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Saldare 

Tazione 

degli eperai 

con la lot!a 

cSei contadini 

UN MILIONE e settecento-
rmla braccianti sono In 

lotta per il nnnovo del con-
trp'to nn7ionnlo di lavoro sea 
duto il 10 nnvembrp scorso 
Chiedono la garnnz'n del po 
sto rli lnvoro. ll diritto alia 
cnntratta^ione az'enriale. un 
salario min'mo garnntito nel-
la ni'sura di 25(J() lire ll gior-
no. la possibllita di interve 
nire sindaralmente nella ela-
borazlonp del planl colturali. 
Gh agrari nnri mollano Mai 
grado le richieste ricalchino 
quanto p stato ottpnuto In 
non meno di trenta vertenze 
contrattuali a carattere pro 
vinciale concluse posltivamen-
te la scorsa estate, esse ven 
gono respinte slstematlca 
mente dalla Confagricoltura, 
tanto prepotente da snobba-
re persino la mediazlone del 
minlstro del Lavoro. 

La resistenza degli agrari e 
politica. si inquadra alia per-
fezione nel quadro attuale 
contraddistinto da ripetuti 
tentative di spostamento a 
destra di tutto l'asse politico. 
I no degli agrari vanno bol-
lati, qualiflcati per quello che 
sono e cioe atti di provoca 
zione Chi tace. chl non 11 de-
nuncia. chi — come la DC — 
non si schiera a fianco del 
braccianti in lotta, che e giu-
sta e sacrosanta, deve esse-
re condannato dl fronte alia 
opinionp pubblica 

II Paese non vuole andare 
a destra Per questo i lavora-
tori di molte altre categorie 
(tessili. chimici, metalmecca 
nici, ecc.) si sono prontamen-
te schierati con i braccianti: 
hanno compreso il valore po 
litico della loro lotta. Non si 
tratta di un fatto solldarlstl-
co ma di una scelta politica 
precisa: gli agrari che sono 
1 portabandiera del piu roz-
zo conservatorismo, vera cen-
trale di provocazione, devono 
sapere che I lavoratori della 
terra non sono soli, che la 
partita se la devono giocare 
con l'intero movimento ope-
raio. II quale ha capito una 
altra verita della situazione 
attuale e cioe che i proble-
mi delta nostra agricoltura 
sono ormai diventati proble 
mi nazionali. problemi che 
interessano oggettivamente 
tutto il fronte del lavoratori. 

Le lotte contadine sempre 
piu frequcnti. la stessa bat-
taglia contrattuale dei brae 
cianti, al loro centro hanno 
la costruzione di una agricol
tura nuova, moderna. in cui 
il bracciante e il coltivatore 
abbiano un ruolo da protago-
msti e soppiantino finalmente 
coloro che per secoli non 
hanno fatto altro che portare 
avanti una politica di rapina, 
spaccando la citta dalla cam
pagna. il nord industriale dal 
Sud agricolo. mortificando 
intclligenza e capacita di mi
lioni dl lavoratori. esaltando 
di contro assurde e medioe-
vali forme di rendita parassi 
tana, il privilegio e il disprez-
zo della democrazia 

Alia DC e al suoi govemi 
risalgono parecchie responsa 
bilita per questo stato di co
se esistente nelle nostre cam-
pagne I lavoratori italiani, 
tutti i lavoratori. devono sa-
pcrlo In gioco non ci sono 
soltanto le condizioni di vita 
e di lavoro di questa o quel 
la categoria di lavoratori 
agncoli ma uno dei nodi fon 
damentah della nostra eco-
nomia. fino ad oggi sviluppa-
tasi al danni di chl vive e 
lavora nelle campagne. 

Modi Hear e il meccanismo 
di sviluppo che tanti guasti 
ha fatto nelle citta e nelle 
campagne, - significa appunto 
saldare la lotta degli operai 
con quella dei braccianti e 
dei contadim I comunistl 
operano e si battono per que 
sto obbiettlvo. importante 
positivo e storico. La DC in 
vece fa il contrario Piu che 
dei problemi del braccianti 
e dei contadinl, e del proble 
mi degli agrari italiani che 
si preoccupa E' soprmttutto 
al marchese Diana che non 
vuol dispiacere. 

