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IL DIBATTITO AL C.C. SULLA RELAZIONE DEL COMPAGNO MACALUSO 
MEL01TI 

II compagno Melottl ha In-
nanzitutto sottolineato la re
sponsabilita del governi dc. 
ed in partlcolare di Andreot-
ti, per una cnsi dell'ugricoltu-
ra che, con il taglio dei fi-
nanziamenti da parte dello 
stato, ha costituito anche una 
manovra politica per far ri-
cadere sulle Region!, nel mo
menta dellcato di avvio, il 
malcontento delle masse con-
tadine. Da qui l'esigenza di 
sviluppare un amplo movi
mento di massa e di lotta 
per affrontare con il proble-
ma dell'agricoltura la stessa 
esigenza di mutare l'attuale 

• meccanismo di sviluppo. u 
sando in modo nuovo le rl-
sorse. mutando radicalmente 
11 rapporto citta-campagna, 
sviluppando alcuni compartl 
produttivi piu colplti dalla 
crisi Questo significa anrhe 
porre l'esigenza del ruolo na-
zionale dell'industria di tra-
eforniazione — che oggi rl-
schin di essere colpita dura-
mente dall'invadenza del ca-
pitale monopolistico e dalle 
multinazionali —. Questo si
gn I ica anche porre un fre-
no ad un esodo nelle campa-
gne che e dovuto alle msop-
portabili condizioni sociali ed 
economiche frutto della ren-
dita fondiaria, di produzione, 
dei prezzi altissimi delle mac-
chine, dei concimi, dei man-
gimi. del credito, della man-
canza di servizi sociali e civi-
li oggi acuito dal rlcatto dei 
petrolieri e dalla crisi energe-
tica. Dare una risposta a que-
sti problemi significa dare 
uno sbocco positivo alle gran-
di lotte delle masse popola-
n. contadine. della classe o-
peraia. In Emilia — ha detto 
Melotti — lavoriamo in qite-
sta direzione ottenendo alcu
ni risultati, anche se vi e an-
cora della strada da fare. La 
unita contadina ha fatto passi 
avanti, e piu viva si e fatta la 
coscienza di collegamenti fra 
il mondo contadino e le sue 
organizzazioni con la classe 
operaia. Si tratta allora di a-
prire vertenze che impegnlno 
non solo i contadini ma che 
siano capaci di coinvolgere 
tutti i lavoratori e le masse 
popolari. Melotti ha Indicato 
in tre i punti qualificanti di 
una vertenza unificante: 1) il 
superamento della mezzadria 
e colonla; 2) lo sviluppo del
la zootecnia, affrontando una 
situazione che colpisce i con
tadini ed i consumatori, ri-
muovendo le incrostazioni spe
culative degli importatori, ri-
lanciando la proposta di leg-
ge per lo sviluppo del setto-
re sulla base di un program-
ma pluriennale basato sulle 
Regioni (in Emilia-Romagna 
la Regione con il bilancio 
1974 mettera in movimento 
450 miliardi) e sull'impresa 

coltivatrice assoclata;' 3) la 
difesa del suolo guardando 
quindi all'agricoltura non so
lo come ad un fatto produt-
tlvo ed econornlco, ma anche 
come sistema soclalo capace 
dl preservare Pamblente. Una 
vertenza che abbia alia ba
se questi tre punti pud far 
complere un salto di qualita 
alia stesssa unita contadina e 
puo costrulre e rlnsaldare al
leanze fra opera! e contadi
ni. Melotti ha concluso sotto-
lineando il valore delle piat-
taforme di zona e di comu-
ne — che in questi gloml 
saranno affrontate a Bologna 
— per definire una linea dl 
intervento capace dl costrul
re un forte permanente mo
vimento di massa per la con-
quista di obbiettivi interme-
di che. accanto ai contadini, 
veda la presenza del sindaca-
tl operal e degli entl locali. 

