
IE G U K DELIA DC 
La fuga dei capitali: 5 mila miliardi all'estero 
in cinque anni -Perche la DC ha voluto sa-
botare il Parlamento dopo la grande vittoria 
del PCI nel 1968 - Le leggi di riforma strap-
pale dopo una dura lotta: dalle Regioni alio 
Statuto dei diritti dei lavoratori - Le leggi che 
la DC non ha voluto 

T A GRANDE maggioranza degli ita-
liani hanno duramente lavorato e 

faticato. E col lavoro e la fatica han
no prodotto immense ricchezze. II red-
dito nazionale ha registrato, nel quin-
quennio 1966-70, un aumento che ha 
superato di sette mila miliardi di lire 
il pur rilevante incremento che era sta
te inizialmente previsto. 

Ma chi ne ha goduto? Com'e stata uti-
lizzata questa ricchezza? Basta pensare 
che mentre si sono avuti questi 7 mila 
miliardi di reddito in piu rispetto alle 
previsioni, prodotto in cinque anni dal 
lavoro e dalTingegno degli italiani, 
ben 5 mila miliardi — finiti nolle mani 

' dei ricchi, dei ceti del privilegio e del 
parassitismo — sono stati portati al
l'estero, con la nota « fuga dei capita
li ». E non una delle sanguisughe che 
hanno cosi dissanguato l'ltalia e stata 
colpita ed additata al disprezzo popo-
lare. Sono anzi proprio costoro che 
accusano i lavoratori — produttori di 
ogni ricchezza — di aver danneggiato 
con le loro lotte sacrosante, l'econo-
mia del Paese! 

.Quanta fatica. quanti sforzi ci sono 
voluti invece per cercare di utilizza-
re almeno una parte di queiringente 
ricchezza nell'intercsse dei lavoratori, 
delle loro , famiglie. dell'infanzia, dei 
vecchi pensionati. Quali accanite resi-
stenze dei padroni, della DC, dei mis-
sini si son dovute piegare per strappa-
re qualche conquista! 

Nolle elezioni politiche del 1968, Ton-
data di malcontento e di protesta per 
uno stato di cose intollerabile e con-
tro i responsabili primi di esso, la DC 
e il centro-sinistra. si espresse in una 
grande vittoria del PCI, che passo da 
7.767.601 a 8.555.131 voti. Grazie a que
sta vittoria, sostenuta e portata avanti 
poi da un grandioso movimento di 
lotte di operai. di impiegati, di brac-
cianti e contadini. di studenti e di don-
ne, si e andati avanti e si sono potu-
te strappare important! conquiste. 

Anche nel Parlamento uscito da quel-
la vittoria del PCI e delle sinistre si 
sono pntuti approvare alcuni provve-
dimenti nell'interes.se delle masse po-
polari. Cio non era mai avvenuto in 
cosi grande misura nei Parlamenti pre-
cedenti. I comunisti sono giustamente 
orgogliosi di essere stati i protagoni
st! nel Paese e nel Parlamento di ognu-
na di queste battaglie. La fiducia nel 
PCI paga. ricompensa i lavoratori. gli 
elettori. 

Ecco solo alcune di queste conquiste: 
9 istituzione delle Regioni: 
# aumento e riTorma delle pensioni 
(con un provvedimento sia pure limi-
tato. ma di cm* — prima delle elezio
ni del 1968 — la DC e il centro-sinistra 
neppure volevano sentir parlare): 
# statuto dei diritti dei lavoratori; 
# nTorma del collocamento della ma-
nodopera in agricoltura: 

# introdu/ionc del divorzio e riforma 
del diritto di famiglia (la quale pero 
e stata approvata solo dalla Camera e 
potra essere definitivamente varata 
soltanto nella prossima legislatura); 
9 stanziamenti iniziali per la creazio-
ne di una rete di asili nido in tutti i 
Comuni italiani; 
% legge per la casa (contro cui vota-
rono. insieme ai fascisti, oltre settan-
ta deputati democristiani, tradendo 
quegli stessi lavoratori cattolici che li 
avevano eletti); 
dj riforma dei fitti agrari (che la DC 
vorrebbe « correggere» a favore dei 
grandi proprietari, mentre i comuni
sti hanno proposto misure a favore dei 
piccoli concedenti); 
# maggiori esenzioni dalle tasse per i 
salari e gli stipendi; 
9 blocco dei fitti delle abitazioni-(di 
cui pero gia si minaccia la fine se la 
DC non sara battuta alle elezioni); 
# eliminazione di alcune norme fasci-
ste dai codici. 

