
P h i 

I ' U n i t A / mercoltdl 22 apriU 1964 PAG. 11/ comitato centrale 

$ 

^ . # '•> - . . * 

imative. Si tratta perd di lotte che si svl-
lluppano in una situazione in cui esplode 
[l'insoddisfazione delle masse contadine 

fier l'aggravarsi della situazione genera-
e e per il rifiuto del governo di pren-

[dere in considerazione le rivendicazioni 
[di fondo del movimento contadino. Da 
[qui la necessita di un collegamento tra 
(le lotte rivendicative e la lotta piu ge-
fnerale per la riforma agraria. II governo 
ha ceduto alle pressioni dei monopoli e 
degli agrari: i contadini lo sanno e sono 
indignati, ma non vi e in loro nessun ele-

i men to di sfiducia. Essi hanno coscienza 
del fatto che questo e il momento di 

jcontrastare effieacemente • le pressioni 
della destra, di far pesare la propria 

jforza sui partiti e sul governo per inci. 
idere sulle decisioni del Parlamento. v 

Una remora al pieno dispiegamento 
fdel movimento per la riforma agraria' 
Jpud venire dal fatto che i progettl-di 
tlegge sono stati approvati da un governo 
|nel quale e presente il PSI: da qui il pe-
- ricolo di un condizionamento dell'azione 
[unitaria 

La flducia delle masse ha portato ml-
litanti delle varie formazioni politiche 
ai posti di direzione nolle organizzazioni 
sindacali e contadine: spetta a loro, a 
qualunque partito o corrente apparten-
gano, respingere ogni eventuale tentati-
vo fatto in questo senso, impegnandosi 
senza riserve, alia mobilitazione di tut-
te le forze contadine per il consegui-
mento degli obiettivi indicati nel proget-
to di legge presentato dalla CGIL. 

Alia base, tra i lavoratori, non vi sono 
lncertezze, cosl come non vi sono in-
certezze tra la maggioranza del dirigenti 
sindacali e contadini socialisti che re-
spingono le* posizioni di Cattani perche 
convinti assertori della politica di ri
forma agraria. 

L'azione per neutralizzare i tentativi 
di mortificare il movimento delle masse 

1 va portata avanti con spirito unitario, 
snel rispetto dell'autonomia e della demo-
crazia sindacale, entro il quadro della 
impostazione programmatica e delle de
cisioni congressuali delle rispettive orga
nizzazioni. Nessuna forzatura, nessun ten-
tativo di strumentalizzazione, ma ferma 
difesa della autonomia delle organizza
zioni contadine nei confronti dei partiti 
e del governo. La decisione spetta ai la
voratori. 

Alle organizzazioni di partito spetta il 
compito di sviluppare una vasta campa-
gna politica per chiarire la vera natura 
delle leggi proposte dal governo. Non e 
difficile dimostrare ai mezzadri che le 
leggi presentate respingono la loro aspi-
razione al possesso della terra. II fatto 
che CISL e UIL abbiano avanzato la pro-
posta — poi rientrata — di un'azione 
unitaria per controbattere le pressioni 
del capitalismo agrario, dimostra che an-
che le masse cattoliche hanno coscienza 
della posta in gioco. 

Ma la pressione e l'intransigenza del 
padronato agrario si manifestano anche 
sul terreno sindacale ove assistiamo al 
rifiuto di trattare dei concedenti a mez
zadria, alia rottura delle trattative per 
la colonia, alia disdetta dei patti presen-
tata dagli agrari a Cremona e, infine, al-
l'attacco all'extra legem segnalato da 
Brescia. 

Nelle campagne vi e senza dubbio un 
grande potenziale di lotta. Si tratta di 
trovare le forme di unita e di azione 
adeguate al fine di far pesare con tutta 
la sua forza la spinta rivendicativa e so-
ciale del movimento contadino nella si
tuazione del Paese. 

Decisivo e allora l'impegno del Parti
to. Solo con un giusto orientamento po
litico 6 possibile sviluppare l'iniziativa 
unitaria e di lotta impegnando in un set-
tore cosi decisivo non solo tutte le forze , 
contadine ma direttamente anche la clas-
se operaia. 

C e una questione di tempi. I proble-
mi agrari richiedono soluzioni urgenti e 
sono all'ordine del giorno del Paese. dei 
partiti, del governo, del Parlamento. I 

, contadini • respingono 1 provvedimenti 
proposti dal governo in quanto mortifi-

[cano le loro aspirazioni e chiedono che 
Ivenga sottoposto all'esame del Parla-
jmento il progetto di legge della CGIL. 

