a ; destra rispetto ai dati 
delle elezioni' parziali del 13 giugno 
dello scorso anno. Infatti nelle elezioni 
regionali e amministrative del 1971 
(Sicilia, Roma, Bari, Genova, ecc.) lo 
«Scudo crociato» aveva raccolto il 
31,3 per cento, cedendo, soprattutto in 
Sicilia, larghe fette di elettorato al 
MSI; ora e tornata in queste stesse 
zone al 36,3 per cento. Rispetto al 1968, 
tuttavia, la DC rimane, nel complesso 

del risultato meridionale, nettamente 
al disotto delle percentuali raggiunte 
nelle precedenti elezioni politiche: ha 
raccolto complessivamente il 41,2 per 
cento, contro il 42.3 di quattro anni fa. 
Sensibili i cali nelle circoscrizioni del
la Calabria, della Sicilia orientale e 
della Campania. La DC, inoltre, e 
ferma nel Centro dell'Italia e cede leg-
germente nel Nord. 

In alcuni grandi centri del Nord e 
piu evidente l'opera di « rastrellamen-
to » compiuta dalla DC nei confronti 
dei partiti che le stanno vicini. A Mi
lano, per esempio, in passato tradi
zionale roccaforte socialdemocratica, 
il PSDI ha toccato (anche per la con-
correnza del PRI) la misera cifra del 
4,9 per cento, mentre i liberali hanno 
perduto ancora un terzo del loro elet
torato. E nonostante questo, la DC 
cede ancora dello 0,7 in percentuale 
nella circoscrizione milanese. 
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SECCA LA 
SCONFITTA 
DEL PSDI 

¥ RISULTATI elettorali dei fedelissi-
mi alleati minori della DC — cioe 

del PSDI e del PRI — mostrano un 
andamento divergente: seccamente ne-
gativo quello dei socialdemocratici, in 
lieve progresso quello dei repubblicani. 
Nel primo caso si pud parlare di scon-
fitta, nel secondo di aspettative delu-
se. Cid non e casuale e sono i fatti a 
dimostrarlo. 

II PSDI ha ricevuto una delle per
centuali piu basse di tutta la sua sto-
ria: il 5,1 per cento. In cifra assoluta, 
esso ha ricevuto addirittura meno voti 
che nel lontano 19*fl quando, almeno in 
teoria, aveva minori possibility di af-
fermazione avendo la DC «fatto il 
pieno >, con la maggioranza assoluta, 
nell'elettorato conservatore e moderato. 

Adesso fra i socialdemocratici si e 
riaccesa un'acuta lotta di correnti: la 
destra di Fern" e Preti attacca la mag
gioranza saragattiana rimproverandole 
rarretramento elettorale come conse-
guenza di una presunta ridislocazione 
c piu a sinistra > del partito. Ferri, in
fatti, vanta il risultato delle regionali 
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del 1970-71 quando il PSDI raccolse il 
6.9 per cento dei voti suH'awenturisti-
ca linea che fu definita della etensio-
ne e della crisi». Ma e proprio vero 
che lo spostamento a destra premia la 
socialdemocrazia? La storia nega que
sta tesi. AUorch6 Saragat condusse il 
suo partito al ruolo di reggicoda del 
piu acceso centrismo. fino alia c legge 
truffa > e al governo repressivo con 
Scelba, egli perse seccamente voti e 
si trovd, nel 1953, con appena il 4.5 
per cento. Viceversa il PSDI ebbe un 
recupero quando si fece partigiano di 
un certo rinnovamento, cioe nella fase 
iniziale del centro-sinistra: nel 1963, 
infatti, raccolse il 6,1 per cento che re-
sta il miglioi risultato suo in una con
sultazione politica. Ora, alle elezioni 
del 7 maggio, II PSDI si e presentato 
ancora una volta come forza di com
plement© della DC agitando l'anticomu-
nismo, la sciagurata dottrina deglj < op-
posti estremismi>, l'attacco pesante al 
PSI e Tesaltazione della < centralita > 
democristiana. E ha perduto moltissi-
mi voti. 

