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Per mettersi al pas so con 1 tempi che cambiano il contadino 

deve riconqui stare gli anni che la DC gli ha fatto perdere. 

Cio che gli occorre oggi e in primo luogo la RIFORMA 

AGRARIA, PENSIONE e ASSISTENZA sanitaria adeguata, 

ASSEGNI FAMIUARI e RINNOVAMENTO delle condizioni 

di vita nelle campagne. 

> • ; > . - • . ••> - , 
n <• ( . 

" \ *• . , .1 

• V 

vuole il P.C.I. 
l 

RIFORMA AGRARIA __u PCl^ affern,a 6en2a 
tentennamenti l'esigenza della rifonna agraria gene-
rale che in particolare faccia diventare padroni 
della terra che lavorano tutti i mexzadri e colon! 
e compnrteeipahti. Ma la sola terra non hasta. • 

— II IMPRESE C0NTAD1NE MODERNE 
podere deve trasformarsi in una « fahhrica verde ». 
La stalla meccanizzata, i raccolti mcccanizzati, le 
piu utili scoperte della tecnica messe alia portata 
di tutti i contadini affinche se ne servano per 
alleviare la loro fatica. 

VIA LA FEDERCONSORZI 
E TUTTI GLI SPECULATOR! 
— I contadini dehbono rimanere pa
droni del frutto del loro lavoro. Cio 
significa cacciare la Federconsorzi dalle 
campagne ed assieme ad essa tutti gli 
speculatori che accaparrano i prodotti. 
At loro posto i contudini, aiutati dallo 
Stato, potranno mettere una fitta rete 
di cooperative per accedere ai mercati 
sia sul piano nazionale che per l'espor* 
tazione. -

GLI ENTI DI SVILUPPO REGIONALI 
— Questi Enti — secondo le proposte del PCI — 
dehbono ricevere gli impianti della Federconsorzi 
e nello stesso tempo assorhire sia gli Enti di boni-
fica — dominati dagli agrari — d ie gli attuali 
Enti per la rifonna. Gli Enti di sviluppo — propone 
il PCI — dehbono avere base regionale: non piu , 
dirigenti e tccnici staccati dalla vita dei campi iua 
organismi affidati a persone elette direttatuente 
dai contadini come i Consigli regionali e locali, i 
eindacati. Non solo: ogni decisione deve essere 
sottoposta alia volonta dei contadini esercitata a 
mezzo delle proprie cooperative e dei consorzi. . 

LA FABBRICA IN CAMPAGNA 
— Con gli Enti regionali la proprieta 
delle Industrie che lavorano i prodotti 
agricoli deve essere assicurata ai conta
dini. Devono essere le fabbriche a spo-
starsi in campagna, gestite da consorzi 
di contadini, e non i prodotti ad andare 
nelle inani degli speculatori e dei mo-
nopoli. Caseifici, impianti vinicoli e di 
conserve, centrali ortofrutticole: la cam-
pagna puo ripopolarsi di vita nuova. 

BENVENUTE LE REGIONS-, ' Coniisli com;,na. 
li dovranno elaborare dei « piani . regolatori » anche 
per la campagna in cui siano previste le shade , gli 
elcttrodotti, le ahitazioni, le scuolc e gli impianti di 
trasformazione dei prodotti agricoli. Tut to cio esige tin 
coordinamento e un'iniziativa sul piano regionale: le 
Kcgioni, come, prevede la Coslituzione, hauno poteri per 
decidere su molti prohlemi deiragricoltura. L'esempio 
delle Kcgioni esistenti ha insegnato alia DC che que
sti organismi trovaridosi a diretto contatto con le masse 

. contadino nc possono democraticamehtc risolvere i pro-
' ble»nil senza sopraffaziorii. '•• Percio la • DC non vuole le 

regioni... 
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Nel pieno della campagna elettorale 
i lavoratori della terra ripropongono 
ancora una volta i loro angosciosi pro-
blemi con un vasto movimento riven-
dicativo. I braccianti hanno deciso di 
preparare con azioni locali e di zona 
un < balzo in avanti» per i problemi 
contrattuali, previdenziali e per la ri-
forma agraria; i mezzadri hanno an-
nunciato nuove manifestazioni sia per 
i contratti che per la riforma che su-
peri la mezzadria e la trasformi in pro- : 
prieta contadina. L'Alleanza dei con
tadini sta tenendo centinaia di assem-
blee e manifestazioni per precisare gli 
impegni che i coltivatori diretti chie-
dono alle forze politiche in vista della 
nuova legislature, impegni che riguar-
dano in primo luogo lo sviluppo della 
azienda contadina e profonde riforme 
economiche e sociali. - •.'••-.•;•.••. 

