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La relazione di Chiaromonte alia Conferenza di Bari 

Vasto movimenfo 
per la riforma 

agraria e un nuovo 
sviluppo del Paese 

Ha un g rande significato — ha 
det to il compagno Gerardo Cma-
romonte iniziando la sua relazione 
a l ia II conferenza nazionale agra
r ia del PCI, ape r t a ieri pome-
riggio a B a n — il fat to che il PCI 
abbia organizzato, in piena crisi 
di governo, la conferenza operaia 
di Milano e quella ag r a r i a di Bar i . 
Abbiamo voluto porre l 'accento sui 
problem! dei lavoratori e della na-
zione, e sull 'unita t r a opera i e 
contadini . Le questioni politiche al
ia base della crisi sono infatti assa i 
profonde. II r isullato e le t torale del 
'68, i problemi posti dai movimenti 
dei lavoratori hanno scosso I'equi-
librio politico sul quale e r a na ta la 
illusione del centrosinis t ra . Nessun 
mezzo e sca r ta to dai promoter! del
la controffensiva conservatr ice in 
mto , anche lo scioglimento del par
lamento, C'e un a t t acco contro le 
istituzioni democrat iche e repubbli-
cane , che potrebbe d iventare anche 
un a t tacco contro la stessa vita 
democrat ica del paese , basa t a sul-
la Costituzione. CI sono forze che 
lavorano consapevolmente al l 'ag-
g ravamen to della crisi politics e 
puntano su un accresciuto discredi-
to delle istituzioni. La crisi si h 
Bggravata non solo pe r le feroci 
oscure lotte intestine della DC, ma 
perche" se ne 6 voluto ancorare la 
soluzione a un ricatto antidemo-
crat ico e a un falso d i l emma: o 
quadr ipar t i to o scioglimento del 
pa r lamento . Dal rapido evolversi 
della sttuazlone, dai fatti stessi del
la vita sociale e politica del paese 
emerge una volonta di fondo: che 
& diventato ormai imposs ib le e 
anche pericoloso pe r le s tesse isti
tuzioni democrat iche , pre tendere di 
governare 1'Italia, le Regioni, i co-
muni contro o senza i comunisti , 
contro quello che i comunisti rap-
presentano di esigenze, rivendica-
zioni, speranze delle masse popolari . 
P iu presto questa volonta s a r a com-
presa fino in fondo dalle forze di 
sinistra laiche e cattolicne, piu ne 
guadagneranno 1'Italia e la demo
craz ia . 

Nell ' immediato noi rivendichia-
mo una soluzione corre t ta e demo
cra t ica della crisi che permet ta la 
immedia te convocazione delle ele
zioni regional! e amminis t ra t ive , 
assicurl la sovranlta e il corret to 
funzionamento del par lamento e 
degli enti local!; instauri un cl ima 
e rapport! nuovi con i lavoratori , 
afrronti alcune questioni piu urgen-
ti di politica economica nell ' interes-
se dei lavorator i . 

Sono t rascors i due anni e mezzo 
— ha proseguito Chiaromonte — dal
la data in cui si tenne la p r ima 
conferenza ag ra r i a del nostro part i-
to a Pi renze . Si e t ra t ta to di un pe-
riodo assai impnrtante per il movi-
mento dei lavoratori della t e r ra , e, 
piu in generale . per tutto II movi-
mento democrat ico e socialista. 

La crisi politica, oggi cosl acuta , 
ebbe inizio con i risultati delle ele
zioni del 19 maggio 1968 che se-
gnarono la condanna della politica 
di ceotro sinistra. A questa vittorla 
delle forze di s inistra e del nostro 
par t i to un contr ibute im porta nte 
venne dai voto delle campagne . spe
cie in alcune grandi regioni del 
Nord, e ci6 fu costret to a ricono-
scerlo, in modo preoccupato, lo stes-
so on. Rumor nella relazione al 
Consiglio nazionale della DC dopo le 
elezioni. Nei mesi successivi, per 
tut ta Testate del 1968, si susseguiro-
no, in ogni par te d ' l ta i ia , grandi , 
combatt ive e un i t ane manifestazio-
ni di produttori contadini, colpiti 
dalla politica del Mercato Comune: 
fmo alia grandiosa manifestazione 
del 5 luglio a Roma, con decine e 
decine di migliaia di contadini pro-
venienti da ogni par te d ' l ta i ia . Eb
be inizio, pochi mesi dopo, in Sici-
Ha, la g rande ba t tag l ia dei b rac -
cianti che sarebbe du ra t a piu di un j 
anno: fu un inizio segnato. ancora I 
una volta, dai sangue dei lavoratori . 
M a da Avola prese il via il iungo 
combatt imento che ha porta to a vit-
torle contrat tual i e democrat iche di 
s t raordlnar ia importanza. 

Salut iamo qui — ha detto Chiaro
monte — come un fatto dl eccezio-
nale valore e significato, pe r tutti I 
lavorator i . e per la democrazia ita-
liana, il successo sul coliocamento. 
Da questo successo conquistato. dopo 
anni di lotte a sp re . dai braccian-
t i , si pud e si deve par t i re pe r 
anda re avant i , non solo in cam-
po agricolo. A questo punto Chia
romonte ha ribadito 1'impegno dei 
comunisti aFfinche la legge sul col
iocamento sia appl icata in modo che 
possa essere spazzata via per sem-
pre , dalle campagne del Mezzogior-
no e di tut ta Italia, la vergogna, 
antica e (ncivile, del mercato di 
piazza e perche sia r idata dtgnitft 
piena e l iberta ai lavoratori della 
t e r ra . 

