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Per risolvere i problemi 
del Paese bisogna 
battere la DC e le destre 
e imporre una profonda 
svolta democratica 

Malgoverno dc e violenza fascista 
ecco le cause del vero disordine 

Gli ordini alia PS: 
prima gli scioperanti 
e poi i rapinatori 
L'ltalia ha due primati: la piu alta percentuale 
di guardie e il piu elevato numero di delitti non 
risolti - Perche? Pochi uoirtini per la « giudizia-
ria»; grandi mezzi per la « politica » 

Non sono pochi coloro 1 quail, dl 
fronte ai piu recent! episodi di cri
minalita, invocano come toccasana 
l 'aumento degli effettivi e del mez
zi per le forze di polizia. Essi igno-
rano o fingono di ignorare, che 
l ' l talla ha due primati sugli altri 
Paesi europei e sugli stessi Stati 
Uniti: la piu alta percentuale dl po-
liziotti r ispetto al numero degll abi-
tant i e il piu elevato tasso di casi 
insoluti rispetto al numero del reati 
commessi. Due dati che, se sul piano 
della logica risultano in s t r idente 
contrasto, su quello dei fatti con-
creti evidenziano una precisa realta: 
una disfunzione organica, una gra
ve incapacity delle forze di polizia 
nell 'esplicare il loro compito di isti-
tu to , vale a dire la prevenzione e la 
repressione del crimine. 
Le cifre parlano chiaro. Abbiamo 
6 poliziotti ogni mille abitanti (88 
mila guardie di PS, 90.000 carabi-
nieri , 40.000 guardie di Finanza, 9 
mila guardie del corpo forestale, 
18.000 agenti di custodia, 60.000 
guardie dipendenti dai Comuni e 
dalle Provincie); gli Stati Uniti ne 
hanno 4, la Francia 3, la Gran Bre-
tagna e la Germania federale 2, il 
Belgio e la Svizzera 1. In compen-
so soltanto il 15% degli autor i dl 
furti e s ta to scoperto nel 1968, e 
solo il 10% nel 1969. Per il 1968, inol-
t r e — anno per il quale disponiamo 
di cifre ufficiali — su 909.803 reat i 
commessi 462.821 sono rimasti di 
autore ignoto; in particolare, sono 
s ta t i risolti soltanto 77 casi di omi-
cidio volontario su 738, 76 tentat i 
omicidi su 599, 1 omicidio preterm* 
tenzionale su 89, 230 omicidi colpo-
si su 6.208, e soltanto 11-569 casi 
di rapine e sequestri di persona su 
23.287. Quanto ai reati contro la 
Pubbllca amministrazione (pecula-
to , frodi, omissione d'atti d'ufficio, 
malversazioni) ne sono stati sco-
per t i gli autor i In 698 casi su 30.425. 
Quasi non bastasse, su tut te queste 
cifre va stabilita una certa lara, 
poiche per caso «r i so l to» la stati-
st ica intende la formulazione, da 
pa r t e della polizia, di una denuncia 
contro I presunt i rei: e in un suo 
intervento alia Camera sull 'ordina-
mento giudiziario, il deputato co-
munis ta Pellegrino ha documentato 
come dal 35 al 40% dei detenuti in 
at tesa di giudizio escano poi in li-
be r ta per esser stati assolti dal tri-
bunale. 

