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Una legge vecchia, 

che in parte riprende 

il fesfo fascista del 1931, 

e in parte si rifa ai.tentafivi 

di Scelba e di Tambroni: 

questo 6 il fesfo di PS 

su cui in Senato 

si 6 aperfa la battaglia. 

La legge Taviani 

concede al governo 

la possibility di arrogarsi 

poterf eccezionali 

(dopo la lotta in Senato 

e stato aggiunto: 

«solo in caso 

di calamita nafurali>»). 

Porta il fermo 

di polizia a 

selte giorni. 

Da ai prefetti la 

facolta di derogare 

alle leggi. 

Obbliga le associaiiofri 

a fornire «informazioni» 

ai prefefti. 

Al Senato e in corso una grande battaglia per la democrazia 

LEGGE DI POLIZIA 
Una strada gia battuta da Scelba e Tambroni 

68 lavoratori uccisi dal piombo delta polizia, 4236 feriti, 36.394 arrestati. Cenlinaia di mlgliaia di persone colpile durante manifestazioni, fermate, denunclale, schedate, 
discriminate, licenziate solo per le loro opinion! poliliche o per la loro partecipazione alle lotte del lavoro. In questo modo I'ltalia ha pagato i tentativl autoritari, la politica 
dei governi, I'arretratezza delta legislazione, le inadempienze coslituzionali 

Ostruzionismo e 
cattiva coscienza 

La ilni iimt'iil.i/inlK' conlp-
iiula in qiif<ld patina ro-

etituisic l.i prova drl carat-
Icre .nitnrilariii ilrllj lc^^e 
di P.S. propnsl.i ilal JIIHIT-
no e «lell*e-lr«'Hia pravilu ill 
all line sue diopoM/ioili, dir, 
per dii.ini.irlc run il loio 
vrrn lioilu*. si drblinno "tr
im ire liherliddr In i iii r la 
spii-garioue ilrll j tinea ili 
toiulnlta (lei sciialori romii-
niili iicl ihh.illilo in rorso 
a Palazzo .M.idaina r del \ i -
guroso ridii.iiun drl Partilo 
roiniiiiitla .illd v ijnl.iM/.i tie-
mocralira <li 1 illti d i anli-
favi*li. N- noii avi-suiuo 
Hgilo nisi, it j>ii\i,mii nvrrb-
be f.illo p.i*~.irr tiani|iiilla-
nirnle, ron la mrccauira ar-
i|tiit*2irn/j dcgli apparlenen-
ti alia niapgior.ui/.i, drlle 
noruic di Irgpt: die Iriulono 
a slr.ivnlgcre la ("o-liluzionr. 
L'.-illriliii/inuc ili potrri rr-
rr/ionali ni pirfrtii; l.i ni-
ililica/inno dell' nso cfella 
forz.i ronlro i lavor.ilori e i 
parlrripanli ni uniii/i; le 
p-r'Mii-i/ioni dnmirili.iri not-
lunir c Ir i-pezioni pcr-ona-
li lion ili<|ni3l(- da tut m.i?i-
•Ir.iln; il frrnio di pnli/ia 
di prr-nnr di rlli «i tniprlli 
rlir «ii.mo per rommellrrc 
un real", il rnuirolln arbi-
Irario «ull alii\ il j rulliirale 
e rirrr.iiiva; la prorl.im.i/in-
nc (If I let a Halo di prrirolo 
pillililirn T»: ipir-lr riinriuila 
•nno l.i I i i ho nrt'iinn piu'i 
affrrm.irr chr nhliinno cpul-
rlir rnsa in miiumr run lr 
ciipcn/r ili pinjiir-^o e di 
pare di nun -l.ilo drninrra-
liro foml.ilo *-n| lavorn 

