
PAG. 12 / i fatti d e l m o n d o lunedl 24 settembre 1973 / Y U n i t a 

Pronostico sicuro per Peron 

Quattordici milioni 
i voti in Argentina 

Circa dieci milioni di cittadini hanno espresso if loro suffragio 

Modesta affluenza in Francia 
alle urne per le provinciali 

Per la prima volta dopo molti anni riproposto il problema di una svalutazione del franco 

BUENOS AIRES — Juan Domingo Peron mentre depone la tcheda 
nell'urna. 

BUENOS AIRES, 23 settemb.e 
I seggi elettorali argentini 

sono stati chiusi alle 16. Non 
vi sono ancora indicazioni va-
lide su queste elezioni presi-
denziali. 

Alia vigilia era data per 
scontata la vittona di Peron, 
fin dal primo turno, e quella 
di sua moglie Isabel che e 
stata presentata candidata al
ia carica di vice-presidente. 
Pin dalle sei di stamane, quan-
do cioe si sono aperti i seg
gi, migliaia di persone erano 
in attesa di votare. In tutto il 
Paese dovevano votare circa 
14 milioni di argentini: tutti 
di eta superiore ai 18 anni. 
Una vera e propria ovazione 
ha accolto Peron quando e en-
trato, stamane, nel suo seggio 
elettorale per votare mentre 
con una calda manifestazione 
di simpatia, specialmente da 
parte delle elettrici, e stata 
salutata quella che con ogni 
probability sara la prima don
na eletta vice presidente nella 
America del Sud. 

Le operazioni di voto si so
no svolte quasi ovunque nella 
calma piii assoluta: un vasto 
spiegamento delle forze anna
te era stato predisposto per 
controllare l'andamento della 
giornata elettorale. Le previ-
sioni della vigilia, si e detto, 
erano tutte per Peron: non si 
dubitava che l'anziano giusti-
zialista avrebbe strappato la 
vittoria, cioe ottenuto facil-
mente la maggioranza dei voti, 
fin dal primo turno. Cosi co
me si riteneva che il principa-
le avversario di Peron. il lea
der deirUnione Civica Radica-
le, Ricardo Balbin, non potes-
se andare molto oltre i due 
milioni di voti. Nelle scorse 
elezioni di rnarzo, che decre-
tarono la vittoria dell'uomo di 
Peron, Campora, il leader ra-
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dicale aveva avuto appunto 
poco piu di due milioni di 
voti. L'altro avversario di Pe
ron, Francisco Manrique, del
la destra, si pensava mante-
nesse aH'incirca i voti riportati 
a marzo: intorno a un milione. 
Si ricordera che in quelle ele
zioni Campora consegui 5 mi
lioni 907.464 voti, vale a dire 
il 49,59 per cento dei suffra-
gi. E' anche noto che il Par-
tito Comunista Argentino, te-
nuto conto del programma a-
vanzato presentato dai giusti-
zialisti, ha indicato di votare 
per Peron. Una serie di con-
siderazioni politiche hanno 
condotto il partito a questa 
decisione, anche se lo stesso 
partito ha ribadito che il Pae
se non potra liberarsi dalle 
minacce degli imperialisti — 
che ieri drammaticamente Pe
ron aveva additato all'Argen-
tina — se non attraverso il 
rafforzamento del Fronte de-
mocratico nazionale quale so-
lido sostegno di un governo 
di tipo nuovo. 

E' il post-elezioni, ormai, 
che attira l'attenzione degli os-
servatori e costituisce, eviden-
temente, la piu grande preoc-
cupazione degli argentini. Do
po 18 anni di esilio, Peron, 
richiamato alia Casa Rosada, 
dovra affrontare una lunga 
serie di problemi sia politici 
sia, soprattutto, economici. La 
sua statura di leader, il suo 
prestigio personate, sembrano 
aver avuto ragione delle mol-
te punte « diversive » del suo 
eterogeneo schieramento « giu-
stizialista ». A parere di molti 
si e trattato di un accanto-
namento dei motivi di diver-
genza, sia con i movimenti gio-
vanili. sia con i sindacati, per 
permettere una elezione sere-
na e. soprattutto, trionfale 
del vecchio leader. 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 23 settembre 

Tra il 43 e il 45° 0 degli 
elettori francesi chiamati og-
gi alle urne per il primo tur
no delle elezioni cantonali 
hanno rifiutato il loro diritto 
di voto, si sono cioe astenu-
ti: si tratta forse — ma biso-
gnera attendere una confer-
ma nelle ore che seguiranno 
— della piii alta percentuale 
di astensioni mal registrata 
per una elezione amministra-
tiva. 

In effetti. nelle elezioni ana
logic del 1967 e del 1970 il 
tasso degli astensionisti si 
era aggirato attorno al 40°'o. 
Quanto alia ripartizione dei 
voti tra i vari partiti. da cui 
dipende una valutazione na
zionale dell'attuale orienta-
mento del corpo elettorale, bi-
sognera attendere la tarda 
notte, e forse domani, per 
avere una idea precisa. f 

Radio e televisione, che in 
generate fin dai primi minu-
ti dopo la chiusura dei seg
gi sono in grado di dare pre-
visioni molto vicine alia real-
ta, questa sera si astengono 
da tali calcoli, seguendo cer-
tamente le direttive del go
verno che vuole evitare che 
si tragga dalla consultazione 
odierna una indicazione sui 
guadagni e le perdite di cia-
scun partito. • 

Si votava oggi su tutto il 
territorio francese, salvo Pa-
rigi (di qui l'importanza e 
la validita di questo «son-
daggio»), ma per il rinnovo 
della meta soltanto dei seggi 
di « consigliere generale », ti-
tolo che corrisponde piii o 
meno al nostro consigliere 
provinciale. Con questa so-
stanziale differenza pero: che 
il consigliere generale france
se diventa, in certe occasio
n s « grande elettore », parte-
cipa cioe, assieme ai deputati 
e ai consiglieri municipali, al-
l'elezione deisenatori che qui 
non sono eletti a suffragio 
universale. E partecipera, con 
la nuova legge relativa alia 
costituzione delle Regioni, al-
l'elezione dei consiglieri re-
gionali, anch'essi eletti non a 
suffragio universale, ma da 
un'assemblea di « grandi elet
tori ». 