Sotto il 
fascismo 
il record 

dei crimini 
E' VERO — come s! affanna da 
qualche tempo a strepiure la 
stampa borghese — che « il Pae 
se e in preda alia delmquenza »? 
Poiche e proprio la destra 'ea-
zionaria e fascista quella che 
maggiormente batte sulla Lran 
cassa del * caos delinquenziale » 
(per fame uno strumento eversi-
vo contro la democrazia e le isti-
tuzioni repubblicane) sara bene 
rilevare come 11 record assoluto 
di criminalita, in quanto a reati 
commessi, spetti all'anno 1938. 
sediceslmo della cosiddetta • era 
fascista». Vediamone I dettagh. 
Nel 1938 sono stati commessi 
1.216.723 reati (909.803 nel "68»; in 
particolare 182916 reati contro !a 
persona (170.740 nel '68); 36041 
contro famiglia. moralita e buon-
costume (28.185 nel "681: 806 291 
contro il patrimonio (511 383 nel 
•68); 401664 contro Keconomia e 
la fede pubbllca (135 272 nel '68»; 
129853 contro lo Stato e ram-
ministrazione pubblica (38.779 nel 
•68); 34 220 delitti vari (25.444 nel 
'68). 
Riguardo agll annl 7(K71, se e 
vero che la criminalita ha con-
tinuato a crescere in tutti 1 naesl 
capitalistic}, questa crescita in 
Italia e stata la piu bassa e non 
ha avuto quelle caratteristiche 
sanguinarie che le si vogliono 
attribuire. Infattl. rispetto al '69. 
sono diminuiti del 6.35 per cento 
I reati contro la vita e la perso
na; diminuiti del 16.71 per en-
to quelli contro la moranta e la 
famizlia. mentre sono aumentali 
del 908 per cento 1 reati contro 
Teconomia e la fede pubblica e 
del 19,5 per cento quelli contro 
il patrimon-o (1 furth 
E* evidente, in questa relatlva 
diminuzione del crimine. 1'opera 
immensa compiuta dalle forze 
democratlche piu avanzate. Esse. 
infatti. anlmando la lotta e la 
speranza per una nuova societa 
meno ingiusta sono il primo po-
tente fattore che si oppone a 
quella forma di disperazione in
dividuate che e, In sostanza, 11 
crimine. 

Eccoci dunque al nodo dl fondo. 
Forze di polizia per fronteggiare 
ben piu concretamente il cr imine ve 
ne sono: ma 1'85% del loro organico 
(e la cifra e prudenziale) viene di-
stolto dai compiti lstituzionali per 
svolgere le cosiddette « mansion! di 
ordine pubblico». Decine di mi-
gliaia di agenti dei repart l Celere 
— modernamente equipaggiati — 
vengono mantenut l nelle caserme 
pront i ad accorrere, al minimo 
s to rmi r di fronde, per fronteggiare 
scioperl, comizi, manifestazioni ope-
raie, contadine e studentesche. Vi 
e persino una brigata corazzata dei 
carabinieri , dota ta di carri armat i 
pesanti : se ne sta anch'essa in ca-
serma, a consumare i soldi del con-
t r ibuente e ad at tendere una ipo-
tetica rivolta da reprimere. 
La verita e che la polizia italiana 
soffre di una insanabile lacerazione. 
Da un lato e forte, organizzatissi-
ma, ben addest ra ta e dotata di 
mezzi, sempre all'altezza dei com
pit i che le vengono richiesti: ed e 
quella impiegata per mantenere l'or-
dine pubblico, quella politica. Dal-
l 'al tro e debole, deficitaria, assai 
spesso inefficiente, priva di mezzi 
e di specialisti: ed e quella operante 
nel se t tore dell 'attivita giudiziaria, 
se t tore che dovrebbe essere, al con-
t rar io , di pr imar ia importanza. Que-
s to scompenso di funzioni, questo 
organismo con due braccia uno dei 
quali atrofizzato, l 'altro muscoloso 
e possente, nasce da una precisa 
mat r ice storica: l'uso essenzialmen-
te politico che la classe dirigente 
i taliana ha sempre fatto della poli
zia. ((Questa nostra polizia funzio-
na in realta assai bene per difende-
re la societa: ma oggi la societa bor
ghese non si sente minacciata dai 
grassatori e dai ladri. ma dal brae-
ciante che occupa il feudo e dallo 
operaio che sciopera»: lo scriveva 
il grande costituzionalista Piero Ca-
lamandrei nel 1949. Poco e cambia-
to , per il Viminale, da allora. E se 
rapinatori e assassini possono com-
piere le loro criminall imprese e 
farla franca, lo debbono propr io al-
l 'uso che viene fatto della polizia, 
cosi come vuole la DC. Percib i co-
munis t i hanno presentato proposte 
precise per il r iordinamento della 
polizia, per il rafforzamento della 
polizia giudiziaria, per l 'educazione 
democratica degli agenti, per i di-
r i t t i sindacali dei poliziotti. 

