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i tal iana fe 
vissuta delle nostre 

La Resisten za 
SONO passati quasi vent'anni dal 

giorno in cui, rispondendo al-
l*appello del Parti to comunista e 
delle al tre for/.e pohtiche nntifa-
sciste, il popolo italiano i m / i a \ a 
la vittorlosa insurre/ione contio 
l 'invasore nazista e contio il re
gime fascista. Nella insurnvione 
delle masse popolaii, che in quel 
25 aprile riporto la liberta nelle 
maggiori cilta italiane u poi in 
tutto il paese. si riassumeva una 
lunga lotta di libera/ione ini/iata 
25 anni prima al mamfestarsi 
della reazione fascista aperta con-
tro 11 regime democratico 

In questa lotta noi ricordiamo 

il conti ibuto decisivo dato dal 
parti to comunista, la sua funzio-
ne di avanguardia della classe 
operaia e di tut to il popolo ltalia-
no t!n ricordo che non sottova-
luta aff.itto, ma al cont rano esal-
ta. la partecipa/ione alia lotta an-
tifascista di nommi di diverse cor-
renti pohtiche e di divorsi inte-
ressi polltKM e di classe 

Fianco a flanco, studenti, ope
ra I e contadini, cattohci e comu-
nisti. giovani in grande maggio-
ran /a , I partigiani lottarono e cad-
dero non solo per hberare l'ltalia 
dal fa.scismo, ma per ricostruirla 
nuova e diversa. La grande col-

laborazione tra socialisti e comu-
nisti, da una parte, e cattohci dal-
Taltra, sembro destinata nel do-
poguerra a t radur re in realta que
sta speran/a 

La Costitu/ione paive san/io-
nare il patto unitario offiendo il 
terreno per un lavoro comune 
Ma le grandi speran/e furono de-
luse, il patto unitario tradito I) 
parti to clencale rinnego l'impe* 
gno della Kesisten/a. offrendosi 
come portavocc delle vecchie for-
ze sociali che avevano dato vita 
al fascismo e che il r innovamento 
dell'Italia avrebbe sradicato La 
rot tura dell 'unita antifascista si-

- gniflcd anche per il parti to demo- £ 
' cristiano il progressivo isterilirsi ' 

di ogni fermento autonomo e rin-
novatore; il bilancio di questa in* 
voluzione, oggi i giovani cattohci 
possono vederselo dinanzi. II con* 

• gresso d.c. e cei tamente aiu-o-
ra fresco nella loio memoria. 

L'esigenza di una linnovata uni-
ta, per np rende ie il cammino su 
quella via non pno mancare nei 
giovani cattohci; e 1'unita nel no-
stro partito che assicura la dife- ' 
sa in senso attivo e propulsore 
di quella genuina democrazia che 
dalla Resisten/a si e impressa nel
la Costitu/ione. 

Loffte per la terra 
T JINDOMANI della guerra 's i sca-
•^" tenano nelle campagne italiane 
le lotte dei contadini e dei brac-
cianti per operare una completa ri-
forma agraria e fondiaria. Sotto la 
spinta di queste lotte la Democia-
zia cristiana e costretta ad accet-
tare l ' inserimento nella Costitu/ione 
del principio della limitazione del
la proprieta terriera, e ad impe-
gnarsi per l'eliminazione della gran
de proprieta. 

' Divenuta partito di governo, la 

Democia/ia ciistiuna dimentica gli 
impegni e non prende nessuna con-
creta misura per at tuare la riforma. 
Ma sotto la guida dei comunisti ita-
liani milioni di lavoratori agricoli, 
in tutto il paese, scendono in lotta 
per strappare la terra agli agrari e 
dare at tua/ ione alia Costituzione. 

Sulla terra arrossata dal sangue 
dei braccianti e dei contadini pove-
ri che cadono sotto il piombo della 
polizia, si susseguono le occupazioni 
delle terre. i La spinta di questo 

grande movimento popolare costrin-
ge il governo nel novembre del 
1949 ad approvare un disegno di 
legge « per la espropriazione, boni-
fica, trasformazione ed assegna/io-
ne ai contadini » di aree depresse. 
' Nascevano cosi sotto la spinta 
delle masse i primi ed unici prov-
vedimenti di una riforma generale 

1 a cui la Democrazia cristiana si 
era tenacomente opposta e a cui tut-
tora si oppone. 
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I Caduti di Modena 

. 

LA POLIT1CA economica instau-
rata dai vari governi De Ga

speri, per una restaurazione capi-
talistica a spese della classe ope
raia e di tutti i lavoratori, provoco, 
negli anni t ra il 1948 e il 1953 vio-
lenti conflitti sociali nelle fabbri-
che e nelle campagne. 

