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Riflessioni su due crisi storiche 

^STATO LIBERALE 
EFASCISMO 

• » 

La funzione determinante della classe operaia nella 
dissoluzione del « regime reazionario di massa » 

II quarto volume di Paolo 
Spriano sulla Storia del PCI, 
del quale abblamo gla parla-
to su queste colonne, ha fra 
i suoi tanti meriti 11 pregio 
dl rlproporre un grande te
nia: la funzione determinante 
della classe operaia nella cri
si del fascismo come «regi
me reazionario di massa ». Su 
questo punto il volume di 
Spriano offre una doeumenta-
zione ricca e spesso del tutto 
inedita per quanto riguarda 
il periodo cruciate 19401943. 
E' questo il momento in 
cul 11 regime fascista rivela, 

' di fronte alia verifica della 
guerra, tutte le sue contraddi-
zioni. Ha inizio e si realizza, 
quel processo di disgregazio-
ne dal basso che portera al 
grandl scioperi del marzo 1943 
e, successivamente, a] distac-

' co dal regime del « vertici >» 
che con il fascismo aveva-
no per ventl anni stretto un 
compromesso. 

C16 che viene in causa, in 
questo periodo, e la natura 
del «regime reazionario di 
massa »: e su questo punto la 
lettura del quarto volume di 
Spriano agevola il discorso, 
non f ilologico ma storico e po
litico. Si tratta di un discor
so, sempre necessario, che in-
nanzltutto fissa le diversita 
profonde fra i tratti orlgina-
li del fascismo e i tratti dei 
regimi reazionari che l'ltalia 
aveva conosciuto dall'unita in 
poi. Se ne ricava la confer-
ma che il tratto piu pecu-
liare del « regime reazionario 
di massa » si ritrova nella ca
pacity di utilizzare a proprio 
vantaggio le contraddizioni, 
sociali ed economiche, mai ri-
solte dal cosiddetto «stato li-
berale ». Nelle sue versioni po-
litiche crispine, giolittiane. sa-
landrine, questo stato visse e 
mori in antagonismo strut tu-
rale con qualsiasi reale volon-
ta di ri forma- di cio che oggi 
si chiama il meccanismo eco-
nomico di sviluppo. II fasci
smo seppe trarre tutti i van-
taggi dalla crisi che questo 
non risolto antagonismo so-
ciale aprl nel primo dopo-
guerra fra masse popolari e 

• stato. Esso rluscl a convo-
gliare al suo seguito. contro 
le rappresentanze politiche e 
anche le istituzioni dello sta
to liberale, strati sociali non 
omogenei, di ceto medio ur-
bano, contadino (e anche all-
quote operaie). E' nel fondo 
di questi strati socialmente 
non omogenei ma allineabili 
su una comune ripulsa a un 
sistema politico discreditato 
che il fascismo riuscl a mobi-
litare. ben oltre le punte 
dt avanguardia squadristiche, 
una opinione pubblica compo-
sita. 

La eterogeneita sociale e 
ideologica, lungi daH'essere 
un punto di debolezza. fu un 
momento di forza di un movi-
mento di pura « azione » quale 
voile essere il fascismo nel 
quale convergevano sedimenti 
«di classe» opposti, di rivo-
luzione politica e di conserva-
zione sociale. Su queste basi 
il movimento fascista riuscl 
a costruirsi una sua «filoso-
fia» di massa. a passare dal
le prime strettoie del 
« diciannovismo » puramente 
squadristico a una vera e pro
pria politica di a destra nazio-
nale» che colse i suoi risul-
tati tanto nella crisi dell'otto-
bre 1922 quanto nelle u aper
ture » del a listone » del 1924. 
Punto di forza irripetibile — 
evidentemente — fu la parti-
colare acutezza dirompente 
della crisi deU'epoca, segna-
ta dalla folgorante oroposta 
rivoluzionaria del 1917 e dalla 
replica autoritaria a questa 
proposta. 

