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La lotta per un nuovo diritto 

ANDARE OLTRE 
N1STIA 

Dccorre un rinnovamento legislativo die tleino-
cratizzi con le strutture del paese le leggi pe-

nali, di pubblica sicurezza e giudiziarie 

I PROBLEMl DELLA SPAGNA DOPO 31 ANNI DI DITTATURA FASCISTA 

n recente dibaltito sul-
I'amnistia ha eonfermato 
che i poteri dello Stato han-
no tentato di frcnare con 
ogni mezzo il eomplcsso del
le lottc che si sono svolte 
nello scorso autunno. Per 
stessa ammissione gover-
nativa, lc denunce contro 
le avanguardie operaie, so
lo neU'ultimo quadrimestre 
dell'anno scorso, sono state 
8349 per complessivi 14.036 
reati. 

Queste cifrc, pur cssendo 
di gran lunga infenori a 
quelle rigorosamcnte docu-
mentate da una grande or-
ganizzraone sindacale. di-
mostrano l'ampiezza doll'at-
tivita repressiva spiegata 
nei eonfronti dei lavoratori, 
alimentata e sostenuta da 
messaggi di alto personali
ty dello Stato, da discorsi di 
alcuni procurator] general! 
e dalle provocazioni, pron-
tamente isolate, del grande 
padronato. 

A seguito delle vittone 
sindacali, i'ennesimo gover-
no di centro-sinistra. il 5 
maggio, e stato costretto a 
presentare una legge delega 
per la concessione di airni-
stia e indullo che — sccon-
do le parole del minislro 
Reale — « doveva soddi^fa-
re aU'intereisp gcnerale di 
crear( nei rapporti con i 
lavoratori un chmn di fidu 
cia e di coffaboraziotie e che 
doveva tavorire la disten-
sione degh animi con n?i at-
fo che vuole esserc dl com-
piensione per le particolari 
vicende dcllo scorso au
tunno ». 

Questo intento palernali-
stico e di perdono verso • la 
piazza > era gia stato espres
so chiaramente nella formu-
lazione iniziale dell'amnistia 
« particolare • o « politica » 
dalla quale erano stati esclu-
sl i reati commessi a causa 
ed in oceasione di agitazio-
ni o manifestazioni attinen-
H a problemi del lavoro del-
l'oceupazione della easa e 
della sicurezza sociale. Pa-
rlmenti erano stall eselusi 
1 reati commessl in ocea
sione ed a causa di manife
stazioni e agHazioni deter
minate da event! di calamita 
naturali e si era tentat.i di 
sminuire e di confondere 
il provvedimento pniicipale 
con quello generate o co-
mane con il pretesto della 
celebrazlone del centonario 
dell'unita d'ltalia. 

In realta la recente amni-
stia e diventata — come ha 
osservato un nostro parla-
mentare — « una legge di 
emergenza per disinnescare 
gli strumenti illiberali tut-
tora operanti di una legisla-
zione autoritaria eon cm si 
e limifcato e colpito I'eserci-
zio pieno deile liberta de-
mocratichc, di pensiero e 
dei dintti civili in ttitle le 
loro manifestazioni, in uno 
dei momenti di piii alta ten-
sione civile, sindacale e de-
mocratica del nostro paese» 

Certo, nessuno pub na-
scodersi che alcune parti 
dell'amnistia comune sono 
state studiate non per sanare 
ingiustizie ma per aggrava-
re quelle esistenti o per co-
prire le malefatte di ben 
notl appartenanti al partito 
di maggioranza relatiiva. E' 
un falto particolarmentc 
grave, ad esempio, che il 
provvedimento generate sia 
stato esteso al delitto di pe
culate quando, esclusa I'ipo-
test di appropriazione, ri-
suits clie la distrazione del 
denaro o di altra cosa mobi
le, sia statu compiuta per 
finalitil non estranee alia 
pubblica amnnnistraaone. 