R0SSITT0 
II compagno Rossltto ha e-

sordito sottolineando la giu-
stezza dell'ordine del giorno 
del Comitate centrale che ri-
connette il problema dell'agri
coltura al quadro economico 
e sociale per dare cosl rispo-
ste complessive ai drammatl-
ci problemi del momento. Con 
la loro azione i lavoratori 
pongono l'esigenza di rlspo-
ste piu complute ad una cri
si che non puo essere af-
frontata solo con lotte di fab-
brica, di azienda. di gruppo 
o con piattaforme — che pu
re travalicano impostazioni 
puramente rivendicative, per 
porre problemi di ristruttura-
zioni produttive e di investi-
menti — poiche il problema 
vero e quello di una nuo-
va politica economica e so
ciale, di una nuova politica 
dello stato. Per questo occor-
re formulare proposte che 
qualifichino davantl al paese 
il ruolo decislvo del lavorato
ri nella societa nazionale. Que-
ste condizioni oggi eslstono 
ed in questo quadro la pro
posta congressuale della CGIL 
mantiene tutta la sua validi
ty. Oggi. infatti si pongono 
precisi problemi di priorita 
per l'energia, Pagricoltura, i 
trasporti. l'edilizia. i consuml 
sociali, ed in questo quadro 
il Mezzogiorno ed il ruolo 
delle partecipazioni statali per 
orientare nuove scelte di svi
luppo, aprendo su questo il 
confronto con il governo e 
gli schieramenti delle forze 
sociali. Non si tratta dl chie-
dere tutto e subito ma di 
ottenere che le scelte si rauo-
vano con efficacia operatlva 
verso una linea dl sviluppo 
qualificato e di trasformazio-
ne della societa. La crisi, con 
la sua gravita, costitulsce la 
occasione per Imboccare una 
strada nuova per un pro-
gresso sostanziale nei rap-

" V • ^ • 
portl polltlcl e sociali del 
paese. Da qui il valore che 
il prossimo direttlvo della Fe-
derazione sindacale unltaria 
riconferml la sua proposta dl 
sviluppo e dl rlforma chla-
mando le masse lavoratrlcl a 
sostenerla. • Nella • seconda 
parte del suo intervento Ros
sltto • ha sottolineato come 
I bracclantl, pur Impoverltl 
dal carovita, hanno potuto in 
qualche modo attutlre 11 col-
po dato il conslstente balzo sa-
lariale ottenuto con gll ultl-
ml contrattl. I risultati pre-
vldenzlall ed I prevedlblll au-
menti del reddlti piu bassl. 
Tuttavia si preparano colpl 
conslstentl al llvelll dl occu-
pazione in un contesto del 
mercato di lavoro gia de-
presso sul quale possono rl-
versarsl. sopratutto nel mez
zogiorno, ondate dl rlflusso 
dl emigratl espulsl dalla pro
duzione europea. I bracclan
tl, pur nelle dlfficolta del lo
ro processo unltario, si muo-
vono su due scelte fondamen-
tali: un qualificato rilancio 
della produzione agrlcola e 
la creazlone dl un forte ed 
amplo fronte rivendicativo ca
pace di confrontarsi con la 
politica pubblica; una scelta 
che risponde ad interessi ge-
nerall non solo dl breve ma 
anche di lungo perlodo. Su 
questa linea — ha detto Ros
sltto — assleme alia classe 
operaia ed a tutto 11 movi
mento sindacale e contadino 
vogliamo Invfstire l'industria 
pubblica e l'intervento dello 
stato. Il confronto e Pinlzia-
tiva sono gia aperti In Cala
bria (per l'assetto del terrlto-
rio e le trasformazlonl), In 
Puglla (dove si pone al cen
tra il problema dell'irrlgazio-
ne). in Slcilla. Calabria e Lu-
cania (con il piano agrumico-
lo) in Campania, nelle Mar-
che. in altre regioni. Inizlati-
ve che Indlcano le possibili
ty nuove che la Regione of-
fre ad una linea politica dl 
massa che vuol estendere la 
democrazia e la partecipazio-
ne. Tutto cid pone compiti 
complessi e dlfficili al movi
mento sindacale, che pure 

si rafforza — Rossltto ha ci
tato 1'esemDio della Peder-
bracclanti che si avvia verso 
il mezzo milione di iscritti 
con un aumento di 100 mila 
rispetto al '69 — per battere 
anche le resistenze della de-
stra sindacale. che si oppone 
all'unlta contadina: cosl co
me il problema si pone per 
il partito che deve affrontare 
con rinnovato impegno la di
rezione politica nelle lotte a-
grarie e meridionali. 