In questa situazione quella parte di 
[compagnt socialisti che credono sia ne-
fcessario, per giustificare la partecipazio-
[ne al governo, « presentarsi ai compagni 
re ai simpatizzanti con concrete realizza-
[zioni», non possono essere d'accordo con 
[Cattani che, dopo aver preso atto del fat
to che la DC non accetta una politica 
di riforma agraria, ripiega sulle imposta-

izioni bonomiane. Un uomo pud prendere 
un atteggiamento di distacco nei confron
ti delle masse: difficilmente pud farlo un 

[partito come quello socialista. 
II compagno Lombardi riconosce che 

[le forze moderate e conservatrici voglio-
[no costringere il governo di centro sini-
jstra a rinunciare alle riforme, pena il 
jsuo rovesciamento. II dilemma non si ri-
Isolve con accorati appelli alia flducia 
[rivolti alle forze della conservazione, ma 
jricollegandosi con il movimento delle 
[masse, contribuendo a rafforzare la loro 
(unita, mettendosi alia loro testa. 

Un governo che si proponga di realiz-
jzare un programma di riforme trovera 
jsempre I'appoggio degli otto milioni di 
Ivoti comunisti. Questo governo dimostra 
di non volere, o di non potere, fare que
sta politica, percid non pud trovare com-
prensione e appoggio da parte delle mas
se comuniste, e neppure socialiste e cat
toliche che sono oggi disorientate e de-

lluse. 
Non e vero che < la battaglia per uno 

i sviluppo democratico delta societa italia-
na si vince o si perde nel ristretto spazio 
dei mesi immediatamente prossimi >, 
come non e vero che 1'esito della batta
glia sia legato alia soprawivenza di que
sto governo. Per rimuovere gli ostacoli e 
le resistenze delle forze della conserva
zione sociale, occorre un governo che non 
freni, ma tragga la sua forza dal movi
mento delle masse. Questo e l'obiettivo 
della nostra battaglia. 

CAPPELLONI 
, II compagno Cappelloni. segretario re-
gionale delle Marche, ricorda l'analisi 
compiuta al Convegno di Perugia delle 
Regioni rosse, sui risultati elettorali. Da 
quella analisi emergeva il contributo da-
to alia nostra avanzata del 28 Aprile dal 
voto dei mezzadri ' e coltivatori diretti, 

* voto che traeva origine dalla chiarezza e 
dalla forza con la quale noi avevamo po-
sto il problema della riforma agraria. di 
fronte alia ambiguita ed alia confusione 
che avevano invece caratterizzato le altre 

: forze politiche. Ora, il pericolo, gia sotto-
.• lineato a Perugia, ma che oggi non appa-
• r« certamente superato e che la nostra 

\' impostazione in tema di riforma agraria 
** resti appunto nella fase della imposta

zione e della propaganda e non si tradu- , , 
ca invece, come e possibile e necessario, 
in una azione costante a tutti i livelli, per '. 
obiettivi anche intermedi ma che si col-
lochino, in modo esplicito nella direzione ' 
della riforma agraria. Si tratta, ha sotto- , 
lineato il compagno Cappelloni, di una 
azione e di una iniziativa che non pos- • 
sono essere < delegate > agli organismi di 
massa ma che debbono essere proprie > 
anche del partito se noi crediamo, come • 
abbiamo detto e scritto anche nel corso 
deU'ultimo Congresso nazionale, che la 
lotta per la riforma agraria e un ele-
mento centrale nel processo di formazio-
ne di nuove maggioraiue capaci di av-
viare il paese ad un profondo rinnova-
mento economico e sociale. Ma se ci6 e 
vero — se dunque la lotta per la riforma 
agraria non puo essere concepita come 
una lotta settoriale per quanto impor-
tante — allora e necessario prevedere 
una iniziativa nazionale sul problema, 
che costituisca • il momento unificatore ; 
delle lotte locali e settoriali, e che possa, 
superando il disagio e le incertezze che 
in qualche zona si manifestano, rilan-
ciare il problema della riforma agraria 
come uno dei problemi centrali per la 
democrazia e lo sviluppo del nostro paese. 