Questo movimento si rivolge con le 
proprie rivendicazioni al padronato ter-
riero e al capitalismo che opera nelle 
campagne e nel mercato dei prodotti 
agricoli; nello stesso tempo ripropone 
a tutti i movimenti politici questo in-
terrogativo; cosa saranno gli anni fu-
turi per 1'agricoltura e per i contadini? 
Ed e evidentemente una domanda es-
senziale per stabilire quale deve essere 
il futuro economico, sociale e demo-
cratico di tutto il paese. 

Quando la DC sceglie lo slogan « Gil 
anni felici contlnueranno» queste pa
role, gia: tanto piene di ipocrisia per 
ogni lavoratore, suonano beffa per 1 
contadini perche gli anni ora trascor-
«i — g l i anni della terza legislatura,' 
ed.anche il periodo ultimo del gover-

•: no di centro-sinistra — sono stati anni 
rubati per il progresso sociale dei con- . 
tadini : e in generale per il progresso 
delle campagne. Certo: vi sono state 
dells lotte, dure e Iunghe, ad alcune 
di esse si sono concluse con successi 
parziali • ma : tuttavia significative Si 
possono fare degli esempi: i braccian
ti hanno rotto il blocco salariale ed _ 

, hanno conquistato nuove posizioni sia 
sul terreno dei contratti che dei trat-
tamenti previdenziali; i coltivatori di- • 
retti hanno conquistato un aumento 
delle pensioni; Tazione delle masse e 

. • quella , delle sinistre in Parlamento , 
- • hanno . ottenuto ••- l'approvazione della ' 
"' legge sui fitti agricoli che ha dato im-. 

portanti risultati a decine di migliaia 
di contadini affittuari; al Parlamento 
— per fare un altro esempio — la leg-

- ge proposta . dal deputato comunista . 
. Compagnoni • per TafTrancazione dei 
< contratti miglioratari del Lazio, que-
stione che interessa tutto il Mezzo-

• giorno, e stata approvata a coronamen-
to di un'annosa lotta contadina. 

r 

LE CIFRE DEGLI - ANNI RUBA
TI — n bilancio complessivo che i 
contadini possono trarre da questi an-

• ni non puo pero non guardare al com-, 
plesso della situazione ' delle campa
gne. Ed 6 a questo punto che vengono 
fuori le cifre degli anni che la DC ha 
rubato ai contadini. E' continuato l'eso-
do: ormai in dieci anni si e giunti alia 
cifra di due milioni e mezzo di lavo- ' 
ratori delle campagne che sono stati • 
costretti a lasciare i campi per cercare 
altrove un'occupazione. Si tratta di un 

. fenomeno patologico, non di un segno di 
sviluppo come vuol fare credere la DC. 

All'esodo si e unito un rallentamen-
to del ritmo di espansione della pro
prieta contadina come dimostrano que
st! dati (dal 1957 al 1961) sugli ettari 

. che nei vari anni sono passati in pro
prieta di coltivatori diretti in seguito 
ad acquisti: • *< 

1957 ettari \ ' 95.358 
1958; . e t t a r i ; - . 109.023 
1959, et tari . 135.708 

' I 9 6 0 i ettari • 97.611 
1961- ettari 83.927 

'•' Ad un limitato aumento della produ-
zione globale dell'agricoltura (per l'ul-
timc anno si puo piu esattamente par-
lare di ristagno dal momento che l'in-
cremento si aggira sul 3-4 per cento, 
compresa la produzione forestale) fa 
riscontro un aumento delle < fette » che 
da tale reddito.vengono tagliate e pre-
levate dalPindustria, ossia dai mono-
poli, dalFintermediazione (grossisti, Fe
derconsorzi, ecc.) e dal fisco. Nel 1953 
le industrie che manipolario i prodotti 
agricoli si prendevano una « fetta » pa
ri a 714 miliardi: ora percepiscono 1.062 
miliardi; l'intermediazione prelevava 
nel 1953 712 miliardi di lire ora e giun-
ta a 1.187 miliardi; le imposte'sui pro-
dotti agricoli nel 1953 ascendevano a 
649 miliardi, ora assommano a 1.049 
miliardi di lire. 