' La lotta operaia e popolare contro 
• la smobihta/ inne, la disoccupa/ione 

e un u l tenore piocesso di concen-
. trazione monopolistica, che si svi-
> luppa in quegli anni in tut to il 
paese, fa innumerevoli vi t t ime: a 
Modena. nel gennaio del 1950, la 
polizia di Scelba aggredisce e spam 
contro gli operai di una fabbrica 

che protestano contro la serrata dei 
padroni. Sei lavoratori cadono uc-
cisi dal piombo_ della poli/.ia. Tre 
di essi erano g iovan i di 21 anni: 
difendevano il loro diri t to alia vita, 
al lavoro, alia liberta Quel tragico 
avvenimento fu un'ul ter iore prova 
della rovina verso la quale il go 
verno democristiano dell'on le De 
Gasperi voleva portare l'ltalia. 

In tutto il paese il popolo si sol-
levo indignato contro questo go 
verno, contro la sua polizia che in 
nome dell 'ordine aggrediva ed uc-
cideva i lavoratori , mentre mostra* 
va ancora una volta la sua volonta 
chiara di difendere gli interessi dei 

padroni, dei capitalists I giovani 
in primo luogo manifestarono il loro 
sdegno per questo crimine, la loro 
iolidarieta con gli operai e con i 
famigliari dei caduti di Modena. 

Ma la polizia si avvento anche 
contro questi giovani, aggredendoli 
e arrestandoli. I comunisti e i so 
cialisti, in Par lamen 'o e nel paese, 
denunciarono il carat tere conserva-
tore e reazionario del governo, im 
pegnarono la classe operaia e tut to 
il popolo in una vasta lotta contro 
questo governo e per una nuova 
prospettiva di democrazia, di unita 
nel rispetto della Costituzione re-
pubblicana. 

patto atlantico 
ERANO trascorsi solo quattro anni 

dal giorno della Liberazione 
quando. nel marzo del 1949 il go
verno De Gasperi-Saragat-Pacciar-
di presento in Parlamento la pro-
posta di far aderire l'ltalia al Patto 
Atlantico. 

Contro la volonta di pace di tut to 
il popolo italiano, contro lo spirito 
della Costituzione repubblicana. 
contro gli interessi del paese, il go
verno democristiano accetta • l*in-
gresso dell'Italia nel Patto Atlanti
co, che altro non e che un patto di 
guerra e di predominio imperiali-

stico degli Stati Uniti su tutti gli 
altri paesi aderenti. 

La piena adesione data dal go
verno italiano al Patto Atlantico 
preannuncia cosi in modo dramma-
tico un acutizzarsi di tutt i i con-
trasti interni, un aggravarsi delle 
lotte economiche, un impoverimen-
to del paese. 

La lotta che l'opposizione comu
nista, socialista, democratica aveva 
condotto contro il Patto Atlantico 
si estende al paese. Tutto il popolo 
manifests nelle piazze d'ltalia la 
sua avversita al Patto e alia poli-

tica guerrafondala del governo De 
Gasperi. ' 

E* proprio nella drammaticita di 
quel moment!, nelle lotte contro il 
pericolo di guerra, per il lavoro e 
la liberta, che si forgia nelle co-
scienze di milioni di lavoratori ita-
liani il sentimento per la pace, che 
poi, negli anni successivi e recenti 
,vedra . il - nostro popolo, sotto la 
guida appassionata e tenace dei co
munisti, condurre ancora piu gran-

, di lotte per la coesistenza pacifica,; 
la distensione, la pace t ra i popoli, 

1 il progresso sociale e civile. 

La legge t ruff a 
LA Democrazia cristiana presenta 

alN Par lamento e al paese una 
proposta di legge che tende violare 
il potere di decisione del popolo 
italiano. In questa legge i dirigenti 
democristiani di allora, Scelba e 
De Gasperi, proponevano che alia 
coalizione dei parti t i che otteneva 
il 50% + 1 dei suffragi elettorali 
doveva essere a t tnbui ta una mag-
gioranza par lamentare di 2/3 dei 
seggi a disposizione. 

Dal giorno in cui la legge fu pre-
sentata al Parlamento apparve 
chiaro non solo che si t ra t tava di 

un provvedimento che sovvertiva 
in se stesso le basi del regime par
lamentare, ma che, anche per far-
la approvare si sarebbe dovuto far 
ricorso a sistemi illegali calpestan-
do le norme della Costituzione. 

Fu chiaro a tutt i che la Demo
crazia cristiana — visti inutili i ten . 
tativi per arginare la lotta di mas-
sa e Tinfluenza del part i to comu
nista — puntava insieme a tut te le 
forze della reazione e dello sfrut-
tamento aH*ottenimento del 50% + 1 
dei voti per far scattare il premio 
di maggioranza e assidersi per sem-

pre al governo e alia direzione del 
paese. 

Con la Costituzione alia mano i 
lavoratori scesero in sciopero e 
nelle piazze per opporsi a questo 
tentativo autor i tar io messo in ope
ra dalla Democrazia cristiana. 

II successo elettorale del 7 giu-
gno 1953 sanciva la vittoria dei 
lavoratori, di tut to il popolo ita
liano nella battaglia contro questa 
legge truffa, at t raverso la quale -a 
Democrazia cristiana preparava al 
paese una nuova dit tatura. • * 


