
PERGHE VOGUAMO CAMHARE 

(>li operai rispondono con la lutta. 

(segue dalla paglna precedente) 
tenace opposlzione al migliora-
mento dei rapporti dl lavoro. 

Lo sfruttamento, oltre che con i 
bassi salari, si misura tuttavla an-
che in molte altre maniere. Senza 
sfruttamento elevato non ci potreb-
bero essere — ecco la riprova — 
elevati proflttl e dividend!. Se oggl 
chi presta danaro pu6 chiedere il 
12 per cento d'interesse, c'e qual-
cuno che paga quell'interesse col 
sudore e le rinunce di ogni giorno. 
Se gli azionisti della Montedison 
possono spartirsi 41 miliardi (41 
mila milioni!) alia fine di una sola 
annata, col lavoro di poche decine 
di migliaia di operai e impiegati, 
e segno che questi lavoratori sono 
stati spremuti come limoni. Ed e 
alia Montedison che la DC ha dato, 
col centro-sinistra, il paravento 
della sua protezione politica e per-
sino un regalo speciale: l'esenzio-
ne dalla tassa sulla fusione delle 
societa, qualcosa come 40 miliardi 
di lire che lo Stato doveva incas-
sare ed a cul ha rinunciato, per 
chiederli, invece, all'uomo della 
strada istituendo una tassa di 5 
lire su ogni chilovatt di elettriclta 
consumata. 

La DC ha compiuto tuttavla i 
suoi misfatti piii gravi in campo 
previdenziale. Tutte le categorle dl 
lavoratori sono state colpite, dal 
liberi professionisti agli operai, da-
gli artigiani ai contadini. Dai con-
tributi operai all'INPS sono statl 
prelevati (anziche" dalle banche) 
250 miliardi per investirli in ope-

• razioni industrial!. Nello stesso 
<. tempo gli assegni familiarl, 11 cui 

valore e fermo da anni e quindl 
svalutato, non sono stati estesl a 
tutte le categorie — come i com-
mercianti e gli artigiani — come 
da annl awiene in Germanla o in 
Francia per ragioni di giustizia so-
ciale; al contadini e stata data solo 
Pelemosina di 24 mila lire all'anno 
e con l'esclusione del genitore e 
del coniuge a carico. 

Certo, per estendere il diritto 
agli assegni familiari, per aumen-
tarll, occorreva prendere danaro 
da chi ne aveva. La DC era invece 
impegnata a dare a chi gia pos-
siede. In piena crisi economica sono 
stati cosl posti a carico del bilan-
cio statale 700 miliardi di contri-
buti assicurativi; ftnita la crisl an-
cora oggi numerosi datori di la
voro non pagano i contributi. II 
lavoratore perde cosl del diritti, 
e piii sfruttato. E il lavoratore 
— bench6 la Repubblica sia « fon-
data sul lavoro » — ne ha gia tanti 
pochi di diritti: non ha il diritto 
al lavoro, perche* nessuno gli assi-
cura il posto di lavoro, e nemmeno 
11 diritto di non essere discriminate 
perche* la DC la prima cosa che 

• ba fatto, dopo 11 18 aprile 1948, 
e stata quella di togliere ai sinda-
cati il controllo sugli ufflcl di col-
locamento. 
• Per meglio nascondere la mano, 
la DC non si presenta diretta-
mente: manda le ACLi dagli ope
rai a chiedere voti, Bonomi dai 
contadini, e altri suoi csoci> dalle 
altre categorie. Gil sfruttati subi-
scono fino a che non si rendono 
conto di chi 11 colpisce e di come 
vengono colpiti. L'esperienza de-
gli anni del centro-sinistra ba pero 
insegnato tante cose. Ha tolto alia 
DC la maschera, mostrando spesso 
il suo vero volto di c mediatore po
litico dello sfruttamento*. 