QUERCIOLI 
H «nuovo modello dl svi

luppo» di cui oggi parlano 
tuttl e solo fumo, vuote chiac-
chiere se non si comincla dal-

l'agricolturu, da una svolta In 
questo campo degli indlrlzzl 
della ' politica - del - governo. 
D'altra parte un Insufflclente 
Impegno del partito In questo 
campo non gli consente dl as-
solvere al ruolo dl partito na
zionale e di governo, lndebo-
Usee la nostra linea strategl-
ca, la politica di alleanze. Lo 
sviluppo monopolistico diretto 
dalla DC ha portato In dieci 
anni in Lombardla alia scorn-
parsa dl 120 mila azlende con
tadine. Grandl masse di col-
tlvatori dlretti sono statl 
espropriati e proletarlzzatl. 
Ma oggi la crisi. in partlco
lare nel campo della zootec
nia, colpisce anche • azlende 
medic e grandi, ancora piu 
dannegglate dalla crisi petro-
lifera. In tale situazione 11 
movimento unitarlo di lotta in 
Lombardia ha vis to il eostruir-
si e svilupparsl dl rapporti 
nuovi tra Alleanza e Coltiva-
torl dlretti e anche di nuovi 
rapporti tra le forze politiche 
democratlche. L'anticomuni-
smo e in crisi, la destra non 
rlesce a trovare nelle cam-
pagne basi di massa. La pint-
taforma presentata da Maca-
luso puo consentlre oggi di in-
tervenire positivamente nella 
crlsl reallzzando nelle campa-
gne uno spostamento demo-
cratico a sinistra per aggre-
gare un nuovo schleramento 
dl lotta, un movimento unlta
rio che splnga verso nuovi 
rapporti politici e un nuovo 
tipo di sviluppo. La linea di 
unita e di alleanze dl classe 
che seguiamo per Pagricoltu-
ra vale anche per quanto av-
viene oggi nell'industria. La 
situazione e seria e grave, 
la prospettiva incerta. La cri
si energetlca ha accelerato e" 
aggravato una crisi che pree-
sisteva. Oggi la crisi minac-
cla di travolgere quelle pic-
cole e medie imprese non sol-
tanto turistiche ma anche in
dustrial! che si erano svllup-
pate a avevano prosperato 
con 11 vecchlo tlpo di sviluppo. 
Tali imprese hanno in Italia 
e segnatamente in Lombardia 
un peso assal grande. Contem-
poraneamente vengono avanti 
gravi minacce per i Uvell! di 

occupazione. Si intrecciano qui 
nella spinta verso una grave 
recessione cause oggettive e 
scelte politiche sbagliate. E* 
evidente che c'e chi vorrebbe 
costruire un nuovo equllibrio 
economico politico e sociale 
facendo pagare alia classe 
operaia e ai ceti medi le ob-
bllgatorle riconversioni. C'e 
chi vuole utilizzare la crisi 
spingendo a destra I ceti me
di e colpendo con i Hvelli di 
occupazione il potere contrat-
tuale e il peso politico della 
classe operaia. Contro tale 
linea c'e una base oggettiva 
di alleanza per i lavoratori e 
larghl settori dei ceti medi e 
di parti della stessa borghe-
sla. Un nuovo tlpo di svilup
po non si afferma con proces-

sl di « raztonaltzzazlone » che 
rlducano Poccupazione e col-
plscano le plccole e • medle 
azlende nell'agrlcoltura, nella 
industria, nella distrlbuzlone, 
nel turismo. SI conqulsta un 
nuovo sviluppo allargando 11 
sistema dl alleanze della clas
se operaia, lottando contro la 
recessione, per sostenere la 
domanda, perchfe tutta l'inl-
zlatlva pubblica - sostenga 1 
consuml sociali e l'apparato 
produttivo; • per una politica 
che prlvllegl i lavoratori e i 
ceti medi in crisi, evltando 
una caduta del consuml po
polari. E' questa la linea di 
lotta unltaria che stiamo se* 
guendo. E' una linea di re-
sponsabilita nazionale, cut 
vanno adeguatl tuttl 1 momen-
tl tattlcl delle lotte. E' que
sta linea che impedisce che si 
formino basl dl massa per 
manovre. anche eversive, del
la destra: che Impedisce che 
a tall manovre si diano co-
perture politiche. Questa linea 
eslge • la lotta contro • • chi 
lavora per una generale reces
sione, contro chi tra le forze 
democratlche non capisce che 
occorre ope rare per evitare 11 
referendum. Esige una lotta 
ferma contro avventurlsmo, 
provocazlonl, estremlsmo. In 
una situazione come questa 
nella quale sono in perlcolo 
interessi vital! delle masse 
ed e minacclata la stessa de
mocrazia, e essenzlale dare 
granc'v attenzlone alle allean
ze, bisogna portare avanti 
quelle proposte, una linea dl 
lotta e di politica economica 
che privilegl lo sviluppo delle 
alleanze medesime. 