.r >: Quel che rimane del valore • della 
produzione : agricola non va tuttavia 
tutto a chi ha lavorato. C'e ancora la 
fetta per la proprieta terriera, quella 
per l'industria che vende prodotti per 
1'agricoltura (FIAT e Montecatini, tra-
mite la Federconsorzi). II prezzo di 
vendita delle automobili e stato ridot-
to ma quello dei trattori e sempre lo 
stesso da dieci anni: su ogni trattore 
FIAT la Federconsorzi percepisce il 25 
per cento del prezzo di listino. ... 
- • Come viene ricompensata una gior-
nata di lavoro in campagna, in questa 
era del « miracolo economico »? . -•• 
. Secondo .tutti i rilievi ufficiali un 

coltivatore diretto guadagna oggi in 
media seicento lire al giorno, menu 
di un quarto di quanto spetti a qual-

si?.si altro lavoratore. I braccianti, at-
: traverso dure lotte, hanno conquistato 

un salario di 1.400 lire al giorno; ma 
occorre tener presente che spesso non 

' raggiungono le 200 giornate di lavoro 
annue. E un mezzadro? II guadagno me
dio per giornata lavorativa in un po-

> • dere di media resa della Toscana e di 
470 lire al giorno. Puo guadagnare di 
meno o di piu ma sempre il padrone 
— in base alle leggi fasciste — si por-

' tera via la meta del prodotto anche se 
non ha investito una lira nella produ
zione. 

a DUE AGRICOLTURE » — Sul ter
reno produttivo si e accentuata la dif-
ferenza.tra « due agricolture >, quella 
capitalista e quella dei contadini e cio 
per effetto dei massicci investimenti 

•• che lo Stato ha concesso ai primi dando 
ai secondi solo le briciole. Dei primi 
210 miliardi del Piano verde solo il 
22 per cento e andato ad aziende con-
tadine, ' senza tener conto che anche 
questa parte degli investimenti e sta-

• ta fatta nel quadro di una politica di 
sostegno dell'azienda capitalista 

Vi sono zone dell'Italia agricola — 
tutte nella Valle Padana — ove la 
produttivita ha superato quella degli 
Stati Uniti d'America. Nello scorso an
no, ad esempio, nelle aree della pada
na coltivate a cereali la produzione di 

- un quintale di grano ha richiesto una 
ora e dieci minuti di lavoro (in USA 
la media e di un'ora e quindici minu
ti). In Lombardia nelle province di 
Brescia, Mantova e Cremona si e giunti 

Leggi agrarie: «Tacconto» chiesto dal PSI 
e il.« saldo » che lo stesso PSI accetto dalla DC 
Queste erano le rivendicazioni che 
Lombardi qualified « i l prima di 
u n po i » • - - -.f, .. 

Questo e invece il contenuto dell'ac-
cordo Rumor-Cattanj in materia di 
politica agraria 

ENTI f D I SVILUPPO COLLEGATI 
CON L E REGIONI CON POTERI 
DI E8PROPRIO 

TRASFORMAZIONE DEI VECCHl 
ENTI DI RIFORMA AGRARIA SEN
ZA CONTROLLO DEMOCRATICO E 
SENZA POTERI DI ESPROPRIO 

RIFORMA D E L L A FEDERCON
SORZI 

NESSUNA RIFORMA DELLA F E . 
DERCONSORZI . 

L IQUIDAZIONE DELLA MEZZA-
DRIA E DELLE LEGGI FASCISTE 
SUI PATTI COLONICI 

LA MEZZADRIA R IMANE, 81 P R E . 
VEDONO SOLO V E N D I T E VOLON-
TARIE , NON SI TOCCANO LE LEG
GI FASCISTE 

MIGLIORAMENTI ' OBBLIGATORI 
PER I GRANDI PROPRIETARI 

NESSUN OBBLIGO DI MIGLIORIA 
PER LA GRANDE PROPRIETA' 

Questi sono i punti fondamentali di un compromesso che Tazione delle masse 
ha spazzato via: CGIL, CISL e UIL — eapressione della viva pro testa e della lotta 
che si e aviluppata nelle campagne — hanno unitariamente respinto il progetto di 
legge del governo al quale II PSI aveva data la propria adesione. II PSI — pur non 
•confessando I'accordo accettato e difeso da Cattani a nome degli autonomist! — ha 
poi dichiarato di accettara le rivendicazioni unitarie dei sindacati. Ma In conclusione 
il compromesso signified dare alia DC I'alibi per eludere ancora una volta tutto II 
problema. -• -