La DC 
e con 
i padroni 

: i comunisti 
sono con 

/ i lavoratori 

E' la mattlna del 17 febbraio 
1954. A Mussumeli (un paese di 
6.000 abitanti in provincia di Cal-
tanissetta) una folia dl donne e 
bambini si accalca dinanzl al por-
tone del municipio. Vogliono par-
lare col sindaco. Vogliono che le 
autorita risolvano una volta per 
tutte il problema dell'acqua pota-
bile. « I nostrl figli vogliono he
re!)) — urlano le donne di Mus
sumeli —, dove due sole fontanelle 
pubbliche, funzionanti poche ore al 
giorno ciascuna, devono bastare 
per tutti. D*un tratto, senza alcun 
preawiso, un gruppo di carabinie-
ri (che il sindaco democristiano 
aveva chiamato) aggrediscono la 
piccola folia col lancio di granate 
lacrimogene. Le bombe piovono nel 
fitto della gente, che tenta dispera-
tamente di mettersi in salvo. Ma 
le strette stradine del paese non 
permettono una pronta fuga, e 
condensano senza scampo la col-
tre dei gas lacrimogeni. In pochi 
minuti, tre donne e un ragazzo 
vengono assassinati: Onofria Pelliz-
zeri, 50 anni e madre di otto figli, 
Vincenza Messina, una giovane di 
25 anni, Giuseppina Valenza, una 
vecchia di 72 anni, Giuseppe Cap-
polonga, di 16 anni. E' una strage 
inaudita, che scuote profondamen-
te la coscienza civile di tutta llta-
lia. E' la vlolenza che da anni un 
democristiano, Mario Scelba, eser-
cita nel paese per frenare lo slan-
cio di progresso delle masse ope-
raie e contadine. La vlolenza dl 
classe del regime democristiano, 
che aveva gia toccato vertici san-
guinosi a Modena, nel 1950, e che 
vedia ancora il massacro ordinato 
da Tambroni nel Iuglio del '60. Dal 
1947 ad oggi 141 italiani sono stati 
assassinati (86 da polizia e carabi-
nieri, 55 dalla mafia e dagli agrari) 
in questo clima di vlolenza instau-
rato dalla DC e dal suoi alleati dl 
governo; e 674 sono stati 1 feriti 
dai colpi sparati dalla polizia, 78 
mila gli arrestati, 34.600 i denun-
ciati per le lotte della pace e del 
lavoro. E' in questa tradizione che 
la repressione del centro-sinistra 
contro il movimento studentesco, 
ad esempio, complicl i socialist!, 
rappresenta una vocazione reazio-
naria della DC mai rinnegata. 

Con i 
comunisti 
per la 
liberta 
e la 
dignita 
dell'uomo 

Con queste elezloni la DC cele-
bra quasi le nozze d'oro con lo 
anticomunismo, l'unico grande e 

vero amore che abbia scaldato in 
tutti questi vent'anni il cuore del 
partito di Moro e di Rumor. 

Non fu un colpo dl fulmine, ma 
un sentimento maturato gradual-
mente e In silenzio, quando anco
ra la DC era giovane dawero e 
governava assieme con 1 comuni
sti un paese appena uscito dalla 
catastrofe fascista. L'anticomunl-
smo democristiano raggiunse il ca-
lore della passione giusto ventl an
ni fa, durante la campagna eletto-
rale per le elezloni del 18 aprile 
1948, ma a poco a poco e scadu-
to nella routine di un matrimonio 
di convenienza. Dopo vent'anni di 
vita in comune, i conlugi sono ln-
vecchiati parecchio, ma nelle gran-
di occasioni elettorali tornano a 
presentarsl a braccetto, molto truc-
cati per apparire sempre giovani 
e pienamente vitall. 

II tempo pero non e passato ln-
vano. Vent'anni fa la DC dispone-
va di una dote ricchlssima che la 
fece apparire a molti un buon par
tito: era il partito della grande 
borghesia italiana, il partito della 
America, il partito della Chiesa 
(quella preconciliare, s'intende). Al-
lora il papa era chiamato dagli 
stessl cattolici piii irrequieti 11 cap-
pellano del Patto atlantico. Allora 
la mostruosa potenza e l'arrogan 
za degli Stati Unitl non erano sta
te umiliate dai partigianl vietna 
miti e dalle rivolte dei ghetti neri. 
Allora la grande borghesia era con-
vinta che avrebbe schiacciato il 
movimento operaio in un urto fron-
tale. 

Vent'anni dopo 11 quadro e mol
to cambiato. II capitalismo Italia 
no si e rivelato incapace di inflig-
gere una sconfitta storica al co-
munlsmo. Lo Stato guida ameri-
cano non e riuscito a dimostrare 
che la rivoluzione non pub piii 
vincere. Infine, la Chiesa, per non 
essere coinvolta in questa duplice 
crisi, ha dovuto iroprimere pro-
fonde correzioni al proprio Indl 
rizzo. 

Tutto ci6 ha reso sterile l'accop-
piamento tra la DC e l'anticomu-
nismo. Ma questo matrimonio non 
e stato ancora sciolto. La DC re-
sta il partito dell'impenalismo 
americano, resta 11 partito del cle 
ricalismo piii arretrato, resta il 
partito della grande borghesia. Re
sta, in una parola, 11 partito dello 
anticomunismo. Anche se lTntelli-
genza, la pazienza, l'energia dei co
munisti lo hanno votato — su que
sto terreno — alia sconfitta nello 
unico modo possibile: impedendo-
gli, con un incessante richiamo at 
la ragione e all'esperienza vissuta 
giorno per giorno dai lavoratori, di 
costruirsi una base di massa. 

Una nuova 
unita 
di tutte 
le forze 
di sinistra 
laiche 
ecattoliche 

In primo piano Ton. Colombo, alle sue spalle il sorriso d'intesa tra Agnelli e Costa. 