Squadrismo 
arma di riser va 
della reazione 
Attentati dinamitardi, aggressioni, devastazio-
ni: 1570 episodi nel solo 1971 — Quasi sempre im-
puniti i criminali — Ma questo disordine piace ai 
padroni e trova protezione in molte autorita 

Addestramento di tipo militare in un « campo» di estrema destra: e anche da luoghi come questo che escono i picchin 
tori di professione del neo-squadrismo 

I provocatori di professione 
La storia esemplare di un personaggio che ritroviamo in vari « punti 
caldi» — Le «barricate » in piazza a Roma — Le bombe di Milano 
La provocazlone, da sempre, e l'arma 
cui ricorrono le forze reazionarie e 
padronali per creare un clima di ten-
sione, di paura, da poter sfruttare 
per tentare di imprimere una sterzata 
a destra al Paese. attraverso piu o 
meno aperti appelli al a blocco d'or-
dine». E sugli strumenti per portare 
a fondo Ia provocazione non vi sono 
incertezze: 1 fascisti, le varie squa- • 
dracce, 1 picchiatori assoldati sotto i. 
portici della stazione. Ma restano, ap 
punto, uno strumento: alle loro spalle 
si nascondono quelli che contano, che 
hanno flnanze illimitate, giornall, po 
tenti amicizie anche nel settori piu 
delicati dell'apparato statale. 
D'altra parte l'esempio piu classico e 
drammatico per cio che riguarda ia 
provocazione resta la strage di Mila 
no. che ha portato anche alia luce il 
tipico personaggio del «provocatore 
di professione». L'esempio piu espli 
cito venuto alia luce e quello di Mario 
Merlino. Seguire le sue mosse, la sua 
«conversione ideologica», e assai il 
luminante. Fascista fin dal ginnasio, 
Merlino diventa il «braccio destro» 
di Stefano Delle Chiaie — capo degli 
squadristi all'Universita dl Roma — 
e con lui partecipa a numerose scor-
rerie. Nel '68. perd. dinanzi alia esplo 
6ione del movimento studentesco, 
Merlino. e con lui tutti gli altri pin 

conosciuti esponentl del neofascismo 
romano, cambia tattica. Porse le «i- ' 
struzioni» giungono da Atene, ven
gono raccolte durante quel viaggio-
premio nella Grecia dei colonnelli a 
cui partecipano quaranta fra i piu 
famigerati squadristi. Certo e che al 
ritorno a Roma i neofascisti cercano 
in ognl modo di infiltrasi nei vari 
gruppetti che sono sorti. Merlino bus-
sa alia porta di diverse organizzazio-
ni. da alcune viene respinto, fino al 
punto di convincerlo a fondare un 
circolo per conto suo (con l'etichetta 
«arrabbiata» che si richiama a Colin 
Bendit). Alia fine 11 gioco gli riesce, 
e divenuto uno degli «assidui» del 
circolo anarchico « 22 marzo ». 
E continua cos) Ia sua attivita su un 
doppio binario: e in piazza con certi 
gruppi cosiddetti di sinistra a Campo 
de' Fiori e si distingue per la frenesia 
con cui a innalza barricate»; nello 
stesso tempo partecipa a un assatfo 
missino contro la direzione del PCI; 
nel circolo propone azioni arlvoluzio-
narle », e subito dopo va ad lncontra-
re il suo vecchlo capo Delle Chiaie. 
Insomma II ruolo di provocatore e 
chiaro, netto: e come lui. appunto. 
decine di altri squadristi hanno -»n-
tato — in alcuni casi con successo — 
l'inflltrazione. Ma Merlino, lavora 
soltanto per 1 fascisti? Una rivista 

democristiana ha scritto che Merlino 
era un confidente della polizia; e vi 
sono altri element! che fanno ritenere 
come il provocatore da parecchi anni 
fosse in realta al servizio, oltreche 
del fascismo, di un certo ufficio de) 
ministero dell'Interno. I suoi compiti? 
fingersi un acceso «maoista» e pro 
vocare tensione, con ogni mezzo. 
D'altra parte, a completare il quadro. 
basta dire che nello stesso circolo « 22 
marzo» vi era un agente di PS. Sal 
vatore Ippolito. e un altro fascista in-
filtrato, Stefano Serpieri, a sua volta 
accusato — dal la stampa e dallo stes
so Merlino — di essere un confidente 
dei carabinieri E' sintomatico, co 
munque, che I tre nomi — Merlino. 
Serpieri. Delle Chiaie — si ritrovino 
tutti in un elenco di autori di atten 
tati alle pompe di benzina. 
Ecco dunque un ritratto dl provoca 
tore, ecco come pud maturare il dise-
gno della reazione. Ed ecco chl at-
tenta, veramente, e magari a colpl di 
tritolo. all'a ordine »; 1 fascist] restano 
appunto uno strumento, e alle loro 
spalle che bisogna guardare, per indl 
viduare quel focolai dl infezione an-
tidemocratica che si annidano talvoitu 
negli stessi servizl di sicurezza c":llo 
Stato. 