Noil e esa^rralo ni- fuori 
luogo qurllo rlir *li.imo 

fan-lido d.l pin dl un nir-c. 
Assunln r ripil^nantr. per 
la ro«rirn/.i polilira dot p.ic-
*c c imrrc il trnt.ilivo di 
drfinirr la noMra ini/ialiia 
un <i o-,|riizioni<m<> si n/a ra-
pione ». Dolilii.uno rihadnr 
rlir. cpijndo Ir saranzir di 
lihrrla vrnjiniin in-nhalr r 
quandn \irnr po»u in <li-
»rii**ion<» la fmizionr "-(jxra-
na drl popnlo. ozni parliln 
lia il dirillo r il dn\rro ill 
n«ar« lull! i mrr/i nlTorli 
dalle i-lilnzioni drmorrali-
clic per >al\arr rordmc «lr-
niocraliro. Abliiamn sia ol-
leniilo un *urrr**» ro*irm-
prndo il «n\rnm a limil.ire 
IV\rnlnalr ilirlliara/innr drl-
l«» •» *lato di prriroltt pul>-
Idiro n ai ra-i di cra\i ra-
Ijinil.i nalnrali Ma qur-Jo 
ri«iillalo. ilir nnn *i «arrl»-
br ollrnuio tr il par«r fr»i-
?t slalo Icnnlo all"o«ruro. 
nnn c • ht una prima brrr-
ria in un murn di omrrli r 
di »i?rn/io ubilmmlr rrrllo 
ron la mmplirii^ di tulia la 
slampj di inforniaTionr: *• 
la brrrria r «iala ap«*ria ron 
Tunim tvrtm pn«*ibilr. le 
nuidn prr olio aiorui di ««•• 
piiilo ra*«»-mblra fill fanii?«»-
ralo arliroln ^ | Ora prro. 
poirbr re«la la pn»*iliiliii 
in drlrnninali ca«i. di pro 
rlamarr lo T «la|o di prri-

. rolo o c rr«lano inilr \c di-
•po^iztnni lihrriiridr rhr .il»-
biatnn rirnrdalc. mm r pn^-
•Itiffe frrniariii F.a no«i.-a 

n/iont' rontiuii.i nrl 5-riiald e, 
aoprattullo, si s\iluppa uei 
pao->«': ppr rrndcre rliiaro a 
rlii aurora .si oMinn a s<nte-
ncie la lr»pc Taviani die 
ej>a lion polra rsieit- appro
val.!, the la IV Ir^i-lalura 
drlla Uepiilililira noil dovra 
rhiiidcrM in moilo nisi \rr-
go^noso. 

Nc arrPlliamo die si fal-
silirlii la rcall.'i dei falli, 
rerraudo di arcrnlil.ire l.i 
lesi rlio il coinporlanii-iilo 
p.irlanienlare dri roiniini«li 
lion avrrlilir lo sropo di in-
salihi.irc la li^pc di I* S . ttia 
di evilarr rnpprn\a/ione «!**-
fiuiliva drlla programma/in-
nr «• drlla Ipgpr o«prdalicra. 
5ouo nrenmrnii iiifondali e 
sprrinii. Sinnio al -.') sin?"n-
A lnu'op^i il ^ciialo nnn p<>-
trebbr rominriarp a di<riile-
r«- drl piano I'irrarrini per 
la semplire ra^ionp rlir ."ii-
rora noil e slala di-lrilmila 
] j rrla/ionr. alia qualr «lan-
no l.ivorando Irr roniponru-
ti la inajisinraii/a: i ilcmo-
rrisliani Trabiirrbi r Anprlo 
Or I.lira r il M>riali«l.i Tr-
rni/io ilapliano. Ouanlo al
ia irsK<" o'prdalirra. r «.lal,i 
npprna a«scpmla dal PrrM-
ili'iilr ilrl iicn.ilo all' \ I 
(^onmii*sionr c il rrl.ilorc 
drmorrisliaiio, on. Samrk 
l.mloviii. nnn lia potulo au
rora rifrrirr prrrbr «i Irova 
a Irllo ammalato .Mlrn rbp 
oMru7ioni*uio rnmnni*ia! 

Sr \ofliamo ili«riilrrr. dob-
biatuo clare at Inn.i \r-

rrllaiido il Ir-l4> \nluli» tl^ 
Taviani, i miuislri *oiiali-li 
II.IIIIIO rompiiilo un =rj\c 
«ii\olone K*fi diipdono »;• 
ci al I'arl.imcnlo di appro-
varc rn-c rlir furouo -o-le-
nnlr nrl IOIO da Arriba r 
nrl l')i8 da Tamhroni r ilif 
allora noil pa*«arono prr. br 
luita la •ini-'tra. <<iriali-li 
romprr-i. \ i «i nppn<r frr-
mamrnlr '•r »i xiiolr ripa-
rarr. nnn rr«li ilir Irnlarr 
di rial/ar>i. airrll.mdo una 
riflr»«ionr allrnla r «prr:iu-
dirjia «usli rvrnli ili qur-li 
ciorni Mlrimrnli nnn *i ol-
lirnr rbr un'arrrnluirinnr 
drlt.i prrpolm/a i|»morri-
<ii.m.i r *i dan on nuovi pim-
Irlli al *i*lrma di poirrr rbr 
la I IP lia rnMrnilo r prrfr. 
rionalo in vrnli anni 