Applicare questa legge sul collo 
camento significhera met tere in at-
to la conqulsta. forse piu rilevan-
te . realizzata dai sindacati net 1989, 
una conquista democrat ica che ten
ds a da re forza e poteri nuovi ai 
lavoratori e alle loro o r g a n i z a t i o n ! 
sindac&H, perch6 spinge a un avan-

zamento generale della democrazia 
nelle campagne e rende ancora piu 
anacronistici e assurdi fatti come !e 
elezioni truffa per le mutue conta-
dine o come i sistemi di direzione 
dei consorzi ag ra r i o dei consorzi di 
bonifica. 

Chiaromonte ha proseguito affron-
tando il problems dei rapporti t r a 
lotte operaie e lotte contadine re-
spingendo la posizione sbagl ia ta e 
ingiusta che tende ad a f fe rmare la 
assenza delle campagne e del Mez-
zogiorno dai g rande movimento di 
lavoratori che si e sviluppato in Ita
lia nei mesi passat i . Chiaromonte 
ha r icordato a questo proposito l'im-
portanza politica della partecipazio-
ne dei contadini alle manifestazioni 
operaie e popolari che si sono avute 
durante gli scioperi dello scorso au-
tunno. 

C'e, per6, da osservare a questo 
proposito, in risposta a quellj che 
avanzano 1'argomentazione dell 'as-
senza delle campagne dalle lotte 
passa te e in corso, che si e di fron-
te ad un'incomprensione profonda di 
quello che significhi. oggi, per i la
voratori dei campi organizzare una 
lotta, portare avanti un'iniziativa, 
costruire una nuova aggregazione di 
forze. Le difficolta e le asprezze 
della vita dei contadini, il sistema 
di potere che g rava sulle campagne, 
1'esodo che porta via le forze gio-
vani e fresche, lo stesso modo in 
cui e ancora . per tanta par te , or
ganizzato il processo produttivo agri
colo, la dispersione e a volte la 
Frantumazione: tutto questo non puo 
non essere considerato con grande 
serieta da quelli che vogliono com-
prendere, fino in fondo, !e ragioni 
dei contadini, per organizzarli e por-
tarli alia lotta. 

Chiaromonte ha anche ricordato 
come in questi anni sia andato avan
ti il processo di emarginazione del-
I 'agricoltura e 1' assogget tamento del 
processo produttivo agricolo agli in
teressi e alle decision! del capitali-
smo monopolistico finanziario e in-
dustr iale . E ' anda to avant i il proces
so di t rasformazione della societa 
i tal iana. E" continuato, e in alcune 
regioni si e esteso, 1'esodo patolo-
gico dalle campagne . E" aumentato 
il peso della classe operaia e anche 
di al t r i s trat i della societa, come ad 
esempio le masse studentesche. Si 
e venuta anche modificando la com-
posizione e la s tessa s t ru t tura so
ciale della popolazione delle cam
pagne. 

L 'emarginazione dei problemi del-
1'agricoltura non e. infatti, solo una 
questione di ca ra t t e re economico. E ' 
anche questione politica e r iguarda 
perflno l 'orientamento ideale e pra-
tico delle forze di sinistra e delle 
grandi organizzazioni sindacali . Non 
possiamo nasconderci questo fatto. 
Sentiamo anzi il dovere. in questa 
conferenza agrar ia del Par t i to Co-
munista Italiano. di pa r l a r e chiaro 
su questo problema e di apr i re co-
si una discussione proficua con tutte 
le forze politiche di sinistra, laiche 
e cattoliche. e anche con le grandi 
centrali sindacali . 

Le lotte d'autunno 
Chiaromonte, ha quindi fatto rife-

r imento ad alcune recenti pubblica-
zioni sulle conquiste dell 'autunno ed 
ha aggiunto che , in alcuni di questi 
art icoh, sembra quasi che non esi-
stano per niente in I ta l ia i proble
mi deH'agricoltura, e che anzi essi 
non abbiano alcun peso agli effetti 
della difesa e dello sviluppo (in di
rezione delle riforme) delle conqui
ste operaie dei mesi scorsi. 

Su un altro piano, e in modo mol-
to piu grave , appa re addir i t tura stu-
pefacente il fatto che. nelle tortuo-
se t ra t ta t ive per la formazione del 
nuovo governo, i problemi dell 'agri-
coltura e dei contadini non siano 
stati nemmeno t ra t ta t i . nemmeno 
eiencati per memor ia . Eppure tutti 
affermano che bisogna difendere le 
conquiste operaie. Del resto, il fal-
iimento pieno della politica agrar ia 
di centro-sinistra si deve anche a 
questo: a l l ' aver considerato i pro
blemi dell 'agricoltura come problemi 
settoriali, a volte di pura assisten-
za. Ecco la questione centrale che 
vogliamo avanzare e che intendiamo 
porre in discussione fra tutte le for
ze di sinistra. 

Non & possibile un nuovo tipo di 
sviluppo economico del paese, non 
e possibile nemmeno difendere e svi-
luppare le conquiste sindacali e de
mocratiche dell 'autunno scorso, non 
e possibile imboceare la via delle 
riforme di s t ru t tura economiche e 
social!, se non si riesce a imporre 
un cambiamento profondo della po
litica agrar ia e di quella mendio-
nalistlca. Diciamo anzi di piu. Una 
politica dl profondo rinnovamento 
strut turale dell 'agricoltura e del 
Mezzogiorno e condlzione inelimina-
bile. e parte fondamentale d) una di
v e r t politica economica e anche di 
un nuovo tipn di sviluppo democra 
tico Per ci6 la prima questio 
ne e b lorcare I 'emigrazione, cioe la 
continua emorragia dalle campagne 
e dai Mezzogiorno, e divenuta ormai 
una necessita nazionale. Ed e nr-
cessita nazionale per un doppio or 

dine di motivi II primo. legato alle I 
stesse possibihta di n p r e s a di un 
processo produttivo, e in qualche ca- ! 
so di sopravvivenza fisica. II secon- I 
do legato alia esigenza che tutte le 
forze democrat iche avvertono, di di 
fendere, di non fare assorbire le 
conquiste operaie: se continuassero 
ad a r r i v a r e a Milano o a Torino, 
al ritmo at tuale, i lavoratori espul-
si dalle campagne e dai Mezzogior
no, allora veramente quelle conqui
ste sarebbero, anche per questa via, 
messe in pericolo e forse annullate. 