Perche si lotta nelle campagne: 
senza riforme non c'fc progresso 

Quanto costa all'Italia 
non fare le riforme 
La crisi della nostra agricoltura viene pagata da tutti — L'aumento 
dei prezzi — Massicce importazioni 

La crisi della nostra agricoltura ha 
un costo altissimo e a pagarlo non 
sono soltanto coloro che nelle campa 
gne vivono e lavorano ma anche gli 
npprai delle fabbriche. gli impiegati. i 
cittadini in genere. Proprio in questi 
giorni i giornali hanno pubblicato la 
nntizia che la scala mobile e scattata 
di altrl tre punti Vivere costa sempre 
piu caro Le spese per I'alimentazione 
iianno una parte importante in questa 
scalata che gli indici Istat non segnalano 
nemmeno in tutta la loro reale por-
tata. E qui salta fuori la prima grossa 
inconeruenza del sistema. Prezzi in 
sufficient! alia produzione. altissimi al 
ennsumo. 

Sembra un gioco di prestigio e in 
vece e il risultato di una agricoltura 
strutturata in maniera arcaica. facile 
preda della grande speculazione che 
si annida sia nell'industria di trasfor-
mazione che nella fase della commer 
cializzazione. Eppoi questa nostra agri 
coltura non riesce nemmeno a pro 
durre a sufficienza per cui siamo co 
stretti a importare dall'estero a rotta 
di collo. I dati della nostra bilancia 
agricolo-alimentare sono indicativi: ab 
biamo messo insieme in undid mesi 
un deficit che supera i 900 miliardi 
di lire, il che significa che nel 1971 
realizzeremo un nuovo primato rag 
in'ungendo il tetto dei mille miliardi 
di lire. Spesso si parla di quanto 
costano le riforme. Noi vorremmo che 
ci si ponesse il quesito opposto e cioe 
quanto costa non fare le riforme. In 
agricoltura una risposta sta proprio 
nelle cifre della bilancia agricolo-ali 
mentare: in quelle che indicano il de 
ficit e in quelle ancor piu corpose re 
lative alle nostre massicce importa 
zioni. 

Associandoci siamo piu f orti 
L'idea deH'a.csociazionismo e una 

idea vincente. Negli ultimi sette anni 
il numero dei contadim assneiati in 
cooperative e piu che raddoppiato. le 
cooperative sono aumentate dalle circa 
6 mila del 1963 alle 11700 attuali. Ad 
esse si sono aggiunte in questi ultimi 
anni le associazioni dei produttori. or-
ganismi di massa ormai affermati e 
ramificati in tutti i seltori (bieticoltura, 
zootecnia. ortofrutticoltura, olivicoltu 
ra. tabacco. ecc.) per la contrattazione 
degli investimenti con gli organi pub 
blici e dei prodotti con gli industrial) 
ed i grossi commercianti sulla base dei 
contratti collettivi. 

L'Emilia e un esempio illuminante 
II bracciante in cooperative ha final 
mente una prospettiva. e diventato un 

produttore; il contadino nella stalla 
sociale e diventato un grosso alleva 
tore: entrambi contano di piu e sono i 
protagonisti di realizzazioni imponenti 
Pensiamo al COR di Ravenna, alle 
Latterie Riunite di Reggio Emilia, al 
CIV di Modena. ecc 

Ma I'espenenza emiliana va allar 
gata. I'associazionismo va esteso e de 
ve conquistare masse sempre piu gran 
di di coltivatnri. La DC e i suoi squal 
lidi ministri deH'Agricoltura devono fa 
re sempre piu i conti con un movi 
mento robusto. pieno di idee, di ini 
ziative Ecco perche e tin risultato di 
grande rilievo la presenza del CEMFAC 
(il Centro delle forme associative) che 
pud essere espressa in questa cifra 
Menlre gli agrari disinvestono. porta 

no I soldi all'estero. da questo movi 
mento democratico e unitario sono par 
tite domande di investimento con dire 
zione Roma e Bruxelles. per 150 mi 
liardi di lire. Certo su questa strada 
e'e un ostacolo serio che deve essere 
rimosso a I piu presto: la Federconsorzi 
Le ingenti attrezzature costruite con 
denaro pubblico devono tornare al ser 
vizio del movimento cooperativo e dei 
contadini I) patrimonio della Feder 
consorzi. che ha-frultato fin troppo alia 
DC e a Bonnmi. deve essere avocato 
alio Stato. trasferito alia sua azienda 
cioe a quell'AIMA che cosi com'd. non 
e niente. una sigla e basta E invece 
I'AIMA potrebbe avere una funzionr 
importante e positiva. non solo quella 
di ritirare per quattro soldi prodotti 

da avviare a distruzione. 
Le idee e gli strumenti non man 

cano. E nemmeno i contadini per ap 
plicarle e farlj funzionare. In Italia ci 
sono tre milioni e mezzo di produttori 
agricoli che vogliono fare bene il loro 
mestiere. che vogliono pesare di piu 
nella societa. nello Stato. nell'econo 
mia La DC per anni ne ha mortificato 
queste aspiraziont. e si e preoccupata 
di foraggiare solo gli agrari. Per gli 
altri al massimo ha fatto un po' di 
assistenza Altro che partito contadino 
II movimento democratico. nel quale i 
comunisti fanno la loro parte con im 
pegno e serieta. ha dimostrato che il 
contadino pud essere il protagonista 
della agricoltura di domani. mndernn 
e competitiva. I fatti non mancano 