Durante 11 1971 si sono veriflcatl in 
rtalla 1.570 episodi di violenza fasci
sta: aggression! a persone, devasta-
zionl e at tentat i in seoi dl par t i t i e 
di organizzazlonl democrat icbe. In 
pratica, 4 at t i di teppismo fascista 
al giorno. Nel 1969 vi era s ta to un 
at tentato dinamitardo dl des t ra ognl 
due giorni: nel 1970 gli a t t i d i pro
vocazione fascista hanno toccato la 
vetta, nei soli pr imi cinque mesl 
dell 'anno (11 13 giugno si sono svol-
te le elezioni regionall), di 5 al 
giorno. Nella sua sentenza di rinvio 
a giudizio contro due esponenti del 
famigerato Fronte della gioventii 
missino (che offende il nome glo-
rioso del Fronte della gioventii del
la Resistenza), il sosti tuto procura
t o r della Repubblica di Milano, 
do t tor Sinagra, denunciava a tu t te 
lettere quali centri motor i della vio
lenza eversiva e ant idemocrat ica 
«organizzazlonl come Movimento 
Sociale, Giovane Italia, Fronte della 
Gioventii, Ordine Nuovo». Da quel
la sentenza la magis t ra tura milane-
se ha preso le mosse pe r la sua 
i s t ru t tor ia sulla illegalita del mo
vimento neofascista in I tal ia . 
Ma a p a r t e l'illecito politico, il se
gno caratterist ico sot to cut nasce la 
violenza fascista e quello del crimi
ne comune. La casistica e lunga e 
c lamorosa, cl t lamo solo qualche 
esempio: l 'assassinio con una bomba 
del lavoratore Malacaria a Catan-
zato; il duplice tentato omicidio con
t ro i fratelll Cipolla, a Palermo; gli 
s tudent! feritl da bombe gettate 
contro una manifestazione universi-
tar ia a Napoli; il giovane s tudente 
medio accoltellato a Catania; il gio
vane aggredito a Milano da d i e d 
teppist i , gravemente ferito a basto-
na te e derubato dei propr i docu-
ment i (si t r a t t a del caso che ha 
spinto 11 procura tore Sinagra alio 
intervento d'ufficio); la ten ta ta stra
ge opera ta con lancio di bottiglie 
incendiarie contro un circolo cul-
turale a Crotone. 

Gia Salveminl r ibat teva all'inizio 
del 1922 — a coloro che giustifica-
vano l 'opera delle squadracce mus-
soliniane come «reazione all 'operato 
dei rossin che la violenza fascista 

« In nome del popolo italiano» 
Aumentano i processi non definiti — I magistrate democratic! denunciano la paralisi e il caos 

Molti discorsi dei procuratori general! 
che hanno inaugurate 1'anno giudizia
rio hanno avuto un elemento in comu 
ne: il silenzio piu assoluto sui rigurgiti 
fascisti e sulle violenze squadristiche. 
In compenso abbon'danti sono stati i ri 
chiami « all'ordine » e le richieste del 
pugno di ferro < per reprimere la de 
Iinquenza dilagante ». Qualcuno addirit-
tura ha chiesto la creazione di leggi 
speciali con malcelata nostalgia per il 
manganello e I'olio di ricino. 
In tutti i discorsi sono stati forniti 
dati preoccupanti della sit-jazione della 
giustizia in Italia: aumentano i proces 
si non definiti. Ie cause impiegano sem 
pre piu tempo per arrivare alia sen 
tenza. la carcerazione preventiva si pro 
trae sempre per lungo tempo. 
Perche? Gli uffici sono oiganizzati in 
modo spesso assurdo con cancellieri e 