Quando noi sosteniamo la neces
sita di bloccare 1'esodo — ha af-
fermato — non intendiamo certo di
re che gli uomini e le donne debha-
no morire li dove sono nati , legati 
alle medesime attivita o alia mede-
sima sottoccupazione o alle medesi
me condizioni di a r re t ra tezza in cui 
sono vissuti i loro genitori. Ma quel-
lo che c 'e stato in Italia, quello che 
continua ad esserci non 6 un ratio
nale alleggerimento, come si dice, 
dell*occupazione agricola. E ' stato 
ed & ben al t ra cosa. E* stata la 
fuga disordinata e caotica. E* stato 
1'abbandono. E ' stata la avventura 
t ragica di milioni di uomini e di 
donne, E i risultati sono davanti ai 
nostri occhi. Nei centri industrial! 
c 'e la congestione e le cittS impaz-
ziscono. In alcune zone v 'e ancora 
una sovrappopolazione addetta alia 
agricoltura. In molte a l t re c 'e la de-
gradazione. c'b una situazione nella 
quale riesce difficile in t ravedere 
perfino la possibilita di una qual-
siasi n p r e s a produttiva e civile. 

La politica economica che viene 
seguita. d 'a l t ra par te , continua a 
spingere alia fuga e all 'esodo. Ma 
le popolazioni, i giovani sentono piu 
acutamente di prima la drammat i -
cita della loro situazione e capisco-
no che, nei prossimi mesi, si gioca 
il loro destino. II g rande esempio 
delle lotte operaie serve da stimolo 
ed d ar r iva to nei piccoli paesi, nei 
casolari piu sperduti . Chiaromonte 
ha r icordato le recenti lotte della 
Basilicata che hanno vis to, fra l'al-
tro, la partecipazione di migliaia di 
giovani e di forze nuove. Non si 
t ra t ta di scoppi improvvisi e mcon-
trollati , m a sono il r isultato di una 
consapevolezza meridionalistica nuo
va, di un nuovo sforzo di organiz-
zazione democrat ica . di una nuova 
unita. 

Come bisogna intervenire in que
sta situazione? 

Occorre anzitutto puntare sul la 
spesa pubblica, non una qualunque 
spesa pubblica, ma investimenti 
quahFicati che servano al duplice 
scopo di aumentare le possibilita di 
lavoro immediatamente , e di avvia-
re una trasformazione dell 'agricol
tura i tahana , che siano cio^ gi<k 
sulla via di una programmazione 
democrat ica e antimonopolistica. 

Noi comunisti siamo per una rigo-
rosa selezione deila spesa pubblica 
che dia piu soldi per le irrigazioni 
e le trasformazioni a g r a n e , il rim-
boschimento, le opere di difesa del 
suolo, la scuola e la r icerca. Siamo. 
invece, per i tagli netti in opere 
che possono e debbono essere rinvia-
te di qualche anno: autos t rade , tra-
fori. canali navigabili ecc In questi 
anni . invece, una selezione rigorosa 
della spesa pubblica c'e s ta ta , ma 
alia rovescia, per a iu tare le grandi 
concentrazioni industrial!. 

Ma a chi chiediatno tutto questo? 
Certo, un governo nuovo, orientato a 
sinistra, non puo non presentarsi con 
un programma di questo tipo in po
litica economica. Occorre sviluppa-
re , nelle prossime set t imane, un mo
vimento vasto e impetuoso, zona per 
zona, provincia per provincia. che 
ponga obiettivi di occupazione e di 
trasformazione. mobiliti tut te le po
polazioni per raggiungerli . apra vere 
e proprie vertenze con gli Enti di 
Sviluppo. con gli organism! pubbli-
ci, con lo Stato. 

La seconda questione affrontata 
da Chiaromonte e quella che riguar
da la profonda e intollerabile ingiu 
stizia che oggi colpisce i contadini 
e i lavoratori della te r ra , per i pro
blemi dell 'assistenza e della previ-
denza. Noi comunisti rivendichiamo 
I 'attuazione di due misure partico-
larmente urgenti, per le quali, del 
resto. esistono precisi impegni poli
tic: e legislativi del governo: 1'au-
mento degli assegni familian e l 'au 
mento delle pension! Per le pensio-
ni chiediamo che la delega data dai 
Par lamento a! Governo a provvede-
re per la equiparazione dei t ra t ta-
menti pensirmistin ai coltivatori di-
retti, ai coloni e ai mezzadri. venga 
a t tua ta con l 'emanazione, entro que-
st 'anno. degli appositi strumenti le
gislative e che intanto il m inh t ro 
del lavoro inizi subito le consulta-
zioni in proposito con le organizza
zioni sindacali e contadine Queste 
nchieste i comunisti sosteneonn da 
anni" anche nei corso dell 'ultima di 
scusMone sulla legge prr la nforma 
dellp pensioni, quando i deputati e i 
^enaton del centrosinis t ra e in 
particolare, quelli della Coltivatori 
Diretti. respinsero tutti i nostri 
emendamenti . 

RisnUerc questi problemi. alia fi
ne, non e solo un fatto di giustizia. 

ma e anche una delle condizioni es- f 
senziali perche l giovani e ie ra-
gazze restino a lavorare nelle cam
pagne t rasformate , avendo una pro-
speltiva di vita civile e moderna, 
di una e f f e t t na sicurezza sociale. 