In qur«la n«>*lr.i rrilira 
ftovrni-atiirnlr frrma ^ nrl-
la. nnn r'h nulla di nnrnn-
rrllo o di »i«rrra!r Noi prr-
«r-ui.i»po uno «ropo rlii iro 
r ro«lrullixo Ci mm>viama 
prnbr *i r.irroljano imir Ir 
for/r rbr «nnn nTr««irir r 
•ufTiriniii (>rr farr arrrlrarc 
o»ni Irnlarinnr anioritari.i. 
prr «rioslirrr il norln dr^Ii 
rnui»ori r dri Inrbidi rrlro-
«rrna drcli ullimi mr*i prr 
rnn*olidarr in n2ni Minpn l i 
drmnrr»»ii a «nMrcno di 
ii".i polilira di parr r ili 
riformr Sappiamn di r«*r-
rr al>bi>«lanya fori! prrrbr la 
nn«lr.i ini/ialiva po««a «tniif». 
\ r r r Ir arqup m>»rtr. indi-
rar*> una nro«nrlii\a. r ron-
Iribnir^ rn«i a una riprcsa 
pnpolarr unilaria 

EdoArdo Perna 

Al Senato d tuttora in corso il dibat-
tito sul dtscgno di legge di pubblica 
sicurezza presentato dal mmistro Ta
viani col «concerto > del ynimstro 
liecde. 

La maggioranza di ccntro sinistra 
ha gia approvato 64 articoh. Uiawo 
qui una sintesi dei piu significativi, 
che tettimomano i gravi indinzzt auto
ritari o apertamente anticostituzwnali 
delta legge. II paragone con la propo-
sta di legge Scelba del 1948 e col pro-
getlo presentato nel 1955 dai deputati 
socialu>ti Luzzatto. Amadei, Ferri, Ja-
cometti, I'ertini e Targetti offre un 
valido metro di giudizio politico nulla 
condotta tenuta dai democristiani e 
dai socialisti, che al Senato hanno 
taciuto e approvato. e sulla condotta 
del PCI. accusato di « ostruzionismo > 
per la ferma battaglia in cui c impe-
gnato a difesa dellc liberla demo-
cratiche. 

CARTA BIANCA 
A! PREFETTI 

I prefetti pos-ono in ca^i di urgen-
za cmanare ordinance « per la tutela 
eh li'ordinc puhblico > anche in dero-
Ra a leggi ugenti. Questo potere de-
m a lorn diill'art. 3 della legge. the 
da cittadinan/a democratica a qucl-
I'artitolo 2 del testo fascista di PS, 
dichiarato illegittimo dalla Corte Co 
stituzionale. Le ordmanze del prcfetto 
iwssono proibire una manirestazione, 
far strappare un manifesto, vietare 
una rappresentaii7ione teatrale etc. 

Nel disegno di legge Scelba 
del 1948, approvato all'unanimi-
ta dal Senato e poi arenatosi 
alia Camera nel 1950, si sop-
primeva I'art. 2 perche, secon-
do il relatore dc Merlin • con-
cedeva al prefelto amplissime 
e inconlrollate facolta per la tu
tela dell'ordine pubblico, sia 
pure con la limiiazione, piu 
apparente che reale, del caso 
d'urgenza e delta grave neces 
sita pubblica i . Merlin sostene-
va che quella • disposizione 
Iramutava ogni prefelto in un 
piccolo dittalore >. 

Nella proposta di legge pre-
sentata net 1958 dai deputati 
socialisti Luzzatto, Amadei (at-
tuale sotlosegretario agli Inter-
ni) a Mauro Ferri (presidente 
del gruppo del PSU alia Ca
mera) si chiedeva la c semplice 
abrogazione > dell'art. 2 del te
sto fascista « fonte di ben co-
nosciuti e piu volte denunc>ati 
arbitri, certamente incompati-
bili con il sistema delta Cosli 
tuzione vigente ». 

