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biettivi di lotta per la ri-
forma agraria. Le esitazio-
ni riscontrabili in propo-

jfej.- sito, iin certo ripiegamen-
<r" to delle organizzazioni di 
&' . massa su posizioni riven

dicative, non sono restati 
senza effetti negativi; e 
non dobbiamo hascondercl 
che proprio pet questo le 
class! dominant!,' con certe 
concession! sul terreno ri-
vendicativo, sono riuscite 
a respingerli su.di un ter-
reno di lotta per la riforma 
agraria che e oggi, per cer-
ti aspetti, piu arretrato ri-
spetto a quello che riu-
scimmo ad occupare all'in-
domani della Conferenza' 
nazionale dell'agricoltura.' 

Le condizioni obiettive 
consentono oggi, per con-
tro, un terreno piu avan-
zato di lotta. Lo consento
no e lo impongono gli svi-
luppi della situazione eco-
nomica e quelli della situa
zione politica. Per quanto 
riguarda la situazione eco-
nomica, non pare dubbio 
che la novita essenziale e 
rappresentata non gia (co
me imprecisamente si e 
detto) dalla crisi e dal fal-
limento dell'azienda capi-
talistica, bens) dalla crisi 
e dal fallimento di quel ti-
po di rapporti citta-campa-
gna dominato dai mono-
poll, che nell'azienda agra
ria capitalistica ha il suo 
perno nelle campagne. Pro
prio per questo piu che 
mai, oggi, il problem a del
la lotta contro quel 'tipo 
di rapporti, il problems 
della lotta per la riforma 
agraria, e un> problema 
che impegna direttamente 
non solo i lavoratori ed i 
piccoli produttori delle no-
stre campagne, ma la clas
se operaia stessa. Espe-
rienze come ' quelle • del 
grande incontro fra operai 
e contadini della regione 
piemontese, che ha avuto 
luogo domenica scorsa a 
Torino, ci mostrano che 
nuove possibility si apro-
no oggi, in questo senso, di 
fronte a noi. Ma anche per 
quanto riguarda gli svilup-
pi della situazione politica, 
del pari, e a questo livello 
superiore, a questo livello 
degli enti di sviluppo e 
della programmazione re-
gionale, che dobbiamo ele-
vare gli obiettivi di lotta 
delle conferenze agrarie 
comunali, che non potreb-
bero oggi sortire la loro ef-
ficacia se restassero limi-
tate alia funzione di istan-

.ze di coordinamento delle 
lotte rivendicative delle va-
rie categorie. - J3 • piu che 
mai, oggi, un nuovo slancio 
nella lotta per la riforma 
agraria, e l'impegno del 
Partito nel suo orientamen-
to, sono le condizioni non 
solo in generate, per la e-
nucleazione di una nuova 
maggioranza e per una 
s volt a a sinistra, ma anche 
e piu immediatamente per 
imporre una battuta di ar-
resto ai pericolosi processi 
di involuzione, recente-
mente manifestatisi in se-
no alia DC: non senza un 
rapporto, crediamo, con 
quel certo gia rilevato af-
fievolimento delle lotte per 
la riforma agraria, i l . cui 
sviluppo ha sempre agito, 
invece, come catalizzatore 
di tutti i fermenti democra
tic! pur esistenti nella ba
se di massa contadina del 
partito cattolico. 

CHIAROMOME 
Chiaromonte, primo ora-

tore di ieri mattina, e d'ac-
cordo con Colombi, Miceli 
ed altri nel sottolineare che 
il nostro giudizio sulle leg-
gi agrarie del governo de-
v'essere nettamente e seve-
ramente negativo, non so
lo perched esse favoriscono 
un certo sviluppo di tipo 
capitalistico nelle campa
gne, ma perche, non affron-
tando per niente i contratti 
agrari abnormi appaiono 
destinate ad accelerare la 
degradazione deH'agricoltu-
ra nel Mezzogiorno inter-
no, l'esodo, 1'abbandono di 
intere zone agrarie, e per
che compromettono in par-
tenza ogni discorso serio 
sulla programmazione de-
mocratica. 

Tuttavia, non possiamo 
considerare chiusa o per-
duta in partenza la batta-
glia per una trasformazio-
ne profonda di queste leg-
gi. Si pone quindi il pro
blema: come lottare per 
questo obiettivo? Abbtamo 
detto che presenteremo no
stra alternative e che vote-
remo contro i progetti go-
vernativi. Sta bene Ma, al 
tempo stesso, dobbiamo 
sforzarci di collocare le no-
stre proposte autonome nel 
quadra delle nostre posizio
ni politiche su tutti gli al
tri problemi della vita na
zionale (congiuntura, pro
grammazione democratica, 
sviluppo urbanistico. regio-
ni, e cos) via) , e di tro-
vare un collegamento con 
le proposte di modifies gia 
avanzate dalle organizza-
zioni di massa e sottoscrit-
te dai compagni sociali
st! che, insieme con noi, 
dirigono tali organizzazioni. 

Cosi, la lotta per la niu-
diflca delle leggi agrarie 
pud rappresentare uno dei 
momenti di piu acuta con-
traddizione aH'interno del-
lo schieramento governati-
vo attuale, e pu6 far avan-
zare quel processo di npen-
samentn autocritico all'in-
terno del PSI. che e una 
delle condizioni es^ennah 
affincMla crisi politica tro-
vi« «!)<£- sbocco positivo. a 
sirtislm: 
1 Non e'e contraddizione 
fra l'iniziativa aulonoma 
del partito e l'iniziativa 
delfe organizzazioni di mas

sa, ' pur se ' e stato: giusto 
sottolineare 1'esigenza del
la inlziativa nostra, dato il 
persistere di larghe zone 
di sordita. Ma ha fatto bene 
Seren! a sottolineare i com-
piti specific! delle organiz
zazioni di massa. Comune 
all'uno e alle alt re dev'ef-
sere la ricerca costante di 
tappe intermedie, di stra-
mentl, di forme d i ' lotta 
attraverso cui far avanzare 
la battaglia per la riforma 
agraria. Questi sono punti. 
essenziali da affrontare, se 
vogliamo che il nostro di
scorso s i ' concretizzi. An
che l'orientamento del par
tito lo si ottiene cosl. 