Sul piano politico la nostra 
iniziatlva deve rivolgersl, nel
la lotta contro le posizioni di 
destra presentl in tali parti-
ti, a tutta la DC. al Psdl. al 
Pri come tall, non solo a co-
loro che In tall partlti hanno 
posizioni di sinistra. La clas
se operaia. il paese hanno bi-
sogno in una situazione come 
questa che le masse, le forze 
politiche moderate nel loro ln-
sieme siano conquistate, tenu-
te ancorate ad una linea di di
fesa democratica e di costru-

zlone dl un nuovo sviluppo 
economico e sociale. 

D'AUORRE 
D'accordo con la relazlone 

del compagno Macaluso, ha 
sottolineato il carattere di 
grande questlone nazionale del 
problema agricolo vlsto nel 
suoi molteplici nessi con la 
condizione contadina, 11 pro
blema alimentare e, in defi-
nltlva, con l'awlo dl un nuovo 
meccanismo di sviluppo. Da 
qui la necessita di un salto di 
qualita neH'azione del partito 
avendo presente in partlcola
re lo stretto rapporto esisten-
te tra condizione contadina e 

L'intervento di Berlinguer 
(Dalla pagina 7) 

passo in questa direzione e stato fat 

per influire concretamente sugli indi- tamente le sue intenzioni eversive. per- mesi fa resti tutta valida • e conservi 
rizzi della politica governativa. d ie organizza continue provocazioni e intatte capacita di mobilitazione in una 

Quali devono essere i criteri del no- violenze antidemocratiche e^ perche e situazione economica e sociale divenu 
to ha detto Berlinguer. un clima in strc giudizio? si e chiesto il compagno sempre implicato in trame sediziose Ma ta diversa, e come tale compresa e 
parte nuovo, di confronto piu corretto Berlinguer. In primo luogo. natural- si tratta anche e soprattutto del n gmdicata dagh operai stessi Qui ntor-
e talvolta anche di coilaborazione fra mente. la soddisfazione degli interessi schio. di cui _» avverte gia qualche^se- nano dtnque. le _esigenze del ngore. 
le forze democratiche si e creato so- dei lavoratori, e in pari tempo la ri-
prattutto in molte regioni e ammini- spondenza o meno degli" atti di ga 
strazioni locali e anche fra militanti di verno all'obiettivo di avviare un nuovo 
diversi partiti antifascist!. Ma in questa modello di sviluppo economico e so-
direzione atti ben piu significativi e ciale, di svolgere una politica estera 
censistenti avrebbero potuto essere che contribuisca attivamente alia pa-
compiuti, senza pericolo di confusioni ce, alia distensione e al disarmo nel 
per gli uni o per gli altri. Per esempio mondo e in particolare in Europa e 
che cosa si sarebbe perduto se di fron nel Mediterraneo e alia costruzione di 
te alio scoppio della crisi petrolifera Una Europa autonoma, democratica, an
il governo avesse avuto una consulta tifascista e nel contempo di attuare 
zione preventiva sulle misure da adot- una coerente inversione di tendenza 
tare non solo con i sindacati ma an anche nel campo della politica interna, 
che con 1'opposizione? Questo sarebbe individuando e colpendo le trame e 
state certamente un metodo del tutto le centrali eversive. deraocratizzando 
utmocratico che. senza legare le ma l'apparato dello Stato, riformando 1'or-
ni a nessuno, avrebbe probabilmente dinamento giudiziario e i codici. 
potuto servire a evitare sbagii. una si chiedono sacrifici. ma il Paese 

gno, che 1'inquietudine e il malcontento della duttilita e del legame con le mas-
dtgradino in forme di irrazionalismo. se, anche al fine di controbattere col-
di chiuso corporativismo, di disarticola- po su colpo la propaganda avversaria. 
zione dei movimenti. di disperazione governativa e padronale. e soprattutto 
settaria e. in ultima analisi, vadano alio scopo di definire obiettivi e for-
a finire in quelle tenderize qualunqui- me di lotta adeguati alia nuova situa-
stiche. che sono il terreno piu ferti
le per movimenti e avventure autorita 
rie. 

parte dei quali sono oggi riconosciuti 
da tutti. 