Di queste questioni investiremo 
nuovamente, e subito, il Pa r lamento . 

La terza questione che ci sembra 
urgente affrontare — ha proseguito 
Chiaramonte — e quella dei prezzi. 
Si t r a t t a di una questione difficile 
e assai complessa. N6 vi pu6 essere 
dubbio che su questo terreno si svi-
luppa una parte grande della con
troffensiva delle forze conservatrici 
dopo le vi t tone operaie, e che anzi, 
at torno a tale questione, c 'e chi vor-
rebbe c rea re difficolta, malintesi e 
anche fnzioni, fra operai. 

Innanzj tutto per ben individuare 
Tongine dei fenomeni del carovita 
nei nostro Paese . La hevitazione dei 
prezzi e precedent© alle lotte con
trat tuali dell 'autunno scorso: e quin
di e falsa e bugiarda ogni afferma-
zione che tenda a f a m e r icadere 
sugli operai e sulle loro vi t tone la 
responsabilita. Ma c'e anche un altro 
aspetto. E ' vero che gli aumenti dei 
prezzi dei generi a l imentan sono 
quelli che piu colpiscono, giorno per 
giorno, i bilanci delle famiglie ope
raie : ma sono forse, questi aumenti , 
I'elemento t ra inante del rialzo ge
nerate del costo della vita? A noi 
sembra di no. Giustamente, un re-
cente documento della CGII, mette-
va in pr imo piano l 'aumento del 
prezzo delle automobili, dei pneu
matic!, degli elettrodomestici, dei 
servizi pubblici. II processo, quindi, 
ha la sua origine principale fuori 
dell 'agricoltura, nella politica dei 
grandi gruppi monopolistic! indu
strial! e in quella che piu diretta-
mente impogna l 'attivita del gover
no, oltre che in process! inflazioni-
stici a livello internazionale. 

Perche il c^.ovita 
Ci6 non toglie, ovviamente, che. 

come abbiamo avuto occasione di 
n p e t t r e piu volte nei corso degli 
ultimi tempi. 1'agricoltura i taliana, 
per i! modo come e organizzata, per 
il peso della rendita parass i ta r ia , 
per la presenza d! organismi come 
la Federconsorzi, per il ca ra t t e re pa-
rassi tar io e speculativo della rete 
di intermediazione fra campagna e 
citta, costituisce, in Italia, una fon-
te permanente di tensione inflazio-
nistica, e, al tempo stesso, un'atti-
vita che fomisce una bassa remu-
nerazione al lavoro contadino e che 
spinge all 'esodo. E cosi accade, in 
definitiva, che dell 'aumento dei 
prezzi dei prodotti agncolo-alimen-
tari soffrono gli operai e tutti i con-
sumatori . e non r icavano beneficio 
i contadini, le masse lavoratrici del 
le campagne . Anzi, c 'e di piu. E ' 
aumentata costantemente, in tutti gli 
ultimi anni, e anche negli ultimi me
si, la forbice fra prezzi industrial] 
e prezzi agricoh. Un solo dato vo-
glio r icordare . assai indicativo: alia 
Fiera di Verona, che si e aper ta do-
menica scorsa. i prezzi delle mac-
chine agricole sono cresciuti , rispet-
to al l 'anno scorso. In una misura 
che va dall '8 al 20%: e lo s tesso 
potrebbe ripetersi per le sementi , 
per i concimi, per i mangimi, ecc. 

In questa lotta contro i! carovita, 
checche ne dica il signor Bonomi. 
debbono lottare uniti i contadini e 
gli operai. E insieme debbono riven-
dicare quelle misure urgenti che ap-
paiono indispensabili, non piu nn-
viabill: una riforma radicale del-
1'AIMA, l 'azienda pubblica per gli 
interventi sui mercat i agncolr . una 
norgani7zazione del settore pubbh-
co della trasformazione e distribu 
zione dei prodotti agricolo alimen
t a n ; un aiuto serio alia promozio-
ne e alio sviluppo del movimento 
cooperatwo e associativo dei conta
dini; nuovi e piu vasti compiti di in
t e r v e n e ai Comuni; e soprattut to il 
controllo pubblico e la messa a di-
sposisione delle associaziom e delle 
cooperative contadine degli impianti 
e delle at t rezzature della Feder
consorzi, cioe di quegli impianti e 
at trezzature che sono staii costruiti 
tagheggiando tutti i contnbuenti ita-
hani . cioe attingendo a gran mam 
nei pubblico denaro con operazioni 
trufraldine delle quali (non dimenti-
chiamolo mai l il Par lamento non ha 
potuto prendere conoscenza Faccia-
rao anche affidamento, in questo 
campo, al l ' iniziat i \a del '? masse po
polari, delle loro organi?za'/ioni sin 
dacali e cooperative, dei Comuni e 
degli Enti locali Le misure da noi 
indicate potranno. perd, raggiungere 
in pieno il loro scopo solo se rea-
lizzeranno due condizioni, fra loro 
legate1 una trasformazione del l 'agn-
coltura che ne abbassi i costi di 
produzione e un cambiamento ra
dicale degli indirizzi e della politica 
del MEC. 

L 'agncol tura italiana deve essere 
t ras tormata Bisogna hberaria da 
tutti gli inceppi sociah ed economici 
che oggi la oppnmono Bisogna 
smettei ia di fnraggiare il capital) 
smo agrar io Bisogna far diventare 
protagonisti e benefician delle t ra 
sforma/iont i lavoratori della t e r ra 
A tutto questo fa ostacolo 1'attuale 

politica comunitar ia che e diventata 
una sorta di alibi internazionale per 
tutte quelle forze che si oppongono 
alle riforme e alle trasformazioni. 
Una politica comunitaria — ha af-
fermato Chiaromonte ~ sostanzial-
mente concepita e a t tua ta per as-
soggettare il processo produttivo 
agricolo agli interessi delle grandi 
concentrazioni industrial! e finan-
z iane . 