• Chiaromonte cita ora al-
cune esperienze compiule 
in Campania proprio in 
questo senso; facendo, pur 
fra molte difficolta, alcu-
ne scelte fondamentali dl 
obiettivi concreti' verso i 
quali condurre i contadini 
alia lotta, in legame con la 
battaglia piu generate con
tro le leggi governative e . 
per la riforma agraria. 
. Infine, Chiaromonte esa-
mina criticamente lo stato 
dell'Alleanza dei contadini. 
E" necessaria una discus-
sione franca e aperta con 
i compagni del PSIUP ed 

j anche con quelli del PSI, 
'al centra e alia periferia, 
• sulla attivita e sulle pro-
;spettive > dell'Alleanza. Si 
impongono in ogni caso co-
raggiose scelte organizzati-
ve, flnanziarie, di quadri, 

|nell'ambito dei ' comitati 
' reginnali e delle federazio-
, ni tenendo ben fermo che 
il problema dell'Alleanza 
e un problema decisivo, ed 

' in talune zone prioritnrio 
rispetto a tutti gli altri. 

CAVINA 
Condivide l'analisi della 

situazione nelle campagne 
gia fatta da altri: rinn^-
vata pressione della destra 
nel senso di un accentuato 
sviluppo capitalistico, da 
un lato; dall'altro, lotte 
agrarie di notevole impor-
tanza, ma con difformita e 
squilibri da zona a zona. 
Nel complesso, esprime un , 
giudizio positivo, soprattut-
to per quanto riguarda la 
Emilia, dove la combattivi-. 
ta e la - fiducia sono forti 
ed ampie. L'opposizione al
ia politica agraria del go-. 
verno e profonda. Si assi- , 
ste alio svilupparsi di un 
rrtovimento di massa • piu . 
largo e unitario che nel . 
passato, il quale ripropone 
soluzioni piu avanzate e ra
dicals Si manifestano pos
sibility unitarie con i con
tadini socialisti, democrl-
stiani e repubblicani, anche 
se il processo di disincan-
tamento non e ancora arri-
vato fino in fondo. 

II giudizio negativo sulle 
leggi agrarie del governo e 
giusto. Si tratta di leggi 
che favoriscono lo sviluppo 
capitalistico nell'agricoltu-
ra e che esprimono 1'acuto 
processo involutivo del go
verno. Tuttavia, non pos
siamo limitarci ad una seni-. 
pl.ee negazione. Dobbiamo • 
avanzare, con proposte pre
cise, i'esigenza di una tra-
sformazione di queste leg
gi, cercando un nuovo 
schieramento unitario sia 
nel paese, sia nel • parla-' 
mento. In Emilia, tale 
schieramento e gia vasto e 
puo ulteriormente svilup
parsi. ' Bisogna . favonre il 
manifestarsi di tutte le for-
ze che sono contro la hnea 
agraria governativa II PKl, 
per esempio, si e pronun-
ciato gia per il superamen-
to della mezzadria e per lo 
sviluppo della cooperazio-
ne. La DC emiliana ha 
chiesto coraggiose riforme. 
I congressi giovanili di que
sti partiti hanno avuto un 
carattere fortemente con-
trario al governo. In essi, 
si e addirittura parlato di 
«tradimento degli ideali 
del centro-sinistra ». La ba
se del PSI respinge la linea 
di cedimento di Cattani. co
me dimostra la partecipa-
zione attiva dei socialisti 
alle lotte agrarie. 

Nasce cosi il problema di 
dare uno sbocco politico 
unitario alle lotte, per su-
perare 11 centro-sinistra e 
giungere ad un nuovo go
verno che, fondandosi sul 
consenso popolare spezzi 
l'attacco della destra e ren-
lizzi una linea di vere ri
forme e di nnnovamento-
Su questo punto si mani
festano perplessita. man-
canza di chiarezza, passivi-
ta, tendenze a rinunciare 
alia ricerca delle alleanze. 
Sono debolezze che vanno 
superate, attraverso l'ini
ziativa autonoma del parti
to al livello politico. 

AMNDOLA 
Riaffermare — come e 

stato fatto da parte del 
relatore e di molti com
pagni intervenuti nella di-
scussione — la necessita di 
un nlancio della lotta per 
la riforma agraria, vuol di
re partire da un riconoscl-
mento autocritico sui no-
stri orientamenti e sulla 
nostra attivita, lahto piu 
che l'iniziativa del movi-
mento operaio e diventata, 
in .questo settore, meno 
pressante e incisiva proprio 
quando appaiono in tutta 
la loro gravita i dannt cau-
>»U dalln mancata rifor
ma agraria ' Grave e cosi 
il ' (alio che alio sviluppo 
delle lotte rivendicative. 
che hanno investito in lar
ghe zone del Paese centi-
naia di migliaia di lavora
tori della terra, abbia fat
to riscontro l'indebolimen-

to dl una lotta sped flea per 
la riforma. >.*>* i ; -
/ - Si pone allora un proble
ma e un compito che e pro
prio del Partito e che non 
pud essere ' delegato ' alle 
organizzazioni di - massa, 
come e a volte accaduto, 
provocando un oscuramen-
to dell'importanza • della 
lotta generale per la rifor
ma agraria e del decisivo 
problema dell'alleanza del
ta classe operaia con i con
tadini. <* ' . 

