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La relazione del compagno Emanuele Macaluso al C.C. del Partito 

Le proposte dei comunisti per una nuova politica agraria 
Una grave crisi si h abbattuta sulfe aziende contadine, asse deU'economia agricola italiana — I mutamenti del mercato mondiale delle derrate alimentari — La politica comunitaria e le sue gravi contraddizioni 
La erronea linea seguita dai governi — L'esigenza di una rinnovata solidarieta fra le forze antifasciste e democratiche — E' possiblle, aj| eseippio, evitare il referendum sul divorzio — Aprire un discorso nuovo 

con la Democrazia Cristiana sui problemi dell'agricoltura — L'opposizione verso I'attuale governo - Unita fra operai e contadini — Sviluppare il processo unitario fra le organizzazioni contadine 

Con una relazione del com-
pagno Emanuele Macaluso si 
sono aperti, ieri mattina, i la-
vori del Comitato Centrale del 
PCI, convocato per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
«Le proposte e I'iniziativa del 
comunisti per una nuova poli
tica agraria nel quadro della 
lotta per un tnutamento di 
fondo dello sviluppo economico 
e sociale del Paese i>. Nel pome-
tiggio & cominciato il dibattito. 
Sono intervenuti i compagni Me-
lotti, Rossitto, Quercioli, D'Attor-
re, Guerrini, Esposto, Irea, Gua-
landi, Latorre, Vignola, Castagna 
e Gruppi. 

I lavori proseguiranno per la 
intern giornata di oggi. 

II compagno Macaluso ha esordito 
rilevando che il Comitato centrale del 
Partito si riunisce in un momento in 
cui le tensioni economiche, sociali e 
politiche sono particolarmente acute. 
La minaccia di una grave recessione 
provoca una profoncla inquietudine nol
le grandi masse popolari e nei ceti me-
di produttivi. Milioni di cittadini sono 
stati gia colpiti dall'inflazione e dalla 
crisi energetica. Migliaia di lavoratori 
hanno perduto il lavoro. I contadini 
hanno avuto falcidiati i loro bassi red-
diti e sono messe in forse le stesse pos
sibility produttive delle loro aziende. I 
disagi dei lavoratori, delle donne per 
gli approvvigionamenti e il rincaro dei 
generi alimentari e dei combustibili si 
acuiscono ogoi giorno Gli emigrati te-
mono di fare, per primi, le spese della 
recessione dopo aver pagato. per primi 
il conto per il cosiddetto miracolo eco
nomico. 

La situazione e drammatica. Lo ha 
confermato la stessa diciassettesima 
Conferenza biennale della Fao che ha 
lanciato un nuovo grido di allarme per 
la grave crisi alimentare che il mondo 
sta attraversando. Lo stesso Paolo VI 
ha rivolto un pressante appello ai re-
sponsabili delle nazioni dato che il It-
vello minima di sicurezza alimentare 
nel mondo sarebbe minacciato se crisi 
di produzione si manifestassero per di

verse ragioni nell'avvenire immediato. 
La contraddizione tra necessita e pos

sibility — ha proseguito — 6 diventa-
ta piu acuta e insopportabile. Con la 
distensione, infatti, i bisogni crescono 
e si liberano nel senso che emergono 
con piu evidenza i problemi della fa
me, della salute, della civilta, della 
cultura. La lotta per la distensione e 
la sicurezza e un nuovo ordine inter-
nazionale trova quindi nuove motiva-
zioni e nuove forze. Lo stesso Paolo 
VI. nel citato discorso alia Fao, ha re-
clamato un ordine internazionale piu 
solidale. Cio presuppone intese tra uo-
mini di diversa fede e di diverso orien-
tamento, decisi a lottare per fare pre-
valere i diritti dell'uomo su quelli del 
profitto dei grandi monopoli, i diritti 
dei popoli su quelli dell'imperialismo e 
dello sfruttamento. Noi comunisti rite-
niamo che queste intese sono necessa-
rie e possibili e siamo convinti che su 
questa base gli uomini che si richia-
mano al messaggio cristiano possono 
incontrarsi con i socialisti e i comu
nisti. 

In queste settimane discutendosi i 
provvedimenti adottati dal governo ppr 
le restrizioni energetiche abbiamo sen-
tito delle critiche al nostro Partito che 
mostrerebbe scarsa attenzione ai gua-
sti provocati dall'urbanizzazione selvag-
gia. dalla civilta dell'auto. dal consu-
mismo. Spesso questa predica ce la 
fanno gli stessi uomini e gli stessi gior-
nali che ci accusarono di ruralismo 
quando combattevamo — quasi soli — 
la sciagurata politica agraria condotta 
dai governi centristi e di centro-sini-
stra in nome delYefficientismo. dello 
industrialismo e dell'europeismo e quan
do combattemmo una dura battagha 
contro la cosiddetta civilta dell'auto. gli 
sprechi delle autostrade. per una di
versa, piu produttiva utilizzazione del
le risorse nazionali e della spesa pub-
blica. Sono gli anni in cui molti ita-
liani, increduli e sbalorditi, assisteva-
no alio scerapio di produzioni agricole 
pregiate. Oggi. finita l'epoca dei sur
plus e della distruzione della produzio
ne siamo entrati nella penuria e nella 
austerita. 

si tratta di una risposta che, nella so-
stanza, privilegia ancora una volta gli 
interessi monopolistic! regionali e na
zionali. Si tratta di semplici aggiusta-
menti di una politica fallimentare. E 
urgente un intervento della classe ope-
raia europea anche se non sono d& 
sottovalutare le divergenze che esisto-

no su quest! problemi. Gli incontri e 
i dibattiti previsti fra i Partiti comu
nisti dell'Europa capitalistica dovran-
no affrontare anche questi temi che so 
no essenziali per una politica di allean-
ze della classe operaia nella lotta an-
timonopolistica, per un nuovo sviluppo 
economico, per un'Europa unita e de-
mocratica. 