Oggi il MEC porta al l 'assurdo che, 
mentre nei nostro paese, aumentano 
i prezzi dei generi a l imentan dob-
biamo ammazzare le vacche. non 
aumentare la produzione delle bie-
tole. continuare a coltivare e a pro-
dur re grano, a distruggere gli agru-
mi, le pere, le pesche. E ' chiaro 
che in questo modo non si fanno gh 
interessi di nessuno t r anne che del
le grandi concentrazioni economiche 
e finanziarie. E ' necessario modifi-
ca re radicalmente il MEC agrico
lo. Riporteremo la questione in Pa r 
lamento e svilupperemo, al tempo 
stesso, un vasto movimento di lotta 
che imponga questa modifica. Oc
corre una nuova politica comunita
ria che sviluppi una collaborazione 
internazionale sempre piu intensa e 
si basi sui mutamenti strutturali an-
zicch6 sul protezionismo. 

I tre problemi esaminati — ha 
proseguito — ci portano nei cuore 
della bat tagl ia per la riforma agra
ria, per il r innovamento s t rut turale 
dell 'agricoltura italiana. La risolu 
zione di essi comporta anche il far 
fronte alia controffensiva conserva
trice tendente ad impedire la Isti-
tuzione delle Regioni a t t raverso le 
quali deve passare , come vuole la 
Costituzione, tutto l 'mtervento pub
blico in agricol tura. 

Gli enti di sviluppo dovranno es
sere istituiti in tutte le regioni: do
vranno a vere ampi poteri, compreso 
quello di espropno. e strumenti ca-
paci di promuovere la direzione con-
tadina e popolare dei piani di zona, 
delle trasformazioni e dello sviluppo 
dell 'agricoltura. 

Quest 'anno, inoltre, scade la se
conda edizione del Piano Verde. Noi 
r ibadiamo l 'esigenza di accrescere 
gli investimenti e di darli alle Re
gioni e agli enti di sviluppo. E' una 
proposta coerente con la nostra po
litica: Piano Verde e Cassa oer il 
Mezzogiorno sono incompatibili con 
la programmazione nazionale e con 
la Regione. Una modifica cosi pro
fonda degli strumenti dell 'interven-
to pubblico in agricoltura comporta. 
fra I 'altro lo smantel lamento del piu 
vecchio e arruggini to fra i ministeri 
italiani, quello per 1'agricoltura. Con 
le Regioni, gli enti di sviluppo, con 
questa organizzazione democratica 
dell ' intervento pubblico sarh possi
bile, d 'al t ra par te , affrontare il pro
blema dei rapporti t ra agricoltura 
e industna di trasformazione. Un 
problema deos ivo se siamo convmti 
della necessita di integrare alcune 
fasi del processo di conservazione e 
trasformazione dei prodotti agncoli 
nei processo produttivo contadino 
sotto controllo pubblico che deve 
a r r ivare nei casi, ad esempio, dei 
baroni e dei parassit i dello zucche-
ro, a iniziative di nazionalizzazione. 

Chiaromonte ha poi preso in esa-
me il problema della riforma agra
ria generale con le sue implicazio-
ni di ca ra t te re economico. sociale e 
politico. La lotta per la riforma 
agrar ia generale e lotta per un di-
verso tipo di sviluppo, per una pro
grammazione antimonopolistica e 
puo assumere in Italia un cara t te re 
dirompente, democrat ico e sociali
sta alio stesso tempo. Trasformare 
['agricoltura significa anche elimi 
nare sprechi, strozzature. parassiti-
smi. Non siamo mai stati per la 
difesa dell 'agricoltura cosi com'e 
Ritenia mo compito di tutte le forze 
di sinistra lottare per un 'agncol tura 
moderna e avanzata che produca a 
bassi costi che sia condotta da con
tadini e dai lavoratori della ter ra 
nelle forme e nei modi da essi scel-
ti in modo democratico, che incor-
pori in se una par te del processo 
di conservazione e trasformazione 
dei prodotti agncoli , che tenda a 
superare 1'identificazione fra azienda 
e propneta e, ancor piu, quella fra 
azienda e famigha contadina, iden-
tifica/ione che ha radici antichissi-
rre e d i e e alia base delle condi 
zioni di arretratezza della vita ao-
ciale e civile delle campagne. 

Appare evidente in questa modo 
il ca ra t te re politico, di liberazione 
e di avanzamento civile, sociale e 
culturale, deila battaglia per ]a n 
forma agrar ia Lo senpo di questa 
battaglia coincide con gli scopi e gli 
obiettivi del movimento operaio. con 
quelli del movimento studentesco, 
con quelli del movimento per l'e-
m<inr ia/ione femminile- una nuova 
orgd <i7ione della society basata 
su unt larga partecipazione demo 
cratica nella quale tendano a di-
minuii'e le differpnze fia citta e 
campagna, nella quale si \ dda sem 
pre piu affermando una sea fa di-
versa dei consumi rii esigenze e 
anche d\ \a lor i in cui i cnnsumi 
sociali abbiano una netta pr ionta . 

Ma come si lotta per Uli ob,et-
Uvi? 

uj Chiaromonte fa n r e n m e n t o al
ia polemica regis t ra tas i in questi 
anni sulla parola d'ordine « la ter ra 
a chi la lavora » per r ibadirne la 
validita e per affermare alio stesso 
tempo che la sola propneta della 
ter ra non basta pur essendo condi-
zione per da re stabilita ad un 
processo di associazione che supe-
n I'identita fra azienda e proprieta, 
o addir i t tura fra azienda e famiglia 
contadina. 