Come si e manifestata la 
tendenza a delegare la so-
tuzione di questi proble-
mi alle organizzazioni di 
massa? Spesso orientamen
ti particolari e speciflci del
le varie organizzazioni sin-
dacali e contadine non han
no trovato nel Partito quel 
centra di rielaborazione e 
di sintesi necessario per ga-
rantire una piattaforma 
unitaria ricca del cohtri-
buto di tutti. Spesso abbia-
mo dovuto constatare un 
insufficiente impegno da 
parte delle organi77.azioni 
di Partito. ad ogni livello 
nell'impostare i temi della 
politica agraria nel quadro 
delta ' nostra lotta per la 
svotta a sinistra e per una 
maggioranza democratica, 
come se fosse possibile con
durre avanti la battaglia 
per il rinnovamento strut-
turale del Paese senza la 
riforma agraria. senza ri-
cercare obiettivi intermedi 
e avanzati, senza elabora-
zione e iniziativa in questa 
direzione. • : 

Certo, riaffermare que
sta funzione del Partito, ri-
badire il nostro impegno 
e portare avanti la ricerca 
autocritica, non significa 
scaricare le organizzazioni 
di massa dai compiti - che 
spettano loro e che sono 
fondamentali. Ciascuna or-
ganizzazione. seguendo la 
propria strada, autonoma-
mente decisa ed elaborata, 
deve porsi il problema del
la lotta per la riforma agra
ria, deve rendere operante 
il nesso fra lotte rivendi
cative e battaglia piu ge
nerale per la riforma. sen
za fermarsi a meta strada. 
La sitiia?ione delle orga
nizzazioni di massa e oggi 
delicata, vi sono certamen-
te pericoli di condiziona-
menti e occorre dunqtie 
agire con senso di respon-
sabilita e • con coscienza 
unitaria: ma l'iniziativa in 
questa direzione e urgen-
te e necessaria. 

Cosl la questtone dell'al
leanza fra classe operaia e 
contadini — che £ come ab-

II cordoglio del PCI 
per la morle 

di Ganev 
II CC del PCI ha Invlato 

al Comitato centrale del 
Partito comunista bulgaro 
il seguente telegramma: 

• A nome dei comunistl 
italiani esprimiamovl no
stra profonda partecipazio-
ne al lutto che ha colpito 
comunisti e nazione bulgara 
con la scomparsa del com-
pagno Ganev. - Comitato 
centrale PCI >. 

biamo visto, compito del 
Partito — non puo non es
sere un problema anche 
per la CGIL nei suoi rap
porti con TAUeanza conta
dina. C'e qui la questione 
della necessaria alleanza 
fra l'organizzazione sinda-
cale unitaria e l'organizza
zione democratica dei con
tadini italiani. alleanza gia 
realizzata nei Comitati per 
la riforma agraria ma che 
va oggi riaffermata e por-
tata avanti. 

Le recenti manifestazioni 
di Torino e di Bologna di-
mostrano che su questa 
strada si sono avuti gia al-
cuni risultati e le prime in-
teressanti initiative per svi-
luppare un'azione genera
le che. partendo dagli ori
ginal! contributi di tutte 
le organizzazioni e dalla 
denuncia dei danni che il 
Paese subisce per la man
cata . riforma agraria riaf-
ferma - I'esigenza • di una 
svolta sui problemi della 
agricoltura nel quadro del-
1'attuale congiuntura del
ta crisi politica ed econo-
mica che il Paese ' attra-
versa. 

E* a questo punto che va 
collocato il nostro discor
so sulle leggi governative 
per riaffermare la necessi
ta di una critica severa a 
progetti che si collocano su 
una prospettiva contraria 
a quella della riforma agra
ria. Va detto perd che 
quando ennstatiamo I'ar-
retramento di questi pro
getti rispetto. ad esempio. 
alle conclusion! della Con
ferenza nazionale dell'agri
coltura. non possiamo non 
portare il discorso anche 
sulle nostre re<ponsabilita. 
sul fatto che il movimento 
del quale siamo grande 
parte non e riuscito a im
porre una di versa solu-
zione. 

Ma. detto questo. possia
mo limitarci adesso a una 
critica ai provvedimenti 
governativi e giungere al 
dibattitn parlamentare sol-
tanto con una forte denun
cia e con la contrapposizio-
ne di emenrtnmenti? La 
critica e la denuncia sono 
necessarie. ma non sono 
sufficient!: * se limitassimo 
a d o la nostra azione cor-
reremmo il ri«:chio di « nas-
«»r «opra » alia crisi che i 
nrnhlpmi ''nerpri hanno 
pn*rto nel cemro-sinistra 
NTnn po««u»mo dimenticare. 
in p^rtirolnre. chp la scel-
ta eovernativa ha deter-
minato contraddizinni sia 
a sinistra (nei confront! 
delle masse contadine cat-
toliche e anche sociallste, 

critiche e deluse) che a de
stra. , come e ' dimostrato 
dalto stesso iter dei prov
vedimenti, dalla - forzata 
sosta che essi hanno com-
piuto. per due mesi, sul ta-
volo del - Presidente della 
Repubblica. Da destra non 
c'e dunque soltanto la ma-
novra e il ricatto, c'e an
che contrasto reale. 

Per questo, pur mante-
nendo ferma la nostra cri
tica. ' non dobbiamo mai 
sminuire i) valore delle no
stre posizioni unitarie. del
la • nostra ostinata > ricerca 
di tutti i collegamentl uni-
tari anche c o n l e forze che 
partecipano al centro-sini
stra. Dobbiamo impostare 
la nostra azione rilevando 
il contrasto fra l'attivita di 
questo governo rispetto al 
suo stesso programma. e 
rispetto alle esigenze e ai 
problemi nuovi suscitati 
dalla crisi economica e dal 
suo aggravamento. Quando 
parliamo di fallimento del 
centro-sinistra non mani-
festtamo - un particolare 
eompiacimento. ma consta-
tiamo un fatto grave che 
avviene in un momento 
grave della situazione eco
nomica e politica del Paese, 

Mentre il processo infla-
zionistico continua, assistia-
mo al primi episod! di re-
cessione, ai preannunci di 
nuovi licenziamenti. all'ag-
gravamento della bilancia 
de! pagamenti. La svaluta-
zione della lira potrebbe 
divenire, a questo punto, 
se non si imbocca un'altra 
strada. una soluzione ob-
bligata. 