Le ripercussioni della crisi in Italia 

I mutamenti sul mercato mondiale 
II compagno Macaluso ha ricordato a 

questo punto come nei mesi scorsi. quan
do la crisi alimentare si affacciava mi-
nacciosa nel mondo, e in Italia comin-
ciavano a scarseggiare il pane e la 
pasta, molti esperti e qualche ministro 
dissero che 1'inversione dei mercati ce-
realicoli era dovuta al fatto che l'URSS t 
e ia Cina avevano acquistato circa 20 ' 
milioni di tonnellate di grano dagli Sta
ti Uniti, liquidando le scorte e provo-
cando un'impennata dei prezzi. Ma si 
trascurava di rilevare che questi acqui-
sli rivelano dei mutamenti nel merca
to mondiale di cui invece bisogna te* 
nere conto. 

L'Unione Sovietica (e anche la Cina) 
con gli acquisti fatti mostra certo di 
non avere ancora risolto i problem*! 
che travagliano l'agricoltura sovietica 
che non sono riconducibili a quelle con
tingent! derivanti dalle cattive o buone 
annate. Ma e anche vero che oggi in 
URSS e nei paesi socialisti i consu-
mt alimentari sono in costante aumen-
to e che l'URSS (e anche la Cina) e 
in grado, grazie al suo sviluppo com- ' 
plessivo, di comprare il grano dagli 
Stati Uniti e da quals'ssi altro paese 
esportatore. come pure di acquistare il 
burro svenduto dal MEC. mentre, un 
tempo, in Russia e in Cina, si inoriva 
di fame come avviene ancora oggi in 
altre zone del mondo. Anche altri pae
si in via di sviluppo. come quelli del 
Medio Oriente. che ieri vendevano gra
no duro oggi ne acquistano. E' questo 
un segno di un mutamento nella poli
tica internazionale di questi paesi che 
ogg; hanno un peso crescente nel mer
cato mondiale non solo come vendito-
ri di petrolio ma anche come acqui-
renti di derrate alimentari e attrezza-
ture industriali. D'altra parte gli Sta
ti Uniti hanno venduto — e non a caso 
— i loro cereaii nel mercato socialista 
nel momento in cui chiedevano all'Eu-
ropa di abbassare le barriere protezio-
nistiche del MEC per fare largo ai 
prodotti agricoli americani. 
• L'aumento dei prezzi internazionali — 

ha detto il relatore — provocato da 
"> queste vendite e le manovre nalziste 
•' su: prezzi dei mangimi sono serviti 
' agli Stati Uniti per trattare da posizio

ni di forza con 1'Europa. per rialzare 
v 1? quotazioni del dollaro e alleggenre 
' la loro bilancia dei pagamenti. Fin dal 

prossimo anno, infatti. molti paesi deb 
bono acquistare con piu dollari non so
lo il petrolio ma anche derrate ali
mentari. 

La situazione aliarmante determina-
tasi nel campo agncolo alimentare si e 
in questi mesi intrecciata con 1'infla-

- zione galoppante. con le tempeste mo-
• r.etarie e con la crisi nel campo delia 

energia, le cui restrizioni minacciano 
. Io sviluppo in tutti i settori. Siamo. cioe. 

di fronte ad una crisi che espr.me una 
contraddizione tra una domanda cre
scente di energia. di materie prime, di 

prodotti agricolo-alimentari e i limiti 
di queste produzioni primarie anche in 
ragione di un allargamento dei mercati 
e di un diverso rapporto tra paesi so
cialisti e paesi capitalisti, tra ~ questi 
e i paesi in via di sviluppo. Sino ad 
oggi i nuovi rapporti che gli USA han
no stabilito con l'URSS e la Cina e i 
tentativi in corso per nuovi rapporti 
con i paesi arabi e altri paesi del ter-
zo mondo sono stati dagli USA utihz-
zati per premere contro le tendenze au-
tonomistiche di paesi europei e del Giap-
pone. Questa constatazione non ci fa 
cambiare il giudizio positivo da noi da
to sugli sviluppi delle relazioni tra gli 
Stati Uniti. l'URSS e la Cina ai fini 
della distensione, cosi come lo svilup
po di queste relazioni non ci ha mai 
fatto cambiare opinione sulla natura 
dell'imperialismo e dei suoi obiettivi. 
Oggi gli Stati Uniti cercano di riba-
dire da posizioni nuove il loro dominio. 

I! compagno Berlinguer nella sua re
lazione del C.C. del febbraio scorso nf-
fermava che raggiunti determinati o-
biettivi di pacifica coesistenza, la lolia 
continua e deve continuare. Infatti lo 
imperialismo, anche quando e costret-
to ad accettare il terreno della pacifi
ca coesistenza, non cessa di tentare di 
impOrre una sua concezione dei rap
porti internazionali. 

Le forze democratiche e antimperialt-
ste debbono quindi lottare contro I'im-
perialismo su terreni nuovi e per mol
ti versi - piu avanzati. Certo e — ha 
continuato il relatore — che ci trovia-
mo di fronte a nuove contraddizioni 
tra paesi capitalistic! e all'interno di 
essi. Siamo quindi ad una svolta, i 
profeti di uno sviluppo conlinuo e sen 
Zti scusse dei paesi capitalists sono 
smentiti. La crisi non puo essere supe 
rata — come chiedono alcuni giornali 
e gruppi politici italiam. e come so-
stt-ngono Andreotti. Malagodi. i social-
democratici. i repubblicam — con una 
ulteriore subordinazione dell'Europa i-
gh Stati Uniti. ne con una nostra dis-
sociazione dall'Europa. 