Anche nella futura societa socia
lista — ha proseguito — la pianifi-
cazione della produzione agricola 
nell ' interesse di tutto il popolo, lo 
avanzamento della democrazia e 
della coscienza socialista nelle cam
pagne, 1'azione per far diminuire le 
differenze fra citta e campagna . fra 
lavoratori agncoli e industrial! pos
sono essere realizzati senza nazio-
nalizzare la t e r ra ma lasciandone 
la proprieta a chi la lavora e fa 
cendo i contadini e i bracciant i , nu-
niti in associazioni e cooperative, 
p ropne ta r i della ter ra che lavorano, 
protagomsti e beneficiari delle tra
sformazioni e degli investimenti 
pubblici. 

E ' in questo quadro che il PCI 
r iproporra, nei paese e nei Par la
mento, il superamento dei contratti 
agra r i . Esistono. in tante parti d'l
taiia, grandi proprieta di tipo as-
senteistico; per queste non c'k a l t ra 
via che il ricorso all 'esproprio per 
motivi di pubblica utilita. Le grandi 
lotte bracciantili dei mesi passati 
hanno aperto possibilita nuove per 
1'accesso alia propneta della terra . 
Si par te dalle esigenze di maggiore 
occupazione per porre gli obiettivi 
di trasformazione da reahzzare, 
d 'accordo con i contadini e con le 
popolazioni, ed avanzare anche le 
necessarie richieste di esproprio e 
di passaggio della te r ra , a comtn-
ciare da quella degli enti pubblici. 
a cooperative ed associazioni di 
braccianti e contadini. Un altro fat
to importante venficatosi nei '69 
e la legge sull 'afntto, approvata dai 
Senato e giacente alia Camera, e 
con la quale si sono fatti notevoh 
passi avanti Ed e per questo che 
le destre tentano di affossarla. Da 
parte nostra lotteremo non solo, per 
farla passare , ma anche per miglio-
rar la . Anche essa puo costituire una 
importante tappa nell 'aspro e diffi
cile cammino verso la riforma agra
ria, e verso il superamento di tutti 
i contratti agrar i . 

Unita e autonomia 
Gli obiettivi mdicati richiedono uno 

sforzo enorme di organizzazione e 
di unita. Si pai ia molto in questo 
periodo della necessita di costruire 
e far s. ' i luppare nuove forme di de
mocrazia diretta. Non troppo note 
sono le notizie che in questo senso 
vengono dalle campagne. Ma si 
guardi ai braccianti . Dovranno es
sere designati 60 mila rappresen 
tanti dei lavoratori nelle commis
sion!. Sara questo un grande fatto 
di democrazia che deve vedere im-
pegnato i) part i to in prima persona. 
Le e spenen /e delle cooperative, del
le forme associate, in campo con
tadino, sono al tret tante forme di de
mocrazia che vanno difese e mcre-
mentate. Chiaromonte avviandosi al
ia conclusione. fa nferimento al 
processo unitarlo in atto nelle cam
pagne ("braccianti, mezzadri. prese 
di posizione dei tre sindacati . for
me associative, liste un i tane per le 
elezioni delle Mutue contadine) per 
aggiungere che questo processo. pur 
notevole e interessante, procede con 
lentezza e fatica La responsabilita 
di Bonomi e graviss ima: egh ha 
ostacolato e continua ad ostacolare 
questa unita facendo diventarp la 
Coldiretti un'appendice, un tempo 
di tutta la DC e oggi di alcuni 
gruppi soltanto di essa Oggi e ne
cessario che i contadini conquistino 
l'autonomia dai goverm e dai par-
titi. oltre che dagh agrar i assentei-
sti e dai capitalist! agrar i . Ma noi 
aggiungiamo qualcosa di piu. Noi 
che abbiamo organizzato la nostra 
conferen/a agrar ia all ' insegna della 
allean?a fra operai e contadini. non 
abbiamn alcuna esitazione ad af
fermare che il movimento contadi
no deve essere autonomo anche dai 
movimento operaio. 

Chiaromonte, poi, riferendosi alia 
annunciafa m,mi!esl,i7inne bonomia-
na di * 100 mila cnntadim a Ro 
ma *>, ha affermato che salutere 
mo l contadini i quali \ e r ranno a 

j Roma sicun che saremo noi d so 
stenere I loro interessi e non Bo
nomi e la DC Questa pos:/inne fa 
pdrte mtegrante della nostra stra-
tegia e non I assumiamo per moti
vi tattici Chiaromonte ha quindi 
preso in esame i rapporti tra il no
stro partito e le al tre forze di si
nistra in materia di politics ;i2rarla 
auspicandone un'intensific<i7ione 

Per aumentare il peso nohtico 
delle masse comadino T.^UT societa 
italiana. il PCI la \ora e lotta — 
ha concluso — c*n coereiiM per 

' 1'anita c I'autoaomia di tutto :1 nio-
j \ imento contadino. 

Vecchiaia 
e invalidity 

Sono un impiegato della 
Camera di Comraercio di 
Ascoli Piceno d ie presto 
servizio innterrottamente dai 
1935 e dovro restare fino 
al 13 novrmbre del c.a.. 
epoca in cui compird 65 
anni. 

Nei ]E>65 ottenni la pen 
sione di invalidity di lire 
46 600 mensili. pensione che 
venne revocata li fi ottobre 
1969 dopo aver riscosso fino 
al bimestre agosto-settem 
bre 1969 in mteura anche 
ndotta II 1" ottobre 1969 
riNCA inoltro. per mio con 
to, damanda di pensione di 
vecchiaia e nello stesso tem
po anche il ricorso contro 
la revoca della pensione di 
imahdita. 