Come risulta dalle percen-
tuali da noi date all'inizio, 
dei 16 milioni e 200 mila cit
tadini chiamati ad esercitare 
il loro diritto di voto (circa 
la meta del corpo elettorale) 
ne sono andati alle urne mol
ti meno, forse soltanto dieci 
milioni, poco piu, poco meno, 
secondo le prime indicazioni 
globali. 

Ma l'elevata percentuale di 
astensioni non ha sorpreso 
nessuno. Se e normale infat-
ti che il 20 per cento degli 
elettori si astenga nelle con-
sultazioni politiche, e altret-
tanto normale un'astensione 
del 40 per cento nelle ele
zioni amministrative dove gio-
cano spesso fattori e tnteres-
si locali. preponderant! rispet-
to a quelli nazionali. II tem
po, freddo e piovoso su quasi 
tutto il Paese, consigliando la 
gente a starsene in casa, ha 
fatto il resto. 

Settemila candidati dei va
ri partiti si contendevano i 
1.926 seggi di consigliere ge
nerale a disposizione. Secon
do la legge elettorale maggio-
ritaria in due turni, sono ri-
sultati eletti al primo turno 
quei candidati che hanno ot
tenuto la moggioranza asso
luta dei voti. 

Nei cantoni dove nessun 
candidato ha ottenuto la mag
gioranza assoluta o dove non 
e stato raggiunto il quorum 
del 25" o dei voti espressi sul 

totale degli Jscritti, si tor-
nera a votare domenica pros-
simo nel secondo turno detto 
di « ballottaggio ». Allora ba-
stera la maggioranza sempli-
ce per ottenere la vittoria. 

Nelle settimane che hanno 
preceduto il voto, i partiti 
governativi, e soprattutto il 
partito gollista si sono fatti 
in quattro per dire che que
sto consultazione non aveva 
alcun significato politico, che 
si trattava di una battaglia 
tra «notabili» e che quindi 
non se ne poteva dedurre al-
cuna indicazione sugli orien-
tamenti politici del Paese. 

Ma e poi vero? Quando la 
meta del corpo elettorale va 
alle urne, sia pure per una 
elezione di carattere ammini-
strativo, e difficile non con-
siderare i risultati come il 
termometro dellu temperatu-
ra politica francese. E se e 
vero che in certe localita so
no le liste e le personality 
locali che prpvalgono, e an
che vero che suirinsieme del 
Paese non puo non avere il 
suo peso la situazione gene
rale interna. 

Orbene, dalle elezioni legi
slative del marzo scorso, la 
situazione generale interna si 
e aggravate, i prezzi sono au-

mentati in modo preoccupan-
te, i conflitti sociali si sono 
moltiplicati, il franco ha per-
duto molte delle sue posizio-
ni di forza sul mercato euro-
peo, il malcontento popolare 
e cresciuto: e tutto cio non 
poteva non riflettersl nelle 
intenzioni di voto del citta-
dino chiamato alle urne. 

Ieri, a chiusura di una cam
pagna elettorale che non ha 
suscitato troppe passion!, l'uf-
ficio politico del PCF aveva 
pubblicato un appello agli 
elettori che contestava la po-
sizione della maggioranza go-
vernativa sul carattere «pu-
ramente amministrativo» di 
queste elezioni, e ne sottoli-
neava anzi l'estrema impor-
tanza. «II voto — affermava 
il documento comunista — e 
un mezzo democratico per far 
conoscere la propria opinione 
sulla politica del Paese, sul 
suo avvenire. I voti comuni-
sti saranno conteggiati dal go
verno come altrettante con-
danne della sua politica attua-
le. Viene cosi offerta agli elet
tori la possibilita di manife-
stare la loro opposizione, di 
agire In favore dei loro inte-
ressi, di dare un nuovo slan-
cio alle lotte per il progres-
so sociale, per 1'indipendenza 

nazionale e la pace». 
Analoghe dichiarazioni veni-

vano fatte dai socialist! e dai 
radical! di sinistra che, assie
me ai comunisti, rispetteran-
no al secondo turno di do
menica prossima il patto gia 
osservato nel corso delle ele
zioni legislative, cioe la for-
mazione di un blocco unico 
delle sinistre attorno al can
didato dell' opposizione che 
avra ottenuto il migliore piaz-
zamento al primo turno. 

In margine a queste elezio
ni, sulle quali — all'ora in 
cui scriviamo — e impossi-
bile esprimere un giudizio 
complessivo, essendo le ur
ne chiuse da poco ' tempo, 
bisogna segnalare che la set-
timana si e chiusa su un gros
so declino del franco france
se. Giscard d'Estaing, arriva-
to ieri sera a Nairobi per par-
tecipare alia conferenza del 
Fondo monetario internazio-
nale, ha detto che «il fran
co non sara svalutato». 