SCHEDA 
II problema della lotta per la riforma 

agraria, ha detto il segretario della CGIL 
Scheda, membro della Direzione, si pone 
oggi, nelle campagne e nel paese, in modi 
diversi da come si presentava anche un 
anno fa, sia per quanto riguarda gli stru-
menti sia per quanto riguarda le forme 
della lotta. Non sono quindi pacificamen-
te validi gli schemi di azione del passato. 
Non si puo prescindere oggi quindi da 
una analisi della situazione, dello schiera-
mento delle for?e politiche, dello stato 
del movimento delle masse, del carattere 
dell'attacco del padronato. Nel settore 
agricolo questo attacco e forte, e prende 
pretesto dalle stesse leggi agrarie gover-
native, per bloccare poi le trattative ai 
vari settori e livelli. A questo attacco oc
corre rispondere a tutti i livelli e su tutti 
i settori, ma la risposta sarebbe parziale 
e insufficiente, se contemporaneamente 
non fossimo in grado di rilanciare con 
forza il movimento unitario per la rifor
ma agraria. 

Ogni organismo di massa puo gjunge-
re al momento della lotta per la riforma 
agraria, ma la situazione politica gene-
rale e tale — ha detto Scheda — che noi 
dobbiamo sapere che ogni organismo ci 
giungera con modi suoi propri attraverso 
una sua dialettica interna, attraverso una 
autonoma precisazione dei rapporti che 
si stabiliscono tra la propria piattaforma 
rivendicativa e la riforma agraria stessa. 

Ci6 significa che il sindacato non potra 
sempre realizzare il momento della sinte-
si piu avanzata nelle lotte per le riforme 
di struttura, e che questo compito quindi 
necessariamente spettera al partito. Que
sto momento di sintesi pero il partito non 
puo vederlo solo in una risoluzione o nel
la sua azione di propaganda per la rifor
ma agraria, ma deve realizzarlo nel movi
mento reale delle masse in una azione 
sua. specifica. che tenga conto dello schie-
ramento delle forze nelle campagne e nel 
paese, che mobiliti le masse attorno a 
precisi obiettivi di riforma, elaborati te-
nendo conto delle diverse realta regio-
nali. Deve poter utilizzare le contraddi-
zioni esistenti negli altri schieramenti 
politici, nei partiti del centro-sinistra, 
nel mondo cattolico sui problemi della 
politica agraria. Concretare cosi sui temi 
della riforma agraria, una sua linea uni
taria che getta le basi per la costituzione 
di nuove maggioranze. 

In un quadro ampiamente articolato 
di lotte per la riforma agraria puo venire 
approfondita l'analisi critica del lavoro 
dei comunisti nelle organizzazioni unita-
rie di massa, e puo venire intensificato lo 
sforzo del movimento sindacale per fissa-
re obiettivi concreti. intermedi, di riforma 
che diano anche maggiore forza e respiro 
alle stesse lotte contrattuali, avendo pre
sente che il momento di unificazione della 
lotta per la riforma agraria avverra su 
piattaforme piu avanzate sulla base di 
uno sviluppo dell'iniziativa articolata. 

Egli ha toccato. inoltre, i problemi del 
rapporto citta-campagna, la esigenza di 
un rafforzamento dell'Alleanza contadina. 
e le questioni che riguardano il collega
mento del movimento di massa con la 
colonia meridionale. 

GALETTI 
L'intervento del compagno Galetti e sta

to dedicato ad esaminare lo stato della 
nostra iniziativa nei confronti della lotta 
per il superamento della mezzadria. Ri-
cordando anche le conclusion! della Con-
ferenza nazionale dell'Agricoltura, egli 
ha sostenuto che il problema della mezza
dria va posto al centro della lotta gene-
rale per la riforma agraria. U superamen
to della mezzadria, ha sostenuto il com
pagno Galetti, va visto come uno dei 
cardini del nuovo assetto della agricol-
tura italiana, in quanto postula il pas-
saggio alia proprieta della terra da parte 
del mezzadro. Non in questo senso pero 
si muovono le leggi agrarie presentate 
dal governo, che contraddicono persino i 
risultati a cui era giunta la Conferenza 
nazionale deH'Agricoltura. Ora, noi non 
possiamo ridurre il potenziale di lotta 
esistente tra queste categoric alia pura 
battaglia parlamenlare sugli emendamen-
ti — pure da noi condivisi — presentati 
dalla CGIL. Si tratta di andare piu avan
ti, e di riproporre in termini di attualita 
la prospettiva della terra ai mezzadri. 