Ed e in questo quadro 
che si prepara il congresso 
dc e che si ripropone a noi 
la necessita di ipdividuare 
nel gruppo doroteo e nella 
,sua politica il nemico prin-
cipale da combattere. E* 
sempre in questo quadro 
.che noi sottolineiamo I'esi
genza di un cambiamento 
del governo giacche l'at-
tuale & incapace di oppor-
si all'attacco della destra e 
di promuovere una nuova 
fase dello sviluppo econo-
mico del paese. II cambia
mento del governo e una 
esigenza reale, ma come 
puo essere realizzata? ' 

Diventa sempre piu evi-
dente che una volta con-
statato che questo governo 
deve essere cambiato per
che e un pericolo. un osta-
colo alio sviluppo demo-' 
cratico per le sue contrad-
dizloni e debolezze, perche 
prepara ij terreno alle de-
stre, dobbiamo sviluppare 
un'azione conseguente per 
costruire una nuova mag
gioranza nel paese. Non £ 
detto perd — va aggiunto 
— che il fallimento del 
centro-sinistra non deter-
mini fenomeni di sfiducia e 
di demoralizzazione in al-
cuni settori delle masse po-
polari. Dipende da noi. dal
la nostra forza e iniziativa. 
dai nostri collegamenti con 
le masse popoiari che, ol-
tre il centro-sinistra ed il 
suo fallimento. si creino le 
condizioni per una nuova 
maggioranza democratica. 

• Primo nostro compito e 
percid di combattere ades
so le due posizioni dietro le 
quali si cerca di coprire il 
fallimento del centro-sini
stra: quella che rigetta la 

'esigenza di immediate ri
forme strutturali per il lo
ro alto costo in un mo
mento di congiuntura sfa-
vorevole (e la posizione dl 
La Malfa fatta propria dal 
compagno Nenni): e quella 
che punta sulle necessita di 
mantenimento dell'attuale 
governo per non aprire la 
strada ad una soluzione di 
destra. Queste posizioni 
vanno combattute con la 
iniziativa politica unitaria, 
con un atteggiamento sem
pre positivo. mai rivolto al 
peggio. puntando tutta la 
nostra azione sulla pro
spettiva della ricostruzio-
ne del movimento unitario 
e della formazione di una 
nuova maggioranza. Per 
questo bisogna stare atten-
ti ed evitare certe formu-
lazioni sbagliate e certi 

. giudizi schematic! che pos-
sono rendere piu difficile 
la nostra opera di sollecl-
tazione di un ripensamento 
critico dei compagni socia
listi Posizioni di questo ti
po diminuiscono la nostra 
lotta per una piu vasta 
unita popolare attorno al
le legpi urbanistiche. a 
quelle agrarie. alle lotte 
ppr rafforzare il potere 
contrattuale dei sindarati. 
in collegamento con la lot
ta piu generale per la pro
grammazione democratica. 
La lotta per la riforma 
agraria e. in questo quadro. 
un momento centrale del
la ' battaglia per superare 
il centro-sinistra e per la 
formazione di una nuova 
maggioranza democratica. 

CIPOILA 
II compagno Cipolla ha 

sottolineato la importanza 
che assumera la discussio-
ne delle leggi agrarie. che 
iniziera in questi giorni al 
Senato Si tratta, egli ha 
detto, di una battaglia che 
si oollega idealmente e po-
liticamente a quelle com
battute in occasione delle 
leggi stralcio e del Piano 
verde Non e da escludere 
tra l*altro che la DC tenti 
di ritardare ancora l'appro-
vazione di queste leggi fl-
no alia conclusione del suo 
Congresso ed alle prossime 
elezinm amministrative. 
dato il carattere dei prov
vedimenti. che inevitabil-
menle aprono ' contraddi-
zioni da destra e da sini
stra neU'ambito delle forze 
impegnate neU'esperimen-
to di centro-sinistra. 

Non e azzardato inoltre 

pensare che la stessa pre-
sentazione delle leggi al 
Senato anziche alia Came
ra risponda ad un preciso 
disegno della - DC, che si 
afnda al suo gruppo sena-
toriale - notoriamente - piu 
sensibile ai richiami della 
destra e dei ceti agrari. Per 
quello che si riierisce ai 
tempi della discussione do-
vremo batterci con forza 
contro nuovi rinvii e rltar-
di perche la legge sia in 
vigore all'atto dei riparti 
estivi. Per cio che si rife-
risce ai patti agrari. nel 
Mezzogiorno, siamo • di 
fronte ad un grave cedi
mento di principio che te-
stimonia nuovamente dei 
legami > degli agrari meri
dional! con la DC: il prov-
vedimento governativo in-
fatti sancisce il principio 
della continuity di questi 
patti, contro le aspirazioni 
e •• le attese dei contadini 
meridionali. Ma proprio da 
qui nasce la possibility di 
una , vasta iniziativa di 
lotta. *,- / v •>>• » •, • 

Dal modo come condur-
remo la lotta nelle campa
gne in questi mesi, ha det
to Cipolla, dipendera non 
solo 1'esito di questi prov
vedimenti, ma in gran par
te gli sviluppi ulteriori del
la formula del centro-sini
stra. Si tratta di una lotta 
articolata che deve preve-
dere una iniziativa diver-
sa del Partito. delle orga
nizzazioni di massa, degli 
enti locali ed anche ini-
ziative autonome del no
stro gruppo parlamentare. 
In questa lotta dove ap-
profondirsi il dialogo poli
tico con le altre forze sot-
tolineando il fatto che, per 
molte zone questa e l'ulti-
ma battaglia per imped ire 
il decadimento totale, eco-
nomico e sociale. 