MANIFESTARE 
E CIRCOLARE 

I.'art 14 prevedo pir le runi.u.i 
in luogo puhbliro un prca\\:*o di tre 
giomi alia autonta di PS Que5to 
tcrmine « por raginni di urgen/a a 
nchie?>la dei promolon puo e^^ere 
abbre\ lato » II questore pero tia pt> 
ten dt^crezionali molto va«ti puo 
\u-tarc la nunione « per motivi di 5i 
cure/7a e di incohimita pubblica * : c 
por c!i -tr5*i motui por * e^icer./e 
d: cireolaztone > o per te\ i tarc gra 
\ i di^turhi alio occupazioni e alia 
quiete dei cittadim » puo inoltrc c pre 
senvere modaiita di tempo e di luo-
go per lo svolgimcnlo della riunione >. 
II divieto de\e essere notificato 24 
ore prima della nunione «salvo che 
le ragioni che determinano il pmv-
\edimento *i manifestino dopn tale 
tcrmine ». Quindi anche aU'uItimo mo
ment n 

Questi ampi poteri discrczionali sono 
gravi soprattutto perche la maitgia 
ranza si e rifiutata di accompagnarli 
con adeguale garanzie. respingendo 
tra gli altri un emendamento comuni-
sta che prevedeva la possibilita, in 
caso dj divirto. di ricorso airautorita 
giudiziana che avrebbc do\uto decide-
re entro 24 ore. 

r 
SECONDO TAVIANI L'lTALIA NON 

E' MATURA PER UNA BUONA LEGGE 
< I conHiiiitti. dimostrando una spiccata preferenza verso gli ordinaim-nti d: 

lipo anglo^assone, \orrebbero il trasferimento di molti potpri dellu polizia ai 
sindaci. Questo e contrano a tutta la tradizione liberate e democratica della 
r.o-tra na/ione, tome della vicina Francia (per la lepge (it VS. la "tradizione" 
italiana ri.ialc e.ssenzialmente a Crispi e al fasctsmo • Sdli). E ISordinamenlo 
regionalc, come il nconoscimento e l a valorizzazione delle autonomic locall. 
po^sono benissimo coesistere con l'ordinamento tradizionale unitano del sistema 
delle forze dell'ordine >. 
(Dal dtscorso del mmistro degli Inlerni Taviani al Senato - 30 maggio 1967) 

NEGATO PER I CORTEI 
IL PREAVVISO URGENTE 

L'art. 19 della legge non solo vieta 
i enrtei improvvisati. ma — a diffe-
ren/a delle riunioni in luogo pub
blico — nega la possibilita di un 
prcawiso urgente. I promotori ricvonn 
in qualunque caso av\er t i re il que
store tre giorni prima. Di fatto in 
questo modo vengono vietati i cor-
tei che si formano in occasione di scio -
peri. 

MANGANELLATE SENZA 
SQUILLI DI TROMBA 

Per quanto riguarda lo scioglimcnto 
di nsscmbramenti e cortei l'art. 18 
della legge peggiora perfino le norme 
fasciste vigenti. che rendevano oh 
bligatorio prima deH'intervento della 
(>oli/ia il triplice squillo di tromba. 
L'art. 18 infatti ha reso facoltativo 
quc-to prcawiso sonoro. Chiunque si 
nfiuta di obl>edire all'ordine di scio
glimcnto anche se non e stato dato 
alcun prca\\i«o o un poli^iotto gh 
piomba addos.-o col mancaneilo. e pu 
into con I'arresto fmo a un anno 
Que?ta pena masMma e la strssa 
prevista dal te^to fascista E' Mata 
noi malutata l'ammrnda e portata n 
160 000 lire Sono *-Jati re^pinti t'Uh 
gli cmendamenti comunisti che mira-
\nno ad introdurre garanzie contro 
gli abuM polizieschi co î frequenti in 
• îmili cirro^tanze. I^i maggioranza «•: 
c rifiutata di \ietare la dotazionc oVI 
la polizia con armi da fuoco durante 
le manifesta7ioni. E* stato rc-pn.tn 
perfino un emendamento del PCI do 
\e si «tab;li\a che «non e pumbdr 
chi oblK-dendo aH'orriine Hi ^cincli 
mento si ritira dalla nunione > Quindi 

n Corriere della Sen » 