II che vuol dire che il pro
blema di una svalutazione e 
posto, per la prima volta da 
molti anni, davanti alia mo-
neta francese che era consi
derate una delle piii solide. 

Augusto Pancaldi 
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Dopo il recenfe vertke del Cairo ha Egitto, Siria e Giordania 

Arafat illustra i rapporti 
dei palestinesi con Amman 
Le condizioni delVOLP per una normalizzazione con Hussein - // 
problema del «fronte orientaley> - Le relazioni con Damasco 

Petrolio 
al largo 

deirislanda? 
MOSCA, 23 settembre -

Uno scienziato sovietico ha 
oggi dichiarato che vasti de-
positi di petrolio e gas na-
turale potrebbero essere pre
sto scoperti al largo della co-
sta dell'Islanda. uno svilup-
po che modificherebbe radi-
calmente l'economia dell'isola 
oggi quasi esclusivamente ba-
sata sulla pesca. 

Lo scienziato. il professor 
Gleb Udintsev, parlando a 
Kaliningrad al ritorno da una 
spedizione nel Nord Atlanti-
co, ha detto che le analisi 
compiute su rocce prelevate 
nella piattaforma sottomarina 
al largo delle coste settentrir*-
nali dell'Islanda hanno rive-
'ato la presenza di petrolio e 
di gas. « Spero — ha aggiun-
to — che le prospezioni che 
saranno compiute in un pros-
simo futuro confermeranno 
tali nresenze ». 

Alia spedizione al largo del
l'Islanda hanno partecipato 
anche • scienziati degli Stati 
Uniti, del Giappone, della 
Germania democratica e del
la stessa Isianda. 

In occasione delle «elezioni)) di ottobre 

II PC portoghese chiama a una grande 
campagna politica per la democrazia 

In un documento diffuso clandestinamente, il partito denuncia ancora una volta il regi
me fascista e indica le vie per combatterlo - Arrestali altri 28 oppositori di Caetano 

LIS30NA, 23 settembre 
II Partito comunista Por-

• toghese ha chiamato le mas
se popolari ad una «grande 
campagna polttica» in vi
sta delle « elezioni » per la 
Assemblea Nazionale, convo-
cate per 1*8 ottobre. In un 
documento. che viene diffu
so clandestinamente nel 
Paese. il PCP denuncia il 
carattere antidemocratico 
che il regime sta dando al
le imminenti elezioni: la can-
cellar.ione di persone da i ' 
rcgistri elettorali. il divicto 
dell'attivita dei comitati per 
il censimento. la repressio-
ne delle riunioni. l'arresto 
e la tortura degli opposito
ri. le manovrc per dividere 
lopposizione e la minaccia 
di impedire numerose can
didature. 

L'intensificata repressione 
ha fatto registrare ieri se
ra ran-esto di 28 persone 
?orprese a distribuire volan-
tini della Commissione de
mocratica elettorale « i quali 
— secondo il comunicato del
la polizia di Caetano — m-
citavano la popolazlone a 
sowertlre 1'ordine sociale e-
sistcnten ed erano redatti 
da A organizzazioni clande
stine compromesse con i 
mo\ imenti terroristici che 
combattono oltremare». col-
pevoli cioe di nutrire sim
patia per i patrioti in lotta 
contro il colonialismo por
toghese. 

«Malgrado- questo — dice 
il documento del PCP — il 
movimento democratico cre-
sce in un rapido processo; 
ha attuato la campagna di 
censimento che ha avuto una 
vasta eco fra la popolazione: 
si e riunito nel Congresso 
D'Aveiro. nuova dimostrazio-
ne del suo dinamismo. della 
sua influenza e della sua 
forza sul piano nazionale; 
organizza grandi assemblee 
e rafforza la sua base po
polare. Si prepara per in-
tervenire lelle "elezioni". fa-
sciste. presentando propri 
candidati». 

Questa crescita av\icne 
nel momento in cui « la lot
ta popolare si sviluppa su 
diversi fronti. in una pro-
gTCSsione nuova, irregolare, 
ma ferma J>, in cui «proce-
de un dinamico movimento 
popolare contro la guerra 
coloniale», in cui « i lavora-
tori estendono la lotta ri-
vendicativa » e il « movimen
to sindacale resiste alia re
pressione». Ma anche nel 
momento in cui il regime fa
scista, pur intensificando la 
repressione, «si vede obbli-
gato a cedere, a cercare so-
luzioni di compromesso », poi-
che «non riesce a superare 
le difficolta e le contrad-
dizioni in cui si dibatte»: 
aggravamento della situazio
ne economics, conflitti d'in-
teresse e divergenze nei ran-
ghi fascisti, crescita dell'i-

solamento interno ed inter-
nazionale. 

« I n queste cendizioni — 
prosegue il documento - del 
PCP — e possibile sviluppa-
re una grande campagna po
litica di massa per gli obiet-
tivi fondamentali che il mo
vimento democratico ha gia 
enunciato: lotta per le li-
berta democratiche; contro 
la repressione e per 1'amni-
stia; per la fine della guer
ra coloniale; per l'aumento 
dei salari. contro il carovi
ta e l'aumento delle tasse: 
contro lo strapotere dei mo-
nopoli e 1'asservimento alio 
imperialismo ». 