Concludendo su questo punto. il com
pagno Galetti ha sostenuto la necessita 
della convocazione di una conferenza na
zionale di partito sulle questioni della 
mezzadria per dare modo al Partito di 
precisare la sua posizione e di offrire ai 
mezzadri una prospettiva valida di lotta 
tale da mvestire le piu diverse forze po
litiche del Paese 

\ II secondo punto affrontato da Galetti 
si riferisce alia lotta per la riforma agra
ria anche e sopratutto nell'azienda capi-
talistica. Nelle aziende capitalistiche, ri-

' conosciuto il fallimento della politica 
deirincentivazione e delle riconversioni 
colturali, il nostro Partito, con la sua 
azione ed iniziativa, deve riuscire a por-
re il problema della liquidazione della 
rendita fondiaria. della modifiea radicale 
del regime fondiario, attraverso l'espro-
prio ed il passaggio della terra in proprie
ta ai braccianti e salariati. Solo cosi si 
da una prospettiva al lavoratore e al 
contadino che verra liberato dalla posi
zione subordinate al capitalista agrario 
in cui si trova tuttora. Strumento essen-
ziale di questa politica deve essere l*Ente 
di sviluppo agricolo dotato di poteri di 

esproprio, di riordino aziendale, di orien- V 
tamento e stimolo degli investimenti pub- , ; 
blici e privati. Una piu efficace azione del 
Partito su questi problemi non solo e 
necessaria, ma puo rappresentare un con
tributo importante alle stesse lotte sin- ' . 
dacali i cut contenuti avanzati intaccano • 
le stesse strutture agrarie. . - , v 

NIVESGESSI 
(primo intervento del1 ppmeriggio) 

Nelle masse contadine, di ogni catego-
ria, v'e flducia circa la possibility di supe-
rare con l'azione il limite delle leggi agra- -
rie governative: questo e un giudizio ^ 
generalmente valido. Occprre pero teher ' 
d'occhio alcuni element! nuovi della situa-
zione che possono avere un ruolo nega- '; 
tivo. Si tratta in particolare di due grup- ' 
pi di questioni. II primo e costituito dalla 
situazione politica nazionale e in parti- , 
colare dal ruolo del PSI: e evidente che 
le posizioni dei socialisti qualora si espri-
mano nel quadro di una unita del movi
mento contadino democratico hanno una . 
funzione positiva di grande importanza. 
II secondo gruppo di problemi di partico
lare attualita concerne la situazione dei 
coltivatori diretti e il rilancio dell'azione 
della < bonomiana > la quale agisce con 
vaste ini/iative di massa collegate ad un 
profondo malcontento delle masse con
tadine ed agitando parole d'ordine ed 
obiettivi relativi ai pre/zi, al rinnovo del 
Piano verde, ecc. 

La questione mezzadrile e dei patti co-
lonici rimane qualificante ai fini • della . 
intera politica agraria. A questo" propo-
sito e necessario far rispettare — con una • 
vasta azione di massa — le scadenze par-
lamentari gia compromesse da molte ma-
novre che mirano ad un peggioramento 
degli stessi attuali disegni di legge del 
governo. E cio al fine di superarli. Nello 
stesso tempo si pone sempre come que
stione essenziale l'iniziativa democratica 
fra i coltivatori diretti sui problemi del 
rinnovamento delle campagne e anche su 
quelli piu immediati relativi alia produ-
-zione. ai prez/i dei prodotti. alia contrat-
tazione di essi, ecc. Questa e un'azione 
che e oggi particolarmente importante. 

CALEFFI 
I miliardi dati alle aziende capitali

stiche, nonostante abbiano provocato uno 
sviluppo della meccanizzazione ed anche 
— in determinati campi — della produ-
zione, non hanno risolto i problemi di 
fondo: quelli delle conversioni colturali 
e quelli posti dal mercato. C'e stnt." un 
aumento di produttivita ma il processo 
si e risolto con incrementi della rendita 
differenziale, non solo nella Padana ir-
rigua ma in tutto il Paese. La crisi in-
veste le strutture fondiarie e le dimen-
sioni della stessa azienda capitalista ri-
proponendo sotto nuova luce la questio
ne contadina e quella meridionale. II 
disegno, ossia, che aveva come obiettivo 
quello di organizzare attorno all'asse ca-
pitalistico un'azienda agraria subordinata, 
mostra la corda. Assieme alia questione 
costituita dalla « strozzatura » fondiaria, 
si presenta oggi in termini in grande 
parte nuovi il problema di riorganiz-
zare 1'azienda contadina attraverso .un 
grande movimento ' associativo che ' af-
fronti i temi della produttivita del la
voro contadino, dei costt di produzione, 
della commercializzazione e della trasfor-
mazione dei prodotti. 