Questo «fermo » 

non e di 
noslro gusto 

« Non e di nostro gusto I articolo 
58 il quale con-ente il fermo di 
pubblica stairc77a come cautcla 
pre\eriti\a e lo prolur.ga fir.o al 
settimo giorno dopo I'awenuta ê c 
cuzionc: «cogitationis nemo poe 
nam patitur > Inollre la di-po>i 
zione 6 in contralto col viger.te 
codice di procedura penale Noi 
protestammo quando la nuova 
legge sul domicilio coatto dispone 
die questa misura si potesse pren 
dcrc anche soltanto in presenza dj 
semphci indizi A maggior ragione 
protestiamo per un fermo che si 
vorrebbe consentire addinttura 
sen/a nemmeno indizi e solo in 
base a una presunzione di un pos
sible rcato future > 

PASF1LO GENTILE 
(Da un editonale del Comere 

della Sera che nelle altra parft 
i di adei'mne piena anh aspettt 
pit! reazionari della leoo*)-

si 6 \oluto lasciare il diritto alle re-
tate indiscriminate che possono essere 
per di piu compiute improwisamente 
senza alcun preavviso. 

II progetto socialista del 1958 
prevedeva il ricorso alia forza 
da parte della PS « soltanto nel 
caso di positiva resistenza al
l'ordine di scioglimento» im-
partito col triplice squillo di 
tromba, con « mezzl proporzio-
nati al caso e sempre con rl-
spelto della dignita e dell'inco-
lumita dei cittadini • . 

ANCHE I MORTI 
SONO PERICOLOSI 

Con una semplice trasposizionc di 
parole rispetto al secondo comma del
l'art. 27 del testo fascista, l'art. 21 
della legge manticne questa norma: 
«I1 questore. per comptmnti motni 
di sicurezza o di incolumita pubblica. 
puo vietare che il tra^porto funcbre 
awenfia in forma solenne ovvero puo 
prescri\ere speciali cautelc >. 

II progetto di legge socialista 
del 1958 prevedeva naturalmen-
te la soppressione del secondo 
comma dell'art. 27 del testo 
fascista. La relazione diceva 
che quella norma « si riferisce 
a preoccupazioni o persecuzio-
ni di sapore dittatoriate, inam-
missibili per una retta sensi-
bilita clvica ». 

ASSOCIAZIONI: DARE 
NOTIZIE Al PREFETTI 

Col prete-to di impedire a«n<i,i 
zioni secrete o a carattcrc militare. 
: prefetti m base all'art 61 pos>ono 
cbiedcre ad nsioewzmni cultural), ar 
ti^tiche c di qualunque natura — 
e->clusi | partiti pohtiei e i sind<*cati 
- »• copM dellatto costitutivo e dollo 
Statuto. none he notizie sulla loro orga 
niz7a/ione e nttiMta » Al prc-feUo 
si dc\e nspnndere entro dieci ciorr.i 
altnmenli vi e I'arrest da un m c e 
ad un anno ' I comunisti sono nustiti 
ad mipcihre che la stcssa condanna 
fos«e prevista per quei dingenti di 
a^^xriazioni che a\es«cro fornito no 
tizie t ineomplf tc > l'art fil non c altro 
che l'art 2fti aitolo VI I I ) del testo 
fa^c^ta. npuhto e corrctto r" stato 
tolto il nfenmento alle associazioni 
c operant! nolle Colonic ». le pene 
ndotte a mcta e soppresso natura! 
mente il capo\erso che dava al pre 
fetto il pntrre di «ciogliere le as^o 
cia7ioni nel eav> non lo « informa*-
scro >. 

II disegno di legge Scelba 
del 1941 proponeva la soppres
sione integrate del titolo VI I I 
dei testo fascista poiche — 
scrisse il relatore dc alia Ca
mera Tozzi Condivi — « per-
metttva forme di controllo sui
te associazioni, incompatibili 
con la liberta riconosciuta dal-
I'art. 18 della Costituzione >. 

Circa questa norma iqulsita-
mente fascista, nella relazione 
al progetto socialista del 1951 
a sosteono della abrogazione si 
diceva: c La liberta di asso-
ciazlone, tancila dalla Costitu
zione, comporta la Incompatl-

bilita dello intero titolo VII I e 
di tutti gli articoll che vi sono 
compresi ». 