In una crisi di proporzio-
ni europee il fascismo Italia-
no riuscl a passare egemoniz-
zando tutte le spinte conser-
vatrici incapaci di esprimere 
un nuovo equilibrio. e alle 
quali fornl una nuova con-
cezione del potere politico. Ma 
il fascismo, uscito dai ranghl 
compositi e ambigui dell'inter-
ventismo e del «combattenti-
smo», riuscl ad inserirsi an
che negli esiti della sconfitta 
subita dalla classe operaia 
neU'immediato dopoguerra. 
L'agitato riflusso seguito al
ia sconfitta del 1919-20. dopo 
l'occupazione delle fabbriche. 
trov6 il fascismo pronto a de-
capitare '1 movimento popola-
re, a spezzarlo e. infine. an

che ad incanalame le file scom-
paginate awiandole sul bina-
ri morti di un « regime* che 
si dichiarava nuovo e sostitu-
tivo dello «stato borghese » 
Per condurre a fine questa 
operazione gioco anche i'equi-
voco culturale «soreliano» 
che incise su larghi strati in-
tellettuali e politfci dellepo-
ca. diversamente collocati in 
una comune polemica verso le 
fatiscenze del sistpma demo* 
cratico-parlamentare. 

Autoritarismo 
assistenziale 

Rispetto a tale fatiscenza 
scred-tata dominio di rutret-
te « elites ». i] movimento fa 
scista impose la fisionomia 
di un nuovo tipo di potere 
con connotatt maggiormente 
« popo.an o. diversi da quell) 
elitan di un sistema poiiti 
co che gli aveva co-,1 Ia<-»1 
mente cedulo. I auoi l.nea 
menu miioniari - a.ssist± azia 
li, capitalistic) e corporativi. 
furono i punti fermi della pre 
sa di massa del «regime», 
cardini di una operazione po 
UUca med:ta rhe stabilendo 1' 
equilibrio sociale al suo pun 
to piu reazionario Introduce 
va tuttavta, e per la prima 
volta, un elemento di inter-
vento pubblico masslcclo, di 
wsisten^s, «stn*«eo alia fllo-

sofia politica del sistema de* 
mocratlcoborghese. 

II dato piii sconcertante 
della ingegnosa, ed equivoca, 
costruzione politica sulla qua
le il fascismo fond6 il suo 
avvento e il consolidamento 
del suo potere, resta che nel 
momento in cui contrappo-
nendo l'autoritarismo «effi-
ciente» al parlamentarismo 
« imbelle» decretava la fine 
della democrazia liberale, es
so riusclva a coinvolgere lar-
ghe masse su questa strada 
al cul fondo, inequivocabil-
mente. era la fine del plura-
lismo e della liberta. Dl qui 
alia tentazione di un « proces
so alle masse» il passo e 
breve (ed e stato compiuto) 
da certa storiografia «libera
le » Ma va notato che a fa-
vore del «totalitarismo» fasci
sta gioc6 una inerzia di mas
sa verso le liberta costituzio-
nail largamente indotta dal 
pessimo uso che di queste li
berta avevano fatto le class! 
dirigenti del cosidetto « stato 
liberale ». Uno stato che. irre-
sponsabilmente, e ancora rl-
cordato da taluni come una 
sorta dl «eta dell'oro» men-
tre fu la struttura portante, 
la matrice. del fascismo. 

Tale fu lo stato pre-fascista: 
un apparato di « restaurazio-
ne permanente», a schema 
fisso, accentrato, prefettizio, 
burocratico, allergico ad ogni 
spunto di riforma sociale, a-
perto verso poche «elites» 
agrarlo-industrlali. sordamen-
te scettlco verso le masse po
polari. La classe operaia del 
nord e le masse contadine 
meridional! avevano sempre 
conosciuto questo stato come 
un corpo ostile (notavano 
Gramsci e Salveminl), un 
« mostro » lontano e repressi
v e in divisa da carabiniere e 
da agente delle tasse. II fa-
moso stato. per usare una fe
nce espressione di Nenni, 
« forte con i deboli e debole 
con i fort! ». Quando nel do-
poguerra questo apparato sta-
tale. In definitiva fragile, con-
sum6 la sua lunga crisi, e 
quando in questa crisi si in-
nestd la spinta eversiva e con
servative fascista, la classe 
operaia non si schiero a di-
fesa delle istituzioni. 