Si fanno strada proposte per rivitaliz-
zare il settore capitaltstico e questa ope-
razione dovrebbe comportare anche lo 
sviluppo di aziende contadine ricche su
bordinate al blocco agrario-monopolistico. 
Anche tenendo conto di cio acquistano 
grande rilievo le rivendicazioni poste dai 
sindacati e dal movimento contadino de
mocratico che si esprimono negli emen-
damenti sulle leggi agrarie governative, 
nelle richieste per la Federconsorzi, negli 
obiettivi riguardanti la contrattazione. 
Questi movimenti unitari e di azione non 
devono essere sottovalutati, anche se ri
guardano temi immediati e parziali. In-
dispensabile e, nello stesso tempo, lo 
sviluppo dell'iniziativa politica del par
tito, il dialogo che essa deve estendere 
tra noi e i contadini cattolici, socialde-
mocratici, ecc. Ad essi dobbiamo prospet-
tare soluzioni ed obiettivi di rottura del-
l'attuale regime fondiario e del processo 
di integrazione dell'agricoltura con i 
gruppi monopolistici, una nuova organiz-
zazione sociale e produttiva delle cam
pagne. 

COHTE 
La esperienza della provincia di Fog-

gia, valida per altro non solo per la Pu-
glia ma certamente per tutto il Meri-
dione, ci induce ad affermare che i ri-
tardi e le incertezze che in una certa 
fase del nostro lavoro si sono verificati 
derivano dal fatto di non essere riusciti 
tempestivamente a precisare la direzione 
in cui combattere, a individuare il ne-
mico principale. in una lotta — come 
quella per la riforma agraria — che e 
l'elemento centrale atiorfto al quale de
ve unificarsi l'azione di tutti gli altri 
settori. Troppo a lungo cioe noi ci siamo 
attardati nella lotta contro certi residui 
di carattere feudale, senza rivolgere suf-
ficientemente la nostra attenzione al pro-
fitto capitalistico La alleanza tra l'azien-
da capitalistica e il monopolio, che si 
reahzza attraverso gli enti economici in 
agricoltura e che da vita ad una parti
colare classe dirigente, deve essere l'obiet
tivo contro il quale concentrare i colpi. 
Se tale affermazione non e nuova a li-
vello della elaborazione centrale o pro
vinciate, essa e pero nuova a livello di 
base dove nell'azione siamo rimasti a 
lungo ancorati a vecchie e superate po
sizioni. Oggi una correzione va apportata 
con forza e rapidita se vogliamo vincere 
la battaglia per la riforma agraria. In 
questa prospettiva non e certo sufficiente 
rivendicare la istituzione degli Enti di 
sviluppo con poteri di esproprio se, as
sieme a cid, non ci batteremo per la isti-
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tuzione di veri organismi di potere, per 
il controllo degli accordi sindacali e la 
contrattazione dei livelli di occupazione 
sulla base dei piani di trasformazione 
aziendale. Per questo e necessaria non 
solo una nuova lega bracciantile, ma 
un'azione specifica del partito il cui com
pito non pud essere ne di protettore ne 
di esecutore della politica dei sindacati. 
Esso deve appoggiarli e criticarne even-
tualmente l'azione promuovendo, per an
dare piu avanti, una propria posizione 
ed una propria iniziativa di lotta. 

RUSSO 
*• La situazione in Sicilia e caratterizzata 
dallo scontro tra il movimento delle mas
se bracciantili e contadine e le forze po
litiche economiche e sociali • che si op-
pongono a che la riforma agraria diventi 
il centro del progresso e dello sviluppo 
dell'Isola. A questo scontro politico giun-
giamo, ha affermato Russo. sull'onda di 
un movimento che, sia pure con certi 
limiti, ha posto in modo vigoroso il pro
blema del collegamento delle lotte riven
dicative con le riforme di struttura. at
traverso la richiesta, come elemento uni
ficatore, dell'Ente di sviluppo. 

Risultati importanti sono stati conse-
guiti nel rinnovo dei contratti dei brac
cianti, nella battaglia per il rinnovo delle 
mutue, nello sviluppo del movimento 
cooperativo Ma il risultato piu impor
tante e stato la conquista in assemblea 
di una nuova legge per i riparti, legge 
che intacca la rendita fondiaria e sanci-
sce la . disponibilita del • prodotto Nel 
quadro della prospettiva generale di ri
forma agraria, il movimento oggi pud an
dare avanti ponendosi obiettivi rivendi-
cativi ed intermedi per settori e zone 
omogenee. Nelle zone di mezzadria e com-
partecipazione non si tratta solo di otte-
nere l'applicazione della legge ma di an
dare avanti verso l'obiettivo del passag
gio della terra ai mezzadri e comparte-
cipanti. Non deve essere questa una « pa-
rola d'ordine > ma un obiettivo concreto 
da porre sia dove le trasformazioni cul-
turali sono avvenute con il contributo 
dello Stato, sia dove l'attuale assetto pro
prietary rappresenta un ostacolo ad una 
maggiore redditivita dei fondi. 