L'« Avanti! » — nella pagina agricola del 17 scorso — si rammarica che - la 
mancanza di tempo e le incertezze democristlane hanno Impedit© che la legge ve-
nisse rimessa al Par.«mcito ed approvata, secondo le indicazioni del PSI e la volonta 
unitaria del sindacati >. In realta CGIL, CISL e UIL nell'esprimere la loro opposi-
zione al progetto governativo indicavano, con un documento unitario, la necessity dl 
una legge per trasformare la mezzadria in proprieta contadina e contenente dlspo-
aizionl par Enti di sviluppo aventi poteri di intervento nells strutture • negli investi
menti, unitamente a mlsure per riorgsnizzare II mercato agricolo sottraendolo agli 
speculatori. Una legge Insomma del tutto diversa dai compromesso Imposto dalla DC 
ed accettato dai dirigenti autonomist! del Pfti. 

• ad una densita di bestiame bovino al-
' levato che trova riscontro solo nei pae-

\ si del Nord-Europa quali la Danimarca 
'^e 'rOlanda ove Tallevamento ha-nbto-
. riamente carattere di prevalenza. Ma 
che si tratti di sviluppo dell'azienda 
capitalista sono i dati del recente cen-
simento agrario a. confermarlo: nella 
pianura della . Lombardia . le piccole 
aziende firio a 5 ettari rapp'resentano 
il 74 per cento delle aziende ma co-
prono solo il 18 per cento della super-
ficie; le * cascine >, tipiche aziende ca-
pitaliste — tra i 20 e i 50 ettari — 
coprono il 22 per cento mentre le azien-

^de superiori a 50 ettari sono 1'1,9 per 
cento del numero totale delle aziende 

*' agricole ma rappresentano il 29,1 per 
"cento della terra. 

Nell'« altra agricoltura > quella del 
contadino c'e stato uno sviluppo delle 

. colture specializzate. si e verificato un 
aumento della meccanizzazione r ma 
chiusi i conti di questi anni si arriva 
a due conclusioni: 1) e aumentato 1'in-
debitamento ed e diminuito il guada-

- gno del cc-ltivatore; 2) mano a mano 
che la produzione e stata sempre di 

-: piii destinata al mercato l'intermedia-
' zione dei grandi commercianti e della 
, Federconsorzi si e ingigantita con il 

'-1 risultato di rapinare - sempre di piu 
il frutto dei lavoro contadino. Nel 1960 
tremila miliardi di lire del. prodotto 
agricolo : sono passati nelle mani del 
monopolio del commercio. Per fare un 

'" esempio '• locale ricorderemo che flel 
1961-62 il 91 per cento della merce 
agricola della provincia di Bari desti
nata al mercato e stato accaparrato 

, dal 6 per cento degli < operatori com-
merciali», vale a dire da una decina 

^ di ditte, tra le quali e anche la Feder
consorzi. Ecco cosa c'e dietro il feno
meno del carovita. 

La Conferenza •- agraria nazionale 
giunse alia conclusione — sul piano 
produttivo — della possibility di dare 
a tutta 1'agricoltura italiana un assetto 
basato su buoni redditi e sulla stability 
deller popolazioni lavoratrici. Nessuno 
pensa di lasciare popolazioni abbarbi-
cate a montagne improduttive: li po
tranno sorgere aziende silvo-pastorali. ' 
Ma il grande problema e quello del-. 
l'assetto che-verra dato alle zone ove 
le condizioni per una produzione « com-
petitiva > ci sono. 

QUALE PROGRAMMAZIONE ? ^ -
- Ma proprie a questo punto sorge il prc-
blema della programmazione e delle 
strutture social*. II nuovo Parlamento 
sara di fronte a grosse questioni i cui 
termini sono stati gia chiariti in que-

- sti ultimi mesi. Sulla necessita di isti- \ 
tuire Enti di sviluppo che possano in-
tervenire nell'economia locale, regolan-
do gli investimenti e programmandone 
l'avvenire economico, in particolare 

•" quello agricolo, hanno convenuto i mi-
gliori tecnici non" asserviti a] grande 
padronato. Subito sono sorti i problem: 
riguardanti i poteri da dare a questi 

' Enti, il collegamento da istituire tra 
- essi e le rpppresentanze democratichc 

locali e regionali. E su queste questio-
.ni il centro sinistra si e qualificato ne 
gativamente perche nelle decision! del 

' governo Fanfani hanno preso il soprav-
vento le tesi della Confindustria e del
la Confagricoltura: nessun potere agli 

• Enti per intervenire negli investimenti 
di capitale pubblico; nessun • collega 

" men to tra Enti e Regioni; esclusiom 
di ogni intervento degli 'Enti per su 
perare strutture arretrate quali la me? 
zadria, la colonia e gli altri contratt ' 