La riforma dei fitti agrari 
I] 1971 si era aperto con una grande 

vittoria. una vittoria stonca: la vec-
chia legge che regolava le affittanze 
agrarie veniva ampiamente riformata. 
Per il contadino fittavolo significava 
meno affitto e piu hberta: la rendita 
fondiana subiva un tagho netto di 50 
miliardi di lire, tutti soldi che resta 
vano nelle tasche di chi realmenie 
sudava sulla terra. 

Una vera e propria legge di nforma 
quindi. che portava le firme di un ca 
munista e di un democristiano. Im-
mediatamente diventava il punto di 
riferimento di tutti gli altri contratti 
agrari in vigore: ia mezzadna e la 
colonia. L'attacco alia rendita parassi 
tana aumentava ma aumentava la re 
sistenza dei padroni di terra. Agrari. 
proprietan terrieri e loro leccapiedi 
concertavano una vasta azione cul-
minata con la presentazione di quella 
proposta di legge di iniziativa popo-

lare che altro scopo non ha che im 
pedire i'applicazione della nuova leg 
ge suH'affilto e il superamento della 
mezzadna e della colonia. E la DC 
altrettanto immediatamente abbando-
nava qualsiasi proposito riformatore. 
preoccupata di aver dispiaciuto trop 
po al marchese Diana. 

La battaglia nelle campagne 6 tut-
lora in corso. La legge innanzitutto 
viene applicata perche' cosi vogliono i 
contadini fittavnli nelle diverse regio 
ni. mentre mezzadri e coloni mani 
festano nelle piazze la loro decisa vo 
lonta di avere anche loro il contratto 
di affitto 

Lo sconlro e grosso ed aperto. An 
che qui come nel caso della lotta con 
trattuale dei braccianti. in gioco e'e 
qualcnsa di piu C'e il tipo di agri 
coltura che si vuol costruire Ed d 
per questo che ratleggiamento della 
DC e grave e sintomau'eo: la DC 

non vuol cambiare. vuol lasciare le co
se come stanno. non vuol dispiacere 
ne a Diana ne ai grandi proprietan 
terrieri: piu che delle aspirazioni del 
le masse contadine. e delle minacce 
degli agrari che si preoccupa. 

I comunistl invece non hanno dubbi 
Sono per I'applicazione completa di 
questa conquista storica. sono per il 
suo allargamento ai mezzadri e ai co 
loni. E si fanno canco anche dei pro 
blemi che possono sorgere allorche ;l 
cencedente di terra in affitto o a mez 
zadria e un ex coltivatore diretto, e 
un emigrato o una vedova. personaggi 
che non possono assolutamente esse 
re confusi con coloro che sul princi 
pio di proprieta hanno fondato le lo 
ro ingenti fortune. In proposito i co 
munisti hanno avanzato delle propo 
ste precise e continuano ad incalzare 
il governo perche faccia subito qual 
cosa affinche questi piccoli proprieta 
n. per i quali raffitto e un mezzo 

di sussistenza. siann innanzitutto esen 
tati dalle impnste e sovraimposte fan 
diane. Innltre hanno proposto che gh 
enti di sviluppo d'mtesa con le re 
gioni (ma anche qui occorre I'autoriz 
zazione del ministero dell'Agricoltura) 
inizino le pratiche per 1'acquisto di 
quelle terre a prezzo di mercato e 
che nel frattempo sia promossa la 
concessione di una integrazione del 
reddito derivante dalla applicazinne 
della nuova legge. 

Tutto questo i comunistl propongo 
no in considerazione del principio — 
si legge testualmente nell'interroga 
zione urgente presentata nei giorni 
scorsi dai senatori del PCI — che il 
costo delle sacrosante e necessarie 
riforme di carattere econcmico e so 
dale non pud gravare sui piccoli red 
ditieri. ma deve essere sostenuto dal 
la grande rendita fondiaria e dalla 
collettivita nel suo complesso. 

L'agricoltura che vogliamo 
Noi comunistl siamo per una agri 

coltura moderna. profondamente tra 
sformata nelle sue colture, nelle sue 
attrezzature. nelle sue strutture eco 
nomiche e sociali E* questa una esi 
genza nazionale. Protagoniste di tale 
processo d. trasformazione devono es 
sere le masse dei contadini e dei lavo 
ratori della terra. 