« II successo di questa cam
pagna esige che il movimen
to s'imponga. s'estenda e si 
rafforzi con 1'organizzazione; 
che consolidi ed allarghi la 
unita attraverso l'azione, 
conducendo una lotta con
tro tutti coloro che cerca-
no di rninare questa unita». 
Chiamando i lavoratori e 
le masse popolari ad una a-
zione coraggiosa e larga, at
torno a questi obiettivj, lV 
PCP sottolinea due risul
tati da raggiungere: il raf
forzamento delle posizioni 
per poter proseguire la lot
ta; 11 funzionamento legale 
permanente delle strutture 
democratiche. 

Per conseguire questi due 
risultati, il PCP indica le 
seguenti rivendicazioni: «Li-
bcrta d'organizzazione del 

movimento democratico; ces-
sazione di tutte le misure 
repressive contro dirigenti. 
militanti e masse popolari; 
l i b c l a di riunione e di pro
paganda: utilizzazione dei 
mezzi d'informazione di mas
sa. dei luoghi pubblici e de
gli edifici dello Stato. dei 
comuni. di organismi cultu-
rali e sportivi; revisione dei 
registri elettorali. divulga-
zione di copie di questi re
gistri. garanzia del diritto 
di protesta. intervento dei 
delegati dell'opposizione in 
tutte le fasi del processo e-
lettoralen. II documento af-
ferma poi che si deve anche 
imporre al fascismo la can-
didatura di esponenti della 
opposizione. il diritto di ma
nifestazione, di riunione e di 
propaganda. 

«II fascismo — conclude il 
documento — si prepara' per 
impedire l'attivita democra
tica, spezzare l'azione delle 
masse, attuare una nuova 
farsa elettorale. II movimen
to democratico e popolare 
possiede la forza e 1'influen-
za necessarie per opporsl a-
gli obiettivi del fascismo e 
condurre una grande cam
pagna di massa con l'in-
tervento politico attivo di 
centinaia di migliaia di por-
toghesi per migliori condi
zioni di vita, per la fine 
della guerra coloniale e per 
la liberta». 

DAL CORRISPONDENTE 
ALGERI, 23 settembre 

Un vero e proprio' vertice 
delle organizzazioni palestine
si presieduto da Yasser Ara
fat si e tenuto giovedi scor
so a Beirut per discutere dei 
risultati della riunione del 
Cairo del 10 settembre tra i 
dirigenti della Siria, dell'E-
gitto e della Giordania in vi' 
sta .della ricostituzione del co-
siddetto h fronte orientale». 
II riawicinamento alia Gior
dania da parte di Damasco e 
del Cairo, al quale il vertice 
ha dato l'awio, non e stato 
accolto favorevolmente dalla 
Resistenza palestinese che ha 
visto in esso da un lato un 
tentativo di «imbiancare il 
trono insanguinato di Hus
sein » e far uscire dall'isola-
mento del mondo arabo lo 
screditato regime giordano, e 
dall'altro un nuovo tentativo 
di divisione delle forze della 
resistenza. 

Si puo dire, infatti, che l'at-
teggiamento delle principali 
organizzazioni della Resisten
za verso il regime reaziona-
rio giordano non e mutato, 
nonostante l'amnistia che il 
sovrano ha concesso alia mag
gioranza dei detenuti politici 
palestinesi e che ha consen-
tito la liberazione, tra gli al
tri. di Abu Daud, uno dei di
rigenti di Al Fatah e uno dei 
principali capi delle milizie 
palestinesi, e di Saleh Rafaat, 
il delegato del Fronte Popola
re Democratico di Hawatmeh 
nell'Organizzazione per la Li
berazione d e l l a Palest ina 
tOLP). 

«II re Hussein nel "70 — 
ha dichiarato Arafat in una 
intervista al giornale libane-
se «Al Nahar» — e lo stes
so di ieri, e nessun cambia-
mento e awenuto nelle sue 
posizioni». 

Facendo riferimento ai suc-
cessi registrati in campo in-
ternazionale dalla Resisten
za palestinese, con la sua par-
tecipazione al Festival Mon-
diale di Berlino e al vertice 
dei non allineati ad Algeri, 
Arafat ha aggiunto di «pro-
vare un profondo rincresci-
mento nel constatare che ogni 
volta che la Resistenza regi-
stra un successo aU'estemo, 
essa incontra nuove difficolta 
nel mondo arabo ». 
- Una delle prime conseguen-

ze del vertice tripartito del 
Cairo e stato infatti di ren-
dere assai tesi i rapporti tra 
TOLP e la Siria. Cio si e 
tradotto nella chiusura, da 
parte delle autorita siriane, 
il 15 settembre, della stazio-
ne radio dell'OLP in Siria che 
aveva attaccato il riawicina
mento con la Giordania. e nel-
l'arresto del suo direttore Ab-
del Rahman e dei cinque suoi 
collaboratori. Nello stesso 
tempo, le autorita siriane han
no proweduto a chiudere il 
cosiddetto «sentiero di Ara
fat » che consent iva ai com
mandos palestinesi di spostar-
si liberamente dalle loro ba-
si nella Siria meridionale ver
so quelle nel Sud del Libano 
e che hanno una importanza 
strategica vitale per la Re
sistenza palestinese. Da par
te palestinese e siriana 6 tut-
tavia evidente l'intenzione di 
non giungere ad una rottu-
ra o a una prova di forza che 
potrebbe avere gravi conse-
guenze per tutta la situazione 
politica medio-orientale. 