Popolo 
e istituzioni 

C'e chi recrimina, ancora 
oggi, su questa « colpa stori-
ca». Ma e un giocare a cam-
biare le carte in tavola. Co
me sottovalutare, infatti che 
quando scoppio la crisi Mat-
teotti la - violenza squadnsti-
ca era gia al potere da due 
anni e vi era arrivata dlstrug-
gendo le organizzazioni sinda-
cali e operaie. con l'aiuto — 
diretto o indiretto — proprio 

dello stato « liberale »? Il man 
cato appoggio popolare alle 
istituzioni minacciate dal fa
scismo non e splegablle solo 
con il settarismo e gli erro-
ri di analisi, che pure vi fu
rono II fatto politico e un al-
tro: la classe operaia non si 
emargino dalla lotta contro 
il fascismo. fu schiacclata con 
il comune accordo fra lo squa-
drismo e gli organ! dello sta
to. Come potevano, dunque, le 
masse popolari sentire come 
«proprie» istituzioni che, a 
quel tempo, erano espressio
ne soltanto formale di demo
crazia? 

II regime a liberale » che en-
trd in crisi nel primo dopo-
guerra non cercava il consen-
so delle masse popolari, non 
mutuava la sua validita da una 
storia di avanzata democrati-
ca ma dalla negazione di que
sta avanzata. I correttivi de-
mocraticisticl del giolittismo, 
che vi furono. le «aperture » 
deirultima ora ai riformisti 
risultarono eplsodi marginal! 
e strumentali. rispetto a una 
linea generate reazionaria. an-
tiriformatrice. irta di tutte le 
carenze di una classe dirigen-
te che fondava il suo potere 
sulla repressione. II fascismo 
dunque fu anche espressione 
di una esigenza oggettiva di 
riforma. non esaudita, della 
struttura e del meccanismo 
politico delio Stato. Dl qui il 
fascismo parti per il suo gran
de inganno e il suo doppio 
gioco. portando avantl in pa-
rallelo (e una impresa che 
pud sempre riuscire) la dife-
sa piu salda del privilegio dl 
classe e la piu sfrenata dema-
gogia « assistenziale ». 

Pu6 far sorridere. ogsji. do
po la esperienza che se n'e 
fatta. rorp«llo delle «opere as-
sistenziali>. del «corporativi 
smo». df*i «tribunali del lavo-
ro». del «tempo libero» dopo-
lavoristico Ma se si riflette 
che. dailunita di Italia in poi. 
lo Stato aveva sempre consi 
derato 11 cittadino povero un 
puro e serrplice soscptto di 
doveri militari e fiscal!, una 
entita sporduta alia quale lo 
statn non dovrva assolutamen 
te nulla se non la pubblica 
canta di qualchp pin istitu 
to amministrato da dame di 
corte P »-Jil clero. si deve ca 
pire anche la speranza che 
potc e.-vsrrr 'iposta n^lle « ope 
re del regime». una sorta 1! 
« giuMi7i?.IUmo -N ant<» litteram 
che lasciando inlatte le basi 
dello -;fr«»trflmpnto canit»listi 
co "onredeva alle class! su 
ballernf pirrolp cose che po 
tPvano s*mhrare anche gran 
di a chi nr>n aveva ma! ri 
cevuto nulla. 

Tuttavta fondalo come *ra 
sul compromesso. sia politico 
che sociale. e non su una rea 
le riforma della struttura del
lo stato e del meccanismo del
lo sviluppo economico. II « re
gime reazionario di massa n. 
di fronte alia prima seria ve
rifica fu 11 noto colosso dai 

piedl dl argilla. La verifica 
fu offerta dalla guerra, dal 
suo andamento tragico, dalla 
crisi economica che produsse. 
La adeslone di massa al regi
me messa alia prova si rive-
16 fondata su elementl preca-
ri. Si trattava di una adeslo
ne fontata sulla passivita, sul-
Ja mancanza di alternative va-
lide, su delusion! per sconfit-
te subite, e non su una con-
vinta partecipazione politico-
soclale. 