FOSCARINI 
II compagno Foscarini, 

segretario della Federazio-
ne di Lecce, ha detto che 
la continuazione dell'esodo, 
la incertezza del futuro, la 
delusione e la indignazio-
ne per i primi provvedi
menti annunciati dal go
verno rendono drammatica 
la situazione nelle campa
gne. In ' vaste zone della 
provincia di Lecce e delle 
Puglie, come anche in Lu-
cania e in Campania, il 
prevalere della colonia me-
ridionale rende sbagliata 
la affermazione fatta da 
qualcuno di una minore 
importanza che avrebbe, 
oggi, la lotta contro i resi-
dui feudali. Centinaia di 
migliaia di lavoratori so
no ancora legati a questi 
contratti di tipo feudale 
che rendono possibile da 
parte del concedente ogni 
ricatto. Una azione per su
perare questi patti non puo 
certo essere condotta ripe-
tendo gli schemi di quin-
dici anni fa, delle lotte cioe 
con le quali venne aggre-
dito il latifondo tipico. Ma 
deve essere condotta con 
lo stesso vigore e con la 
stessa . ampiezza, sia r nei 
confronti dei proprietari, 
per la conquista della ter
ra, anche attraverso l'ado-
zione della enfiteusi, sia nei 
confronti degli . organismi 
di mercato, sia nei confron
ti degli enti • governativi 
che operano in agricoltura. 

Cio che deve essere evi-
dente e che la lotta per la 
riforma agraria non ri
guarda solo le zone e il 
mondo contadino. ma tutta 
la societa, che paga con 
l'inasprirsi delle contrad-
dizioni a tutti i livelli, la 
mancanza della riforma a-
graria. Per questo e ne
cessario aprire sul proble
ma della riforma agraria 
un dibattito' che investa 
non solo i contadini ma tut
ta la popolazione delle cit-
ta e delle campagne, met-
tendo in. luce il problema 
e le soluzioni che noi a-
vanziamo. 

In particolare nelle zo
ne di colonia, occorre af-
fermare con chiarezza che 
il diritto della iniziativa 
deve passare dal conce
dente al contadino ricor-
dando che la terra nelle 
man! dei proprietari non 
ha permesso uno sviluppo 
moderno delle aziende, ed 
avanzando con i piani di 
trasformazione una nostra 
alternative che veda i colo-
ni protagonist! del progres-
so della nostra agricoltura. 

BOHAZZI 
Voglio sottolineare l'im-

portanza del problema dei 
coltivalori diretti. L'orga
nizzazione bonomiana man-
tiene ancora nelle campa
gne, senza dubbio, un peso 
e una forza notevoli. E* 
vera che vanno delinean-
dosi precisi element! di 
crisi in seno alia Coltiva-
tori diretti di Bonomi, e 
vera anche che si diffonde 
un marcato malcontento 
fra i contadini. malconten
to che inveMe ormai diret
tamente la bonomiana e la 
Federconsorzi; non bisogna 
perd dimenticare che an
cora l'organizzazione catto-
lica mantiene grosso modo 
le vecchie posizioni e in tal 
senso anche gli spostamenti 
a nostro favore, verificatisi 
nel corso delle recenti ele-
zioni per le mutue conta
dine, non possono soddi-
sfarci • 

II problema e questo: co
me riu«cira il partito a con-
quistare la grande massa 
dei coltivatori diretti che 
rappresenta tania parte 
della popolazione contadi
na? Nel porci questo pro
blema noi dobbiamo tenere 
presente la flgura del col-
tivatore diretto con una 

strutttira • aziendale robu-
sta, legato al ^ mercato e 
capace di produrre con si- , 
stemi avanzati. La nostra 
battaglia dovra quindi mi- ' 
rare alia riforma democra
tica de! '• Consorzi agrari, 
alia impostazione di nuovi 
rapporti fra contadini pro
duttori e mercato, fra il 
movimento contadino e il 
moyimento cooperativo, fra 
le campagne e tutto il mo
vimento operato • 

E' questo il nocciolo del
la battaglia per la riforma > 
agraria generale e anche 
per una nuova maggioran
za. Dobbiamo essere con-
sapevoli che con la bono
miana la DC e riuscita a 

, realizzare nelle campagne 
una vasta. alleanza eletto-
rale che va dagli agrari 

'nlle stesse CISL, UIL ed! 
AC\A: l'obiettivo e quello 
di impedire lo sviluppo di 
un poteie contrattuale au-
tonomo ' e * della democra-

.zia 'contadina. Non so
lo: sulla base di quel va
sto fronte la DC punta ora • 
a una rivincita elettorale 
nelle elezioni amministra
tive, a un successo che in-
tacchi il potere delle forze 
democratiche nelle zone 
tradi7ionalmente di sini
stra Si impone quindi nel 
partito la necessita di una 
svolta che non deve inve-
stire le nostre direttrici 
generali per quanto riguar
da l'obiettivo della riforma 
agraria. che restano valide, 
ma pluttosto l'impegno di 
studio e di lavoro sui pro
blemi agrari. 

I! partito, lungi dall'ac-
contentarsi di svolgere un 
compito di propaganda e 
orientamento generale. de
ve assumere in proprio ini-
ziative politiche e organiz-
zative precise. II ruolo del 
partito nella battaglia per 
la riforma agraria e quello 
di essere sempre presente, 
richiamando anche i com
pagni dirigenti delle varie 
organizzazioni di massa al
ia necessita • di condurre 

' avanti in modo autonomo 
• le loro battaglie. senza set-
tarismi mn con profondo 
spirito unitario. 

BARDELU 
Ritengo che le masse 

bracciantili delia Lombar-
dia e in genere della Valle 
padana - non abbiano as-
solto finora la loro funzio
ne nella lotta per la rifor
ma agraria generale. Un 
certo ristagno nelle batta-
giie rivendicative e gli 
stessi, in parte deludenti, 
risultati elettorali del 28 
aprile confermano questo 
giudizio. Le cause — oltre 
che nell'esodo massiccio 
daile campagne — sono an
che in alcuni difetti del-
l'azione del partito. 

Non abbiamo saputo por
tare avanti nelle masse 
agricoie di questa zona che 
costituisce il cuore del 
capitalismo agricolo, una 
adeguata coscienza e un 
reale movimento a favore 
della riforma agraria e in 
alternativa alio sviluppo 
capitalistico e alia linea di 
penetrazione monopolisti-
ca. Sono convinto che se 
il capitalismo agrario, in 
Italia,v ha potuto segnare 
non pochi punti a suo van-
taggio cio si deve al fatto 
che nella zona della Valle 
padana ' irrigua, la piu 
avanzata. esso non ha tro
vato un adeguato movi
mento capace di contestare 
la sua logica di sviluppo. 