In questa fase si e riaperto il discor
so suilunita politica dell'Europa; ma 
questa unita deve cimentarsi oggi con 
questioni e scadenze ben precise, qua-
li: la crisi energetica, quella valuta-
ria e quella agricola. 

Da come saranno sciolti questi nodi 
dipende ravvenire dell'unita politica 
dell'Europa. Noi lavoreremo per solu-
z oni unitane e positive, dato che n-
ttniamo die un'Europa ind'pendente. u 
nila e piu democratica la quale, come 
abbiamo detto. non sia ne anliamen-
ci.na ne antbovietica. ma aulnnnma 
puo fronteggiare meglio la cnsi ed es 
sire faltore e&sinz.ale per portare piu 
avanli il processo di distensione. sta-
biitndo nuovi rapporti tra gli Stan, e 
soprattutlo tra I'Europa e i paesi in 
via di sviluppo. tali da consenure una 
diversa utilizzazione delle risorse. 

La crisi che travaglia I'Europa — ha , 
affermato Macaluso — ha colpito in ma-
niera particolare il nostro Paese data 
la fragilita del suo sistema economi
co, minato da acute contraddizioni qua-
li la concentrazione industriale al Nord 
e il Mezzogiorno in continua degrada-
zione, lo spopolamento incontrollalo del
le campagne e centri urbani sempre 
piu congestionati e ingovernabili; una 
vasta disoccupazione e sottoccupazione 
soprattutto fra i giovani e le donne. ( 

- la presenza di vasti e potenti interes
si parassitari e • corporativi, strutture 
sociali e civili assolutamente inadegua- ' 
te ai bisogni. Ci si trova di fronte' ad 
una crisi di fondo del tipo di sviluppo • 
di questi venti anni, con. un sistema 
economico che mostra di non essere in 
grado di sviluppare le forze produtti
ve e di soddtsfare, per larga parte 
della popolazione, bisogni elementari. 

A questo punto Macaluso ha ricorda . 
to il recente documento dei vescovi ita- -
liani che denuncia come la sorte del 
Paese in questi anni sia stata decisa 
dai grandi gruppi monopolistic! e co
me il potere pubblico non abbia con-
testato queste decisioni ma le abbia 
anzi assecondate. 

I guasti di oggi — ha detto — han
no radici nelle scelte fatte per incenti
ve re certi settori industriali e stimola-
re il consumo dei prodotti di questi 
settori, primo fra tutti l'automobile a 
spese del Mezzogiorno, dell'agricoltura, 
della scuola. dei trasporti pubblici, del-

v I'assistenza sanitaria, di tutte le strut-
ture civili e sociali. La liquidazione 
della riforma fondiaria, l'accantonamen-
to per anni di ogni riforma contrattua-
le. il ristagno degli investimenti de-
stinati all'irrigazione. alia trasforma-
zione agraria e alia difesa del suolo, 
fanno parte di scelte consapevoli di 
quei gruppi dirigenti i quali riteneva-
no che j'esportazione dei prodotti in
dustriali dei settori cosiddetti trainan-
ti. le rimesse degli emigranti e il tu-
rismo ci avrebbero consentito di acqui- • 

• stare all'estero i prodotti agricolo-ali
mentari richiesti da un aumento e una 
diversificazione della domanda interna. 
-> Questa politica cominci& a mostrare • 
la corda gia nel 1960 quando fu con-
vocata la Conferenza nazionale della 

- agricoltura e con il primo centro-sini-
stra si riprese il discorso sulle rifor-
me in agricoltura e la programmazio-
ne. Ma i programmi enunciati allora si 
frantumarono contro il muro delle re-

• sistenze conservatrici e del trasformi-
smo e i vecchi processi ebbero ancora 
una' volta il soprayvento. II decennio 
del centro sinistra e stato disastroso per 
ragricoltura. non solo per le resisten-
ze conservatrici della DC. dei repub-
blicani. del PSDI. ma anche per il fat- • 
to che il PSI abbandono ogni politica 
di riforma in agricoltura avendo as-
sunto come propria la politica dei pia-
ni verdi. della Cassa del Mezzogiorno. 
degli incentivi, dei poli di sviluppo e 
delle autostrade come presunti fattori 
dirompenti delle vecchie strutture me-' 
ridionali e capaci di avviare l'industria-
Iizzazione. 

Dobbiamo dire che posizioni non giu-
ste sono state presenti anche in certi . 
settori del nostro partito. Basti ricor-
dare le polemiche a Milazzo sull'inse-
diamento della raffineria in una zona 
ad alta intensita agricola,' e recente-
rmnte a Lamezia per il petrolchimico. 
a Bagheria per la zona industriale in 
alternativa agli agrumeti e gli esempi 
potrebbero continuare. Anche nell'Itaha 
centrale queste storture sono state lar
ga mente presenti. 