Per quanto riguarda gli sbocchi poli
tici della lotta bisogna tener presente 
che la legge sulla ripartizione dei pro
dotti ha provocato la rottura della mag
gioranza di centro-sinistra ed ha potuto 
essere approvata solo grazie ai voti de
terminant! dei comunisti. La DC, oggi 
reagisce bloccando con le destre, nel ten-
lativo di respingere tutte le proposte 
unitarie gia avanzate • dai sindacati in 
materia di riforma agraria e relativi 
poteri e struttura dell'Ente di sviluppo, 
e propone una vera e propria controri-
forma agraria, da realizzare attraverso 
la costituzione di un ente a struttura 
autoritaria e accentrata. Ma anche entro 
lo stesso centro-sinistra ci sono forze im
portanti che si oppongono a questa linea, 
e di cid bisogna tener conto, in una lotta 
che sara certamente difficile ma che pud 
essere vinta attraverso l'impegno unita
rio degli organismi di massa e il colle
gamento del partito stesso con le-masse 
in un colloquio aperto e puntuale con 
socialisti e cattolici. 

MKEU 
Dalla discussione che si sta svolgendo 

sulla relazione del compagno Colombi, e 
emersa gia 1'esigenza che il partito di
venti, con urgenza, il protagonista della 
riforma agraria generale. Perche cid sia 
possibile e necessario pero superare ri
serve o equivoci che talvolta riscon-
triamo soprattutto per quanto riguarda 
le prospettive della nostra lotta. 

La prospettiva che noi poniamo e quel
la di un assetto moderno dell'agricoltu
ra, fondato sulle aziende a proprieta 
coltivatrice associate, su grandi aziende 
a gestione coopeiativa, su aziende in cui 
i redditi di lavoro extragricolo siano in-
tegrati da redditi di lavoro agricolo e 
cid soprattutto per zone vicine alle gran
di citta. Occorre pero essere assai chiari 
anche perche pud nascere l'impressione 
che noi -comunisti chiediamo nella so-
stanza quanto chiedono anche Bonomi e 
i cattolici quando parlanp <ji proprieta 
coltivatrice. In realta i cattolici pensano 
alia azienda a proprieta coltivatrice con 
conduzione di tipo familiare, fondata cioe 
su un massacrante lavoro non qualificato 
e mal retribuito dei membri della fa-
miglia contadina. Questo e propno il 
contrario di quanto noi vogliamo e del 
resto quel tipo dj azienda e gia in piena 
dissoluzione. Cid cui miriamo e di far 
nascere una azienda moderna, con un 
alto grado di meccanizzazione e che si 
giovi in periodi di punta anche di ma
no d'opera extra-familiare. A questo 
fine occorre: 1) una maggiore estensione 
territoriale ed economica dell'azienda 
che deve essere commisurata alle possi-
bilita di lavoro delle macchine; 2) una 
avanzata modernizzazione tecnica; 3) una 
ampia - possibilita di utilizzare mano 
d'opera avventizia nei periodi di punta; 
4) un nuovo assetto normativo della pro
prieta (per quanto riguarda l'alienazio-
ne, la divisibilita, ecc. della terra). 

In funzione di questi obiettivi noi ve-
diamo sia il ruolo di nuove forme di as-
sociazione sia quello degli enti di svi
luppo i quali, nelle zone agrarie piu 
avanzate, non potranno certo diventare 
i gestorj della terra ma opereranno per 
promuovere il trapasso dalla grande 
azienda capitalistica alia grande azienda 
cooperativa che noi vogliamo fare na
scere. E sara proprio questa azienda 
cooperativa che — cadute le ragioni che 
fanno oggi della azienda capitalistica a 
grande estensione il nemico principale 
della azienda a proprieta coltivatrice — 
fomira mezzj e assistenza alle aziende 
coltivatricj minori. La premessa gene
rate per il raggiungimento di tali obiet
tivi e la riforma fondiaria generale, ri
forma che si impone non solo per ragio
ni di giustizia ma sopratutto come con-
dizione per una avanzata efflcienza pro
duttiva. Le proposte bonomiane e cat
toliche per il riordino fondiario (che 
quindi non eliminerebbe ma aggrave-
rebbe la parcellazione della terra) sono 
esattamente l'opposto di quanto noi 
chiediamo perche tendono a perpetuare, 
con piccoli aggiustamenti interni, l'at
tuale assetto agrario. 