Obbietlivi della nostra politica di n 
forma agrana sono: 1) trasformare 
e ammodemare I'agricoltura italiana; 
2) realizzare, in un periodo ragionevo 
le di tempo, la parita di reddito dei !a 
voratori agricoli con gli altri lavo 
ratori. 

Bisogna pero infrangere alcuni miti. 

Innanzitutto quello della azienda 
agrana capitahstica. A parita di con 
dizioni e di finanziamenti pubblici. la 
espenenza ha ormai dimostrato (Euu 
l<a in testa) che la produttivita della 
azienda contadina e piu elevata. Gia 
oggi. nel lavoro delle masse contadine 
si fondano le colture piu propulsive e 
di maggiore avvenire come il frut 
teto e I'allevamento zootecnico. 

Secondo mito da ridimensionare e 
quello delle dimension! aziendali. Noi 
comunisti — lo ribadiamo per l'enne 
sima volta — siamo per una impresa 
contadina efflciente e quindi di di
mension! opportune: bisogna aiutare un 
processo in questa direzione, con lo 

associazionismo democratico dei conta 
dini, con le cooperative dei braccianti 
e con i piani zona 11 di trasformazione 

II terzo mito e quello p:u grosso: 
I'emigrazinne dalle campagne, come 
fatto naturale e necessano. Noi comu 
nisti siamo per uno sviluppo moder 
no. industriale. per una seria pro 
s?rammazione urbanistica e territona 
le che riduca il piu possibile le difft* 
renze fra citta e campagna. Ma sia 
mo stati. siamo e saremo contrari alia 
cacciata violenta e forzata della gente 
dalle campagne; siamo contro una po 
litica di investimenti dettata dagli in 
teressi dei grandi industrial! e che 
concentra tutto in poche citta, che fa 

sorgere anche qui laceranti contraddi 
zioni. che condanna alia degradazio 
ne e alia desolazione regioni intere 
centri storici e culturali che fanno 
parte del nostro patrimonio nazionale 
piu prezioso; siamo contro la politi 
ea che ha per risultato le alluvioni. 

Una nuova politica di nforma agra 
na. una diversa politica generate del 
territorio sono la base per un nuovo 
tipo di sviluppo dell'economia e della 
societa nazionale. Questa k la via che 
noi comunisti proponiamo e che biso 
gna imboccare con urgenza. Con le 
riforme e con le opportune trasforma-
zioni la nostra agricoltura pu6 essere 
veramente competitiva. 

Bilancia affricolo-alimentare 
(I dati, espressi in milioni di lire, sono relativi ai primi 11 mei i) 

1969 1970 1971 

Importazioni 
Esportazioni 
Saldi 

1.165.276 

572.243 

- 593.033 

1.360.934 

627.085 

— 733.849 

1.642.453 
732.894 

— 909.559 

Importazioni in aumento 
(Ecco { dati di alcuni prodotti, relativi ai primi undid mesi 
In milioni di lire) 

1969 1970 1971 

Zucchero e derivati 
Latte e derivati 
Bestiame e carni 

40.661 
92.117 

436.094 

58.605 
105.250 
552.062 

84.754 
127.130 
652.009 

Perche 
fuggono 
dalle 
campagne? 

Una situazione di inferiority civile 
E' qui ia spiegazione della fuga dal 
le campagne; una fuga che non tro 
va corrispondenzd in un aumento di 
produttivita dell'agncoltura e che 
aggrava le condizioni economiche ge 
nerali di zone immense del paese. so 
prattutto nel Mezzugiorno. ma anche 
nel Settenlrione Si tratta di una con 
dizione di mreriorita che va misu 
rata sullo stato di tutte le strutturt 
sociali della campagna: la casa. i 
servizi igienici. la scuola. i trasporti 
l'assistenza e la previdenza 