Un distacco 
di classe 

II tallone dl Achille del « re
gime reazionario di massa». 
fu la mancata cattura degll 
operai, come classe, al regi
me. Ingabbiatl In un ferreo 
sistema di lusinghe, mlnacce e 
ricattl, dl rlti propiziatorl e 
di contestuali soprusi e vlo-
lenze, gli operai italiani sem-
bro che per lunghl anni aves-
sero abbassato la guardia. Ma 
non era vero e il triennio'40-
'43 lo dlmostro. Al di la del 
cedlmenti, gli elementl di un 
distacco reale, di classe, dal 
« regime reazionario di mas
sa» restarono. Non si sple-
gherebbe altrimenti l'ondata 
spontanea di dissenso dalla 
guerra, di slanclo verso 
TURSS dl Stallngrado. dl odlo 
per il regime, che lievitd nei 
grand! centri del Nord a parti-
re dal 1940 e poi esplose nel 
marzo 1943. negli scioperi di 
Torino e di Milano. Si provo 
in quel triennio di verifica 
che per quanti sforzi propizia
torl il regime facesse, non po-
teva sfuggire a nessun lavora-
tore (anche se prendeva la 
tessera del pnf come «tesse
ra del pane») che in fondo 
chi comandava in fabbrica e-
rano sempre gli stessi padro
ni dinanzi ai quali i «sinda-
cati» fascist! tremavano o si 
facevano comprare: e che nei 
villaggi i podesta erano i « ric-
chi». 

Tocchera al Partito comunl-
sta, innanzitutto, convogliare 
su binari politic! unitari, an
tifascist!, questa protests. La 
natura di classe dei priml se-
gni di lotta contro il fasci
smo al Iivello di massa nel 
'40-'41. prova che proprio sul 
terreno «riformatore» il fa
scismo mostrava la falsita dei 
suoi assunti «popolari»; le 
sue mistificazioni nascondeva-
no un impegno reazionario. il 
« regime » ripeteva in fondo 1 
vizi di origine del vecchio si
stema di potere con 1 cui 
gruppi dirigenti fondamentali 
era venuto a compromesso. 

Se il vecchio stato pre-fa
scista era entrato in crisi per 
una sua strutturale incapaci 
ta riformatrice, al fascismo 
non servi mentire e fare de-
magogia su questo punto. Nel 
primo caso e nel secondo. con 
segno diverso e in un diffi
cile quadro di riferimento po
litico. fu il mancato consen-
so della classe operaia, fu la 
sua lotta. a determinare 1'iso-
Iamento del « vertici » di regi
me e. poi. la Ioro caduta. 

' E' questo un dato della sto
ria italiana ormai tipico. E 
dovrebbe fare riflettere sulle 
differenze che • esistono fra 
aadesioni di massan e consen-
so di classe E su! Iimiti del
le prospettive di qualsiasi «di-
segnon che tenti di realizzar-
si fuoii o contro il consenso 
della classe operaia. 

Maurizio Ferrara 

I DETENUTI POLITICI DI CARABANCHEL 

Nel la prigione di Madrid 
, i 

II carcere dove sono rinchiusi, tra gli altri, Marcelino Camacho e Oracio Inguanzo - Brutali violenze e torture - Nel tor
tile del penitenziario a colloquio con le compagne che aspettano di incontrarsi con i familiari - Come si organizza il 
lavoro politico all'interno - Appello alia solidarieta internazionale contro la dittatura franchista e lotta per I'amnistia 

Madrid: il carcere di Carabanchel 

DI RITQRNO DALLA SPAGNA 
agosto 

Carabanchel come Burgos, 
Basauri, &oria, Segovia: notni 
tristemente famosl che rap-
presentano Vaspetto piu bruta-
le della repressione. il volto 
vero di un regime che della 
soprafjazione e della violenza 
ha fatto la sua regola e il suo 
modo di governare. • 

Carabanchel, il carcere di 
Madrid, e il piu grande ed 
importante di tutta la Spagna: 
tra i 1.800 detenuti molti sono 
i prigionieri politici: tra loro 
i died dirigenti delle com-
missioni operate del procedi-
mento che dal numero della 
pratica prende il nome di 1001. 
Vi sono rinchiusi Camacho. 
Soto. Santisteban. Acosta. Sar-
tario, il prete operaio Garcia 
Salve, e poi Vicente Llama-
zares, Tranquilino Sanchez e 
molti altri; a Carabanchel c'e 
pure Oracio Inguanzo e nu-
merosi dirigenti democratici e 
antifascisti incarcerati in que
st: anni, spesso senza alcun 
procedimento che abbia una 
parvenza di legalita. 

11 carcere si trova neU'estre-
ma periferia della citta, nei 

pressi della strada che con
duce a Toledo e che ogni anno 
milioni di turisti percorrono 
nelle loro escursioni verso la 
Andalusia, alia ricerca di una 
tranquilla vacanza. Si tratta 
di un quartiere popolare; il 
carcere occupa una superficie 
enorme, delimitata da muri e 
inferriate. • vigilata da centi-
naia di agenti;' all'interno si 
trovano oltre al carcere vero 
n propria Yospedale, il tnani-
comio criminate ed il cosid
detto riformatorio per i mi-
notenni. 

