
T 'ON. Andreotti, pronunciando il 
discorso inaugurate alia Fie-

ra del Levante, ha sentito la ne
cessity di affrontare la questione 
meridionale in termini di «me-
ridionalismo concreto» e di ri-
torno alio « spirito degli anni '50 ». 
Come trovata, non poteva essere 
piu squallida e deludente. I risul
tati del « concretismo » andreot-
tiano per il mczzogiorno sono 
sotto gli occhi di tutti, mentre il 
richiamo al '50 non pud che es
sere riproposto come riferimento 
ad un periodo buio della nostra 
storia recente, fatto degli eccidi 
e della repressione di stampo 
scelbiano, due decenni nel corso 
dei quali milioni di lavoratori del-
le regioni del Sud sono stati co-
stretti a lasciare le loro terre 
per guadagnarsi da vivere. 

Ebbene, queste sono le carte di 
credito del governo di centro de-
stra, che si presenta alle popo-
lazioni e ai lavoratori del Meri-
dione affermando che « la cresci-
ta del Sud non deve avvenire a 
scapito del Nord, ma aumentan- • 
do il patrimonio economico totale 
della nazione ». Se queste sono le 
parole, i fatti parlano un linguag-
gio assai diverso. II « meridiona-
lismo concreto » di cui Andreotti 
si fa oggi paladino ha voluto di
re emigrazione forzata per circa 
2 milioni e mezzo di lavoratori 
nel decennio *61-'71. Ha voluto di
re lacerazione profonda di tutta 
la societa meridionale con l'acu-
tizzarsi del problema dell' occu-
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pazione, 1' impoverlmento delle 
masse contadine, la crlsi della 
piccola impresa. L'attacco odlef-
no del padronato all' occupaziohe 
operaia colpisce piu pesantemen-
te proprio le regioni meridional!. 

E cosl il lavoratore, 11 giovane 
e costretto ancora una volta ad 
emigrare, a cercar lavoro al 
Nord o all'estero. Qui lo attende 
una condizione precaria. I gravi 
problemi aperti dalla concentra-
zione industriale al Nord e il con-
seguente trasferimento in quelle 
regioni di oltre 2 milioni di lavo
ratori significano carenza di al-
loggi, di scuole, di trasporti, di 
assistenza. L' emigrato ne paga 
immediatamente tutte le conse-
guenze. 

Di concreto dunque, nella filo-
sofia andreottiana per il Mezzo-
giorno, non c'e che questa cruda 
realta. La DC, che guida la risi-
cata maggioranza di un governo 
conservatore e antipopolare, por
ta tutta intera la responsabilita 
del perpetuarsi e dell'aggravarsi 
del dramma dell' emigrazione. E 
il popolo lavoratore del Sud ha 
bisogno di ben altro che dei no-
stalgici richiami alio « spirito de
gli anni '50 ». Ha bisogno di pro-
grammi rinnovatori, che mutino 
profondamente la struttura econo-
mica di intere regioni, di investi-
menti, delle riforme in agricoltu-
ra, di eliminare la rendita paras-
sitaria, di una politica di sviluppo 
industriale legato alia commer-
cializzazione e trasformazione dei 
prodotti agricoli. 
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Totali 1.138.177 2.317.840 

Quest! dati drammatici sul numero degli emtgrafl dalle re
gioni meridional! sono la prova lampante del fallimento 
della politica portata avanti dalla Democrazia crtstlana, e 
dai govern! da essa diretti. II c concreto merldlonallsmo > 
degli anni '50 cui si e richiamato a Barl II presldente del 
Consiglio e alia base di questa situazione che ha dlvlso cen-
tinaia di migliaia di famiglie, che ha costretto mlllonl dl 
lavoratori a lasciare la propria casa, la propria terra, 
che ha Impoverlto I'Jntero Mezzoglorno. 
Fonte: dati dl una indagine Isril-Coop e del censiraento *71. 
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della industria negli ultimi 
mesi: produzione piu 2,4 per cen
to: occupazione meno 205 mila 
persone. Si produce di piu irnpie-
gando un numero di persone for-
temente diminmto; aumentano la 
produttivita e i profitti, comunque 
distribuiti fra i diversi agenti del 
padronato (banche, compagnie di 
assicurazioni. societa immobiha-
ri. societa finanziarie e manifat-
tunere. e c c ) . 

L'esempio piu clamoroso e la 
Montedison, uno dei piu grand) 
gruppi industrial! italiani, che 
vuole c risanarsi > — cioe recupe-
rare le perdite del fallimento, 
porre riparo all'incapacita dei di-
rigenti, rimediare ai folli pro-
grammi andati in malora. e cosi 
aumentare profitti e investimenti 
— proprio mediante il licenzia-
mento di almeno 23 mila lav era 
ton, o il loro passaggu^ iche e 
lo stesso) a canco delle rasse 
previdenziali e di enti slaiah P-°r 
far questo. chiede altn mihardi 
alio Stato. sotto forma di sovven 
ziom e facililaziom, in aggiunta 
agli immensi capital) pubblici gia 
assorbiti e sperperati. 