La sostanza del disaccordo 
che si e aperto riguarda la 
ricostituzione del «Fronte O-
rientale», quello giordano, 
cioe, che prevedeva il coor-
dinamento dei comandi mili-
tari della Siria. dell'Egitto e 
delllrak, con resercito gior
dano. La Resistenza palestine
se, come ha ribadito il verti
ce di Beirut, non intend* ne-

gare la necessita della ricosti
tuzione di questo fronte, ma 
ha messo in dubbio che que
sto possa essere effettivamen-
te ricostituito, date le re-
centissime dichiarazioni di 
Hussein, secondo cui gli eser-
citi arabi « sono troppo debo-
li per poter combattere», e 
senza una diretta partecipazio-
ne ad essi delle furze palesti
nesi, il cui accesso e tuttora 
vietato in Giordania. 

Gli incontri che Arafat e 
Abu Ay ad, uno dei principali 
dirigenti di Al Fatah, hanno 
avuto la set timana scorsa con 
i dirigenti del Cairo e di Da
masco non si sono conclusi 
con accordi. L'OLP pone in
fatti quattro condizioni per 
una normalizzazione dei suoi 
rapporti con la Giordania: il 
ritiro del progetto di federa-
zione giordano-palestinese sul
le due rive del Giordano co
me fu annunciato da Hussein 
nel marzo del "72; il rispetto 
degli accordi giordano-palesti-
nesi del settembre-novembre 
del 70; il ritorno della Resi
stenza in Giordania con il n-
conoscimento della sua liber-
ta ed autonomia di azione; la 
creazione di un « fronte orien
tale » che preveda, come pri
ma del settembre *70, lo sta-
zionamento in Giordania di re-
parti militari siriani ed ira-
keni. 

Reazioni negative si sono a-
vute anche da parte del fron
te arabo di appoggio alia Re
sistenza palestinese, a nome 
del quale Kamal Joumblatt, 
dirigente del Partito sociali-
sta libanese, ha affermato che 
1'apertura verso la Giordania 
e un possibile accordo sulla 
riapertura del fronte orienta
le non possono condurre a ri
sultati positivi se non inter-
vengono seri cambiamenti 
nella politica giordana. 

Giorgio Migliardi 

Celebrata 
rinsurrezione 

popolare 
bulgara del '23 

SOFIA, 23 settembre 
(]. m.) - II 50" anniversario 

deH'insurrezione popolare del 
23 settembre 1923 e stato ce-
lebrato con una serie di ma-
nifestazioni e iniziative di va-
rio carattere in tutta la Bul
garia. A Mihailovgrad, che fu 
il centra della insurrezione 
guidata da Giorgio Dimitrov 
e Vassil Kolarov, si e svolta 
oggi la celebrazione ufficiale. 

I sanguinosi awenimenti di 
50 anni fa sono stati ricor-
dati nel corso di una gran-
diosa manifestazione popola
re da Todor Jivkov, primo 
segretario del PCB -e presi
dente del Consiglio di Stato, 
e da George Traikov, presi
dente del Partito contadino 
(BZNS» e vice-presidente del 
Consiglio di Stato, i quali 
hanno sottolinea to la impor
tanza che la fallita • rivolu-
zione bulgara* del 1923 ha 
avuto per tutte le lotte suc
cessive del popolo bulgaro. 

A Sofia e stata murata una 
lapide nel luogo ove sorgeva 
la casa dalla quale il diret-
tivo insurrezionale impartl la 
decisione definitiva. Conferen-
ze di carattere storico e teo-
rico sono ' state organizzate 
da diversi enti culrurali. Do-
cumentari e ricostruzioni so
no stati girati nei luoghi del
le piii entente battaglie. Una 
c a r o v a n a di automobilisti, 
partendo dal centra deH'in
surrezione, ha ripercorso il 
cammino compiuto dagli in-
sort!, dopo la sconfitta, per 
fuggire oltre il confine: 

Differenze 
f a / e contro Tambroni, le-
centemente per rovesciare il 
governo di centro-destra, e 
stata una via di lotte nel cor
so delle quali si e realizzata 
e si deve realizzare, nella mi-
sura piii ampia possibile, sia 
1'unita della classe operaia, 
delle masse lavoratrici, sia la 
alleanza della classe operaia 
con i contadini, con i ceti 
medt urbani, con gli intellet-
tu'ali progressiva E' la via del
la piii ampia unita antifa-
scista, giacche l'antifascismo e 
la sostanza dell'Italia di oggi, 
il nucleo propulsivo di ogni 
politica di progresso e di rin-
novamento della societa ita-
liana. 

Non ci stancheremo mai di 
affermare — ha continuato 
Bufalini — che questa unita, 
queste alleanze, sul piano so
ciale, richiedono una politica 
ben determinata rivolta alia 
ricerca dell'unita o di conver-
genze, di collaborazioni, an
che sul piano politico. E cio 
perche siamo coscienti che 
nella stessa classe operaia 
non ci siamo solo noi ed i 
compagni socialisti, ma ci so
no anche i democristiani e 
altri partiti e altre forze po
litiche dell'arco costituziona-
le. Ancor piii forte questa 
esigenza si present a quando 
si tratta dei ceti medi e del-
l'alleanza necessaria con essi! 