Nessuna di queste conquiste si sa-
rebbe potuta ottenere senza dure lotte 
nel Paese, senza la vittoria del PCI 
nel 1968, senza le battaglie condotte dai 
comunisti nel Parlamento, e senza il lo
ro apporto determinate per migliora-
re il contenuto delle leggi o per im-
porne Tapprovazione. 

Ma, nonostante questi risultati im
portant!'. molti e gravissimi problemi 
delle masse popolari e del Paese non 
sono stati risolti e neppure affrontati. 
Delle riforme della sanita e dei tra-
sporti non si e nemmeno parlato. La 
DC non ha voluto e non vuole la tra-
sformazione della mezzadria e colonia 
in affitto. Le condizioni del Mezzogior-
no sono rimaste drammatiche. Molti 
vecchi lavoratori hanno ancora pensio
ni di fame. E* stata bloccata ogni sia 
pur parziale riforma della scuola me
dia superiore e delTuniversita, aggra-
vando cosi la loro crisi e il marasma. 

La DC e i suoi governi hanno fatto 
di tutto. con Taiuto delle destre, per 
rallentare e sabotare il funzionamento 
del Parlamento. per screditarlo, per 
arrivare infine alia sua paralisi totale 
e rendere cosi inevitabile lo scioglimen-
to anticipate delle Camere. E cio e 
stato fatto per impedire al Parlamen
to. anche grazie alia discriminazione 
anticomunista, di rispondere piu pie-
namente alle attese dei lavoratori e 
delle masse popolari. 

II Paese e stato tradito. La DC ha 
perfino tradito ogni impegno di rifor
ma che aveva preso davanti al suo 
stesso elettorato. Per condannare que
ste tradimento, e perche il Parlamento 
possa funzionare e realizzare i provve-
dimenti a favore dei lavoratori e le 
riforme per cui le masse popolari lot-
tano. bisogna dunque battere la DC 
e il suo tentativo di svolta a destra. 
dare piu voti al PCI. 

UNITA E VIGItJURA 
Le lotte dei lavoratori italiani per 

migliori condizioni di vita e una orga-
nizzazione sociale piu umana rappre-
sentano nello stesso tempo il maggio-
re stimolo per uno sviluppo economico 
generale del Paese e anche per lo 
stesso progresso tecnologico delle 
strutture produttive. Dove non vi so
no lotta e movimento di massa, tutta 
la societa ristagna: durante il fascismo 
l'ltalia era il paese dell'arretratezza 
produttiva e anche tecnologica e della 
miseria. E regimi fascisti tengono oggi 
la Spagna, la Grecia, il Portogallo ai 
piu infimi livelli sociali. 

Durante T« autunno caldo » del 1969 
e negli anni successivi si e espressa 
in Italia una possente spinta positiva, 
unitaria e civile per un tipo di svi
luppo diverso da quello imposto dal 
capitalismo italiano e dai governi del
la DC, per un maggior potere dei 
lavoratori e lo sviluppo e il rinnova-
mento della democrazia. Incapaci di 
raccogliere questa spinta e di promuo-
vere un nuovo sviluppo economico, 
sociale, tecnologico, le classi , domi
nant! sono arrivate fino al punto di 
arrischiarsi sulla strada delle bombe e 
dello squadrismo fascista. 

La strage di Milano del dicembre 
1969 si inquadrava in questo disegno. 
La classe operaia, le forze popolari e 
democratiche bloccarono allora quel 
tentativo disperafo. La loro unita, la 
loro vigilanza e la loro forza sono di 
ammonimento contro ogni volonta di 
provocazione e restano il piu sicuro 
presidio delle istituzioni democratiche. 

CM HA VOLUTO A CM I SBMtt 

Una atroce risposta ai nuovi sviluppi politici aperti nel 1968 e con P« autunno caldo » 

#vtsta la distribution* dalla forza In Parlamento al momento dello tcloglimento anticipate 

T j " IL 12 DICEMBRE 1969: a Milano 
esplode una bomba all'interno del

la Banca delTAgricoltura, in piazza 
Fontana, facendo strage tra i presenti. 
Quasi nello stesso esatto momento, a 
Roma, altre esplosioni si verificano in 
un'altra banca e in cima al Vittoriano. 

Ci sono voluti 26 mesi per arrivare 
alTapertura di un processo su questi 
fatti. Ma la strada della verita e an
cora lunga da percorrere. Troppi sono 
i punti oscuri, le contraddizioni. gli in-
terrogativi che si annidano nelle mi-
gliaia di pagine degli incartamenti pro-
cessuali (ed al di fuori di esse). II 
processo Valpreda, infatti, ha preso Tav-
vio proprio mettendo sotto accusa il 
modo come sono state condotte le in-
dagini: sta diventando un processo al-
Tistruttoria. 