Con quale ragiunamento si pud pen 
sare. per fare un solo esempio, di 
giustificare il fatto che il contadino 
non abbia diritto. per legge. ali'assi 
stenza farmaceutica? II contadino. il 
fittavolo. il mezzadro. hanno diritto 
si. alTassistcnzo medica e ospedalie 
ra. ma in farmacia devono pagare al 
100 per cento qjalunque tipo di me 
dicina E purche si volesse il pro 
blcma non sarebbe. di difficile solu 
zione. come dimostra la recenle de 
cisione della Regione siciliana. Tali 
limitaziom pesano ancora di piu per 
le condizioni economiche difficili e 
precane dei collivatori. II reddito con 
tadino non e sicuro e le entrate di 
carattere sociale del bilancio di una 
famiglia che lavori la terra sono rni 
sere. Gli assegm familiari: 55 mila 
lire all'anno per il figlio. ma solo fino 
a 14 anni. E non e ancora stata ac-
colla la richiesta di prolungare i'as 
segnazione di questa modesia cifra 
almeno fino a tutto il periodo in cui 
il figlio e soltanto apprendista, come 
pure sarebbe possibile nei limiti del 
la legislazione vigente. La pensione: 
circa il 95 per cento del coltivatori 
diretti non prende una lira in piu del 
minimo di 18.000 mensili. Qualcosa 

.di piu percepisce soltanto chi abbia 
lavorato per un certo periodo in qual 
che induotria. Analoga e la situazione 
dei braccianti. Anche qui un solo 
esempio. Manca una copertura as-
sicurativa. Se il 31 dicembre del 1971 
un bracciante si ammala. il giomn 
successivo pu6 trovarsi del tutto pri 
vo di assistenza medica. E ancora: 
come pud spiegarsi che soltanto i 
braccianti tra tutte le categorie non 
abbiano l'assistenza medica e farma 
ceutica immediatamente dopo l'assun 
zione ma solo dopo 52 giorni di lavoro? 

L'unica spiegazione ragionevole e in 
una compressione del diritti economic! 
e sociali, di cui i produttori delle cam 
pagne sono debitori alia Democrazia 
cristiana ed alia sua irresponsabile po
litica, che, in questi venticinque anni 
ha ingabbiato il movimento contadino 
con 1'anUoperaismo, la demagogia. 

Ammazzano 
le vacche e 
distruggono 
la frutta 

II frulteto potrebbe e dovrebbe r* 
sere la fortuna della nostra agricoltu 
ra. E invece e diventato una disgra 
zia. Nel 1970 abbiamo distrulto 5 mi 
lioni di quintali di prodotti spendendu 
una cifra di 16 miliardi di lire, nel 1971 
il massacro si e fermato attornn ai 
4 milioni di quintal] soltanto perche le 
piante si sono presentate meno canche 
di frutta per tutta una sene di sfavo 
revoli eventi atmosferici Perrhe <«i di 
strugge? 

II mercato non tira. si dice alia vi 
gilia di ogni raccolto. Le associazioni 
dei produttori si appellano ai regola 
menti comunitari e chiedono la crisi 
grave, quindi interviene I'Aima che 
compera a certi prezzi quel che il mer 
cato non riesce ad assorbire e poi 
distrugge con sdentifica diligenza L'as 
surdo e clamoroso Pochi soldi ai con 
ladini frutticolton. prezzi alti per i 
consumaton. montagne di ottimo pro 
dotto nella spazzatura Anche di que 
sto bisogna ringraziare la DC e i Mini 
rmnistri 

Eppure la 5tradd per naasestare U 
fruttelo italiano sfruttandone appieno 
le capacita produttive. esiste. Non e 
assolutamente inelutlabile lo scempio 
che ogni anno si consuma ai danni del 
ia comumta nazionale. Basterebbe 
mettere un po" di ordme nel settore 
Innanzitutto favorendo con opportuni 
finanziamenti una migliore quainr.azio 
ne della produzione Eppoi sviluppan 
do a fianco una industna di trasfor 
mazione del fruttelo. Inline puntando 
ai mercati esten con maggiore con 
vinzione e sulla base di una seria pro 
grammazione. II miracolo di produr 
re di piu e meglio, a buon mercato per 
i consumaton" e a prezzi remunerativi 
per i produttori. e tutta 1 tro che avve-
niristico e impossible. Anche qui e 
questione di volonta politica. di quella 
volonta di cui la DC mat ha fatto sfog-
gio. Al massimo i suoi ministri hanno 
saputo offrire una manciata di lire 
per ritirare quel che poi e stato pun 
tualmente buttato nella spazzatura cp 
pure distribute premi a tutti coloro 
che si impegnano a spiantare il frut-
teto. E la stessa situazione paradossale 
si ripete nel settore zootecnico II no 
stro bisogno di came e grande. Al 
I'estero spendtamo cifre favolose: piu 
di due miliardi al giorno. Anche il lat 
te ora ci siamo messi ad importare 
Ci sarebbe bisogno di dare un peso at 
nostri allevamenti. E invece anche in 
questo settore non si fa niente. Peg 
gio: qnsJcosa si fa, si danno premi a 
chi ammazza le vacche da latte. II dH 
e dimostrazione clamorosa di 
lita, economica e politica, 
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