La lunga 
attesa 

- A Carabanchel arriviamo in 
auto con la compagna M. che 
come ogni settimana si reca 
a trovare il marito. 11 suo 
periodo di delenzione sta per 
scadere se non capitano im-
previsti sempre possibili in 
questo paese. La sua $ una 
famiglia di perseguitati poli
tici Jin dal tempo della guerra 
civile; dopo anni di esilio e 
di lontananza dalla Spagna 

egli decise di tornare e di 
stabilirsi a Madrid, dove lo 
aspetiavano le galere di 
Franco. 
• 11 lungo tragitto per arri-
vare al - carcere e un'occa-
sione per parlare con la com
pagna dei tanti problemi ine-
renti alia vita dei carcerati 
e dei rapporti con Vestemo. 
Parliamo in particolare del 
massicch lavoro di solidarieta 
die le donne (le mogli, le ma-
dri e le sorelle dei detenuti 
o spesso semplici militanti) 
organizzano quotidianamente 
per garantire un afflusso di 
alimenti, beni di prima ne-
cessita e denaro all'interno 
del carcere. E' uno dei pro
blemi piu grossi considerando 
le precarie condizioni di vitto 
e di esistenza di quelli che 
sono c dentro»: il lavoro di 
raccolta dei fondi, degli in-
dumenti e dei generi alimen-
tari che si svolge con con-
tinuita durante la settimana 
6 solo un momento di una 
intensa attivita che acquista 
un valore ed un significato di 
grande rilievo politico oltre-
che materiale. 

La visita dei parenti, con-

I saggi del grande filologo Vladimir Shishmarev 

Pubblicati in URSS importanti 
studi di letteratura italiana 

L'opera dell'accademico scomparso nel 1957 abbraccia un vastissimo 
campo di indagine: scritti di storia, di linguistica, recupero di docu
ment! sconosciuti del Petrarca e del Tasso e di anticbi manoscritti 

MOSCA, agosto 
La Casa editnee moscovi-

ta «Nauka» ha pubblicato 
col titolo «Stona della lette
ratura e della lingua italia
na » una raccolta di saggi del
l'accademico Vladimir Shi
shmarev (1874-1937)). che fu 
il fondatore della scuola so-
vietica di filologla romanza. 

Shishmarev dedico piu di 
sessant'anni a questa branca 
della filologia, combinando 
nella sua attivita scientifica 
e pedagogica il retaggio del
ta scienza russa e straniera 
del passaio cot nuovi proble
mi e me tod i proposti dalla 
scienza contemporanea. Egli 
scrisse decine di grandi lavo 
ri e d| monografie ed educo 
una pleiade di linguist! e di 
studiosi di storia della lette
ratura. I suoi interessi com-
prendevano la letteratura 
francese, spagnola. provenza-
le, scandinava, georgiana e 
moldava, la linguistica, la sto
ria della musica medioevale 
d'Europa. l'etnologia, la pub 
Dlicazione delle grandi opere 
lettcrane del medioevo e del 
rinascimento europeo. 

Uno dei principal! orienta-
menti della sua attivita scien 
tifica consistette nello studia-
re e nel far conoscere nella 
URSS la lingua e la lettera
tura italiana. L'interesse per 
questi studi nacque in Shi
shmarev fin dagli anni in cul 
frequentava la facoltA di sto
ria e filologia dell'Universlta 
di Pietroburgo ed aveva per 

insegnante l'accademico Ve-
selovskij, che fu il maggior 
cultore di filologia romanza 
nella Russia prerivoluziona-
ria. Nel 1899-1903 Shishmarev 
fu mandato come borsista in 
Prancia e in Italia. Racco-
gliendo i material! per le sue 
future ricerche, egli visito 
molte citta italiane e stud id 
gli archivi delle maggiori bi-
bhoteche, lavorando sotto la 
direzione di noti filologi co
me Ernesto Parodi. Alessan-
dro D'Ancona e Pio Rajna. 