La maggioranza di centro-
sinistra ha voluto cosi man-
dare esente da pena una dei
le forme piu sottili e pi u 
subdole di malversazione del 
pubblico danaro, al fine di 
eoprire ben notl pubblici 
amministratori democristia-
ni e di tutelare gli interessi 
di alcuni grossi imprendi-
tori di aziende a partecipa-
zione statale. 

Altrettanto grave e 1'esclu-
aione daH'amnistia del reati 
di diffamazionc commessi a 
mezzo della stampa, nei ea-
si in cui e ammessa la ta 
colta di prova 

L'esclusione del reato di 
diffamazionc e evidcrttomen-
te volta ad inasprire l'alteg-
giamento intimidatorio man-
tenuto nei confront'! dei 
giornalisti. 

1 condizionamenti al dint-
to di libera manifestazione 
del pensiero sono diventati 
dunque piii pesanti ed e pu-
ra ipoensia dichiarare che 
ai giornalisti nmane la pos-
sibilita di poter « provare . 
la verita dei fatti. Le dilfi-
colta di dover dlmostrare 
quanto e stato portato a 
conoscenza della pubblica 
opinione anche ncgh de 
menti secondari, cosi come 
vuole una fiscale o prova-

lente giurisprudonza, sono 
sempie enormi senza poi 
consitlerare che qualche mi
nistro spesso si e arrogalo 
il diritto di intervenire (il 
processo De Lorenzo-Espres
so insegni) per sott.rarre al 
giudice ed alle parti le fonti 
dalle auali la verita avreb-
be potuto essere desunta 
con il Dretesto che esse era-
no coperte dal segreto poli
tico. militare o d'ufficio. 

Ma il provvedimento di 
cui discutiamo ed il dibat
tito che ne e soaturito in 
Parlamento hanno ripropo-
sto ancora una volta e con 
maggior forza il tema di 
riforme vere, solide e defi
nitive nei eampo della legi-
slazione penale. II merito 
maggiore della diseussione 
parlamentare e che essa ha 
portato chiaramente all'at-
lenzione della pubblica opi
nione un dalo incontestabi-
le: si sono formati nella co-
scienza sociale nuovi princi-
pi, nuovi orientamenti che 
rendono intollcrabile la so-
pravvivenza di disposizioni 
del codice penale e delle 
leggi di pubblica sicurezza 
non piii rispondenti alia so-
ciela nella quale viviamo 

Certo per molte di esse 
non sarebbe neanchc neccs-
sario 1'intervento legislati
vo; ba^terebbe l'applie.izio-
nc integralp della Cos-titu-
zione. 

Non si tratta dunque di 
disapplicare la legge, come 
da tante parti si e gridato 
con evidente malafede, ma 
di applicarla con 1'ordine di 
prioi-ita che essa occupa nel
la gerarchia delle fonti. 

Ma se e vero che il magi-
slrato penale pu6 rimuove-
re daH'ordinamento quelle 
norme faseiste ehe maggior-
mente repugnano alia co-
scien/a del paese, e anche 
vero ehe spetta al governo 
che ha la re3ponsabilita del 
ritardo, di non ostacolare 
quelle riforme ornaniche 
della legislazione che col-
morebhero la frattura sem-
pre piu larga che si e de-
terminata tra la norma giu-
ridica e la coscienza civile 
e sociale delle grandi masse 
lavoratrici 

In questi ultimi mesi da 
varie parti politichc si e n-
cordato ehe ben 71 disposi
zioni penal! non sono piu 
meritevoli di applicazione. 

Ecco perche l'amnlstia non 
chiude un capitolo della lot
ta per un nuovo diritto, ma 
ne apre seminal uno sempre 
piii sentito dalle masse po-
polari. quello di un rinno
vamento legislativo ehe de-
moeratizzi al piu presto in-
siemc con le strutture del 
paese. anche le leggi so-
stanziali e processuali pe-
nali. di pubblica sicurezza 
e l'ordinamento giudiziario 

