
<• Come partito d'avanguardia della classe operaia e del popolo italiano, ci impegniamo ad 
una nuova, piii vasta lotta in difesa delVesistenza, della sicurezzaf degli elementari diritti 
civili dei lavoratori. Ci impegniamo a svolgere un'azione tale, di propaganda, di agitazione, 
di organizzazione che raccolga ed unisca in questa lotta nuovi milioni e milioni di lavora
tori; ci impegniamo a preparare e suscitare un movimento tale, tin sussulto proveniente dal 
piu profondo delVanimo nazionale, tale che faccia indietreggiare anche i gruppi piii reazio-
nari, come e gia del resto avvenuto nel pass at o, 
Abbiamo un governo di cinici, che nemmeno si preoccupano di far luce sulle circostanze in 
cui possono prodursi gli eccidi e le violenze. Abbiamo un Parlamento la cui maggioranza 
e indifferente, cieca e sorda davanti ai piu vitali problemi della nazione. Solleviamo il paese 
intiero contro questo stato di cose che grida vendetta! Vogliamo che Vltalia diventi un paese 
civile, dove sia sacra la vita dei lavoratori, dove sacro sia il diritto dei cittadini al lavoro, alia 
liberta, alia pace ». 

PALMIRO TOGLIATTI 
(dal discorso ai funerali dei 6 operai uccisi a Modcna nel gennato 1050) 

Maurizio Ferrara 

Gil ultimi fatti dl piazza Cavour 
a Roma, di Valdagno, di Torino, di 
Pisa — fatti di violenza, che hanno 
visto la polizia italiana scatenarsi 
contro folle di giovani, student! e 
operai — rischiano di incrinare sen-
sibilmente llmmaginetta edificante 
che Moro e Nenni tentano di dare 
del rapporto cittadino-Stato nel no
stra paese 

Un paese, ha dichlarato Nenni, 
nel quale in pratica la violenza, la 
coercizione, la « indispensabilita» 
della repressione di Stato contro il 
cittadino per motivi politica e so
cial!. non e piii di attualita. Biso-
gna dire che il vicepresidente del 
Consiglio ha scelto male il momen-
to, anche per questa sua addormen-
t&nte postulazione. E' di due gior-
ni fa la sentenza del tribunale di 
Roma che ha irrogato pene dure ai 
quattro student! di piazza Cavour, 
rei di avere recitato strofette contro 
il procuratore Velotti e colpevoli di 
aver cercato di proteggersi. come 
potevano, dalle canche sfrenate 

E* ancora in corso, del resto, una 
indagine sulla questura di Roma, 
per provare la venta — conlenna-
ta da protagonist! e testimoni — 
delle rivelazioni di Parri, sulla vera 
• propria tortura subita durante gli 
interrogatori da uno studente. E 

l'elenco non si ferma' qui. A Pa
lermo il giovane comunista Franco 
Padrut e in prigione da un anno 
— con rifluto, per quattro volte, del 
la liberta prowtsoria — per avere 
a resistito» al tentativo della poli
zia di massacrarlo di botte, poiche 
gridava a piena voce «pace per il 
Vietnam*. Studenti, in prigione, ce 
ne sono ancora a Pisa, a Torino: 
sempre per accuse di • resistenza a 
a una polizia scatenata che, quando 
picchia, usa i calci dei moschetti, 
le mazze di gomma, le catene da 
manette. 

Si tratta dl ultimi awenimenti, 
presenti all'attenzione di tutti. E 
sono episodi di quella violenza vtsi-
bile che si accompagna, nella nostra 
societa, a tutte quelle altre forme 
di violenza, coercizione, minaccia, 
intimidazione meno «vislbill», ma 
forse ancora piii pesanti e logoran 
ti, che danno forma al rapporto tra 
cittadino e Stato quando il cittadino 
e un povero, un pastore, un brac-
ciante analfabeta, uno studente 
«eversivo», un operalo licenziato 
e lo Stato e un cagente deU'ordi 
ne », al quale e stato insegnato che 
i disturbatori delTordine sono sem 
pre gli stessi, appartengono a uno 
di que! gruppi di cittadini di se 
conda categoria cui abbiamo accen-
nato sopra, contro i quali la inti-
midazione, rarroganza e, se serve 
anche la «pestata» e legittima. 