personate inutilizzato e a disposizione 
di sezioni pressocche inoperanti; ci so
no sedi giudiziarie che hanno un carico 
di lavoro insignificante e quindi pa
recchi magistral che non sanno cosa 
fare, mentre in decine di altri uffici 
non si riesce a far fronte alia mole di 
lavoro: in Cassazione ci sono il doppio 
dei magistrati necessari. L'iter bura 
cratico di una pratica e tale da sco-
raggiare chi non ha un portafogli piu 
che robusto. 
Nei discorsi inaugural! e stato sotto-
lineato che ogni anno aumentano le 
cause iniziate e abbandonate nel corso 
del loro iter. La stragrande maggioran-
za di queste ultime sono processi di 
lavoro: il lavoratore non riesce cioe a 
sopportare l'attesa e il costo della cau
sa e alia fine e costretto ad accettare 
le condizioni capestro volute dal pa

drone. 
Ma la paralisi giudiziaria ha anche 
altre cause. 
A monte e'e la discriminazione dei ma 
gistrati democratici emarginati. ca 
stretti ad occuparsi di < innocui » pro 
cessi, e assai spesso esclusi dall'asse-
gnazione di procedimenti che implicano 
valutazioni politiche e sociali. Una 
struttura piramidale consente al capo 
deirufhcio di decidere in pratica a chi 
affidare questo o quel processo: e la 
scelta non e mai a caso. 
Cosi sono sempre gli stessi magistrati 
che istruiscono determinati procedimen 
ti e sono sempre gli stessi giudici che 
esaminano determinati processi. II caso 
di Roma e signiheativo. come hanno 
sottolineato i giudici aderenti a Magi 
stratura Democratica. 
Tre o quattro sostituti hanno le istrut-

torie piu delicate e clamorose mentre 
il loro tavolo e gia sommerso da centi-
naie di pratiche; una sezione in parti
colare. la IV. viene chiamata a deci 
dere di tutti i processi politici. 
Si capisce allora perche istruttorie co 
me quelle aperte su denuncia di orga 
nizzazioni democratiche contro le vio 
lenze fasciste rimangono per mesi nei 
cassetti. Cosi anche diventa compren 
sibile come si possa ritardare la di-
scussione di un processo come quello 
contro Valpreda che deve far luce sul 
le bombe di Milano. 
Contro questa situazione da tempo si 
battono i magistrati democratici i qua 
li sono riusciti anche a strappare alcu
ne conquiste, come alia pretura di Ro
ma dove e stato costituito un consiglio 
consultivo che afhanca il pretore capo 
nell'assegnazione dei processi. 

Ma ogni piccola conquista e stata pa-
gata duramente: incriminazioni per vi-
lipendio per aver detto di essere dalla 
parte della Costituzione e contro i codici 
fascisti; procedimenti disciplinari (come 
quello a carico di ben 58 magistrati che 
sard discusso davanti al Consiglio su 
periore tra pochi giorni) per aver 
espresso solidarieta ad un collega che 
aveva ricevuto pressioni da un supe-
riore per un processo; linciaggi morali 
per aver aperto inchieste contro spe
culator! e organizzazioni fasciste. 
Per tutto cid i comunisti hanno propo 
sto la riforma dei codici. il riordina
mento del sistema giudiziario, piu am-
pi mezzi a disposizione per una giusti
zia democratica e costituzionale che ga-
rantisca. anche, rapidita e sicurezza ai 
cittadini. 

Le radici del crimine 
II significativo esempio degli Stati Uniti d'America: un omicidio ogni 20 minuti, una rapina ogni 8, un furto ogni 4 

n gioco e scoperto , anche se ri-
m a n e assai pericoloso: s t rumenta-
lizzare la criminalita per dimostra-
r e che la societa va a rotoli e che 
quindi occorre uno « s ta to forte », 
l 'ordine (con preciso riferimento, 
magar i , a quello dei colonnelli gre-
ci) contrapposto alia a l iberta che 
si t r amuta in licenzan. In ogni ca
so, uno Sta to che a sapp ia salva-
guardare quei valori moral! del-
l*Occ:dente» che i comunisti stan-
no disintegrando: senza quei valo
ri — si dice — « vince il crimine ». 
A condurlo, questo gioco, non so
no sol tanto — con la rozzezza che 
nasce daH'imbecillita — le varie 
des t re fascistiche manovrant i 
«maggioranze» piii o meno silen-
ziose; ma , con maggiore sottigliez-
za, vi si r i t rovano sociologhi pa-
sticcioni e criminologhi d a stra-
pazzo. 
Come al sollto, p e r t , chi costrul-