Questa e la via che Gramsci 
e Togliatti ci hanno indica-
ta e che ci ha consentito gran
di conquiste, ci ha permesso 
di diventare, sempre piii, for
za decisiva per la salvezza 
della democrazia e il progres
so del Paese. I massimalisti. 
gli estremisti. i rivoluzionan 
parolai i quali vorrebbero i-
solare la classe operaia e la 
sua avanguardia, quelli che 
vorrebbero che a lottare per 
il socialismo fossimo in po-
chi, sono degli stolidi. Per 
vincere bisogna essere in mol
ti! In molti, per mettere a 
posto e, quando e necessa-
rio, schiacciare i nemici dei 
lavoratori, della democrazia e 
del socialismo. Ma non solo 
per questo bisogna essere in 
molti: bisogna essere in mol
ti anche per arnvare bene 
al socialismo, per costruire 
bene la societa socialista, in 
modo che essa sia opera de
gli operai e della popolazione 
lavoratrice e cioe della gran
de maggioranza del popolo. 
che poggi sul piii ampio con-
senso popolare, in modo che, 
si realizzi quanto diceva To
gliatti, «il socialismo deve 
essere il punto piii alto del
la dernocrazia e della liber-
ta ». 

Mezzogiorno 
e prezzi 
scadenze 

immediate 
GENOVA, 23 settembre 

Con un discorso del com-
pagno Giorgio Napolitano, 
della - direzione del partito, 
si e concluso • oggi il festi
val provinciale deirt/7iita che 
per otto giorni ha impegna-
to centinaia di compagni 
«costruttori» nel parco di 
Villa Rossi, a Sestri Ponente 
e ha registrato un grande suc
cesso di partecipazione. II 
compagno Napolitano, che e-
ra stato presentato dal se
gretario regionale del PCI 
Angelo Carossino, riferendosi 
agli ultimi. drammatici a w e 
nimenti del Cile. ha affer
mato che anche nella signi-
ficativa interpellanza presen
tata dal gruppo dei deputati 
democristiani. si e mostrato 
di voler ricavare dai tragici 
awenimenti cileni la lezione 
che e il determinarsi di un 
«vuoto politico» e di «fcm-
pie zone di sfiducia» che 
creano le condizioni per «le 
awenture golpiste e totalita-
rie». Ma da cio si deve far 
discendere — nella concreta 
situazione italiana — la ne
cessita di una chiarezza e fer-
mezza di scelte politiche e di 
una capacita di tradurle in 
atto. tali da consolidare la 
fiducia delle piu larshe mas
se di lavoratori e cittadini nel 
regime democratico: e le que-
stioni su cui questa chia
rezza e capacita oggi si mi-
surano sono innanzitutto 
quelle del Mezzogiorno e dei 
prezzi. Ebbene. come stanno 
a questo proposito le cose? 

Per il Mezzogiorno — ha 
detto a questo punto il com
pagno Napolitano — dopo la 
esplosione del colera, che ha 
rivelato la paurosa fragilita 
delle condizioni igienico-sani-
tarie e del tessuto urbano in 
cui vive oltre un terzo del
ta popolazione italiana. e che 
ha aggravate a dismisura la 
crisi di Napoli. delle Puglie, 
delle regioni meridionali. oc-
corre la definizione immedia-
ta di progetti di investimen-
to nei settori produttivi e 
nelle attrezzature civili. E in-
vece ancora si esita e si in-
dugia. anche in nome di dif
ficolta di bilancio. che inve-
ce. se esigono tagli. ne esi-
gono in ben altre direzioni. 

E per i prezzi. ha prosegrui-
to 1'oratore. i parziali risul
tati consegulti finora. grazie 
anche alia seria mobilitazio-
ne del movimento operaio, 
non possono eliminare la gra
ve preoccupazione per i peri-
coli. le richieste ed i pre-
supposti di aumento. dopo il 
31 ottobre, dei prezzi di di
versi prodotti industriali ed 
anche di prodotti di largo 
consumo. nonche per le dif
ficolta di approwigionamen-
to di questi ultimi. 

Se. ha affermato a que
sto punto Napolitano. nono
stante il forte impegno del 
lavoratori e delle loro orga
nizzazioni, - tanto sulle que
stion! del Mezzogiorno quan
to sulle questioni dei prezzi, 
ci si dovesse trovare di fron
te. nelle prossime settimane. 
ad una chiusura del gTande 
padronato e ad una incon-
cludensa del governo. per di-
fetto di volonta rinnovatrice 
o di capacita ope rat iva. non 
potrebbero non insorgere serie 
tension! anche sul fronte sa-

larlale, per quanto la clas
se operaia abbia consent'to 
con la scelta delle Confede-
razionl di puntare pluftosto 
sull'applicazione dei contrat-
ti, sulla difesa del salario 
reale, su una politica di in-
terventi a favore delle cate-
gorie piu disagiate e del Mez
zogiorno. 

Ponendo questi problemi in 
modo responsabile — ha det
to Napolitano — e premendo 
decisamente perche essi ven-
gano affrontati. no! comuni
sti confermlamo e portiamo 
avanti quella « opposizione dl 
tipo diverso» che due mesi 
fa preannunciammo nei con
front! del governo Rumor. 

Nella DC 
minile dc, ha posto con for
za 1'accento sul « primato » 
dell'unita del partito. Come 
dovrebbe realizzarsi questa 
maggiore unita, in modo che 
si possa parlare d'una a nuo
va piigina» aperta nella 
DC? II segretario democri-
stiano ha detto che sui va
ri punti della politica del 
partito si deve pronunciare 
di volta in volta una mag
gioranza. «Da questo mo
mento — ha affermato —. 
la proposta sostenuta dulla 
maggioranza diverra la linea 
che con il metodo democra
tico gli iscritti hanno asse-
gnato al paitito. E alia di
fesa della proposta della 
maggioranza, dwenula lineu 
del partito. concorreranno 
tutti gli iscritti; anche quel
li le cui proposle sono re
state in minoranza. E cio co-
stituira la prima manifesta
zione essenziale dell'unhu del 
partito ». 