Fausto Tarsitano 

Un articolo di ABC definito «la chiusura delPapertura politica del regime» — La lotta fra le varie cricche falangiste — I tecno-
crati e i liberali deH'Opus — II «rafforzamento delle garanzie giuridiche » ma si continua come prima a condaraare al carcere 
comunisti, nazionalisti baschi, sacerdoti progressivi — La dura repressione contro le «commissioni» operaie e studentesche 

CAAIB0GIA: JVHRCENARI NEliLft CITtA' DiSfRUTTA 
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Lo forze del fantoccio Lon Nol si rlvelano sempre meno capacl dl controllaro II paese. Gil Stall Unltl hanno declso dl affi-
clace un ruolo dl prlmo piano, ollre che ai collaborazlonlstl sud-vlotnamill, a morcen'arl thallandesl, II cui Intervento e stato 
flnamlato, secondo rivelazlonl fatle al Congrosso, con 200 mlllonl dl dollarl. Nella telefoto: collaborazlonlstl sud-vletnamltl 
entrano a Tonle Bet, interamenle dislrulta 

Nostro scrvizto 
MADRID, gmgno 

Un articolo apparso sul gior-
nale monarchico ABC, firma-
to con lo pseudonimo di Gi-
nes de Huitrago, e dovuto alia 
ro'/za penna del \,icepresidcnte 
del governo, ammiragho Car-
rcro Blanco (un ammiragho 
che non ha mai comandatn 
neppure una golelta) ha dato 
il via a un certo numero di 
commenti nei circoli pohtici 
spagnoli e nella stampa stra-
mora. * F,' la chiusura della 
apertura politica del regime », 
si e detto. 

Carrcro Rlanco (pessimo 
scntloic qiiamo caparbio la 
scista) respingeva adirato, nei 
suo articolo, gh mviti che 
«corti amici » di gioventii in-
dinzzavano al regime di Fran
co perch6 si « liberalizzasse » 
un pochino. In sostanza egh 
scriveva che « non possono esi-
stere altri principi che quelli 
del " Movimento na^ionale ", 
liermanenti e inalterabili *: 
ne maggiore rappresentativita 
che quclla gia esistente attra-
verso «la famiglia, il comune 
e i| sindacato». Tutio quello 
che e in pni e unicamcnte « de-
moliboralismo », cioe una sorta 
di sbornia. Grande novita! Le 
stesse cose 6 andato dicendo 
Franco, da 31 anni, durante i 
quah egli ha giuslificato la sua 
dittatura come una necessita 
lier esorcizzare « i demom di 
Spagna », i « denioni » demo-
cratici. 

Di fatto. il relativo interessc 
per 1'articolo di Carrcro Blan
co non sta tanlo nei ribadi-
mento delle solite teorie della 
Spagna reazionana — questa 
Spagna che il nostro grande 
poeta Antonio Machado deflni-
v a « ubriaca di cattivo vino » — 
quanto nei constatare che a 
sei mesi dal governo dell'Opus 
Dei, il vice presidente di que
sto governo abbia avvertito 
la necessita di puntualizzare 
questi temi. 

Ma il disenrso a chi e di-
retto? Apparentemente al con-
te di Motnco, don Jose Maria 
de Areilza. ad altri esponenti 
della destra liberate e del 
'* centre » borglicse Pcr6 sono 
qonvinto, in realta. che 1'arti
colo sin stato scntio pensando 
anche a delle precise forze 
politichc che staimo rieiitro il 
regime, dentro l'Opus Dei o 
perfino nei governo. Per ca-
pire quello che dico bisogna 
tenere presente che le cricche 
franchistc si trovano attual-
mente divise nelle piii dispa
rate fazioni. Per fare un esem
pio: la cricca caltohco-fran-
chista (il cui portavoce e il 
giornale YA, della Editoriale 
cattolica S.A ) si e spaccata 
oggi in una fazione integroii-
sto che fa capo all'arcivescovo 
di Madrid Alcala, e in una 
seconda, evoluzioniata, imper-
niata sul diretlore del giornale 
suddetto. Un altro esempio: la 
cricca dell'Opus Dei si presen-
ta oggi divisa in due tronconi: 
i tecnocrali, che hanno la di-
rezione del governo, e i Ube-