sce una menzogna h a una neces-
sita p r imar ia e fondamentale: 
quella di tener ben celata la veri
ta . Ed ecco al lora che quando si 
sentenzia sull 'ondata di criminali
ta che dilagherebbe in I tal ia si 
devono nascondere due fatti. II 
pr imo: questa a ondata » e tutt 'al-
t ro che anomala r ispet to al passa-
to vicino o remoto, anzi e addirit-
tura inferiore. II secondo: si trat
ta di un fenomeno minore rispet
to a quelli che si verificano nelle 
al tre nazioni dell 'occidente capi-
talistico. 
L'esempio classico (e per questo 
accuratamente evitato dai teorici 
della menzogna) res tano gli S ta t i 
Uniti, modello perpetuo di demo* 
crazia at lantica e Eden dei «valo
r i occidental!». Ebbene , gli S ta t i 
Uniti — nonos tan te la s t rapotente 
polizia e la pena dl morte — de-
tengono 11 record planetarlo del 

cr imine: u n omicidio ogni vent! 
minut i , una rapina ogni o t to mi
nut i , un furto ogni qua t t ro minut i , 
u n a violenza carnale ogni ora , un 
r ea to minore ogni dodici secondi 
(quest! dat i , riferiti al p r imo se-
mes t r e del 1971, sono stati res! 
no t ! d a una commissione senato-
r iale d'inchiesta sulla criminali ta 
organizzata) . 
Pass iamo adesso agli altri Paesi. 
Dal 1960 al 1968 gli omicidi sono 
diminuiti in Italia del l '1% men t r e 
sono aumentat l in Francia dello 
0,8°/o, nella Germania occidentale 
dell'1,1%, nella Gran Bretagna del-
VI,5°b, in Spagna del 2,2°,b (negli 
USA del 2,8%). I reat i sessuali — 
per lo s tesso periodo — sono di
minui t i in Italia del 4%, in Fran
cia del 296, nella Germania occi
dentale del 17%, nella Gran Bre
tagna del 2% (negli USA sono au
mentatl del 69ft). I furti sono au

mentat l in I tal ia di 144 unita , In 
Francia di 994, in Germania occi
dentale di 1.024, in Gran Bretagna 
di 1.012, in Spagna di 1.800 (negli 
USA di 4578). 
II discorso sulla violenza crimina-
le cambia dunque di dest inatar io 
e assume le sue reali dimension!. 
Poichd, sempre, la criminali ta af-
fonda le sue radici nel contesto 
socioeconomic©: e la societa capi-
talistica e quella che offre al cri
mine — singolo o organizzato — 
succhi e linfe vital!. Il capital ismo 
non genera sol tanto il cr imine po
litico (lo sfrut tamento, la disoccu-
pazione. l 'ignoranza, la miseria, il 
privileglo dei pochi sulle class! su-
bal terne) m a anche quello comune, 
Nella esaltazione funzionale al si
s t ema — di modelli moral i legatl 
al mito della ricchezza, della vio
lenza, deU'egoIsmo e del sesso, 11 
capital ismo degrada la persona 

umana , n e scompone le s t ru t t u re 
psicologiche. Nasce il cr imine: por-
nografia, droga, uccisioni e furti 
sono t ipiche di tale s is tema. II 
cr iminale chiude un cerchio che 
non e quello della « r ivo l t a» con
t ro la societa, bensl quello del ten 
tat ivo dl Inserirsi nel s is tema im-
padronendosi di quegli oggetti che 
gl! sono al tr imenti negati e che 
costi tuiscono i suo! soli a valor i» 
di vita. 
II paragone e persino t roppo faci
le, m a occorre farlo. Nel se t tembre 
1971 il congresso intemazionale di 
criminologia tenutos! a Los Ange
les constatava come nelle societa 
social ists si debba o rmai par la re , 
a p ropos i to di certi crimini (rapi
na , seques t ra d! persona, kidnap
ping, omicidio) , in termini di « rea
ti obsoleti», vale a dire reati in 
dlssolvenza, che stanno scompa-
rendo. 