L'industna tessile procede sulla 
stessa strada: aumenia la produ
zione, i prezzi, le esportaziom e 
licenzia al tempo stesso 30 miia 
lavoratori. 

Cid vuol dire che gli investi-
munii, oltre ad essere decisamen 
te insufficient!, sono diretti so-
prattuito a sostituire la manodo-
pera e non ad aumentare J'occu-
pazione. E poiche I'occupazione 
si nduce, anche il mercato si re-
stringe e cosl la produzione na-
zionaie non trova sbocchi e non 

aumenta come potrebbe. Le misu-
re prese finora dal governo, con
sistent)' essenzialmente in contri-
buti o sgravi fiscali al grande pa
dronato, sono state dirette a sol-
lecitare un tipo di investimenti 
che nduce 1'occupazione. 

Si pud investire di piu: anche 
quest'anno ben 700 miliardi sono 
stati trasferiti. in pochi mesi, al
l'estero: le banche dispongono di 
mezzi finanziari non utilizzati per 
2500 miliardi: una parte consisten-
te del bilancio statale non e stata 
spesa secondo le leggi approvate 
dal Parlamento, diminuendo cosl 
anche la costruzione di case, scuo
le, ospedali e altri servizi sociali. 

Per la TV a colori, che il go
verno ha tanta fretta di varare, 
sono pronti 900 miliardi da spen-
dere, con ben scarsi risultati per 
1'occupazione e nessun migliora-
mento per le condizioni di vita ge-
nerali. Viceversa, per estendere 
la produzione di carne su basi 
moderne nelle zone agricole in 
via di abbandono del Mezzogiorno 
e del Nord. dove troverebbero oc
cupazione qualificata 200 mila per
sone, il governo rifiuta finanzia-
menti alle cooperative e ai con-
tadini. preferendo lasciar salire i 
prezzi (e scendere la qualita) del
la carne. 

Una via alternativa, cioe l'indi-
rizzo degli investimenti verso le 
esigenze dell'occupazione e della 
grande massa dei cittadini, e con-
tenuta nelle rivendicazioni con-
trattuali di milioni di lavoratori 
e nella Iotta per una programma-
zione democratica (cioe decisa, 
portata avanti e controllata dalle 
Regioni e dal Parlamento) che il 
PCT sostiene. 

IL PESO DELLA RENDITA FONDIARIA 

Agli agrari ogni anno 
regalati 100 miliardi 

T A RENDITA fondiaria, realiz-
zata attraverso il contratto di 

affitto dei fondi rustici, ha una 
dimensione precisa: 100 miliardi 
all'anno. Qualcuno ha fatto dei 
conti particolari e ha scoperto, ad 
esempio, che le prime died lire 
di un chilo di arance prodotte 
nella piana di Catania finiscono 
tranquillamente, senza alcun ri-
schio, nelle tasche del marchese 
o barone, padrone di quella ter
ra data in uso. L'll febbraio 1971 
dal nostro Parlamento, dopo una 
lotta di mesi condotta nelle aule 
della Camera e del Senato e an-
cor piu nelle campagne dove il 
contratto di affitto e maggior-
mente diffuso (Veneto, Lombar-
dia, Campania, Emilia, Piemon-
te, Sardegna, ecc ) . usci una leg-
ge che porta le firme di un co-
munista, il compagno Cipolla, e 
di un democristiano. Ton. De 
Marzi e che risistemava l'intero 
contratto: canoni piu equi e so-
prattutto determinati automatica-
mente, maggion diritti per l'af-
fittuario che invece prima era 
alia completa merce della pro
priety, col divieto sinanco di as-
sociarsi e di dar vita a un'agri-
coltura moderna. 

D provvedimento fu salutato 
con enorme soddisfazione dalle 
centinaia di migliaia di contadini 
fittavoli e da tutti coloro che nan-
no a cuore le sorti della nostra 
agricoltura, destinata altrimenti 
ad andare in malora. Ma forte 
fu subito la protesta dei conser-
vatori e dei reazionari. Quel prov
vedimento fu definito un grave 
colpo al diritto di proprieta. I 
fascisti del MSI partirono all'as-
salto presentando una proposta 
di legge composta di un solo ar-
ticolo nel quale si affermava sen
za molti preamboll che la legge 

De Marzi-Cipolla andava abroga-
ta. Dietro a loro si schierarono 
diversi altri personaggi. Non ul
timo l'ex-presidente della Corte 
costituzionale Sandulli. Lo stesso 
Ministero dell'agricoltura, tanto 
sensibile ai lamenti degli agrari, 
ad un cerlo punto ha messo in 
dubbio la costituzionalita della 
legge. 