FERMO DI PS 
A SETTE GIORNI 

L'art. 13 della Costitu/ioue disponi* 
csplicitaminte che il tenuo di poli/ia 
e re\oc«ito se nun e cunvalidato entio 
48 ore dall'autorita giudiziana. L'art. 
58 della legge Taviani, in aperto con-
trasto con la lettera della Costituzio
ne, stabilisce che il Fermo puo essere 
prorogato fino a sette giorni. Non solo: 
scorn olgendo i piu elementari principi 
giuridici. da la possibilita di fermare 
anche persone « la cm condotta in re
lazione ad obbiettive circostanze di 
luogo e di tempo, faccia fondata-
mente ritenere che stiano per com-
mettcre un delitto »! 

PORTIERI 
CONFIDENTI 

Ricalcando alia Icttcra I'ait. 02 del 
testo fascista la legge dtl ccntro sini
stra. stabilisce" « I portien di case di 
abita/ione o di albergo, i custodi di 
immobili adibiti a magazzim, quando 
non nvestono la quahta di guardia 
particolare giurata, devono essere 
iscritti m apposito registro prcsso la 
autonta locale di pubblica sicurezza. 
L'iscrizione deve essere rinnovata 
ogni anno ». Lo scopo di questa nor
ma. facilmente comprensibile. e 
esplicitamente spiegato dal regola-
rm nto di P.S. che obbliga i norticn a 
fornire informazioni su richiesta del
la polizia. 

II progetto socialista del 1958 
chiedeva invece la soppressio
ne di quella norma con questa 
chiara motivazione: a Le nor
me dell'art. 62 servirono a 
estendere la rete poliziesca di 
sorveglianza e di informazione, 
che era caratteristica necessita 
della dittatura: non hanno ra
gione d'essere in regime dj li
berta, come non I'ebbero sino 
al 1926, e vanno percio ors 
abrogate >. 

POTERI 
ECCEZIONALI 

L'.i (It!!*, iiornic piu gr^vi r con-
tenuta r^l. nit 64 della Itgg^' che da 
al IMVLTIM la fttcolt.i, con uu dccrtt<», 
di ri'cl.iararc lo » *tato di pcricolo 
pubblico * e di «n~petidcrc dctermi 
rati diritti criNtitu7.ion.ili Î » battaglia 
tonclott.1 prr una «cttnnana dalla op-
poM/ione di sinistra al Senato ha in-
dotto il g-urrro Ad una parzialr riti-
rata e qbella facolta e Mat.i limitata 
ai caii di cravi calamita naturali. con 
rscIuMoi.e di possibilita di intcrvento 
in rt lazionc ad cventi di carattere po 
ht;co Comunquc e strito ammes.so il 
pnncipio — contrano «illa Costituzione 
— che tl co\crno po'-id. a propria di-
«cre/ione s<i-.pcridcre certi diritti co-
<titu/ioriaIi con un semplice decreto 
Anche questo i->tituto dcllo < stato di 
pcricolo pubblico >. dichiarato dal go
verno. e «tato rred:tato da' Mtn'o IX 
della Icggc fascista di P. S. 

La legge Scelba del 1941. ap-
provata all'unanimila dal Se
nato, disponeva la soppressione 
di tutto il titolo IX della legge 
fascista. 

Identica soppressione fu pro
posta dal progetto socialista del 
1958. Nella relazione si diceva: 
• II titolo IX stabilisce restrizio-
ne di diritti — sino all'estremo 
dell'art. 215 inibito asprctsa-
mente dall'art. 13 della Costi
tuzione — a deroghe all'ordi-
nario esercizio dei pubblici po
teri, In forme che sano Incom
patibili con l'ordinamento sta-
bilito dalla Costituzione: deve 
asserne pertanto dichlarata I'ln-
taiirale abrogazione >. 