«ha una fisionomia delinquenziale 
connaturata ai suoi fini, che sono 
rillegalita, I'arbitrio, la distruzione 
degli ordinamenti liberali» e che 
nessun paragone era possibile eon 
l'azione « anche se violenta e a vol 
te deprecabilen delle masse lavora 
trici i cui obiettivi tendono lnvece 
alia ((costruzione di una societa 
piu giusta ». Neppure quella lezione, 
proveniente da uno del suoi piu 
illuminatl maestr i , la classe diri
gente Hberale voile allora compren 
dere. Rispolverata e riattualizzata 
dalla DC, la teoria degli «oppost i 
es t remis t i» non e oggi — se mai 
lo fu — un semplice errore di va 
lutazione (1'insegnamento dello sto 
ria piu recente del nostro Paese 
non consente equivoci) ma rappre 
senta un vero e proprio s t rumento 
di potere e di conservazione. Ipo 
tizza cioe lo spauracchlo della guer 
ra civile, per cristallizzare a t to rno 
alia at tuale gestione del potere dc 
1'opinione pubblica cosiddetta ben 
pensante. 

Si spiega in questo modo non sol 
tanto perche il movimento neofasci 
s ta sia potuto nascere e si s ia po 
tu to potenziare dopo la Liberazione 
nonostante Ia Costituzione e le leg 
gi specifiche emanate nel 1952 (il 
MSI che serve da docile s t rumento 
per certi piani del grande padrona 
to e di settori retrivi della DC). Si 
spiega a l t r es i ' pe rche la criminalita 
fascista possa dilagare irripunita — 
spesso con la complicity piu o meno 
scoperta di questori e prefetti — 
come secondo binario non gia di un 
opposto es t remismo di sinistra ma 
di una violenza parallela attuata 
contro la classe operaia e i demo 
cratici italiani proprio dal potere 
dello Stato . Non e cer to un caso se 
l'inizio della escalation del crimine 
fascista cont ro la democrazia r e 
pubblicana abbia coinciso con la 
vasta repressione di massa a t tua ta 
da polizia e magis t ra tu ra contro lo 
autunno sindacale, all'inizio del "70 
Quella fascista, dunque, e la vera 
violenza che tu rba l 'ordine. Perche 
il fascismo e cr imine: sta scri t to 
nella s tor ia d ' l tal ia e nella Costitu 
zione della Repubblica. 

La legge 
e dawero 

eguale 
per tutti? 

LA GIUSTIZIA. lentisslma per l 
lavoratori che devono aspettare 
anche sette anni per vedere ri-
conosciuti I propri diritti. diventa 
spesso fulminea quando gli Im-
putati sono personajrsp del ?ran 
mondo politico Mnanziario. Otti-
mi awocati e soprattutto grande 
larehezza di mezzi riescono a far 
spalancare porte di career! (o 
quantomeno di cliniche). a non 
far ritirare dalla questura II pas-
saporto. a trascinare con cavilll 
procedural! situazioni adifficlli. 

Insomma i due voltl della me-
daglia. Resta In libertA un Pelice 
Riva che ha settato sul lastrico 
mislirda di famiglie e che on* 
pu6 godersi i suoi miliardi nel 
Libano. Resta In salera. lnvece, 
un marittimo siciliano. padre di 
died figll. accusato di rapina per 
aver tentato di rubare un paio 
di calzini nel supermarket. Evi-
dentemente. per certi »iudlci. il 
«pericolo». II wturbamento al
l'ordine», vengono dal marittimo 
e non dal bancarottiere. E si mid 
continuare per un pezzo. Non 
Dagano per la strage i responsa-
bili della tragedia del Vajont; 
non vengono nemmeno sfiorati 
gli evasori fiscali che portano 
miliardi aU'estero: si finse di I-
gnorare lo spionaggio FIAT, e 
non si apre neppure una Inchle-
sta su quei funzionari di polizia 
(cioe al servizio dello Stato) che 
si sono dedicati a questo spio
naggio privato. Eppure negli 
stessi glomi I tribunal! condan-
nano a tre anni un rasazzo che 
ha ruhato due arance: a due an 
nl alcuni operal ch» Dfrchetta-
vano una fabbrica duranfe uno 
sclopero: e sul banco deal! Incri-
mlniti fini.srono studenti e pro 
fessorl «rei» di anolicare una 
circolare del minlstro della P.I 

Senza contare il caso piu re
cente e Incredibile: la sentenza 
con la quale e stata rimessa in 
liberty la Pagliuca. direttrlce del 
lager dl Grottaferrata e accusata 
della morte. In sezuito a sevlzle, 
dl 13 bambini. Gia, ma erano 
del subnormal). Porse quindi non 
tuguall i per la legge. 