La, maggior parte dei suo! 
Iavori su argomenti italiani 
fu scntta dagli anni *20 agli 
anni '40. Egli commci6 con 
la novellistica. con un saggio 
sul Boccaccio, che e stato poi 
ripubbiicato ripetutamente 
come prefazione alia classica 
traduzione del « Decameron ». 
fatta daU'accademico Veselo-
v?kij. A sua volta Shishma 
rev fece una splendida tradu
zione delle novel le del Sac-
chetti con un ampio commen-
to. La prefazione da lui scrit-
ta per questa pubblicazione 
fu un ampio saggio sulla no
vella italiana. 

Lavorando ne! fondl italia
ni degli archivi delle biblio-
teche sovietiche, Shishmarev 
pubblico un gran numero di 
document! lettered preceden-
temente sconosciuti. fra i qua
il e'erano lettere del Petrar
ca e del lasso, e diede una 
descrizione degll antichl ma
noscritti Italiani della bibllo-
teca Saltykov Scedrin dl La-

ningrado. A - Shishmarev si 
dovette anche una traduzio
ne russa della «Storia della 
esteticav di Benedetto Croce. 

Occupandosi della storia 
della lingua -italiana, Shi
shmarev condusse una ricer
ca sistematica intorno agli an-
tichi dialetti italiani nel ter-
ritorio deU'URSS (ad esem-
pio. intomo al dialetto di 
Trani ed a quello di Blsce-
glie nelle antiche citta italia
ne della Crimea). Nello stes-
so tempo egli non si limito 
ai problemi strettamente lin-
gulstici e si occupo della sto
ria delle colonie francesi e ita
liane in territorio russo dal
le origin! al XIX secolo. 

Ricostruendo il panorama 
della diffus'.one dei dialetti 
italiani neU'Europa meridio-
nale, Shishmarev stud id an
che la loro penetrazione nel
la penisola iberica. A cid sa 
no dedicate molte pagine dei 
suoi vast! «Saggi di storia 
delle lingue di Spagna ». 

L'ampia indagine dei pro
blem! di storia italiana negli 
scritti d! Shishmarev. la sua 
profonda conoscenza del po
polo e della culture d'ltalia. 
lo studio di argomenti che la 
scienza sovietica non aveva 
ancora affrontato glustlficano 
il grande interesse con cul 
molti lettori hanno accolto la 
pubblicazione della raccolta 
del suoi saggi.-

n volume si apre col sag
gio «Le origlnl della lettera
tura Italiana», che dtacriri 

su un ampio sfondo storico 
la formazione del complesso 
etnico italiano e le circostan-
ze dello sviluppo della sua 
lingua e della letteratura. 

La parte centrale del volu
me e occupata da un «Sag
gio di storia della lingua ita
liana », che abbraccia un pe
riodo vastissimo, dalla disgre-
gazione deU'lmpero romano 
alia fine del XIX secolo. Va
le la pena di ricordare che 
la maggior • parte di questo 
saggio fu scritta a meta de
gli anni '30, ossia prima del
la comparsa di Iavori dello 
stesso tipo in Italia. Tuttavia 
lo scritto di Shishmarev pre-
senta ancora interesse scien-
tifico sia per I'originalita del
ta trattazione di molti pro
blem! importanti. sia per la 
dcttagliata analisi che esso 
da delle ricerche particolari 
cemparse in Italia e in altri 
paesi europei riguardo alia 
storia della lingua italiana. 

La raccolta comprende an
che gli articoli « Letteratura 
latina e poesia popolare ita 
lianas e «. La letteratura ita 
liana della seconda meta del 
Trecento*, che furono scritti 
come capltoll di una monu 
mentale «Storia della lette
ratura italiana », elaboraU al-
l'inlzio degli anni '40 dalla se 
zione leningredese dell'Acca-
demla delle sclenze dellTJRSS. 

N. Grascin 
NOVQMtt 

sentita normalmente due volte 
la settimana, e infatti un'im
portante occasione non ' solo 
per consegnare • ai \ detenuti 
tutto cio che viene raccolto 
e di cui hanno bisogno, ma 
altresi di incontri, di scambi 
di informazione tra chi e *den-
tro » e Vestemo. 