Se cio e vera e chiaro 
che oggi una lotta generale 
per la riforma agraria pas-
sa attraverso la nostra ca
pacity di sviluppare nella 
Valle padana irrigua un 
reale movimento che impe-
gni oltre al proletariato 
agricolo e ai contadini, an
che la classe operaia dei 

, centr! industrial, Milano 
in testa. Mai come oggi e 

.stato evidente il nesso fra 
il superamento della con
giuntura difficile e la tra
sformazione delle struttu-
re agricoie in senso demo^ 
cratico. Mai come oggi e 

.stato cosl evidente il con
trasto fra la linea di svi
luppo capitalistico che si 
vuole generalizzare in tut
ta l'agricoltura italiana, e 
il fallimento di questa 
linea nelle zone dove essa 
si e affermata piu robusta-
mente e liberamente. E' 
necessario quindi che noi 
muoviamo oggi da un'am-
pia. motivata denuncia di 
quel fallimento per conte
stare tutta la linea gene
rate che si vuole adottare 
per il superamento della 
crisi agricola nazionale. 

Bardelli cita a questo 
' punto una serie di dati che 
— soprattutto nella pro
vincia di Cremona, in quel
la di Mantova e in quella 
di Milano — dimostrano 
come il vera problema non 
sia quello della scarsa pro-
duttivita del lavoro o dei 
bassi profitti. ma piuttosto 
quello di rendere le azien
de capaci di fornire il mer
cato delle merci necessarie 
al livello di qualita richie-
sto La zona di cascina e 
invece abbandonata a con
dizioni sempre piu gravi 
(sociali e produttive): le 
conversioni culturali non 
sono intervenute o sono in-
tervenute male e tardi: il 
sistema dell' affitto, cioe 

' I' impaccio della rendita 
fondiaria. ostacola un effl-
ciente sviluppo prndiiMtvn 
A certe conclutioni Mnnno 
gia giungendo localmente 
anche le forze di eentro-si-
ni«tra: la loro scelta re-
sta perd. A questo punto. 
quella di una razionalizza-
zione capitalistica Noi dob
biamo riconoscere di non 
avere ancora elaborato una 

linea alternativa alio svi-
luppo capitalistico che sia 
concrete ed efficace. Dob
biamo individuare — nel 
quadro della parola d'ordi-
ne della «terra a chi la la-
vora » — obiettivi interme
di (superamento dell'affit-
to a coltivatore 7 diretto, 
controllo e intervento pub-
blico, enti di sviluppo, asso-
ciazionismo, cooperazione, 
ecc.) capaci di tradurre in 
realta politica e in un vasto 
movimento di lotta la linea 
che noi sosteniamo. 

l e conclusion! 
di Colombi 

Concludendo il dibattito 
il compagno Colombi ha 
rilevato che nel C. C. si e 
manifestata una sostanziale 
unita sui problemi in di
scussione: Il C. C. si e tro
vato d'accordo nel ricono-
scere 1'esistenza di un va
sto potenziale di lotta nei-
le campagne, nel rilevarne 
i limiti e la possibilita di 
superarli attraverso lo sfor-
zo congiunto del partito e 
delle organizzazioni di 
massa. 

Bisogna avere fiducia nei 
contadini, i quali hanno di
mostrato di avere fiducia 
in noi e nella possibilita 
di lottare per cambiare le 
cose. E* evidente che la 
posizione del PSI crea per
plessita e anche sfiducia 
nel contadino socialista 
che. pur comprendendo che 
le leggi agrarie presentate 
dal governo sono contrarie 
ai suoi interessi, e turbato 
di fronte al fatto che i di
rigenti del suo partito ten-
tano di convincerlo che tali 
ieggi sono invece positive. 
Ma noi, forti del nostro 
prestigio, avendo il van-
taggio di avere ragione, sia
mo in grado di dare il giu
sto orientamento e di in-
fondere fiducia nella pos
sibilita, attraverso la lot
ta, di modificare le leggi 
agrarie proposte dal go
verno. 

Alle manifestazioni de
gli agrari • e di Bonomi, 
che cercano di mobilitare 
le masse per esercitare una 
pressione sul governo da 
destra, si deve rispondere 
intensificando la nostra a-
zione, dando un carattere 
piu combattivo alle lotte, 
facendo leva sugli interes
si concreti dei contadini e 
sulla loro volonta di di-
scutere, di capire e di bat-
tersi. 

A tale scopo, e necessa
rio un piu forte impegno 
del partito, a tutti i livel
li, proprio perche non vi 
e piu quell'unita con il 
PSI che e'era prima. Si 
e parlato molto dell'autono-
mia del partito. La verita 
e che a questa funzione 
non ha mai abdicate ne ha 
mai delegato ad altre or
ganizzazioni i compiti che 
gli sono propri. II partito 
ha sempre cercato di faci-
litare le iniziative unitarie 
delle organizzazioni di mas
sa; per esempio, quando si 
e trattato di presentare un 
progetto di legge di rifor
ma agraria si £ astenuto dal 
farlo poiche la CGIL ave-
va manifestato l'intenzione 
di presentarlo essa stessa, 
unitariamente: e stata una 
scelta e credo che abbia
mo fatto bene e non ab
biamo abdicato alia nostra 
autonomia per questo. Og
gi, per le ragioni che tutti 
conosciamo, I'esigenza di 
una iniziativa politica e le
gislative propria e evi
dente. 

II compito del partito e 
di dare ai compagni e al
le masse una visione ge-
neraie dei problemi, di ten-
dere a collegare le lotte a-
grarie con la lotta genera
le politica che si svolge 
nel paese, di tendere a tro-
vare il nesso tra le lotte 
contadine e la lotta e gli 
obiettivi della classe ope
raia, in questo modo assol-
vere la sua funzione diri-
gente utilizzando tutti gli 
strumenti, i quadri e tutti 
i comunisti. Bisogna distin-
guere nettamente fra i 
compiti dei sindacati e del
le altre organizzazioni di 
massa e 1 compiti del par
tito. 