Su! tavolo di Piccoli ferma da due mesi una precisa denuncia di collusione monopolistica 

Accordo governo-Fiat-Italcementi 
per aumentare il costo delle case 

Spartite ie zone di vendita del cemento e fissate le oscillazioni dei prezzi ammesse mentre il CIP legalizza un prezzo di 720 
lire per un prodotto che ne costa 400 - Per il ferro le aziende a direzione pubblica hanno rifiutato addirittura di effettuare le 

forniture - I materiali da costruzione sono rincarati in un anno del 21 per cento in media, il costo delle case del 30% 

Sul tavolo del ministro del
le Partecipazloni Statali ed ex 
segretarlo della DC, Plaminio 
Piccoli, si trova da due mesi 
una circostanziata denuncia 
di collusione monopolistica 
tia le Industrie pubbliche e 
private nei settore del cemen 
to pel Lenere alio 11 prez/.o 
che, in media, viene venduto 
al doppio delle 400 lire che 
costlUuscono h cosLo di pro 
diuione La denuncia e con 
tenuta in sel cartelle presen-
tate peisonalmentp dai dirt-
genti delle cooperative di pro 
duzione e lavolo adsrentl al
ia Lega durant" un .ncontro 
con il sottosegretrrlo alle 
PS Pianccsco Pim-ipe man 
rano, nei dattiloscntio, soltan-
to i nomi e cugnoui! i quail 
tutlavia sono stiti dctu al-
l'esponente soc a'l-^ta e pos
sono esseie ''ipetnti a vou nta 

Collusione monopolistica, un 
reato, stuvolra compiuto da 
funzionuri dl socicia pubbli
che sia pure su certa lstiga-
zione di dirigemi politin, a 
datino di quella « ̂ onalila del 
bene casa » di 'Ui 1 dirigenti 
democnstianl non esitano a 
neippnsi la bocca. Nell'ulti-
mo anno 1 cost; di costruzio
ne delle case sono aunipntatl 
del 25"o i costi de: matuiiali 
del 21»'o II rlfl"ijo sul pre?zo 
degh a£(:tti e -ui pn ,vz, d'ac 
quisto deLle case, tuttavia, so

no maggton pdrche anche 
quel 25"o dl maggioi pre?/.o 
di sohto si oaga con un mil-
tuo a interesse P-er cut un 
appaitamento che avrva un 
costo di costruzione di 8 mi-
honi di lire e salito, In un 
anno a 11 imlioni ellett'vi e 
piii, per la concomii »n<a dl 
tuttl l rincari tin a/ione in-
f!a?ionistipa, un a/mne di ia-
pina fie! jioteie d'af-rusto del 
lavoiaton ,i • u, n -i ora sap 
piamo aveie ( ons ipevohnentc 
contrlbuilo :1 ^ovemo G la 
DC in particoiaie, ll '"ii p̂ -po-
nenle si fa cat co ora anche 
dl archivmie le den nice pre-
sentate dalle or^ano./a„ioni 
sociali 

Leggiiuuo nei dopiun°nto 
presenlato a Pn.T'ipe e Pic
coli. a Dalla muta del li'l)7, 
in colnciden^a cm una mag 
giore iichiesta di 'pmenlo dh 
palte del me.<'aio H entiato 
in fun/.ione an ("irtello, ll 
PROCRM. ciMS-heiat i n.itu-
ralineiUe dietio altn compitl, 
con 11 quale I'l.cementi, c;e 
mentiSegni a Marclrno-l-IAT 
prowedono a d,videisi lii zo
ne e 1 clienti e a condir.lonare 
tutte le altre p.u 'nodeste 
Industrie cemenMcre» Cosl, 
mentre il governaitvo Comi-
ta'o in'pnriinistcnal0 piezzl 
if'IP) i.cnnn^^e a' ccnn-ilicri 
un p;e*-zo in.rii'no d, i'2u l.re 
— e per 1 cementl speciall, 

dl sempre piu largo uso, Tin-
tera liberta del prezzo — il 
PRO CEM autor ta i soonti pa-
lesi o mascherati che dnno-
strano come il costo reale sia 
molto piii basso, sulle 400 lire. 
il CIP tuttavia non vede e 
quando viene il 1969, anno dl 
boom dl speculazione edinzia 
auto^tradale c uibana, il ce
mento va a uiba e dagli sec n-
ti si passa agli aggravi per
che altrimenti n cemento non 
si trova. I bilani'i delle p,cco-
le imprese Pdili'.ie .-aitano, i 
costi di costiuzione sa'g rno 
in veitlcale 