Nella campagna elettorale dl cin
que anni fa la DC, sotto la spinta 
di una forte polemica da destra, 
sentl 11 bisogno di lanciare uno 
slogan su centinaia di migliaia di 
manifest!: la DC e sempre la stes-
sa. Oggi, dopo cinque anni di ge-
stione morotea, questa dichlarazlo-
ne appare dawero superflua La 
DC e piu che mai la stessa. II suo 
grosso corpo resta immobile e vi-
schioso al centro della vita poli
tica italiana. Solo i suoi tentacoli 
si sono mossi per irretire una 
grossa preda (11 partito socialista) 
cosl diversa fino a ieri da tutte 
le altre che erano finite o si era-
no deliberatamente abbandonate 
nelle spire della DC. 

Se i simboli hanno un valore (e 
lo hanno) Aldo Moro e dawero la 
incarnazione piii efficace della li-
nea che negli ultimi tempi la DC 
ha scelto per garantirsi, nelle nuo-
ve condizioni determinate dal lo-
goramento dei suoi tradizionali al
leati di destra, la permanenza al 
potere In una posizione predomi
n a t e . II suo scetticismo profondo, 
il suo pessimismo nei confront! 
della natura umana, questa sua ine-
guagliata attitudine a triturare e 
ad awilire ogni questione che gli 
tocchl dl affrontare sono tipicl dl 
quel cattolicesimo moderato che 
non e capace di accendersi ne di 
passione rivoluzionaria ne dl ar-
dorl reazionari, ma sa soltanto bar-
camenarsl In un piccolo cabotag-
gio badando a che non cambi mai 
il timoniere e la nave non si spin-
ga mai in mare aperto. 

Tra tutte le llnee politiche spe-
rimentate dalla DC nel corso dl 
un ventennio quella del centro-si
nistra e forse dawero la piii in-
fausta per il guasto profondo che 
questo immobilismo (e lo scettici
smo moroteo che lo incarna) ha 
prodotto nel tessuto della demo-
crazia italiana. Un veleno sottile 
scorre nella propaganda della DC 
e rischia di Intossicare tutta la vi
ta politica: l'idea che non valga la 
pena di muoversi, di agitarsi, di 
lottare perche" il centro-sinistra non 
e piii soltanto una formula politi 
ca e una somma di partiti ma e 
ormai un sistema di governo che 
certo non e affascinante, certo e 
pieno di difetti, certo non ha rea-
lizzato gran parte dl quello che 
aveva promesso, certo ha deluso 
le speranze accese al suo annun-
cio, ma deve essere subito lo stes 
so. Per rassegnazione, perche" non 
c'e altro da fare, perche" non lo 
si pub sostituire. A meno dl non 
provocare un tale sconvolgimento 
dei rapporti di forza tra i partiti 
che il sistema stesso della demo-
crazia politica rischierebbe di es-
aer messo a repentagUo. 

E* stata gi& dimostrata la so-
stanziale falsita dl questa argo-
mentazione: per sconfiggere il mo 
deratismo basterebbe che la DC o 
il centro-sinistra nel suo comples 
so perdessero un milione di voti 
a favore dell'opposizione di smi 
stra. In tal caso non accadrebbe 
certo la rivoluzione, ma tutta la 
situazione politica si rimetterebbe 
In movimento. Ma la tesi demo-
cristlana secondo cui gli italiani sa-
rebbero quasi condannati a votare 
per il centro-sinistra va respinta 
anche per un'altra e piii decisiva 
ragione: per II disegno di regime 
che essa tradlsce, per il colpo che 
una sua accettazione inferirebbs al
io stesso sistema democratico. 

Gual se il voto dovesse conta-
crare e premiare 11 trasformismo 
e 1'immobilismo come sistema. 
Gual se l'elettorato non reagisse a 
questa funzione profondamente cor-
rompitrice assolta in questi annl 
dalla DC nei confrontl dl tutte le 
forze che hanno accettato dl colla-
borare con lei in posizione subal-
tenia. La prima conseguenza sa-
rebbe una degradazione dei parti
ti del centro-sinistra a pure mac-
chine di potere, ad apparati buro-
cratici addetti a mediare attraver-
to gli strumenti della pubblica am-
ministrasione le eslgenze dei mec-
canismi economid, a gusci privi 
di slando ldeale e dl autonomia 
politica rispetto alle leggl del si
stema capltalistico. 

Per questo il voto del 19 maggio 
deve essere, innanzi tutto, un voto 
contro 1'immobilismo, un secco no 
contro lo scetticismo, un atto po-
sitivo di ribellione, un rifiuto net-
to dell'invito alia rassegnazione. In
somnia, un «no» al regime che 
tetxto a aoffocare le tensionl, gli 
aland, le paasioni che ancora oggi 
faano coal direraa lltalia dal gri-
glo panorama del mondo capita-

nietta 