Concludendo ad Abano Ter-
me un convegno di giovani di 
«Forze Nuove », il ministro 
Donat cattin ha avuto qualche 
bat tut a che suona risposta in-
diretta all'impostazione fan-
faniana. « Con l'approvazione 
del documento di palazzo Giu-
stiniani — ha detto — abbia-
mo anche aderito all'indica-
zione del superamento all'in-
terno della DC delle correnti 
che sono oggi organizzate. 
Cio non puo consistere, pero 
nell'affidare a uno solo o a 
pochi il controllo del partito, 
ma deve concretizzarsi invece 
in un risveglio dell'attivita po
litica nella base del partito ». 
II ministro per il Mezzogiorno 
ha soggiunto che in questo 
senso va intesa la disponibih-
ta della sua corrente alle « ge-
stione unitaria» della DC; 
«Mentre — ha precisato — 
siamo invece in una fase in 
cui vediamo accentrare le de-
ctsioni al vertice del partito ». 
Donat Cattin ha detto che le 
sue parole non vogliono suo-
nare opposizione alia condu-
zione della DC, ma «In naf-
fermazione delle comuni pro-
poste alia base del documento 
di accordo di palazzo Giustt-
niani per una leale ed aperta 
collaborazione ». 

A Palermo si e svolto, tra 
ieri e oggi. il congresso regio
nale dc. II nuovo comitato 
regionale, eletto a tarda ora, 
dovrebbe risultare composto 
da 24 dorotei (capeggiati dal 
ministro Gullotti), tredici fan-
faniani, undici del gruppo An-
dreotti-Colombo sei di «For
ze nuove », quattro morotei, 
due basisti. 

Napoli 
Desta peraltro impressione 

il tono di sicurezza ostenta-
to, in una intervista a un 
giornale milanese, da uno dei 
protagonisti deJla vicenda, Raf-
faele Mancino, ex segretario 
provinciale dc, ex sindaco di 
Pompei (estromesso dopo una 
condanna psnale per illeciti 
edilizi), tuttora membro del 
comitato provinciale dc, inca-
ricato dei rapporti con la Re-
gione, padrone, insieme con 
la moglie. della societa SO-
POMA. che stava per avere 
l'appalto per l'lnceneritore da 
sette miliardi avendo un capi-
tale di un milione (di cui solo 
300.000 lire versate). II Man
cino dice che tutto e normale, 
cosi come normale e che ab
bia potuto avere dalPISVEI-
MER ben due finanziamenti 
da 150 milioni 1'uno, prima 
per un modesto laboratorio 
che egli deflnisce industria di 
fertilizzanti e poi per un'azien-
da di trasforfnazione di pro
dotti agricoli che e diventata 
una villa residenziale. Nor
male era anche roperazione 
che egli jveva awiato nel 
campo assicurativo: si tratta 
delle assicurazioni per i mez
zi ATAN e per le auto del-
rAmministrazione provinciale 
(feudo, quist'ultimo. owia-
mente, dei Gava). II Mancino 
fu mediatore di un accordo 
fra l'ATAN e la societa assi-
curatrice « Lloyd Italico e An
cora* di Genova; egli offri 
all'ATAN jno sconto del I5rc 
sulla tariffa Hssa stabilita dal 
ministero, n l'azienda. avendo 
ricevuto isposte eguali da 
tutte le societa assicuratnei 
cui si era ri\clta — non po-
tendo alcuna, pena gravi san-
zioni. conced»re sconti di nes
sun genere — scelse appunto 
1'offerta del Mancino. 

Ma a cib l'azienda giunse 
dooo avere invano chiestorhe 
fra l'ATAN. TPN e Comune di 
Napoli si costituisse una «Mu-
tua assicuratrice». L'ATAN 
infatti quando pagava in pro
prio i danni. liqiiidando prr-
fino le pendenze ereditate per 
U crack della Mediterranea, 
pagava non piii di 600 milioni 
annui. Con rassicurazione ob-
bligatoria si trov6 di fronte 
ad una previsione di spesa 
di oltre 1 miliardo e 300 mi
lioni, e tento per l'appunto 
di nspormiarc. 

II Comune in queH'epoca si 
fece portavoce di tale propo
sta, ma la risposta dell'allora 
ministro dell'Industria, guar-
da caso Silvio Gava, fu un 
deciso e irrevocabile diniego 
all'operazione « mutua ». L'A 
TAN dovette rassegnarsi a 
sborsare piii del doppio di 
quanto effettivamente le co-
stassero annualmente i danni 
neU'esercizio ' del servizio 
pubblico, e immediatamente 
— nonostante «-he non si po-
tessero concedere sconti — 
entrb in scena Raffaele Man

cino per conto della « Lloyd 
Italico e Ancora ». 

Subito dopo la stipulazio-
ne del contratto la Societa 
aprl una seconda agen/ia a 
Napoli uffidando'a al Manci
no; questi, inoltre, attraver
so la Societa Finanziaria « FI 
NASS », assicura anche i nie/.-
zi privati dei dipendenti del-
rAmministrazione provinciale. 
che pagano mediante tratte-
nute sullo stipendio 

Significativo e che da trat-
to d'unione tra il Manr-ino P 
il Comune per l'incrnentore 
vi fosse un uomo, come 1'as-
sessore alia N.U. Ceniello. 
succedutogli come spgrotano 
amministrativo della DC, do
po essere stato raccolto da 
Gava nelle sue fie aU'tis-cita 
dal gruppo laurino qualche 
anno fa. Un simbolo, insoni 
ma, questo Cerciello, clplla 
continuitii che leua il laun-
smo e il « gavismo ». 