Dice ancora t! docuniento 
« A tale cartello 3 ,no coupgate 
anche le aziende a patteci-
pazione statale (Jementlr e 
ANIC e a dimostiazLone di 
cio si puo osservan che: 1) 
la Ceinentn e PANIC hanno 
adeguato im'necliatanipnte i 
loio pie/zi a qup'.i i.^^ati opt 
PRO CEM, b) dptte aziende 
hanno adento alia rlpaitizic-
ne per zona delle torniture, 
fissata con cnten precisi dal
la PRO-CEM alle sooieta fa-
cent! parte del caitello, ccme 
sta a dimostrarlo anche 11 ri-
tiuto di eseguiie ioinilure op-
posto, In varie occasionl e 
con argompntazioni non con-
vincpnt], da rpmpntfl'ici a par-
tpcipa/^onp v I'a'r a client! 
che pvidentemen'c ernno sl-
tuatl In zona non ccnaentita 

dalla PROCEM, c) l'impossi-
bihta assoluta di rlcreare una 
seppur minima concorrenza 
tra le diverse imprese pro-
duttricl di cemento ». 

Manca un clato nei docu
niento la stasi produtliva e 
dei programmi dl nuovi cen-
tri dl piodii7ion? de'la Ce-
mentir nei 196!) I'azienda IRI 
e stata indntta ad astenersi 
dall'ampliare :a capacita pio-
duttlva nei momento stesso 
in cui si mamfestava una ca-
rpnza di cemento. 

Lo st ;sso c avvenuto per 
il IOIKU dl [PIIO per le co-
sli'tizion, in cemento annato 
e per sli altn niatpnall fer-
rosi usati nell'edihzia, aumen-
tali di prezzo del r>0°'o (per il 
tondo fino al 100° c > durante 
il 1069 Anche qui vi e stata 
un'auto'.mnt.uiorH nella capa
city prcduttiva da parte deile 
aziende a partecipazlone sta
tale. Un docuniento alleiiato, 
consegn.ito anch'esso al sotto-
segretano Principe, denuncia 
che «s> e giuntl a lnvitare 
la coopcrazione a rtvolgersi ai 
magazzinl per tutte le eslgen-
ze, magazzinl che spesso for-
niscono 1 prodottl che, non 
si sa come, riescono a ottene-
re dalle aziende a partecipa
zlone statale e che la coope-
ra/lone dovrebbp acqulstaro 
gra-.ati d̂ i cost 1 dl mterme-
dlazlone, carlco, scarico, ma-

gazzmaggio, utili ecc. non ne-
cessarl al rapporto»; si e 
giunti cioe a staccare una ce-
dola di profitto a favore dei 
prlvati persino sulla diretta 
produzlone dell'lmpresa diret-
la dalla mano pubblica 

I 'on. Flaminic Piccoli, par-
lando a Napoll nei corso dl 
un gli ) elettorale che inclu-
deva l'Alfa Sud, ha dlchiarato 
che ntiula la nchiesta del 
PCI dl usare le Partecipazio il 
Statali in concorrenza con 
1'induslna private. La confln-
dustna gli sarii grata di que
sta diehiarazione Ma qui ab-
biamo un'espmpio in cui la 
DC most i a di avere strafatto 
nei suo zelo per proteggere 
il profitto prlvato, sia per la 
lllegalith — rispetto a un con
cetto di legahta che nemme-
no Piccoli rifiuta, dato che 
sta scritto In un Codice an
cora fascista — dellp pratlche 
denunciatp, sia per PaUaceo 
alle possilnhta di un settoie 
cosl deltesito com'e quello del
le abitaziom dove esiste una 
vokmta popolara, ripetuta-
nipnte espressa, di far preva-
lere l'lntaresse sociale sul 
mercato. tl danaro pubblico, 
Investito nelle Parti clpazlont 
Statali, e skito usato contro 
r.nteressc pubbl'co. 