Queste posizioni — ha rilevato Maca
luso — si sono in piu occasion] sposa-
te con quelle estremiste, estranee alia 
nostra politica e alia nostra tradizione. 
che negano 1'esistenza di una questio-

Trasformare la politica comunitaria 
Sino ad oggi — ha proseguito Ma

caluso — la politica comunitaria in
vece di difendere il reddito e l'occupa 
zione nelle campagne ha aggravalo la 
subordinazione dell'agricoltura agli in 
ttressi della grande industria e alia spv 
culazione commerciale, ha provocato u.i 
aumento accelerato del costo della vi
ta. ha causato distorsiom produttive c 

. 1'appesantimento delle rendite parassi 
. tarie. ha rafforzaio la soggezione d^i 

contadini prodattori alle Industrie tra 
sformatrici. 

i L'oratore si c rifento a questo pr*» 
' posito al memorandum presentato da 
; Monsholt c n.'iue anni fa: maluradu i 

?uoi limiti di impostazione solltvdva 
'. questioni rejii. joreiulo l'cs scnza di 

promuovere condizioni tali da consen 
-, tire ai lavoratori della terra e alle lo 
, ro famiglie di res tare in campagna. 
TutUvia anche questo disegno 6 stato 
in oratica accantonato. e la situazio-

nt si e sempre piu aggravata. II 70 7e 
d.- tutti i fondi del Mec agricolo vie-
ne assorbito dal protezionismo iaitieru-
caseario che avvantaggia i produttori 
francesi. nlandesi e tedeschi; il 90% d: 
tutto il fondo serve per intervenire sui 
prezzi. cosi che solo il 10% resta d. 
sponibile per il rinnovamento delle 
strutture agrarie. 

I comunisti propongono — ha detto 
Macaluso — di rovesciare gli altuaii 
ir.dinzzi per attuare una politica d. 
intervento e di protezione dei prezzi 
agricoli come momento transitorio. at-
traverso 1'integrazione direlta dei red 
diti dei contadini, il sostegno alle as 
sociazoni di produttori. il nnnovamt-n 
to delle strutture agrarie e civili nelie 
campagne. II nuovo memorandum pre
sentato da Lardinois. attuale responsa 
bile della politica agricola comunitaria. 
tenta di dare una risposta ai proble
mi che la crisi odierna propone; ma 

ne contadina, che considerano i conta 
dini come capitalisti da combattere, e 
vedono solo nella fabbrica e nelle scuo-
le i punti di riferimento della lotta so
cialista. II fatto che oggi molti giova
ni comunisti sottovalutino i problemi 
delle campagne e non si impegnino nel
le organizzazioni contadine e un segno 
di questi disorientamenti. 

Anche nel Sindacato e nella politica 
delle Confederazioni si e avvertita una 
attenuazione dell'impegno in direzione 
della lotta per la riforma agraria e di 
un positivo rapporto con il movimento 
contadino in tutte le sue espressioni. 
II congresso della CGII a Bari ha da
to un contributo autocritico e positivo 
per il superamento di un limite che si 
e manifestato nelle lotte degli anni '08-
'69-'70 e dobbiamo dire che la linea 
ogg! espressa dalle tre Confederazioni 
nella settimana di lotta svoltasi nei 
giorni scorsi esprime una linea coin-
cidente con quella del movimento con
tadino e delle forze democratiche. 

Le scelte fatte dalle Confederazioni 
seppure indicative di un apprezzabile 
processo positivo non corrispondono pe-
ro ad un processo nuovo interamente 
compiuto. Cosi come nella piu impor-
tante organizzazione contadina, <r la Col-
diretti >, continuano a prevalere tenaci 
resistenze alia unita contadina, ad una 
intesa con il movimento operaio ed i 
sindacati; anche in certi settori del mo
vimento sindacale si manifestano incer-
tezze, ritardi, ed anche aperte resisten
ze a realizzare una politica di intesa 
con il movimento contadino che sono 
utilizzate da forze conservatrici' per 
impedire le convergenze necessarie per 
le riforme. 

Queste riflessioni critiche — ha pro
seguito — non vogliono negare. ma an
zi sottolineare il fatto che i processi 
negativi in agricoltura sono stati con-
trastati dalla lotta dei lavoratori della 
terra che ba conosciuto momenti di ec-
cezionale tensione: basti ricordare Avo-
la, i grandi scioperi dei braccianti e 
dei coloni, le grandi manifestazioni dei 
mezzadri e dei contadini per 1'affitto. 
Dai braccianti sono stati strappati im
portant! successi contrattuali e pre-
videnziali, nonche la legge sul colloca-
mento e nuovi poteri d'intervento del 
Sindacato per favorire l'occupazione e 
le trasformazioni. Oggi i braccianti so 
no impegnati in una difficile lotta per 
applicare quanto e stato scritto net cun-
tratti e nelle leggi e dobbiamo dire 
che non siamo riusciti ancora a ' da
re a questo movimento la forza e il 
respiro necessari. Anche i mezzadri e 
i coltivatori hanno strappato la legge 
sull'affitto — che il governo Andreot
ti voleva completamente stravolgere — 
e significative conquiste previdenziali. 
La legge sull'affitto costituisce un suc-
cesso contro le forze reazionarie e fa-
sciste che 1'hanno tenacemente avver-
sata ed e una tappa importante nella 
lotta per la riforma degli altri con 
tratti. Tutto il movimento contadino e 
democratico ha conquistato la legge sul
la montagna che costituisce un punto 
di riferimento per una nuova politica 
agraria e di sviluppo democratico. An
che per 1'applicazione di questa legge 
si manifestano ancora incomprensioni e 
ritardi soprattutto a livello dei Comu-

_ ni, dove amministriamo e dove siamo 
aU'opposizione. Tuttavia passi avanti so
no stati fatti per la sua applicazione 
con l'intervento delle Region!. ma altri 
debbono farsi. Queste lotte sono state 
accompagnate da uno sviluppo del mo
vimento cooperativo e associativo in di
fesa dei contadini e dei piccoli pro 
duttori. Queste lotte — ripeto — han
no contrastato i processi negativi mes-
s: in moto dalla politica comunitaria e 
governativa ma non l'hanno battuta c 
rovesciata. 