Le difficolta e le preoc-
cupazioni unitarie che vi 
sono nei compagni che mi-
litano nelle organizzazio
ni di massa. sono giuste e 
comprensibili. Non devono 
tuttavia impedirci di por
tare avanti 1'azione che na
sce dalle cose, che le mas
se vogliono. II partito deve 
impegnarsi per dare il giu
sto orientamento alle mas
se, per far si che il movi
mento unitario di massa si 
rifletta sul PSI. sul governo 
di centro-sinistra. I tempi 
stringono. Siamo entrati 
nel ciclo delle lotte stagio-
naii. comincia la discussio
ne sulle leggi agrarie. E' il 
momento di fare sentire il 
peso del movimento con
tadino che deve essere tale 
da incidere sulla situazio
ne politica. Non dipende 
solo da noi ma molto di
pende da ci6 che sapremo 
fare noi. 

La Bonomiana e in cri
si, la sua politica ha fatto 
fallimento Ma sarebbe er-
rato parlare di capovolgi-
mento di posizioni nel 
mondo contadino Le ACLI 
e la CISL stanno compien-
do grandi sforzi per rias-
sorbire la crisi all'interno 
del mondo cattolico La cri
si della Bonomiana signifi
ca che si sono aperte nuo
ve possibilita di penetra
zione democratica fra mas
se che sono sotto 1'influen-
za, che sono organizzate o 
ricattate dalla Bonomiana 

1 attraverso tutti gli stru

menti che ^ essa possiede. 
Ma queste possibilita van-
no concretate. . . . 

Per sconfiggere . la de-
magogia dl Bonomi, dob
biamo difendere con mag-
giore energia il contadino 
come produttore, prende-
re nelle nostre mani la 
questione costi-prezzi, le 
questioni previdenziali, tut
ti i problemi che sono di 
vitale interesse per i con
tadini coltivatori. Dobbia
mo - smascherare Bonomi 
che tace sul saccheggio dei 
redditi contadini da parte 
delle industrie di trasfor
mazione, e dei monopoli 
che controllano il processo 
di circolazione delle merci, 

tace perche la Federconsor
zi e strettamente legate 
con le forze economiche 
anti-contadine. 
j D'accordo sullo sforzo 
per dare un maggiore aiu-
to all'Alleanza dei conta
dini, e una esigenza che 
nella misura del possibile 
va soddisfatta. Per quel 
che concerne la cooperazio
ne piu che una visione teo-
rica sulle prospettive fu
ture, ci serve 1'azione con-
creta tendente al raffor-
zamento del movimento 
cooperativo ed associativo 
contadino, partendo dalle 
realta concrete delle nostre 
campagne. 

-4 , 

Approvata ieri alia Camera 

Migliorata ma 
* \ 

insufficiente la 
legge sul Vajont 
II contributo dello Stato aumentato di sei miliardl 

Busetto motiva I'astensione del PCI 

La Camera ha approvato ieri 
la nuova legge per il Vajont 
Con il provvedimento odicrno 
ven«ono stanzinti altri 6 miliar
dl e 25 milioni, che portano a 
31 miliardi e 165 milioni di lire 
sjli interventi straordinari dello 
Stato in (avore delle popolazio-
nl colpite dalla catastrofe del 
9 ottobre. Vengono inoltre mo-
dificate alcune norme della leg
ge varata dal Parlamento il 4 
novembre 1963. II gruppo co
munista, che aveva presentato 
una propria proposta dl legge 
due mesi prima del governo. si 
e astenuto nella votazione, rite-
nendo che con questa legge la 
maggioranza, anche se ha fatto 
del passi In avanti rispetto al 
precedenti, non ha tuttavia sod-
disfatto pienamente le speranze, 
le rlvendicazioni, i diritti delle 
gentl del Vajont e della Valle 
del Piave. 

L'nstensione del gruppo comu
nista sul voto finale (che sara 
espresso oggi a scrutinio segre 
to) e stata motivata dal compa
gno BUSETTO. Noi rlconoscia-
mo — ha osservato l'oratore -
che la conclusione cui sta per 
venendo l'assemblea, rappre-
sentano un miglioramento ri
spetto alia precedente, inade 
guata legge del novembre. Noi, 
per6, non sentiamo di ascrlvere 
a merito del governo i passi In 
avanti compiuti: ma la attrl 
buiamo alia tenacia, all'azione 
unitaria delle popolazioni in 
teressate, delle amministrazio-
ni comunali, alia sensibilita dl-
mostrata dal Paese di fronte 
alia catastrofe del Vajont. 

A confermare 11 giudizio dei 
deputati del PCI — ha prose-
guito Busetto — sta 11 ritardo 
con cui il governo ha predispo-
sto la nuova legge (il che ha 
impedito che la Camera esami-
nasse la proposta comunista 
presentata in dicembre). Le po
polazioni del Vajont gia pagano 
un alto prezzo per questo ri
tardo: non solo, ma un ritardo 
pregiudizievole v'e stato anche 
nella costituzlone della commis-
sione parlamentare d'inchiesta. 
(A questo riguardo, Busetto ha 
ricordato che la relativa legge 
e tuttora pendente dinanzi al 
Senato). 

II governo — ha osservato 
ancora l'oratore — ha dato atto 
al gruppi polltici del contributo 
da essi recato alia formulazione 
della nuova legge. Pert, sul 
piano politico, dobbiamo sotto
lineare che il governo e la mag
gioranza non hanno voluto per-
correre flno In fondo la strada 
che e stata Indicata loro dalle 
popolazioni colpite, desiderose 
dl ottenere non un'opera dl ca-
rita ma un doveroso atto dl giu-
stizia. 