Nel cortile del carcere ci 
aspettano molte compagne, 
avvisate del nostra arrivo. 
Centinaia di donne di ogni 
eta, stracariche di horse e 
recipienti di ogni genere fanno 
lunghe file di attesa e aspet-
tando di entrare parlano e di-
scutono a gruppetti, fornen-
dosi reciprocamente le notizie 
piu recenti. La procedura per 
entrare e lenta: prima biso-
gna recarsi ad uno sportello 
per ritirare appositi conteni-
tori di plastica in cui porre 
i generi alimentari che ven-
gono accuratamente control-
lati. poi una lunga fila per 
la consegna dei documenti e 
per ottenere il permesso di 
visita; bisogna poi attendere 
lungamente la propria chia-
mata nel parlatorio che avvie-
ne a gruppi e con intervalli 
di mezz'ora. 11 tutto richiede 
un'intera mattinata per un col
loquio di venti minuti. che, 
considerando gli ulteriori con-
trolli di polizia, si riducono 
a una decina di minuti ef-
fettivU 

I « politici > sono numerosi 
particolarmente nel seslo e 
nel terzo braccio; solo in que-
st'ullimo te ne sono 96. Re-
centemente hanno chiesto di 
essere separati dai c comuni > 
e di essere concentrati in una 
sola galleria, cosa che del re-
sto e prevista da una legge 
del 1873. Cio non solo per 
ottenere il riconoscimento del 
carattere politico - della loro 
delenzione, ma sopratlutto per 
potersi sottrarre alia continua 
azione di provocazione e di 
spionaggio che alcuni « comu
ni* svolgono nei loro confron
ts In una recente e nota pro-
testa inviata al tribunale del-
Yordine pubblico, Marcelino 
Camacho denuncia infatti co
me nel sesto braccio, dove 
egli si trova con altri diri
genti antifascisti in mezzo ad 
oltre cento comuni, vi sia un 
clima insostenibile di infimi-
dazione e di provocazione. 

II primo 
obiettivo 

Dopo fl 1. maggio — mi 
racconla la giovane moglie 
di un carcerato — & stato 
terribile. Hanno portalo den
tro almne centinaia di per-
sone, in gran parte giovani 
studenti; li hanno messi in-
sieme ai comuni e li hanno 
sottoposti a interrogator! bru
tali, usando la violenza fisica 
e la tortura per farli parlare, 
perchi facessero i nomt dei 
compagni, perchi confessasse-
ro reati mai commessi. 

J. J., un giovane di 18 anni, 
ha una spalla spezzata con 
ematomi in tutto fl corpo. 
Appena arrestato i stato oa-
stonato e sottoposto a tratta-
menti degni dtUa Gtttapo: gli 

hanno tirato i capelli fino a 
strapparglieli, lo hanno preso 
a pugni e a calci dalle due 
del pomeriggio alle tre del 
mattino successivo. • 

— A. L., malato grave-
vemente di cuore, viene ba-
stondto e sottoposto, nonostan-
te la sua infermiia, a cru-
delta analoqhe. 

A. N., viene sottoposto alia 
tortura chiamata «il cangu-
ro >: inginocchiato per terra 
e costretto a saltare mentre 
i poliziotti lo colpiscono vio-
lentemente in tutto il corpo 
con barre di ferro. 

J. F., di 18 anni e sottoposto 
a violente scariche di calci 
e pugni al viso e ai testicoli. 

L'elenco potrebbe continua-
re a lungo: sono decine e de
cine i prigionieri politici su 
cui si e abbattuta la violenza 
della polizia in questi ultimi 
mesi. Non e stata risparmiata 
neppure una giovane donna in-
cinta e tanto meno si e avuto 
riguardo per la giovane eta 
degli arrestati. 