Le gravi conseguenze della crisi 
Macaluso ha indicato i punti in cui 

la crisi agricola si manifesto in for
me acute e negative per tutto lo svi
luppo economico del Paese. denunciati 
anche dal PSI. dalle organizzazioni sin 
dacali e contadine. dalle Ach e recen 
temente anche dalla DC. Essi possono 
essere cosi riassunti. Lo spopolamenU) 
della montagna • e della collina - e la 
mancata sistemazione idrogeologica 
hanno provocato danni per 8.000 mi-
Iiard; di lire (a tan to si valutano i! 
c.isto delle alluvioni dal 1931 ad oggi). 
Ogni anno perdiamo 200 mihardi per 
dann: arrecnu dalle frane alia viabi 
lita. 300 miia sono gli ettari di bosco 
diitrutti. A cinque milioni di ettari am 
monta la superficie di terra abbando-
nala. La produzione zootecnica in Ita 
ha rappresenta soltanto il 40% delia 
produzione agricola contro il 60% deg!; 
altri paesi del Mec. La ricerca e la 
sperimentazione agraria sono emargi-
nate. L'induslria alimentare ha asso!-
to una funzione fortemente negativa nei 
confronti dello sviluppo agricolo. II da 
ficit della nostra bilancia alimentare 
ha raggiunto limiti insopportabili: ?-
sporliamo per mille miliardi. importia 
mo per tremila miliardi. II valore del
le merci vendute dai produttori nel 
1971 c stato di 7.662 miliardi che al 
consumo sono diventati 15.268 miliardi: 
6 lo scarto piu alto d'Europa. La re-
munerazione del lavoro contadino. se 
condo i dati deU'Inea. 6 di 400500 li
re 1'ora. L'assistenza e la previdenza 
non sono pari a quelle delle altre ca
tegory. L'eta media dei contadini e d. 
50 anni (i giovani scappano). Le don 
ne impegnate nelle campagne sono cir
ca 2 milioni ma il loro lavoro non * 
riconosciuto. La crisi interessa tutta la 
agricoltura. Tuttavia all'interno di que
sto dato vi sono delle differenziazioni, 
delle contraddizioni, tutte riconducibili 

all'assenza di una programmazione del-
• l'intervento pubblico. Tali contraddizio

ni si notano con maggior evidenza nsl 
Mezzogiorno dove l'agricoltura, malgra-
do tutto, dimostra una grande poten 
z:alita. Bene hanno fatto i compagn, 
Reichlin e Amendola a mettere l'ac-
cento proprio su queste potenzialita nel 

. recente dibattito svoltosi alia Camera 
sul Mezzogiorno. *-

La politica governativa — ha rile 
vato Macaluso — attraverso i pian: 
verdi. la cassa per Ia formazione del
la piccola proprieta contadina e le in-
Ugrazioni di alcuni prezzi ha favorito 
essenzialmente la proprieta fondiaria, la 
grande azienda capitalistica. Findustria 
di trasformazione e quella meccanica. 
come la Fiat, che ha beneficiato della 
meccanizzazione sowenzionata. Chi ha 
pagato piu di tutti sono i mezzadri. 
i coloni. i piccoli contadini poveri che 
non hanno potuto accedere alia terra. 
ai finanziamenti. a) credito che la leg
ge prevede solo in conto capitate. Tut
tavia nel decennio 1961-70 Ia superfi
cie agraria in mano ai coltivatori di-
relti e passata da 13^18.377 ettari a 
H .706.204 ettari con un incremento del 
111^% e rappresenta il 58% di tutta 
la superficie agraria, con una produ
zione lorda vendibile di oltre il 70% di 
quella totale. L'azienda coltivatrice di 
retta e oggi l'asse deU'economia agri 
cola italiana. 

Occorre riflettere — ha proseguito il 
relatore — sulle ragioni della buona te-
nuta della Coldiretti e della DC tra que
sti strati di lavoratori agricoli. Non va 
trascurato il carattere ideate e tradi-
zionale di questa adesione. Ma questo 
rapporto 6 stato ribadito e rinnovaio 
dc una politica che ha utilizzalo gli 
strumenti dclPintervento pubblico in a-
gricoltura su una linea corporativa e 
assistenziale che comunque e riuscita 

ad assicurare un certo spazlo alle a-
ziende contadine piu robuste e a una fa
scia di piccoli e medi imprenditori a-
gricoh. 

La novita della situazione consiste nel 
fatto che questo strato di contadini e 
medi imprenditori oggi e il piu colpi
to dalla crisi dato che si tratta preva-
lentemente. ma non solo, di produttori 
di latte e di carne e che impiegano per 

' le loro produzioni, mangimi, concimi. 
macchine, gasolio, plastica per serre: 
tutti prodotti che non si trovano o han
no subito forti aumenti proprio nel mo
mento in cui i meccanismi de] Mec e 
il blocco dei prezzi disposto dal go
verno facevano cadere fortemente le lo
ro entrate. Mentre con il blocco i con
tadini hanno dovulo vendere a prezzi 
controllati (carne) o di strozzo (gra
no duro), il prezzo della pasta e sta
to aumentato a seguito di un inaccet-
tabile ricatto avanzato dai grossi pasii-

ficatori. II blocco e stato evoso anche 
dall'industria chimica, dalPindustria si-
derurgica e da quella tessile per non 
parlare dei petrolieri. ' 

Gli investimenti privati e pubblici in 
agricoltura sono precipitati. La caduta 
e del 60% nel giro di un anno. Lo 
stesso Ferrari Aggradi ha detto che la 
legge con la quale si sarebbe dovuto 
finanziare l'agricoltura dopo due anni 
di vuoto, non d ancora operante in 
quanto il Tesoro (cioe La Malfa) non ha 
ritenuto di dare corso alle manovre di 
prelievo dal mercato finanziario. 

II credito — ha continuato Macalu
so — in pratica 6 stato bloccato e le 
Regioni, come constata anche il mi
nistro deH'Agricoltura, non dispongono 
dei mezzi necessari. La realta e che 
si taglia dove si puo produrre e tutto 
resta come prima nelle zone di paras-
sitismo. 