A tanta distanza di tempo dalle bom
be, il problema rimane sempre lo 
stesso: a chi doveva giovare tutto 
questo? Chi aveva interesse a ianciare 
contro la folia anonima un terribile 
mezzo di morte? 

Per rispondere a queste domande oc-
corre riferirsi alia situazione esistente 
nel 1969, al quadro politico e sociale nel 
quale si collocano le bombe di Milano 

e di Roma. E' state, questo, uno dei 
momenti piu tesi ed inquieti della no
stra storia recente. Appena un anno 
prima, il 19 maggio 1968, le elezioni 
politiche avevano segnato un grande 
successo delle sinistre. Nel Paese era 
in atto un grande moto di risveglio de-
mocratieo. L'« autunno caldo* aveva 
portato alia lotta masse sterminate. II 
19 novembre alio sciopero nazionale 
per la casa proclamato dai tre sinda-
cati avevano preso parte 19 milioni di 
persone. I Consigli comunali delle gran-
di citta decidevano di stanziare fondi 
per gli scioperanti. Vecchie «delimita-
zioni» e vecchi c steccati» tra le forze 
politiche e sociali venivano superati, e 
si aprivano processi nuovi sulla base 
di programmi di riforme e di un nuovo 
avanzamento della democrazia. 

Ma come si cerca di rispondere a 
questo moto di rinnovamento? Nel lu-
glio i socialdemocratici si sono stac-
cati dal partite unificato (PSU) e si 
sono costituiti nuovamente in partito, 
dandosi una politica di destra, oltran-
zista. Al governo si trova Rumor, alia 
testa di un monocolore. Quando scop-
piano le bombe, e in corso una furiosa 
campagna reazionaria contro le lotte 

dei lavoratori. Un settimanale di de
stra, Epoca, esce il giorno della strage 
con la copertina tricolore e scrive che 
gli ultimi fatti di Milano («uccisione 
dell'agente Annarumma — precisa —, 
reazione popolare in occasione dei /«-
nerali e soprattutto episodi di grave 
nervosismo in seno alia polizia ») han
no ridato « un po' di Unfa s> al mono
colore di Rumor. 

Dopo la strage, le indagini prendono 
la piega che sappiamo. Calabresi che 
accusa subito: .«estremisti si, ma di 
sinistra...». Pinelli che vola dalla fi-
nestra. 

E Rumor, appena tomato dai fune-
rali di Milano, convoca un < vertice» 
dei quattro partiti governativi. La DC 
vuole un governo csulle bombe*: il 
governo « forte >, come si dice, che in
vece di preoccuparsi di ' accertare la 
verita e di mettere le mani sui respon
sabili della trama reazionaria che, co-
munque mascherata, ha portato ai fatti 
di piazza Fontana, colpisca il movi-
mento dei lavoratori, metta a freno i 
sindacati. La verita e che un governo 
del genere le forze conservatrici della 
DC non sono riuscite a realizzarlo. II 
movimento popolare e andato avanti, 

altre conquiste sono state realizzate: le 
Regioni, la legge sui fitti agrari, ecc. 

Proprio perche si e andafc avanti.. 
dopo le bombe di Milano e 'di Roma 
arrivano quelle di Catanzaro e di Reg-
gio Calabria. La reazione, • sconfitta 
su altri terreni, tenta di realizzare il 
proprio disegno puntando sull'attivizza-
zione del neo-fascismo, e vecchi rotta-
mi come Almirante o Borghese tornano 
alia ribalta della cronaca. La Demo
crazia cristiana risponde noh contrap-
ponendosi alia provocazione fascista, 
non cercando una risposta i coerente-
mente democratica per queglj strati che 
possono in parte essere influenzati dal-
Tiniziativa reazionaria, ma cede, si spo-
sta a destra. Apre nuovi varchi alia 
eversione antidemocratica. Impedisce 
ogni soluzione positiva, ed in tal modo 
rende inevitabile lo scioglimento anti
cipate delle Camere. 

Alle elezioni si prcsenta con un go
verno che e di per se una garanzia per 
la destra. II tenia del 7 maggio e quin-
di ancora una volta quello del 1969: 
bisogna battere innanzitutto la linea di 
destra della DC se si vuole sbarrare 
la strada ai disegni conservatori e reav 
zionan. 
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