In una situazione cosi carica di ten
sion! sociali e politiche — che richie-

deve avere la certezza, in primo luo
go. che le misure adottate non rica-
danc come sempre sui lavoratori e sul
la gente povera. e in secondo luogo 

zione e ai fini generali che il movi
mento ooeraio si none e propone al 
Paese. 

Problemi ancora piu complessi si pon
gono quando si tratta di rivendicazioni 
e agitazioni di categorie come quel
le degli addetti ai servizi. delle pub 
biiche amministrazioni e di varie ca
tegorie del ceto medio produttivo e 
non produttivo. Anche in questi campi 

II compito di tutte le organizzazioni lo sforzo principale e quello diretto 
democratiche e di combattere" questi a garantire ' movimenti non corpora-
fenomeni non solo sul terreno ideale. Uvi. ma che vengano inquadrati e ope 
della formazione delle coscienze e dei rino nel senso del nuovo modello di 
sentimenti, e con la presenza continua sviluppo e delle ri forme che vanno av 
d: un'azione chiarificatrice fra le mas- viate nei van campi (agricoltura. scuo-

Mobilitazione 
lotta unitaria 

de il massimo di responsabilita da che le restrizioni siano in funzione di 
parte di tutte le forze democratiche un obiettivo di trasformazione dell'as 
mteressate a risolvere queste tensioni setto economico e sociale che consen-
e a realizzare uno sforzo concorde per ta alia maggioranza degli italiani di 
.•ffrontare le questioni vitali dei lavora- vivere meglio. Inoltre il Paese deve 
tori, dei cittadini. delle famiglie. del- awertire che ci si muove con decisio 
Fattivita economica e produttiva, del- ne e con fermezza per assicurare I'or-
l'ordinamento democratico — uno scon- dine costituzionale e la serenita della 
tro elettorale e politico quale quello sul vita civile, promuovendo la necessa-
t referendum» per il divorzio. non po- ne riforme e colpendo con ngore i 
tiebbe che aggravare tutta la situa- profittatori della situazione e coloro 
7.one e sorprende che van esponenii che tramano contro la legalila demo-
d; partiti democratic! non lo compren- cratica e la violano. 
dano. Percio noi seguitiamo a ritenere 
flie sia preferibile evitare questa prova 
a I nostro Paese e al nostra popolo e 
s.amo pronti — sulle basi che abb:amo 
gia piu volte reso note — a ricerca-
re con altre forze democratiche una so-
Iuzione positiva e soddisfacenle che 
ronsenta di raccogliere il piu ampo 
ronsenso possibile per quello che ri-
guarda questa questione e. p.u m ge-

se. ma anche e soprattutto con l'inizia-
tiva pratica. e cioe con l a ' mobilita
zione e con la lotta unitaria. La no
stra iniziativa deve svolgersi verso tut
te le categorie del popolo, anche per-

la, pubblica amministrazione, commer 
do . ospedali. trasporti, e c c ) . Tutta
via. anche in questi campi occorre che 
il rigore venga esercitato con intelli-
genza. evitando. ad esempio. errori co-

L'inquietudine 

del Paese 
L'inquietudine del Paece 6 vasta e 

pro Fonda. Di questo fenomeno. che ha 
le sue radici in antiche e presenti in 

nprale. per altre important! questioni gmstizie, in uno sviluppo economico di 
rklla convivenza civile, della pace re-
iisiosa. della sicurezza e del progres 
so democratico. 