Lo sviluppo della lotta nelle campagne 
Venendo a parlare delle recenti lot

te delle masse contadine, il relatore ne 
ha sottolineato l'ampiezza e la vivacita 
affermando che esse, organizzate nel
la stragrande maggioranza dalla Col
diretti e dalla Alleanza dei contadini, 
non hanno precedenti. Ad esse parteci-
pano strati di coltivatori che in passa-
to non avevano mai pensato di anda-
re in piazza a protestare fidando nel 
paternalismo corporativo dei dirigenti 
della Coldiretti e della DC. Le mani
festazioni, mosse da esigenze giuste, di-
mostrano che le masse contadine rifiu-
tano la rassegnazione. Protagonisti so
no soprattutto i giovani coltivatori me-
nc ligi alia politica e ai metodi pater
nalistic e autoritari del gruppo diri-
gente della Coldiretti e quadri che gra
zie all'articolazione regionale, alia lo
ro presenza nei Consigli delle Regio
ni hanno piu autonomia, volonta e pos
sibility di contare. 

Questo e — ha detto Macaluso — il 
dato essenziale da raccogliere come un 
fatto positivo. Semmai e'e da osserva-
re che in molti casi il Partito e rima-
sto sorpreso e sconcertato per l'assen-
za o l'inadeguatezza di una nostra ini-
ziativa e gli orientamenti sbagliati che 
in alcune di queste manifestazioni si 
sono espressi sono anche conseguenza 
di queste nostre insufficienze. Mi rife-
risco anche alia nostra iniziativa negli 
Enti locali e nelle Regioni dove siamo 
al governo e dove siamo aU'opposizio
ne. Le Regioni in generate hanno mi-
gliorato sensibilmente il rapporto tra 
potere pubblico e contadini e U loro 
intervento. anche se contestato dal go
verno centrale, e stato — in agricol
tura — coraplessivamente positivo. Ma 
in alcune Regioni ci sono stati anche 
degli errori di linea politica, di setta-
rismo. di schematismo, di incompren-
sione delle esigenze dei contadini. In 
ogni caso le Regioni, che si trovano 
nelle condizioni indicate da Ferrari Ag
gradi. non hanno promosso e guidato 
loro la giusta protesta contadina. 

Queste considerazioni — ha ^sottolinea
to — non ci fanno sottovalutare il si-
gnificato della iniziativa e della pre
senza in alcune manifestazioni, svolts-
si le settimane scorse. di agrari, libera-
li. gruppi di destra della DC e della 
Coldiretti che attaccano i Sindacati. le 
Regioni, particolarmente quelle dirette 
dalle sinistre; si agitano per rompere 
I'attuale quadro politico e tornare in
die tro. Questi falsi amici dell'agricol-
tura debbono essere smascherati per 
quello che sono: si tratta, infatti. dei 
responsabili della situazione di oggi. In 
ogni caso occorre tenere ben presente 
quanta influenza esercitano queste mas
se contadine all'interno della DC e per-
cid noi non possiamo restare indifferen-

ti di fronte all'azione di gruppi che 
contestano mutamenti anche parziali del 
vecchi indirizzi. Questi mutamenti pos
sono avere uno sbocco piu avanzato so
lo se nelle masse contadine cattohchi). 
democristiane. influenzate e organizza
te dalla Coldiretti prevarranno nuovi 
orientamenti che consentano un loro di
verso rapporto con la classe operaia. 
Non si tratta, quindi, di tornare indie-
tro ma di andare avanti. Al temuo 
stesso non possiamo ignorare o sotto
valutare la iniziativa dei fascisti cne 
si rivolge prevalentemente in direzione 
della proprieta fondiaria assenteista ma 
anche verso i piccoli concedenti. 

Sappiamo, per esperienza. il peso po
litico che questi ceti — che oggi in-
globano grossi professionisti che nan-
no acquistato terra — esercitano nelle 
campagne, nei medi centri e nelle cit-
ta meridionali e all'interno della DC. 
^ La lotta contro la rendita fondiaria 
e uno dei cardini di un nuovo svilup
po dell'agricoltura ma bisogna tenere 
conto dei piccoli concedenti. Perci6 con-
sideriamo un grave errore del gover
no non avere dato ancora una giusta 
soluzione ai problemi dei piccoli conce
denti di terre in affitto die dovrebbe 
costituire un riferimento per i piccoli 
concedenti di terra a mezzadria e co-
lonia. 

Questa osservazione — ha affermato 
Macaluso — vuole essere anche un ri-
chiamo a noi stessi all'esigenza di una 
larga - politica di alleanze nella lotta 
per la riforma agraria e di raccordar-
la con la battaglia democratica sempre 
aperta nel paese. *~ 

II compagno Togliatti alia Conferen
za d'Organizzazione di Firenze del gen-
naio 1947 parlando della lotta per la 
riforma agraria affermava che le ca-
tegorie a cui bisogna rivolgersi «non 
sono soltanto i braccianti e i contadini 
senza terra, ma anche la categoria dei 
mezzadri, dei fittavoli e dei piccoli e 
medi proprietari. con i quali vogliamo 
stabilire un'intesa e collaborazione per 
la riforma agraria >. E aggiungeva: 
< ...In generate, poi, bisogna essere \h 
questo campo energici e decisi, ma an
che intelligenti, per non creare nelle 
campagne soprattutto meridionali una 
situazione sfavorevole alia democra
zia*. E si riferiva apertamente ai pic
coli e ai medi proprietari concedenti. 
alia piccola e media borghesia meri-
dionale e all'esigenza di stabilire con 
essa un'alleanza. « Occorre — continua-
va Togliatti — che la nostra azione si 
adegui sempre alle condizioni obiettive, 
perseguendo in modo conseguente lo sco-
po di allargare i confini della demo
crazia, il che vuol dire, in sostanza, 
conquistare nuovi alleati per la trasfor
mazione democratica del paese ». 