Per quest'ultimo ricorso 
I'TNPS mi ha nchiamato a 
visita medica ed in tale cir-
costan7a sono stato prega-
lo di ntirarp il ricorso in 
quanto nei frattempo mi sa 
rebbe stata liquidata una 
pensione provvisona di lire 
24.000 mensili, che io n-
flutai 

In questi giorni, invece, 
mi e stato recapitato un li
bretto di pensione con ! im-
porto di L. 42.400 mensili 
ed ho riscosso solo il bi
mestre gennaio-febbraio '70. 
CARBONI BERNARDINO 
Via Pietro Alamanni. 3 

Ascoli Piceno 
Per breintd di wazio ab

biamo smtetizzato al massi-
mo \a tua richierta omet-
tendo anche di enumerare 
le 10 domartde che a hai 
fatto A tali domande. ve
ra, non possiamo rispondpre 
in modo csaunenfe per tut
te, della qual cosa ci scu-
siamo, in quanta necessifc-
rehbe prendere visione del 
tuo fascicolo; compifo che 
devolviamo al Diretfore del 
la sede dell'IN PS di Ascoli 
Piceno con preplnera di for-
nire deiucidazioni al noatro 
gxornale o a te diretta-
menle. 

J) Per cDitcscere se i ver-
samenti effettuati in tuo fa-
vore dai 1935 al 1949 risul-
tano accreditah, e necessa
rio che tu prenda visione 
delia tua posizione assicv-
rativa presso la sede del-
I'INPS di Ascoli Piceno. 

2) L'xndxce di calcolo tra 
la pensione di invalidita e 
quella di recem'aia non e 
uguale in quanto mentre la 
pensione di inuatidilQ e quel
la di vecchiaia non e ugua
le in quanto mentre la pen
sione di invalidita a suo tem
po li fu liqwdata con le 
vecchie tiorme, cioe soltan
to con il sistema contributi-
r>o, oggi. tnreee, per la li-
qutdazione della pensione di 
vecchiaia tt verrebbero ef
fettuati due calcoh, uno con-
tribuUvo e I'altro retributivo 
alio scopo di slabilire Vim-
porto piu favorevole. 

3) Se la tua pensione di 
inrtiliditn IiQ'ndafn a suo 
tempo, e quella attuale rit 
vecchiaia sono state giusta
mente calcalale potrai ac 
certarlo presso la sede IN-
PS di 4scoIi Piceno. 

4) La domaiida di pensio
ne decorre sempre dai J11 

del mese successivo a quel
lo della preientazione della 
domanda, sempreche a tale 
data I'assicurato sia in pos-
seiso di tutti i requisiti pve-
risti per il diriffo La cau-
sale del vaglia di L. 25 000 
da te rtceuuto dovrai ac-
certarla presso I'INPS di 
Ascoli Piceno. 

5) Per poterii dire se sia 
pn'i convenient? o meno m-
sittere sul ricorso per la 
reiezione della pensione di 
invalidita a suo tempo con-
cessali con il sistema con-
tribuhvo. oppure riar corso 
alia pensione di vecchiaia 
eon Vaituale sistema. e ne
cessario procedere al calco
lo della pensione can Vaa-
aanao alia retnbuzione, co
sa che viene effettuata m 
sede sulla scorta deali de
menti di contnbuzione e di 
retributions relativi agli ul
timi 5 anni di favoro da te 
prestato, 

6) Le 42.400 lire che U so
no state concesse con certi
ficate di pensione « eroaa-
zione provvisona ». rappre-
sentano. a nostro avviso. la 
pensione rii mmiidita che H 
e stata rtpristwata provvi-
sormmente ITI amnio, in ba
se alle tiorme attualmente 
in viaore. allorche si mof-
tra ricorso contro la revoca 
della pensione di invnhdita, 
durante le mote del ricor
so la pensione vicne uaual 
niente paaata 

7) Per d seinzio mihtare. 
se lo stesso a suo tempo 
non 6 stato intera niente 
computaio m fim pensiom-
stici dell'lNPS, m base al-
I'articolo 49 della legge 30 
aprile 1969 n 153, tu puoi 
chiederne il nconoscimento. 

8) La somma decurtata 
sullo stipendio dalla Came
ra di Commercio, dai mag
gio 1%8 perche tu eri pen-
.swnato. purtroppo non ti po-
trd, seconda le viaenti nor-
me. essere rimborsata. poi-
che la recente sentenza del
la Corle Costituzionale ha 
stabilito la tllofjifhmifd del
la trattenuta solo nei con 
fronti dei pensianati di irc-
chiaia che cnntinuano a la 
lorare e non nn confronti 
di quell? di invalidita per i 
guaix la Corle stessa non ha 
ravvisato la spe? "quazione 
rispctto ai cnntributi ver-
sah 

9) Quando tl 13 noi em-
bre 1910 Uiscerax dcfimUva-
mcrte il semrio. tu avrai 
d'ritto a liquidare il sup 
plemento per i contiibuli 
ver sati dopo i! pensiona-
mento 

10) Se (u fiqiurii fa pen
sione di vecchiaia nmm-
ciando alia pensione di D?-
rahdila avrai, invece, dirit-
to alia percentuale del 74 
per cento della rclribiuio-
ne, se avrai ta'JouiHto una 
or.;iQ??i(d confrifjuht'a di 40 
anni cd oltie, o ad una per
centuale wfenare, pmpoizio-

nata atili anni d> citntrihu 
zione, in COJO di an?janifri 
cvnuibut'ta inti noie a 40 

Parentcla col 
d ilore di lavoro 

F.sponpo un cast) partico
lare ma rilengo che in 
ranipo nazionale ce ne sia-
nt molti altri similr 