Non cl lt'cndlamo naturnl-
nientc, ;n'au'oci :i n dolla 
DC •— chi in> seinp e tenuto 

per se 11 dlcastero delle Par-
teclpazlon' statali — o del-
l'on. Piccoli Sottolineiamo an
che questo aspetto del pro-
blema della oasa davanti al 
lavoratori. sia per sollecltare 
una chlara scelta di politica 
economica sia per 11 contenulo 
stesso che dovranno assume-
re i prosslml sviluppl della 
vertenza per la casa. Occorre 
che le Partecipazionl Statali, 
in plena autonomia, assuma-
no un impegno adeguato di 
ampltamento delle forniture 
in proporzione alle esigenzo 
ehe saranno quantificate nei 
nuovo Piano di costruztoni 
pubbliche; occorre che il CIP 
riveda tutti i prezzi dei ma
terial! da costruzione 11 flssi 
a un hvel'.o piu basso tenen-
do conlo dello svlluppo tec-
nologico e deirampllamento 
enorme dellp vendite; occor
re la Cornitura diretta delle 
Partocipazloni statali alle im
prese dl cos'ruzione a carat-
tore sociale e loro consorzl. 

Si tiatla di ampliare il from 
to della lotta contro la spe-
culazlone d1 mercato sulla ca
sa, gli cspodali, le scuole, le 
urbanlzziziont e dl forglare 
nuovi strumenti dl lotta alia 
rendlto che, come abbiaino 
vlsto, non e solo fondlaria ma 
anche .,ior,opollstica 

Renzo Stefanelli 

roll', arroccati intorno a Calvo 
.Sorer e al quotidiano Mndrid. 

Carrero Blanco, ultrafasci-
sta, emmenza grigia di Franco 
da moltissimi anni, si sente mi-
naccialo da Ix>pez Rodo, mini
stro del Piano di sviluppo, e 
da Lopez Bravo ministro degli 
esteri. uomo relativamente 
giovanc, divorato daH'ambizio-
ne Questi due, a loro volta, 
si guardano con sospetto, pun-
tando entrambi alia presidenza 
del governo, dopo cssersi sba-
razzati del vecchio Carrero 
Blanco. 

Comprendo la diflicolta per 
il lettore stramero di seguirmi 
in qticsli mcandri del regime 
di Franco Forse nn capira 
meglio se gli ricordcro che 
tutti I sistcmi in dcconi|)osi/io-
ne abbondano di tentativi, di 
gruppo e personal!, di mctlersi 
in salvo, di sopravv i\ ere alia 
nievitabilc catastrofe. 

Quali « aperture » vuole mai 
chiudere l'ammiraglio vice 
presidente del governo? II go
verno Opus Dei non ha apcrto 
assolutamente nulla. Annuncio 
nei suo programma del no-
vembie 19(59 il «rafforzamento 
delle garanzie piuridiche » dei 
cittadini II Tribunale dcll'Or-
dme pubblico continua, come 
prima di novembre, a condan-
nare al carcere comunisti. na
zionalisti baschi, sacerdoti, 
membri di commissioni operaie 
e sludenti. I governatori ci\ ili 
continuano a mandare la Poli-
zia armata nelle fabbriche e 
nelle facolla universitarie a 
reprimere srioperi e a scio-
gliere assemblee La direzione 
generale della stampa continua 
implacabile a ordinare il se-
questro dl riviste e a inflig-
gere multe ai quotidiani non 
appena questi alzano di poco 
il tono delle critiche 