' agrari « sbnormi », ossia "• particolar-' 
mente vessatori per i contadini. La 

- programmazione si ridurrebbe >n tal 
r modo ad un intervento statale per rea-

lizzare quello che il capitalismo deci
d e 

Lettera di 
un contadino 
all'on. Rumor 

Cara Unita, I 
.v sono un assegnatario di ' • 
Capalbio (Grosseto) e ho se- i 

; guito attentamente le tra- • | 
•smissioni di Tribuna eletto- . 

rale. Questa lettera ' la scri- •' | 
: vo particolarmente per quan
to e stato detto da Rumor I 
ministro dell' Agricoltura il * 
quale ha elencato un certo I 
numero di dati statistici. Ri- ' ; | 

"• sulfa dwnque che mangiamo ' > 
quasi trenta chili di came \ 
I'anno a persona: io non met- • 
to in dubbio i dati statistici • I 
ma non li' posso apprezzare •' 
se ad essi non segue qualche t 
precisazione. •' ••.•••; I 

Forse il ministro Rumor • 
sara uno di quelli che man- I 
giano questi trenta chili di---
came o forse anche 50. Ma I 
noj assegnatari che pure I 
produciamo anche la came e • . 
vendiamo i bovini a 400-500 • • | 
lire al chilo, di came se ne 
vede pochina. Forse 50 chili • I 
di came I'anno non a per- •' * 
sona ma per tutta la famiglia.. i 

.'Vorrei • aggiungere •.. che , | 
molti contadini della nostra .. 
zona non riescono neppure a . .1 
comprare un paio di scarpe • 
I'anno senza contrarre un de- I 
bito. Se Rumor vuole le pro- .-•; • 

; ve di quanto ' sto• - dicendo i 
. venga qui e glie le daremo • | 

noi. Si badi bene: stanno . 
; male anche i contadini d.c. . 1 

Rumor non ha che domanda- <-
re ed apprendera che anche . 1 
il segretario locale del suo . I 

' part'tio ha dovuto subire «n • 
seqnestro. - Naturalmente • di- • | 
cendo questo non intendo 

" biasimare il segretario locale •< I 
della DC, al contrario com-
prendo ' bene la sua difficile • I 
situazione. •'• -•-•••_•': •••-- . I 

ARTEMIO NARDI i 
' "• ! Capalbio (Grosseto) | 

E cosi ha operato il governo Fan-
fan: quando ha trasformato gli Enti 
di riforma in Enti di sviluppo: la so-
stanza burocralica e stata lasciata in-
tatta e nessun potere di intervento 
concreto e stato conferito a questi 
Enti. Ora la questione e del tutto scom-
parsa nella propaganda democristiana. 

. Del resto cio e stato fatto proprio nel 
momento in cui tutte le promesse del 
centro-sinistra ai ' contadini veniv-vio 

• tradite. II pateracchio combinato dalla 
DC e dal PSI — tenendo all'oscuro i 
sindacati — rinnega il principio stesso 
della riforma agraria e quello della 
iiforma dei patti agrari; rinnega il 
principio della conquista della terra da 
parte dei mezzadri e dei coloni; rin
nega il principio di Enti di sviluppo 
che aiutino i contadini a diventare e 
a rimanere padroni dei prodotti della 

. loro fatica tramite una vasta e moder-
. na rete di cooperative che elimini la 
speculazione sui mercati. 

CGIL, CISL e UIL si schierano con-
tro questo accordo e cio sulla base di 
un grande movimento rivendicativo e 
di protesta che si c sviluppato nel 

'. paese. La legge agraria del centro-
sinistra — questo mostricciattolo — 
non e pas>*ata. Ma non e stata nemme-
no sconfessata da coloro che ne pre-
pararono i presupposti politici. Gli an
ni futuri deH'agricoltura italiana e dei 
contadini - gli anni da riconquistare — 

-. sono ora affidati non solo alia lotta ma 
anche al voto del 28 aprile. 

La riforma agraria — e una nuova po
litica per 1'agricoltura i cui termini es-
?enziali il PCI indica nel suo program-
na — non saranno possibili senza una 
v-era svolta a sinistra e viceversa: il 

'•• rinnovamento del paese non sara un 
.* fatto vero e riguardante tutti gli ita-
'• liani senza una profonda riforma agra

ria: E la svolta a sinistra non sara pos
s ible senza una grande vittoria del 
PCI. . . . ".' . .V , ' * ' . " 

Diamante Limiti 
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