Questa mancanza di coraggio 
e di slancio si riscontrano nella 
contraddittorieta di posizioni 
assunte su questioni di note-
vole rilievo. E Busetto ha ricor
dato 11 dinlego opposto alia pro
poste comuniste: 1) perche fos
se stabilito nella legge l'obbllgo 
per il governo di formulare e 
attuare un piano di sicurezza; 
2) perche fosse bloccato 11 pa-
gamento dell'indcnnizzo alia 
SADE (anche se nella legge e 
affermato che lo Stato si rlser-
va la rivalsa dei danni sui re-
sponsabili del disastro); 3) per
che fosse stabilito per legge che 
10 Stato si assumesse la respon-
sabilita di un intervento prio-
ritario delle sue industrie, per 
garantire un punto dl partenza 
della ripresa produttiva e della 
vita civile nella zona dl Lon-
garone (a questo riguardo vi e 
stata solo una d>chiarazione del 
mlnistro, che perorera questa 
causa presso l'industria di 
Stato). 

Busetto ha ancora ricordato 
la mortiflcazione del ruolo de
gli enti locali nella elaborazione 
dei piani urban is tici consortili, 
le limitazioni poste ai contributi 
e all'anticipazione del risarci-
mento del danno. Ma — ha af
fermata concludendo — il no
stro voto di astensione non deve 
essere interpretato in cblave 
preconcetta. La tragedia del 
Vajont ha ferito la nazione e 
la societa Italiana. e noi siamo 
in esse per rapprcsentarne con 
I'azione la lotta unitaria, gli in
teressi piu vivi e I'esigenza di 
un rinnovamento democratico. 
Noi abbiamo operato e operere-
mo perche lo Stato si presentl 
con un vol to nuovo a quanti 
hanno sofferto la tragica espe-
rienza del Vajont e alle popo
lazioni della montagna italiana, 
da troppo tempo soggette alio 
sfruttamento. alia degradazione 
economica e sociale e i cui pro
blemi debbono essere risoltl 
con la loro opera e con 11 loro 
intervento democratico. • 
- Subito dopo Busetto hanno 
preso la parola, per dichiara 
zione di voto, gli on. Luzzatto 
(PSIUP) che ha annunciato la 
astensione dei socialisti unitarl 
Taverna (PLI), Principe (PSI). 
ZucalH (PSDI). Coll'selli (DC). 
ravorevoll. A belli (MSI) aste
nuto. 

In precedenza, I'Assemblea 
aveva concluso l'esame partlco-
lareggiato dei rlmanentl 19 ar-

ticoli della legge. Nel corso di 
essi, 1 deputati comunisti han
no ottenuto un rimarchevole 
successo riuscendo a far passa
re un emendamento (di cui e 
primo flrmatario il compagno 
Golinelli) in favore del colti
vatori diretti. Con I'emenda-
mento approvato, dl fatto, si 
stabilisce che il mlnistro del 
Lavoro e autorizzato ad esen-
tare dal pagamento dei contri
buti per rinvalldlta e vecchiaia 
e per Tassistenza malattla, i col
tivatori diretti titolarl dl azien
de residenti nei comuni distrut-
tl o danneggiati. Detti contribu
ti, perd. debbono essere accre-
ditati in loro favore dal Mlni
stro del Lavoro. 

Inoltre, e stato anche accettato 
un altro emendamento (primo 
firmatario Marchesi) che esten-
de al giovani In cerca dl prima 
occupazione l'indennita specia-
le di disoccupazione. 

Inline, proposto dal d.c. Co
rona e con l'opposizione del go
verno e del Presidente della 
Commisslone al Lavori Pubblici 
e stato approvato un emenda
mento che concede, fino al 31 
dicembre 1965. la esenzione dai 
tributl erariall, provincial! e co
munali al cittadini dl Longaro-
ne, Castellavazzo ed Erto Casso. 
Negli altri comuni detta esen
zione pud essere concordat.! 
dietro richiesta dei cittadini 
danneggiati dal disastro. 

AH'lnizio della seduta la Ca
mera aveva approvato 11 de-
creto legge che proroga al 10 
luglio la sospensione del ter
mini nella zona disastrata del 
Vajont. 

La commissione bilancio inol
tre ieri mattina ha dato il pro
prio parere favorevole al dise
gno di legge governativo che 
prevede l'aumento del fondo dl 
dotazione della Cassa per il 
Mezzogiorno. II disegno di leg
ge e gia stato approvato dal 
Senato e dovra passare in aula 
a Montecitorlo. 

Licenziamenti 

Sollecitata 
alia Camera 

la legge sulla 
giusta causa 

Una numerosa delegazlo-
ne di operai delle fabbrlche 
di Terni, Narni e della pro
vincia di Perugia si e reca-
ta ieri a Montecitorio per 
sollecitare Tapprovazione 
della proposta di legge per 
la giusta causa. ' 

Accompagnata dai parla-
mentari comunisti umbri, 
dall'on. D'AIessio, segreta
rio del gruppo comunista. e 
dagli onorevoli Sulotto e Pi-
na Re. la delegazione ha 
conferito con il presidente 
della commissione Giusti-
zia, Zappa, con il sottose-
gretario Calvi, con il vice 
presidente della Camera, 
Pertini, e successivamente 
con esponenti dei gruppi 
parlamentari. 
' L'on. Zappa, al quale la 
delegazione ha consegnato 
le prime 5.000 firme in cal-
ce alia petizione in corso 
per la disciplina dei licen
ziamenti per giusta causa 
e per la riduzione della ric-
chezza mobile sui salari. ha 
detto che entro dieci giorni 
il governo. probabilmente 
attraverso il vice presiden
te del Consiglio Nenni e Q 
ministro Bosco, rendera le 
dichiarazioni richieste sulla 
giusta causa e sullo statuto 
delle liberta operaie. L'ono-
revole Zappa ha inoltre di-
chiarato che entro un mese 
circa il governo presenter* 
il testo relativo alio statuto 
dei diritti dei lavoratori 
comprensivo di tre parti, le 
garanzie per l'esercizio del
le liberta dei lavoratori nel
la fabbrica. il riconosci-
mento giuridico delle Com
mission! interne e la giusta 
causa nei licenziamenti. 
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