La legge sindacale (riaffer-
mazione della nogazione delle 
liberta sindacali) resta «con-
gelata» alia presidenza del 
Parlamento, pero il ministro e 
capo dei sindacali, GarciaRa-
mal, ordina ai suoi colleghi 
imprenditori di non accettare 
trattative con nessuna com-
missione operaia 

K' quindi chiaro che Carrero 
Bianco non puo, di conseguen-
za, chiudere nessuna apertura. 
Occorre invece che aumenti 
la pressione popolare per ottc-
nerla In precedenti corrispon-
den/e ho cercato di illustrare 
meglio che ho potuto la pres
sione operaia e student! :ca sul 
regime Carrero Blanco e lutte 
le fazioni del regime (che su 
questo punto non si differenzia-
no) non si servono di articoli 
di stampa contro quesla pres
sione. ma rieorrono alle polizia 
e ai tribunal! represshi. 

Ma esiste anche una pressio
ne borghese, Le prese di posi-
zione pubbliche di don Jose 
Maria de Areilza, contc di 
Motnco, ex-ambasciatore a 
Pangi, sono le pin significative 
e important degli ultimi mesi. 
Ed e per questa ragione che 
sono servite di pretesto appa-
rente all'exploit giornalistico 
del \'ice presidente. Per la sua 
personality (egli e l'ultimo 
presidente del consiglio privato 
di don Juan di Borbone) il 
quotidiano monarchico ABC 
non pud assolutamente riflu-
targh la collaborazione. In un 
suo scritto (del 14 gennaio) il 
conte aveva detto. a commento 
delle dichiarazioni « europei-
ste » del governo: « Sono euro-
pee la liberta di pensiero e di 
coscienza; la legalita demo-
oral ica delle istituzioni; i go-
verni di opinione; il consenso 
dei governati; il rispetto delle 
minoranze dissenzienti: il libe
ra e rappresentativo sindaca-
lismo: la garanzia e l'osser-
vanza dei diritti umani; 1'auto-
govorno delle comunitA a di-
versi livelli; la coesistenza del 
socialismo e della iniziativa 
privata, 1'integrazione dei par-
titi comunisti nei sislema de-
mocratico: la separazionc dei 
poteri... ». 

Coneludinmo qui la citazione 
l»r aggiungerc che gh ultra-
fascisti — come Carrero Blan
co — non oppongono a queste 
argomentazioni nessuna repli
ca, se non la quahilca di 
« demo liberahsmo £. Fccessi-
vanientc comedo c sbngativo. 
Pero questa stessa unposlazio-
nc, data da Carrero Blanco, 
produce un contraccohx) nolle 
altro fazioni del regime. Fsse 
\oghono essere ammesso nei-
I'Fairopa occidcntalp politica 
Dcriva di qui il falto die il 
quotidiano Y.A, al quale mi n-
ferno all'mizio di questa corn 
spondenza, ccrca disperata-
mente la quadratura del cer-
chio: tin regime che senza 
smettere di essere quello che 
o oggi con Franco (nogazione 
di ogni liberta). appaia come 
una cosa dbcrsa 

In questo quadro in nn suo 
recente editorialc Y.A propu-
gnava come un dcsiderabilc 
programma di azione la « de-
mocratizzazione della vita lo
cale a livello municipale e 
provincial!?; una piena rappre-
senlativita sindacale; la liber
ta di associa/ionc pol.tica c 
un Pailamentn nol rjiiaip il 
suffrage dirctto fos^c ll nnr 

male pi'oredimpnlo di ole-
zione ». 