I comunisti di fronte alia crisi 
II carattere della crisi nelle campa

gne — ha detto Macaluso — e il se
gno di una crisi piu vasta e dei mar
gin! ridotti di mediazione tra interess: 
divergenti: tra monopolio e contadini. 
tra sviluppo industriale e crisi nelle 
campagne e nel Mezzogiorno. 

Questa crisi, infatti. ,• si manife-
sta mentre si affaccia minacciosa una 
recessione generate ed e quindi quaii-
tativamente diversa dalle crisi agrico-

- le dei periodi del boom economico. 
I segni di una crisi economica mot

to seria sono presenti da circa tre an
ni: sono gli anni in cui abbiamo re-
gistrato — sul piano politico — 1'im-
potenza e la crisi del centro sinistra. 
hnfittirsi delle provocazioni e delle tra-
me nere. I'attacco alle lotte e all'uni-
ta dei sindacati additati come respon
sabili delle difficolta economiche. La li
nea scelta dalla DC. sin dal 1971, di 
netto spostamento a destra. che shoe 
co nella collaborazione con i hberali 
e nel governo Andreotti. aggravo la si
tuazione economica e deterioro ulterior-
mente il quadro politico con sen peri-
coli per lo stesso assetto democratico 
del paese. 

II nostro partito diede un giudizio 
negativo sul tipo di ripresa industriale 
awia ta . dal governo Andreotti-Malago-
di, con i vecchi meccanismi e soiled-
tata da un'inflazione selvaggia. 

Giudizio condiviso da tutte le forze 
democratiche. dai sindacati e dai grup
pi piu responsabili della DC 

La caduta del governo Andreotti. i] 
Tatto che al congresso della DC siano 
prevalsi orientamenti diversi da quelli 
che ispirarono Ia svolta a destra. !a 
formazione del nuovo governo e un di
verso quadro politico hanno aperto una 
fase nuova nella lotta per fronteggiare 
la crisi e per far prevalere nuovi indi 
rizzi di politica economica. 

Queste possibility non sono venute me-
no. anche se 1'azione di governo si n-
yela inadeguata alia situazione che si 
e determinata nel paese. Cioe non cre-

t diamo che oggi sia utile al paese som 
-mare alia crisi economica una crisi 
politica senza che ci siano ancora le 
condizioni per una soluzione piu avan-
zata. 

Occorre resplngere con fermezza le 
posizioni di chi pensa che oggi. data 
l'acutezza della crisi, con un governo 

senza i socialisti e con i liberali. avrem-
mo la possibility di sviluppare una lot
ta piu < vigorosa > con una opposizio-
ne di sinistra piu vasta. In verita si 
tratta di una illusione massimalista. 
senza prospettive. che si fonda su un 
vecchio e tragico errore commesso al
tre volte dal movimento operaio e cioe 
che la crisi economica favorisce in o-
gni caso lo sviluppo delle lotte e il 
processo rivoluzionario e che un gover
no borghese vale un altro. 

Bisogna anche respingere la tentazio-
ne di chi crede che. rovesciando un go 
verno si rovescia automaticamente una 
situazione politica portandola piu avan
ti, senza che siano mutati i rapporti 
di forza nel paese e gli orientamenti 
delle masse e non siano intervenuti 
snostamenti all'interno delle forze po-

• Iitiche. 
Infine nella situazione attuale non si 

possono sottovalutare le manovre eco
nomiche e politiche di forze potenti che 
lavorano per una involuzione e che la 
situazione richiede una direzione del 
paese che dia almeno le piu essenziali 
garanzie democratiche. Anzi dobbiamo 
dire che oggi piu di ieri occorre una 
rinnovata solidarieta fra le forze anti
fasciste e democratiche. qualunque sia 
la loro collocazione parlamentare. 

Queste forze sono sollecitate a tro-
vare delle intese sui problemi fonda-
mentali della vita democratica e fra 
questi noi riteniamo debba e possa es-
serci una giusta soluzione per una nuo
va legge sul divorzio che tenga conto 
di alcune esigenze reali dei cittadini 
di ogni fede e condizione sociale e pos
se evitare un referendum che nella mu-
tata situazione economica avrebbe con
seguenze negative per la democrazia 
italiana. 

In una nota apparsa su < II Popo-
lo » dell'II dicembre a conclusione del 
«vertice» della DC si diceva che 
per superare le c difficolta ardue » in 
cui si trova il paese occorre che « le 
forze politiche della maggioranza e 
quante sono interessate al consolidamen-
to del sistema democratico. appoggi-
no il governo nelle decisioni e nella 
azione.„>. Anche noi riteniamo che tut
te le forze interessate al c consolida-
mento del sistema democratico » hanno 
delle responsabilita comuni a cui nes-
suno pud sottrarsi, ma questo non ci 

spinge certo ad appoggiare questo go
verno. 

Non va dimenticato che il sistema 
democratico pu6 logorarsi se le deci
sioni e 1'azione del governo mancano, 
sono confuse o sono sbagliate. E' quel
lo che avvenne nel 1970-71 con i go
verni di centro-sinistra. 

II dovere di un'opposizione popola-
re, democratica, responsabile — ha af
fermato Macaluso — e oggi quello di 
incalzare il governo per spingerlo ad 
adottare provvedimenti che corrisponda-
no ai problemi aperti nel paese e agl: 
interessi delle masse. Ma se il gover
no mostrasse insensibilita a questi pro 
blemi e mancanza di volonta politica 
per risolverli. tali da accentuare la sfi-
ducia dei cittadini verso le istituzioni 
sarebbe dovere nostro combatterlo con 
l'obiettivo di rovesciarlo subito, proprio 
per garantire il sistema democratico. 