Da 20 anni si tenta 
di ammanettare 
la Costituzione 
I I voltafoccio del 1950, la leg-

ge-truffa, i progetti di Tambroni 

e Taviani e le lotte democrati-

che in Portamento e nel Paese 

Che cosa e la legge di pubblica sicurezza? Una 
legge che innanzitutlo dovrebbe garantire al citta
dini i diritti coslituzionali: la liberla di parola, dl 
associazione, dl manlfestazlonc. Da diclannove annl 
il noslro Paese ha una Costituzione democratica e, 
at tempo slesso, una legislazione di pubblica sicu
rezza fascista. Perche? Al di solto di questa bru-
ciante contraddlzione si trovano vecchl mall del-
I'ltalla, Insleme a scelle poliliche — anche recenli — 
erratc o compiute in una dlrezione diametralmente 
opposta a quella voluta dalle esigenze di sviluppo 
democratico. Vent'anni di discussione intorno alia 
legge di P5 sono anche vent'anni di storia e di 
lotte del popolo italiano. Da Scelba, a Tambroni, a 
Taviani (atlraverso gli abortiti lentativi autoritari 
della legge-truffa e del luglio '60), ecco dunquc una 
schematica cronlstorla. 

? 8 OTTf lRRF 1Q4R Pic^o la piesiden/a del Senato. il 
CO U I I U D n t , 0 H 0 comp-.g.ui Mamu SC.OL-UIU.IIIO pre-
scuta il piimo divej;no di legge nci la nfornia del leito unico 
di Pubblica sicuiezza. Da dieci nicM I'ltalia ha una Co-titu 
zione die porta I'linprnntn della Kesisten/a e die nonintisee 
i dintti deinociatici II contiastu tia pimcipi co-tituzionali e 
le vecdue lefiKi la^uMe u! tt-̂ to unico cli PS e del Itlil) e 
insanabile Tutti sono dibpoitt ad anmiettfilo. Scoccuiiano pro-
pone C)iiui(li l'abolizione o la modillca di alcune dispoM/ioni 
(kll.i legui' di PS che negano diritti ormai alTcrm.tti dalla 
Ciî t itii/ione 

In (iui-ti -'c--^i moini il mmiMio (It Lili Inti-ni Siclba. n* 
spuudeudu a un oidine del gioino del .soiutuie socidlista Uer-
linguer. assicura di aver nominato una ctMnmissione « per 
adeguare le norme della legge di PS a quelle della Costitu
zione » e prende impegno di pre.sentare il nuovo testo entro 
la line deU'anno. 

Cos! comincia la lunga vicenda della legge di Pubblica si
curezza, giunta in questo ultimo mese nell'aula dl Palazzo Ma-
daina a una fase di ardente battaglia politica. 

1 0 D I C F M R R F 1 9 4 R S c e , b a presenta un disegno di 

iu utocmonc IOHO lel}ge dl b0ll Mo artlcolJ> con. 
fermando perd 1'impegno a portare dinanzi al Parlamento il 
testo di una completa riforma. « Per garantire i fondamentali 
diritti di liberta civile che sono sanciti nella Costituzione — 
scrive nella relazione al progetto di legge — occoire un vasto 
e profondo iiesame delle norme contenute nel vigente testo 
di legge. ispirato nei suoi iftituti e nelle smgole .statuiziom a 
criteri e linalita non concihabili con i pnncipi die tono posti 
a base del nuovo ordinamento giundico dello Stato >. La legge 
Scelba. Lomunque. prevede gia 1'abrogazione degb aiticoli 2. 
21 e 157. i capi terzo e quinto del titolo sesto e i tiloh ottavo 
e nono del testo fascista. Tra I'aJtro (Utolo nono). con questa 
legge dovrebbe essere annullata la po-sibilita della conces-
sione dei poten eccezionali al governo con la proclamazione 
dello «stato di pencolo pubblico». La legge. epprovata al-
ruiidnimita dal Senato. viene trasmessa alia Camera il 18 di
ce mb re 1948. 
7 MAR7H IQRfl C o n u n nt^rdo nntcvolc la Camera del 
I i n n n t u I SOU deputati comincia il dibattito sulla legge 
gia approvata dal Senato. II socialista on. Corona critica aspra-
mente il governo per la ntaneata prc-entazione di un disegno 
di riforma, chiedcndo < il rispetto della parola data e la buona 
fede reciproca ». 

La situazione e notevolmente mutnta rispeito a quattordici 
mesi prima. La polizia e stata impiegala nei feudi del Mezzo-
giorno e nelle citta del Nord in sanguinose repressioni. Due 
mesi prima del dibattito di Montecitono. a Modcna sei operai 
in lotta per la difesa della loro fabbnea erano stati falciati 
ddl piombo della Celere. Davanti alle loro bare avevano par-
lato Togbatti, Ncnm c Di \ ittono, lanciando un appello ai 
lavoratori e al popolo italiano alia lotta per la difesa della 
liberta. 