II giornale Y/l, voglio ricor-
darlo, e ll portavoce della de
stra cattolica. Altn giornali 
delle diverse corrcnli borghesi 
del regime (ivi inclusi alcuni 
opusdcisti) vanno piii lonlano, 
sono piu stimolaton della pres
sione « aperturisla » 

Suffragio universale, rappre
sentativita sindacale p parla
mentare. assocjnzioni jyilitl-
che? « \'ade retro, Salana », 
csclama i] vecchio vice presi
dente dc) gowrno iranchista. 
Pero etime o possihilc psorc'z-
/are l « demom * deniocralici 
con un articolo (It giornale? 
I" gia ridicolo il f.illo che lo 
ammiraglio abbia do\ ulo ncor-
rcro a uno p'-oiidonimo e obbli-
gare ABC a pubbheare il suo 
ai'licolo sollo hi minacci.i dl 
^n ; per a\er ospilaln gli 
art.coh di don .hne Maria 
de Areilza. Sarcbbc stato piu 
serio che il falso Glues dp Bui-
trago si fosse esprPisn apprta 
menlc, nella sua qualita di 
vice presidonlp del go\ prnn 

Trenlun anni di diltaiura fa-, 
scista, di tribunal) specali e, 
consigli di guerra non sono-
rmsciti a e^o'-ci^/arc i «tli mo-
in » in questionc K 02?' c-si 
sono forti, sono cun. che api-o-
no le brcccp for/and^ la 
grande apertura i 

m. f. 

La «sloria» di Rosa Alcai? 

§ primi mm 

In « La formnzione e 1 prim! 
anni del Partito Comuniita lla-
hano nella stonografla mam 
sta > (Jaca BooU. Milano. 1070, 
pp. 183, L, 1.400). Rosa Alcira 
tenta dl tracciaic uir'bilancio 
del lavoro com^mto fino ad 
oggi dagh stnnci itaHm n-.tor-
to alio vicendsirdel'.fiCIs' i 
^ Sebbene.uell« ullinw paginq-. 

l'Alcara affernn di non a\or 
vohilo fare una rivalutazione in 
assoluto di Bordiga. si tratta 
di un bilancio scritto in clua-
ve neo-bordighiana. In csso 
l'Alcara, compiendo una minu-
ziosa ricostruzione di tutto 
quanto e slato scritto finora sul 
PCI. mette. infatti, in risalto 
le anahsi favorevoli alia lines 
ixilitica hordighiana. 

Per la verita, fino al momen
to in cui scriveva queste pagi-
ne. quelle analisi non erano 
molto numerose e. cosa pit) im-
portante, d! prinio approccio o 
offuscate daU'ejilusiasmo per la 
nscoperla, C'^ stata poi Tan-
tologia di Cortesi, ma nemme-
no con essa & stato superato 
1'ostacolo princlpale che si op-
pone ad un'indagine slorica su 
Bordiga e sul suo gruppo (ed 
anche a un giudizio politico 
documentato ed articolato): la 
mancanza di un lavoro coinples-
sivo sul pensiero e siill'attlvita 
di Bordiga (o almeno una gros-
sa antologia dei suoi scritti e 
dei documenti della sua cor-
rente). 

Mi pare molto significative 
che nessuno degh slorlci neo-
bordighinm ahbia posto mano 
ad una indagine concreta e 
puntuale, abbia cercato di ve-
nficare e far venfieare agli 
altn fino a che punlo 11 mito 
Bordiga cornsponda alia realta. 

Anche tl volume dell'Alcara 
non esce da questi limit!: al-
I'esame dl un problema spec!-
fico, qual e quello dei Consign 
in Gramsci e Bordiga, l'Alcara 
dedica solo le pagine final!, ap-
prodando ad tin risullato — ia 
priorita di Bordiga nei porra 
la questione de) partito — su 
cui ormai gli slorici sono d'ac-
cordo E' necessano, ora, fare 
un passo avanti. e vedere con 
precisione cosa Intendeva Bor
diga per < partito »: e questo 
alio stato presente della diseus
sione. il punto centrale della 
ricerca, per cuanto nguarda 
il contributo di Bordiga alia 
romlazione del PCI. 

nov i ia 
J"an Jaurca 
S T O R I A 

R I V O L U Z D O N B 
F R A N C E S E 
Pref. dl Gastona-Monaocrda 
I volume, pp. XUM52, 500 
III. In bianco enoro, 0'tavo
lo f.t. a color! 
Ln grando rlvoluilono 
borghoso doscrltta d l 
uno otorlco soclalista. 
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