Queste donne, queste mili
tanti antifasciste, non vogliono 
perb parlare solo delle atro-
cita compiute nel carcere, ma 
chiedono del nostra paese, 
chiedono se i democratici ita
liani sono informati su quanto 
avviene nella Spagna di Fran
co. vogliono sapere cosa si 
fa per far conoscere alia gen-
te la gravita della situazione 
e I'esigenza di un mutamen-
to politico radicale. 
• Parlano dell'amnistia come 
primo obiettivo di carattere 
generate su cui concentrare 
tutte le forze democratiche e 
antifranchiste. Parlano di av-
venimenti che stanno a testi-
moniare della repressione che 
colpisce il movimento operaio 
e le sue organizzazioni. ar
eola fra le nostre mani un 
volantino dei lavoratori della 
< Roche * — un'industria chi-
mica e farmaceutica con ca
pitate straniero — in cui & 
in alto una dura lotta per al-
cune rivendicazioni elementari 
su cui si sono mobilitati tutti 
i lavoratori: aumento a tutte 
le categorie di 3000 pesetas 
al mese (circa 30.000 lire) e 30 
giorni di ferie per tutti. Di 
fronte alia risposta negativa 
del padronato i lavoratori uni-
ti diminuiscono volontariamen-
te la produzione del 30 per 
cento; comincia lo scontro 
frontale che vede la polizia 
e la guardia civile presidiare 
I'azienda, e il licenziamento 
di oltre 70 operaie. Nei giorni 
successivi si sapra che le ope
raie licenziate. barricatesi per 
protesta e per richiamare la 
attenzione dell'opinione pub
blica nella chiesa della Fuen 
Santa, sono state violentemen-
te cacciate dalla polizia, no-
nostante Vopposizione del sa-
cerdote e la norma che vieta 
alia forza pubblica di inter-
venire nei luoghi di culto. 

Di c Roche > ce ne sono tan-
te: parliamo della cRipoIin> 
di Madrid, delle fabbriche di 
Pamplona, di Barcellona, ma 
inevitabilmente il discorso ri-
torna al carcere. alia condi-
zione dei detenuti, al loro la
voro politico. 

ti. N. i stato condannato 

a 12 anni e prima di essere 
rinchiuso a Carabanchel ha 
conosciuto altre due carceri 
come Soria e Segovia. Oggi, 
scontata la pena, in cerca di 
un lavoro che nessuno sem-
bra disposto a dargli, e im-
pegnato nel lavoro di orga-
nizzazione e di solidarieta nei 
confronti di quelli che sono 
ancora dentro. E' di grande 
importanza — mi dice — il 
lavoro che i prigionieri rie-
scono a realizzare, pur nelle 
proibitive condizioni in cui si 
trovano nel carcere, per man-
tenere vivo il dibattito poli
tico, e per creare le condi
zioni organizzative perche vi 
possa essere una circolazione 
delle informazioni, una gestio-
ne comune dei fondi, un mi-
nimo di attivita culturale e 
di studio. 

24 pesetas 
al giorno 

«La carcel la hacen los 
presos ^ — < 11 carcere lo fan-
no i carcerati T> — i un detto 
diffuso fra i detenuti politici, 
che sta a significare quanto 
peso diano questi valorosi 
combattenti per la liberta al-
I'azione che anche nelle pri-
gioni e necessaria per dare 
continuita alia resistenza con
tro la dittatura e per conqui-
stare alia lotta contro il re
gime di Franco vasti settori 
di opinione. Con varie forme 
di lotta come lo sciopero della 
fame e della corrispondenza 
e con la solidarieta dall'ester-
no e stato possibile miglio-
rare alcune delle condizioni 
proibitive esistenti nel car
cere. II vitto rimane perb in-
sufficiente e pressodie im-
mangiabile se si pensa eke 
per ogni detenulo il governo 
stanzia solo 24 pesetas (240 
lire) al giorno; i patios, i 
cortili dove i carcerati pas-
sano gran parte della loro 
giornata sono angusti (a Soria 
per esempio misurano 32 mq); 
il rapporto con Vestemo, se 
non impossibUe, viene perse-
guito ed ostacolato con ogni 
mezzo. 

Cib nonostante non vi e ras-
segnazione ne dentro ne fuori 
del carcere: ognuno assolve i 
propri compiti affrontando le 
inevitabili difficolta che deri-
vano dalle condizioni ogget-
tive in cui si e costretti ad 
operare, ma con la convin-
zione di fornire un decisivo 
contributo all'allargamer.to e 
alio sviluppo del fronte demo-
cratico nella lotta contro il 
fascismo. 

Ormai sono le due del po
meriggio. La giovane che mi 
ha accompagnato per tutta la 
mattina esce sorridente dal 
colloquio con il marito e ci 
informa delle sue buone con
dizioni di salute. Nell'accomia-
tarci dai compagni raccozlia-
mo la loro ultima raccoman-
dazione: quella di parlare a 
tutti di cib che avviene nelle 
carceri di Franco, di contri
bute all'isolamento del reqy-
me e all'affermazione delta 
lotta per Vamnistia generate. 

Sandro Martignaiti 
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