Nostalgie 
prefettizie 

In una intervista alia «Stnm-
pan, il prefclto di Napoli. 
Domenico Atnari, ha fatto 
questa uffermazione « I.c Re
gioni trasformnno tutto in po 
litica. Qui in Campania ci 
sono state ire crisi m tre 
anni, gli asscssort sono scm 
pre nuniti in Giunta per de-
cidere se devono fare gli as-
sessorati o i dipartimenti. E 
inoltre non hanno soldi lo 
Stato che doircbbe fare'' Htn-
re a guardarc, ad aspctlare' 
E poi siamo davvero matun 
per un slstcma di autononne 
come le contee tnglcsi. o i 
governatorati amcr'tcam0 » 

Queste parole, sulla bocca 
del comm'tssario di governo. 
cui tocca il compito di contri
bute al buon funzionamento 
dell'enle Regionc. suonano c-
stremamenle gravi. oltre a se-
gnare uno sconlinamento at-
solutamente inopportuno. 

Michelin 
blea. Di sohto ci danno la mi-
nestra. anche quel giorno le 
cuoche l'hanno preparata ma 
la direzione ha ordinato di 
non distribuirla e di buttarla 
nella Dora. E Daubree si dice 
cattolico... ». 

Un membro del Consiglio tli 
fabbiica, da venti anni alia . 
Michelin, « cattolico non pra-
ticante», dice che quella di 
Michelin e la religione del 
profitto. « Nella fabbrica ci so
no repartt, come il nerofumo. 
di cui qualunque uomo do
vrebbe vergognarsi. Chiediamo 
la sua presenza nello stabili-
mento — aggiunge — perche 
si veda che la chiesa non e 
coi padroni ma con noi». 

II cardinale ha ascoltato 
senza interrompere, prenden-
do qualche appunto. « Le mie 
idee sono note — ha esordito 
—: credo nel lavoro per l'uo-
mo, penso all'uomo come alio 
scopo di tutte le attivita pro-
duttive, non altrimenti. II pa
drone deve essere un uguale 
con cui si e fatto un patto di 
lavoro. II mio impegno e per 
tutti». Padre Pellegrino ha 
quindi estratto da una cartel-
la un paio di fogli, e intanto 
ricordava un episodio. «Fui 
alia Michelin nel 1967 e la di
rezione non si fece vedere. Mi 
pare un fatto molto significa
tivo n. 

II 19 maggio di quest'anno 
il cardinale. riunitosi coi ve-
scovi di Alessandria e Cuneo 
(nelle cui diocesi sorgono al
tri stabilimenti Michelin) e col 
vescovo ausiliario di Torino, 
stendex-a una lettera che porta 
le quattro firme. Adesso la 
legge. Alia direzione della Mi
chelin italiana, i vescovi, inter
pret! dei motivi di profondo 
disagio dei lavoratori e delle 
famiglie, chiedevano di incon-
trare i rappresentanti delle 
maestranze e definivano l'm-
contro «indispensabile ». 

«Deve esservi la trattativa 
ma non diciamo come deve 
farsi, ne come deve conclu-
dersi l'accordo — ha detto Pa
dre Pellegrino, sospendendo 
un momento la lettura —. Sa-
rebbe clericalismo. Per setti
mane siamo stati in contatto 
coi vescovi e coi sindacahsti. 
Era il 19 di maggio, e il 23 
settembre e daila Michelin 
non abbiamo avuto nessuna 
risposta. Ho informato di 
questo la commisisone epi-
scopale italiana richiamando 
la necessita di denunciare gli 
scandali». Questo silenzio ap-
pare in effetti un comporta-
mento inconcihabile con la dt-
gnita umana. «Un mcontro 
con Daubree — dice il cardi
nale — mi pare impossibile ». 

Dopo questa affermazione 
Padre Pellegrino ha accenna-
to alia dignita in fabbrica. 
Alia tenda dei metalmeccanici 
torinesi era andato volentieri. 
come oggi andrebbe alia Mi
chelin. Ma quella tenda era 
« in terreno neutro ». nei giar-
dini pubblici di Porta Nuova. 
« Nessuno poteva dirmi: Che 
viene a fare qui? Alia Miche
lin e diverso: in ina fabbrica 
il \escovo potrebbe anche ve-
den=i nfiutare il permesso di 
cntrare ». 

Chiedendosi cosa si puo fa
re e d"accordo coi lavoratori 
che gli erano acca.nto. Padre 
Pellegrino ha staoihto d: m-
viare copia di quinta aveva 
letto al ministro del Lavoro. 
Prima di andare a dire la 
Messa ha chiesto ai giornaiisti 
di riferire quanto si era detto 
nell'incontro. «Non ho mai 
chiesto queste cose, ma oggi 
e bene che i giomah parhno: 
puo essere utile >». 

Piu tardi il cardinale ha in
contra to di nuovo la delega-
zione dei lavoratori prenden-
do visione di un comunicato 
da loro steso e approvandolo. 
II documento ribadisce « la e-
vidente mancanza di volonta 
di accettare il dialogo da par
te del padronato Michelin». 

Nel secondo anmrersano de!!t 
morte del compagno 

PIERO BOTTERO 
la moglie. i figlt. 1 ««r.rQjni * »u 
amid lo ncontano con Immu'alo 
dolore c sottosenvono in vm r is-
moria U 10 00(1 p*r 1'Vnila. 

Milano, 2< Mttnr.bre 1973. 
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