II risultato qual e stato? 
Una sentenza della Corte costi

tuzionale nella quale la legge vie-
ne modificata, ma si badi bene 
non nelle sue linee di principio 
— difficilmente attaccabili — ben-
si in quelle che piu interessano 
la grande proprieta, cioe nella 
determinazione del canone di af
fitto. Ora la legge dovra tornare 
in Parlamento. Una moratoria e 
stata strappata fino all ' l l novem-
bre. Entro quel periodo bisognera 
decidere. 

La Iotta percid e ripresa nelle 
campagne. Forti manifestazioni 
si sono svolte o sono in program
ma nelle zone deH'affitto. Entro 
la fine di ottobre a Roma si ter
ra una grande manifestazione. I 
contadini italiani vogliono costrui-
re un'agricoltura nuova: per que
sto chiedono che la legge non sia 
peggiorata o snaturata. «Indie-
tro non si torna >, hanno scritto 
sui loro cartelli. Hanno ragione. 
E il problema dei piccoli proprie-
tari? Destre e DC ne avevano 
strumentalizzato i reali problemi 
a fini elettorali. Ma ora a par-
Iarne sono solo i comunisti, i qua
li hanno presentato una precisa 
proposta di legge che protegge i 
loro legittimi interessi senza dan-
neggiare quelli dei contadini col-
tivatori. Gli altri, a cominciare 
dalla DC, non ci pensano piu: a 
loro interessano soltanto i lamen
ti del capo degli agrari, Diana, e 
dei grandi proprietari assenteisti. 

AFFITTI PARI 
A META SALARIO 
T 9 UNICA COSA che il governo 

Andreotti ha saputo fare di 
nuovo, nel campo della costru
zione delle abitazioni, e un'altra 
proroga delle agevolazioni fiscali 
e creditizie al padronato. Gli af-
fitti sono aumentati ancora. Le 
costruzioni a cura di enti pubbli
ci vanno piu che mai a rilento. 
Le banche continuano a preferire 
la speculazione nel hnanziamento 
delle costruzioni. Enti e compa
gnie di assicurazioni, anche di 
proprieta pubblica, continuano a 
investire in case che hanno un 
costo proibitivo per milioni di la
voratori. 

Affitti equivalenti a una meta 
del salario, nelle grandi citta, col-
piscono il lavoratore che ha biso
gno di un'abitazione nuova. Rifiu-
tato il controllo sui fitti — e pro
prio da coloro che, demagogica-
mente, propongono il calmiere so
lo per i dettaglianti di generi ali-
mentari — persino i grandi enti 
pubblici e semipubblici, dalle ban
che alle societa immobiliari, alle 
compagnie di assicurazione ri-
mangono liberi di speculare a pia-
cimento sugli affitti. Per imporre 
alti prezzi, anche aziende in cui 
sono investiti quattrini del contri-
buente (partecipazioni statali) di-
sertano le aste della GESCAL, 
giocando al rincaro della casa. 

Negozianti, artigiani, piccoli im-
prenditori vedono salire i loro co-

sti di esercizio anche per Tinci-
denza del prezzo di acquisto o di 
affitto degli immobili. H prezzo 
di un metro quadrato di nudo 
suolo rincara del 15-20 per cento 
all'anno dando una spinta al rial-
zo di tutti gli altri prezzi ed enor-
mi rendite ai possessor! di aree. 
H rifiuto di orientarsi verso la pro
prieta pubblica dei suoli e una 
delle condizioni alle quali i libe-
rali sono andati al governo con 
la DC. 

Lo spazio per vivere, in forma 
di zone verdi attrezzate nelle cit
ta o di parco naturale in campa-
gna, e sempre piu ridotto dall'in-
vadrnza delle recinzioni e dalla 
facolta di speculare su ogni metro 
quadrato. La stessa agricoltura k 
colpita — nei costi e nelle possi-
bilita produttive — dal rincaro 
del prezzo della terra. 

Proprio per mantenere e ag* 
gravare questa situazione, e per 
impedire qualsiasi applicazione 
democratica e qualsiasi estensio-
ne dei parziali risultati conseguiti 
dai lavoratori con la prima c leg
ge per la casa », e nato il governo 
Andreotti-Malagodi. Una nuova 
iniziativa per il riassetto urbani-
stico del territorio in funzione del
le esigenze di vita e per la ridu-
zione degli affitti pud affermarsi 
soltanto attraverso la sconfitta di 
questo governo. 
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