I repubblicani, essendo stati la pun-
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ta di diamante della revisione conser-
vatrice della politica di centro-sinistra, 
puntavano su un netto successo nel
l'elettorato moderato. Questo successo 
non c'e stato: il PRI ha preso un 2,9 
per cento dei voti, che e inferiore al 
risultato delle elezioni regional! del 
1970-71 e che, in cifra assoluta, e ad
dirittura al disotto del risultato conse-
guito nel 1946 quando il partito aveva 
una connotazione progressista. Anche 
questo partito ha potuto misurare l'a-
sfissia cui e destinato all'interno di un 
sistema chiuso di alleanze in cui do-
mina la forza schiacciante della DC. 
Non per nulla anche I'esile elettorato 
repubblicano ha reagito, negli anni del 
centrismo, dirottandosi a sinistra: e in 
buona misura c'e rimasto. II 7 maggio 
il PRI e arretrato anche nei rispetti 
del 1968 in una serie di regioni meri
dional!. Ha avuto, invece, un risultato 
soddisfacente in Piemonte (con l'ap-
poggio esplicito del giornale della Fiat) 
e a Milano ove ha presentato l'ex di-
rettore del Corriere della sera Spado-
lini molto caro a strati della grossa e 
media borghesia cittadina. 
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C0SA MUTA 
NEL VOTO 
DI DESTRA 

¥L RELATIVO incremento di voti neo-
fascisti e un fatto altamente ne-

gativo di cui va fatto carico all'invo-
luzione conservatrice della DC, che 
ha aperto nuovi spazi alle suggestion! 
eversive. Ma non si pud dimenticare 
che la < destra nazionale> (compren-
dente i residuj monarchici) ha rice
vuto molto meno di 3 milioni di voti 
e una percentuale globale (T8.7 per 
cento) che ne sottolinea la marginalita. 
Cid e il segno di quanto robusta sia la 
barriera dei sentimenti e della consa-
pevolezza antifascists del popolo ita
liano, che sapra in awenire recupe
rare alia democrazia quelle frange 
popolari e sottoproletarie che hanno 
potuto in qualche caso essere coinvol-
te dalla demagogia missina. 

L'analisi del voto di estrema destra 
ea completata sia in riferimento alia 
itoria elettorale dell'ultimo venten-

Questi i voti (espressi in percentuale sul totale nazionale) riportati dai 
partiti di destra nelle elezioni politiche dal 1953 al 7 maggio 1972 
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nio, sia prendendo in considerazione 
tutta l'area dell'elettorato di destra 
che congiunge — con differenze ideo-
logiche talora anche notevoli — tutto 
l'elettorato reazionario e dichiarata-
mente conservatore. Da tale analisi 
si estrae il fatto che, in fondo, fl 7 
maggio si e avuto non tanto un incre
mento del voto di destra quanto piut-
tosto un rimescolamento all'interno 
della stessa area con 0 passaggio di 
voti liberali (destra costituzionale) ai 
missini (destra eversiva). Tenuto con
to di cid. l'avanzata di destra risulta 
di appena l'l per cento rispetto al '68. 

Se poi si fa il raffronto con le ele
zioni precedenti si vede che la destra. 
non solo non progredisce affatto nel-
1'arco dell'ultimo ventennio, ma anzi 
va indietro. Nel '53, infatti, votarono 
per la destra (missini, monarchici e 
liberali) il 15 per cento degli italiani; 

dieci anni dopo il 13.9 e quest'anno il 
12,6 per cento. 

Naturalmente, il fatto che, pur ar-
retrando nel suo complesso, la destra 
sia andata addensandosi sulle posizio-
ni del neofascismo, da ad essa un gra-
do di pericolosita maggiore che nes-
suno pud sottovalutare. Ma e anche 
opportuno tener presenti le reali di
mension!' del fenomeno per non com-
piere l'errore di soprawalutarne la 
forza. Si deve, piuttosto, tener presente 
che il pericolo di involuzioni reaziona 
rie non viene dalla pura e semphce 
consistenza elettorale del neofascismo. 
ma dall'intreccio che esso stabilisce 
con le forze piu conservatrici presenti 
nella DC e coi gruppi piu reazionari 
del capitalismo italiano, con bene in-
dividuati settori dell'apparato statale 
e militare, con i centri di provocazio-
ne di altri paesi fascisti e imperialist!. 