Tutta la nostra azione in questi ulti-
mi mesi dimostra con quanto senso di 
responsabilita democratica il nostro 
partito si e posto di fronte alia grave 
situazione che attraversa il paese. Que
sto nostro senso di responsabilta non 
ci ha coinvolti ne ci coinvolger^ negli 
errori del governo, ne attenua la nu-
stra opposizione a quei provvedimenti 
che consideriamo sbagliati, ma ci ca-
ratterizza sempre piu come partito ca-
pace di indicare soluzioni positive e pos
sibili ai problemi. per incidere nelie 
forze politiche e nella stessa direzione 
del paese. Per assolvere questa fun
zione il partito deve saper mantenere 
ben saldi i propri collegamenti con lc 
aspirazioni, i bisogni, la protesta dal
le masse popolari per ottenere soluzio
ni parziali e di prospettiva che crei-
no le condizioni per 1'avvento di una 
direzione politica del paese piu ferma. 
piu autorevole, piu radicata nelle mas
se popolari capace di imprimere quel
la svolta politica che la situazione sem
pre piu richiede. 

Lungo questa linea si e mossa in que
ste settimane la Direzione del partito 
affrontando i problemi inerenti alia cri
si energetica. 

Abbiamo detto che siamo di fronte ad 
una crisi reale e cioe che esiste una 
riduzione dei rifornimenti e un aumen 
to dei prezzi dell'energia e che questo 
fatto impone una utilizzazione diversa 
delle nostre risorse indirizzandole essen
zialmente verso i settori produttivi: in
dustria. agricoltura, pesca, sottraendo-
le a consumi non essenziali. Questa si
tuazione e aggravata dalla presenza di 
manovre speculative messe in moto da 
potenti forze internazionali e nazionali 
e resa possibile da una politica su-
bordinata alle grandi compagnie petro-
lifere, di sostegno a quei gruppi di spe
culator! che controllano la raffinazione 
e la rete distributiva e dal fatto che 
le aziende di Stato non hanno assolto 
i compiti istituzionali. Gravissime ap-
paiono le responsabilita dell'ENEL che 
non ha ancora allacciato la rete del 
Sud con quella del Nord provocando una 
crisi di energia che pu6 paralizzare o-
gni iniziativa industriale del Mezzo 
giorno. • -

I disagi rivelano tutte le storture d: 
un sistema che ha sollecitato certi con
sumi a danno di strutture civili e so
ciali essenziali come i trasporti pub 
blici. 

Le misure sino ad ora adottate dal 
governo non garantiscono di fronteggia
re la crisi, di colpire la speculazione 
e predisporre un diverso uso delle no
stre risorse e uno sviluppo economico 
nuovo. A questa esigenza non rispon-
de nemmeno il documento predisposto 
dai partiti della maggioranza nel co
siddetto vertice dell'll dicembre, che 
pur riconoscendo l'esigenza ormai ma-
tura. di un mutamento degli indirizzi 
generali dello sviluppo economico non 
propone una linea coerente e scadenze 
per affrontare la crisi in corso. Anco 
ra una volta delPagricoltura se ne par-
la in termini generici, senza riferimen-
t* precisi e senza scadenze. Da qui 
la nostra critica e le nostre proposte 
che muovono dal presupposto di adot
tare misure di emergenza e provvedi
menti di lungo periodo coerenti con la 
esigenza di realizzare un mutamento ef-
fettivo negli indirizzi della politica eco
nomica. 

Ecco — ha detto il relatore — il pun 
to nodale delta questione che e stata 
da noi riproposta nel recente dibattito 
svoltosi alia Camera sul Mezzogiorno. 

Ma proprio su questo punto la posi-
zione del governo e della maggioran
za e stata ancora una volta inadegua
ta rispetto alle stesse dichiarazioni di 
vari esponenti del governo sulla neces
sita di cambiare S vecchio meccani-
smo dello sviluppo economico. 

Anche il presidente del Consiglio ha 
detto che bisogna mutare il «modello 
di sviluppo» ma come, con quale po
litica. con quali strumenti non e detto 
— anche se non sottovalutiamo il si-
gnificato di questa ammissione. 

In una intervista data dall'on. Fan-
fani a Paese sera, il segretario delia 
DC ha affermato che bisogna dare un 
carattere nuovo alia programmazione 
delle risorse e delle attivita produttive, 
per controllare lo sviluppo economico 
in tutti i suoi aspetti. E piu oltre ag
giungeva che la nozione fondamentale 
che ci deve orientare e quella del pro-
gresso globale, che comprenda tutti gli 
aspetti del vivere umano; e bisogna 
riportare nel suo giusto alveo la no
zione della ricerca del profitto, perse-
guibile legittimamente ma non oltre i 
limiti delta sicurezza della vita e dtl-
la civilta umana. 

Questo dice anche la nostra Costitu-
zione, ma questo e quello che la DC 
non ha saputo e voluto fare. Ma per 
ottenere il progresso globale, occorre 
una nuova politica economica caratu-
rizzata dalle riforme e dalla program 
mazione democratica. occorrono nuov^ 
intese sul piano politico tra le forze 
che hanno consapevolezza di questa esi 
genza e la vogliono realizzare. 

La classe operaia. i contadini, i la
voratori sono ben consaDevoli che ci 
troviamo di fronte ad una svolta, che 
si pongono per certi settori industrial? 
problemi di riconversione e che occor
re un rigore e una selezione nella spe-

(Segue a pagima 8) 
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