Una domestica lia papato 
rrgolarmente i contnbuti e. 
dopo 5 o 6 anni di versa 
menh al momento della n 
clucsta di penKionr, !c si 
l'isponde con queste testua 
ti parole: « La peristolic HOI? 
le tpetta. perche da in far
mer z torn assuute, ri"ulta che 
lei e parenic del datore di 
lavoro, percio le verranno 
nmhorsati i confnbuf? *, Do 
siderei sapcre pen he mi 
hanno fatfo prima vrrsarc 
? rontnbuti e poi mi hanno 
dolto che tab contnbuti non 
crano dovuti0 

TONONI \TT1I.10 
Porto P P. (Maeerata> 

Che 17VPS abbia rilascia 
to una tessera assicwativa 
sulla qua.c sono state ap-
phcate delle viarche, nan 
exclude la facoltd da parte 
di detto Istituto di ritencre, 
m un secondo momenta, in-
debite le marche applicate. 

Infattx se dopo la ricon-
segna di una o piu tessere, 
affiora. sulla base di nuove 
cxreostame il sospeito che 
il rapporto dl lavoro sia sta
to fittiziamente instaurato 
per procurare indebilamen-
te prestaziom preniden2?aM, 
I'INPS puo dispone accer-
tamentx ed in conscguenza 
negare la prestazione e, nei 
caso non sussiste it dalo. 
nmborsare i contribuU er-
roneamente versati. 

E' vero c«e quando est-
sir wn rapporla di poren-
tefa a d\ afjtiuta entiu il 
111 grado tra dalore e lavo-
ratore, per prassx rostante, 
si eschide la posn*biUld di 
riconoscere Vesistenza dt un 
rapporto di lavoro utile ax 
fim assicuraiivi, ma e allret-
tar.to vero che a t'olle. 17 
stidilo suila scorta di ele 
mentx cer'i f"i)i??colo di su 
bordinazwne, re)rib«sioi«?, 
continuild di prestazione la-
voratwa) ha derogato a ta
le prassi, specie q tando $ 
stato costretto a (arlo per 
umfovmarsi ad una senlen-
za della Magistratura Per 
tanto, per ora consiphamo 
di inoltrare ricorso al Co-
mitalo Esecutioo dell'lNPS 
in Roma, possibilmenle con 
Vassistenza del Patronato 
1NCA o di altro Pafronnfo 
cfie a norma delle vipenti 
dxsposiziom sono teniiU a 
tutelare gh interessi dei la
voratori anche avanti al-
I'autorild giudiziaria ed a 
Utolo gratuito. 

Cumulo 
cli contributi 

Sono un arti^iano, lit) 45 
anni di eta e pngo i contrl 
buti fin da quando fu lsti-
tuita la Restione 

Desidererei sapere, in ba
se alle lesgi vigenlt, die 
pensione potro percepire a 
65 anni di eta 

Inoltre ho versato all'lN-
PS contnbuti obbligaton 
nell' assicurazione comune 
dai 1941 al 1953 per un im 
porto utile a pensione di 
L 2 084; dai 1913 al 1968 
contributi volontan per un 
importo utile a pensione di 
L, 3.532. 

Continuando a versare 
contributi volontan delia II 
classe, a tiL* anni Oi eta d ie 
pensione potrei a vere? 

Che cosa succedrra a 65 
anni di eta, quando dnpo 
aver riscosso per 5 anni la 
pensione come assicurato 
obbligatono comune. avro 
dintto alia pensione da par
te della Geslione ArtiRiam? 

FENTILI COSTANTINO 
Roccastradd (Grosseto) 

Alio slaio attuale qualun
que tmporto ti comnnicat-
simo sarebbe azzardato, m 
quanta la leatslazione pre-
vxdenzxale e m conttnua evo-
luzxone, per cui non possia
mo sapere le modalttd di 
liqutdazione deltc pcrtsiom 
che saranuo adoitate tra 15 
o 20 anni. In Unea di mas-
sima, sulla base degli im
port* attuali. tn quaiild di 
pensiowato della Gestione 
Artioiana riteniamo che an-
dando in pensione a 65 an
ni tu potrai percepire il trat-
tamento mini mo di L. 18.000 
mensili 

Per quanto riguarda. in-
vece. i contnbuti obbhoo-
ton e valontarx da le ver
sati alia assicurazione ge
nerale obbliaatarifl. li fac-
cxamo presente che sempre 
secondo le norme rioenti. 
quando compirai 60 anni dl 
etd, liquiderai la pensione 
in regime obblifiiatorio; quan
do, poi, raggxungerai il 65° 
anno di eta non ti corope-
terd anche la pensione di 
artigiano; aurtii, inuece di 
ritto ad un supvlemento 
rapportato ai contributt ac-
crcdilati nella Gesttone spe-
ciale. 

Ci prt-me altresi farti prff-
sente. al riouardo, che la 
legge n 153 del 30 4-1W9 
ha concesso delega al Go 
verno affinehe entro il 31 12-
197,1, questi nrorveda ad 
emanare norme d>e regoh 
no in mono rlirerso » pit) 
faroiri'olp nl Iru-orarnre. tl 
cumulo dei contributi ver 
sati alle assicuraziom gene-
rah ohbhaatorio con quelh 
versali alia Geshonc Spe 
ciale dealt arttgiatu 

A cura di F. Viteni 

Rlcordlamo a tuM| 1 let-
tori che le rlchlestti vanno 
indiriizate al saguenie In-
dlrlzzo: n Unita u - Ser-
vizlo pensioni Via del 
Taurlnl 19 - 00100 - Roma. 
Rinnovlomo l'lnvlto a scrl-
vere lettere brevl per per-
mettercl dl rlsponderc al 
magglor numero poulblle 
di lettorl. 
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