Si tratta di un rapporto che non 
e frutto di « degenerazione »: il rap
porto di violenza, visibile o invisi 
bile, fra il cittadino non perfetta-
mente aallineaton — o ointegra 
to» — e lo Stato, e un rapporto 
classico di antica origine, in parte 
borbonica, in parte di tipo a pie 
monte reales, che non e stato mai 
radicalmente modificato, in senso 
democratico. II periodo fascista, 
addirittura, esalto in termini asso-
luti i tradizionali concetti deU'ordi 
ne borghese, cosl com'erano emersi 
dal fallimento della componente de 
mocratica della rivoluzione risorgi 
mentale. Ma dopo il fascismo? 

La breve parentesi democratica 
della Resistenza e dei govern! di 
unita nazionale. fu immediatamente 
accantonata. E la prima « restaura-
ziones cui la DC si dedico, dopo il 
1947, fu quella della «violenza le 
galea, del rapporto di preminenza 
assoluta del concetto di nautori 
ta». E non di un'« autorita a demo 
cratica fondata su un reciproco ri 
spetto di leggi e regole coslituzio 
nali: ma di un'autonta, ci si pass) 
il bisticcio, « autoritaria », fondata 
su una dilatazione massiccia della 
sfera della coercizione. La « restau 
razione democratica a di De Gaspe 
ri e Scelba del 1947-18 fu, in realta. 
la liquidazione del rapporto demo
cratico tra cittadino e Stato che 
la Resistenza aveva inaugurato: e 
fu la riabilitazione del concetto Catania, luglto 1960. II corpo dt Salvatore Novembre assassinate dalla 

polizia (in alto) e mentre viene trasportato via dagli agenti (qui sopra) 

classico — sotto nuove giustificazio-
ni teoriche e politiche, naturalmen-
te — dello Stato-gendarme dinanzi 
al quale il cittadino e, per legge, o 
soggetto passivo o soggetto ri-
belle. 

La storia di questa « restaurazio-
ne » del concetto dell'autorita come 
violenza ha delle sue cifre tragi-
che, in morti, feriti, arrestati, pro-
cessati. perseguitati. Una storia che 
molti giovani non conoscono. Una 
storia che vale la pena di ricordare 
proprio oggi. 

La Democrazia cnstiana e stata 
il cardine di questa « stona • di co
me l'ordine borghese si e garantito 
contro la spinta al nnnovamento 
politico e sociale. In questa «sto
ria* di repressione, visibile e invi 
sibile, poliziesca e politica (basti 
pensare alia « legge truffa » del '53) 
la DC ebbe sempre, come alleati, 
i liberal!, i repubblicani, i socialde-
mocratici, le destre. II cemento ideo 
logico e politico di questa opera-
zione furono ranticomumsmo e lo 
atlantismo. II terreno dello scontro 
furono le lotte politiche e sociali 
di massa; dalle grandi battaglie per 
la pace, a quelle contro la «legge 
truffa », dalle battaglie operaie con
tro la « restaurazione monopolist!-
ca» a quelle contadine per la ri-
forma agraria. 

I caduti, i colpitl, 1 perseguitati 
in questo scontro, nel quale i co-
munisti furono i principal! prota

gonist! democratici, furono centi-
naia e migliaia. 86 furono gli ita-
liani uccisi dalla polizia, e 55 fu
rono i lavoratori, i sindacalisti. i 
comunisti uccisi — nella sola Sici-
Ha — da una «mafia» spesso in 
aperta combutta con il notabilato 
democristiano e le autorita locah 
e centrali. Nel paese, nel corso di 
manifestazioni pubbliche, i feriti per 
colpi di armi da fuoco usate dalla 
polizia sono stati — nello stesso pe
riodo — 674. I cittadini tratti in 
arresto, fermati o arrestati, sempre 
per fatti attinenti a motivi politici 
o sociali. sono stati 78 mila. Le au
torita di polizia, nello stesso perio
do, hanno sporto 34.600 denunce, 
che si sono concluse con 8.700 pro-
cedimenti penali. 

Queste alcune cifre, e parziali, 
della violenza visibile, promossa 
dalla Democrazia cristiana e dai 
suoi alleati, nel periodo ininterrot-
to della sua gestione del potere. 
Sono cifre che la TV non racco-
glie. non spiega, non illustra. Ma 
sono document! di una «storia» 
che tenta ancora oggi di continua-
re, con il centrosimstra. Di una sto
ria che si pub e si deve fermare e 
rovesciare, per dare inizio a un 
periodo di rinnovamento radicale 
del rapporto cittadino-Stato fonda-
to non suirarbitrio di polizia e sul
la visibile e invisibile arroganza del 
potere, ma sul rispetto reciproco 
della legge e della Costituzione. 

mm mwmQMM 
P«9lna t - Glovadl 9 Maggla Mi l 