8 MAR70 IQ^fl S c c l b a S I rnnangia tutti gli impegni. A 
v r r i n n c u i t i u u n o m e del governo presenta una sene 
di emendamenti alia sua proposta di legge, capovolgendon* 
1'impostazione e mantenendo. tra I'altro, le norme sullo stato 
d'assedio. Qui flnisce la prima fase dell'odissca della legge di 
PS. II tentativo autontario De Gaspen-Scelba culmuia nella 
legge-truffa. sconfitta nella prima vera del 1953 dal voto popo-
lare. All'imzio della nuova legi^latura. tuttavia. tl 10 diccmbre 
I9J3, decaduto il progetto Scelba. insieme a tutte le proposta 
di mndifica, Fanfani presenta un disegno di legge che in buona 
parte ncalca le impo?taz,oni dei precedenti governi. Nel 1957. 
propno al Senato, viene imposta dal governo la conferma della 
norme di PS per le quail, nove anni prima, vi era stato un 
voto unanime favorevoie all'abrogaziooc 

- 18 GIUGNO 1958 I dcp'jtati «ocia!i5ti Luzzatto. Ama
dei. Fern. Jacomctti. Pertini e Tar-

~ getti pre«cntano un rinegno di riforma rirlla legge di PS che. 
- tra I'altro. prevede labrogazorie di tutte le disposiziom re'a-
Z tive alio stato d assedio 

E 16 DICEMBRE 1958 l^^t JSSTsSS^SH 
Z giaccioro progctu del socialista Picchio»ti e del comumsta Ter-
2 racini) un disegno di legge che manticne in piedi tutia la 
Z struttura portante del testo Ta^cisia. La legge tuttavia, non 
Z va in porto; il tentativo autontario del lugbo I960 si svolge in 
- una s:tuazione in cui Tambroni non e nuscito a imporre al 
Z Parlamento nuove norme bberticide Ancora una volta. un 
- grande moto unitano sconfigge i di<egnj bbcrticidi. 

" 10 FFRRRAin 1961 Alla C a m « r a un gruppo di dtpu-
- iu rcDonniu tool t-t| _ primo rirmalano Gutdi -
- comunisti torna a proporre un progetto di radicale rJorma 
Z della legge di PS. 
~ LUGLIO 1 9 6 3 L a r i , o r n " , a ( 1 o l l a legge di PS figura tra 
. L U U L I U ' v U v g[, i m p e L . n , del governo di ccntro-smistra 
Z pre?:eduto dallor.crc.ole }i!oro. 
- ^11 A P R I I F 1Q64 ' 'tnalon comuni*tt — pnir.o firma-
. UU n r n i L L . l a u n , a r o Xerracmi — pre«en;ano un na<no 
Z te«to per la legge di Puhhl ca sicurezza. Pochi mesi dopo, nel 
Z corso della cr:«i di governo. «i verifica il tentativo di cscaval-
- care il Parlamento» che tre anni piu tardi avrebbe dovuto 
Z co.nvo'gere nella polemic a per le nvelanoni di un settimanale. 
- I'eT prc.vdente della Repubbhca Segm e il generals De I-o-
Z renzo (poi rimo«so dal grado per le sue responssbibta nelle 
2 * deviazioni » del SIFAR. il *er\izio di <ptonaggio) 

" 1 7 I I I P I i n 1QRR A tre anni dall'impegno preso da Moro. 
- I * . L U U L I U l a u u Taviani. mmistro degb Intenu. per evi-
- tare che «i discuta solo il progetto Terracim. preienta a Pa-
Z la/zo Madama un disegno dt legge dal titolo: « Modiflche al 
Z testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. approvato con 
Z regio decreto 18 giugno 1931. a 773 ». E" il testo sul quale si 
Z e accesa la battaglia. Della vecchia legge fascista vengon* 
- ellminatt solo gli articoll gia praticamente annullati dalle sen-
Z tenze della Corte costituzionale. Tutto il resto viene sostan-
" zialmente confermato. comprese misure chiaramente anticortt-
Z turionah come la cnncessione dei poteri eccezionali al go imo 
Z (articolo successivamente emendato sotto la spmta dell'opposi-
- zione) nel ca<o della proclamazione dello stato di paricolo. 
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