Dobbiamo renderci conto che il pro
blema della terra, al fine di un nuovo 
assetto agricolo generale e della solu-
zione del problema agrario, e il punto 
di partenza, ma cid che conta e tutto 
il quadro sociale e produttivo (l'as*ocia-

zione,' la ' modernizzazione tecnica, ecc) 
in cui il problema si pone. A tal fine noi 
sosteniamo la necessita che, sulla base 
di direttrici a carattere nazionale, I pro
blemi siano affrontati in sede di coni-
prensorio per zone omogenee al fine di 
garantire lo sfruttamento efflciente delta 
produttivita agricola. Le associazloni 
cooperative," non solo quelle nella fase 
extraproduttiva ma anche,quelle nella 
fase produttiva, sono poi strumenti e 
strutture indispensabili di un moderno 
e democratico sviluppo della nostra agri
coltura. 

REKHUN 
Esistono oggi nelle campagne un ele-

vato grado di tenslone e combattivita, ma 
anche segni di disorientamento e di in-
certez/a. Lo scontro in corso non va visto 
solo dall'angolo visuale della campagna: 
va inquadrato nel problema piu generale 
del rapporto citta-campagna, del rapporto 
fra • la questione agraria e lo sviluppo 
generale della societa Nel momento at-
ttiale in cui la classe dirigente fa un di-
sperato sforzo per superare la crisi senza 
rimettere in discussione il sistema e l'at
tuale meccanismo di mercato. noi dob
biamo cogliere tutto il valore politico 
della lotta per la riforma agraria. Mi do-
mando se il partito ha raggiunto piena-
mente questa consapevolezza Abbiamo 
chiaro ad esempio quale e stato il costo 
generale (pagato dalU> sviluppo distor-
to di tutta la nostra societa) della 
maneata riforma agraria in questi anni? 
Ci rendiamo conto veramente che que
sto problema riguarda non soltanto i con
tadini, non solo il Mezzogiorno o le zone 
agrarie, ma tutto il paese? Comprendia-
mo che lo sviluppo e il rafforzamento 
della linea dei monopoli e dovuto in lar-
ga parte alia maneata riforma agraria? 
E' proprio questo il tipo di dibattito che 
noi dobbiamo sviluppare se vogliamo evi-
tare i pericoli. persistenti. del settoriali-
smo nell'affrontare i problemi delle cam
pagne Del resto le condizioni oggettive 
per un passo avanti in questa direzione, 
a mio avviso, esistono largamente. Pro
prio in questi giorni e uscito un libro 
che e il frutto del lavoro di uno « staff > 
di giovani che in questi anni ha lavorato 
con il ministro Pastore Nel libro si so-
stiene con grande forza la tesi che il 
problema meridionale e il problema agra
rio sono irrisolvibili nel quadro dell'at-
tuale sistema di mercato e anzi che esso 
non potra trovare soluzione se non si 
modifiea radicalmente la scala delle con-
venienze, vale a dire il predominio del 
profitto. Noi. che su questa linea ci siamo 
stati da sempre, abbiamo oggi la capa
ci t a di imporla con la forza necessaria? 
C'e un vasto campo in parte inesplorato 
anche per la nostra azione di propaganda. 

Reichlin riferisce a questo punto sul
le concrete esperienze fatte dal partito in 
Puglia soprattutto per quanto riguarda 
t'organizzazione della lotta dei coloni, gli 
sforzi per combattere la progressiva tra
sformazione btaceiantile dei coltivatori, 
l'azione per imporre (in collegamento 
con gli enti di sviluppo) piani di trasfor
mazione avanzati che colpiscano la base 
stessa della convenienza del concedente. 
II problema fondamentale e di dare al 
colono una nuova forza nei confronti del 
padrone e del mercato e in tal modo mo-
diflcare radicalmente anche il rapporto 
di subordinazione che lega attualmente la 
regione al mercato nazionale. 

TURCI 
E' indispensabile approfondire l'anali

si della situazione reale in cui si trova 
1'agricoltura, per poter dare risposte 
esaurienti e soddisfacenti agli interroga-
tivi che gli stessi contadini — i giovani 
soprattutto — pongono quando si apre 
il discorso sulla riforma agraria e sulla 
nuova civilta da creare nelle campagne. 
Per esempio Se si parla in modo gene-
rico e indifferenziato di crisi dell'agri
coltura, si rischia di presentare un qua
dro piatto, in cui le contraddizioni e i 
nodi fondamentali si disperdono e non 
vengono alia luce. Colombi polemizzava 
giustamente con quanti tendono ad esa-
gerare la presenza capitalistica nelle 
campagne e a dare per scornparsa 1'azien-
da contadina. E* anche vero, tuttavia, che 
1'avversario deforma volutamente l'ana
lisi della situazione. sforzandosi di dimo-
c t n r e che siamo di fronte ad una gene-
ralizzazione dell'azienda contadina, e di 
nascondere o porre in ombra la massiccia 
presenza capitalistica. 

Dobbiamo percid precisare il nostro 
giudizio sulla espansione capitalistica, 
sul suo carattere, sul suo peso, sulle sue 
tendenze e prospettive. superando le in-
rertezze, le debolezze, la mancanza di 
chiarezza che ancora si riscontrano nelle 
nostre analisi. Talvolta. nella battaglia 
politica e ideologica che conduciamo con
tro 1'avversario di classe, tendiamo a pre
sentare, da un lato, un capitalismo agra

rio lncapace, parassitario, in crisi; dal-
I'altro, la massa dei contadini capaci, at-
tivi, efficient!, ma derubati del loro pro
dotto sul ' mercato. Senza - sottovalutare 
l'azione - di rapina dei monopoli nelle • 
campagne, mi sembra che la crisi attua*-
le delragrlcoltura vada individuate so
prattutto nelle contraddizioni organiche 
di classe interne all'agricoltura, che il 
MEC ha accentuato: fra capitalismo agra
rio e ' braccianti, fra capitalismo e pro
prieta fondiaria, fra capitalismo e azien-' 
da contadina e cosi via. •• 

Inoltre, va tenuto conto del fatto che 
1'avversario non e immobile, ne statica-' 
mente conservatore. Si muove, non certo < 
per rlsolvere — cosa impossibile — le1 

contraddizioni di fondo, ma per rinviar-
le con soluzioni parzuJi. Tipica, in Toscat 
na, la creazione di aziende a meta mez--
zndrili, a meta bracciantili. Percid non e 
piu possibile individuare un solo punto 
centrale, decisivo nella lotta per la rifor
ma agraria. E' necessario investire tut
ta la linea di espansione capitalistica, ac-
centuare il senso anticapitalistico della 
battaglia di tutti i lavoratori agricoli, dai 
braccianti ai coltivatori diretti, unifica--
re tutti i movimenti rivendicativi e le-
lotte agrarie in una battaglia contro il 
capitalismo agrario, il capitalismo com-
merciale e il capitalismo monopolistico.. 
Qui va concretato il discorso sulla fun
zione di sintesi, unificatrice, politica, del 
partito, di cui le conferenze agrarie deb
bono essere la fondamentale istanza. 

GALWZZI 
E' necessario un esame critico di come 

il nostro partito ha affrontato i proble
mi dei quail stlamo discutendo. Se vi e 
stata una giusta impostazione generale 
— ed essa e stata alia base della nostra 
avanzata nelle campagne nelle ultime 
elezioni, anche fra I coltivatori diretti — 
se vi e stata una azione non trascurabile 
per realizzare tale impostazione. 6 anche 
vero che non vi e stato da parte nostra 
un sufficiente sforzo di direzione gene
rale e politica della lotta per 11 rinnova
mento democratico delle campagne. 
Agiscono in tal senso alcune cause ob-
biettive: l'esodo. Pinvecchiamento della 
popolazione agricola, la conseguente 
mancanza di quadri giovani; e cause po
litiche: la rlnuncia dei gruppi dirigenti 
del PSI ad una piattaforma di riforma 
agraria generale. Vi sono stati — in To-
scana almeno — elementi dl massimali-
smo che hanno portato ad una sottovalu-
tazione del movimento unitario e delle 
sue prospettive. Ma ancor prima di tutto 
cid vi sono cause soggettive che investo-
no il partito come tale. Queste cause ri
guardano in primo luogo la sottovalu-
tazione del peso determinante che la 
lotta per la riforma agraria ha per tutta 
l'azione democratica; la sottovalutazione 
del potenziale di lotta che esiste nelle 
campagne. 

La consapevolezza delle difficolta che 
abbiamo di fronte e nello stesso tempo 
del ruolo determinante della azione nel
le campagne deve spingere tutto il par
tito ad una rinnovata iniziativa, in par
ticolare per la mezzadria e per la costi
tuzione degli Enti di sviluppo emana-
zione della Regione. In questo senso pen-
siamo alia opportunity di una grande 
manifestazione nazionale del Partito per 
la riforma agraria nelle zone mezzadrili 
e ad altre iniziative ai vari livelli — nel 
paese e nel Parlamento — tali da far 
svolgere al partito il suo ruolo autono-
mo e da costituire un a espressione della 
volonta dei contadini, anche in relazio
ne alle leggi agrarie governative. 

Hanno parlato infine ieri sera anche 
i compagni Francisconi e Sereni, di cui 
daremo il resoconto domani. 
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