Una coerente inversione 
di tendenza 

Naturalmente. ha affermato Berlin 
guer. se cio non sara possibile per ia 
•varsa sensibilita e Tinsufficiente co 
raggio di altre forze (e le loro respon 
sabilita per il mancato accordo andreb 
bero in questo caso denunc;ate aper 
tamente) noi siamo pronti a affronta-

sioito. in responsabilita precise dei go
verni a direzione democristiana, che si 

che sarebbe assurdo abbandonare que- me quelli commessi verso i piccoli 
sta o quella categona all'azione della concedenti di terra 
destrn. Questo non significa sposare 
Dgni nvendicazione di qualsiasi cate-
goria. La nostra e una linea che solle-
cita il massimo di rigore nelle scelte 
e negli interventi della politica gover
nativa, e che questo stesso rigore cer 
ca di trasfondere nei movimenti di 
massa per orientarli verso l'obiettivo di 
un nuovo modello di societii e di svi
luppo. 

Ecco l'essenziale: ecco. cioe. il crite
ria informatore di tutta Ia nostra con-
dotta fra le masse, che deve dunque 
evitare il sommarsi di rivendicazioni 
*• movimenti contraddittori. che ostaco 
lane o ritardano il processo di fondo 
che noi vogliano promuovere. 

Ma essere rigorosi non vuol dire dive-

Sviluppo dell'iniziativa 
del Partito 

Guardando alio stato complessivo del 
Partito si pud affermare, ha detto Ber
linguer avviandosi alia conclusione. che 
U Partito e in ascesa. sia sul piano 
organizzativo e del reclutamento. sia 
sul piano della adesione sempre piu 
consapevole alia nostra linea genera
te. La situazione del Paese e pero 
tale che richiede che le lacune sinora 
esistenti nel lavoro e nella iniziativa 
del Partito siano rapidamente supera-
te. II compagno Berlinguer ha deuo 
che piu importante di tutto e di com nire rigoristi e cioe cadere in astral 

sono succeduti da tanti anni. dobbiamo tezze che possano condurre a staccar- piere passi in avanti nell'iniziativa fra 
vedere le due facce e i due possibili *»• dalla condizione reale di una par- le masse e nello sviluppo delle organiz 
sboochi. Da una parte, vi & un poten- te delle masse o a restringere le al- zazioni unitarie delle masse e ha indi 
ziale di energie e di combattivita che leanze della classe operaia. Al rigore Cato due direzioni immediate di Ia 
s: espr.me. e si puo sempre piu affer- s; devono dunque unire la duttilita e la voro: nello sviluppo del movimento au 

capacita di conoscere lo stato reale 
delle varie categorie. II compagno Ma
caluso. per esempio — ha detto Berlin
guer — ha gia ricordato che in varie 
regioni e nrovinrp vi e stato un ritar 

mare, in direzione di un nnnovamento 
della societa e della sua guida politi
ca: e questo aspelto e messo in lu
ce anche in queste settimane dalle lot
te. dai movimenti e dalle manifesta 
z:on smdacali e popolari di operai. di 
contadini. di donne. nelle citta, in in-
ttTf orov.nce e regioni. Ma. d'altra 
parte, esiste anche il rischio che Tin 

tonomo e unitario dei conUidim e in 
direzione delle donne e del movimento 
di emancipazione femminile. A questo 
ultimo riguardo Berlinguer ha osserva-
to che airimpegno delle compagne che 

ii 

do nel cogliere la carica e le ragioni lavoranu nelle organizzazioni femmini-
del malcontento dei contadini. soprat- Ii democratiche e che dirigono il la-
tutu per la politica dei prezzi. Cid voro femminile di partito. che hanno 
ha lasciato spazio a iniziative prese fatto registrare protnettenti progressi. 

auietudme e il malcontento di vari da altre forze. ma che avremmo da non corrisponde un impegno adegua 
re Ia pro\a con tutto lo slaocio. Tim- s t r a t i di cittadini si espnma con un vuto e dobbiamo prendere noi su una to dell'insieme del partito. proprio 
pegno e la capacita di mobilitazione s,t.cno retrivo e di destra Non si trat ''nea unitaria. di difesa efficace del quando. in una situazione quale quella 
rht sono propn del nostro partito. t a tanto del movimento neofascista. il reddito contadino. la quale, al tempo attuale. rorientamento e Tazione del 

Circa il carattere della nostra op cui caponone — dalla caduta del prece- stesso. sconfiggai tentativi di contrap 1P donne hanno un peso crescente per 
posizione verso l'attuale goveino. il dt-ntf- governo — promette ogni settima- porre i contadini agli operai. agli al- avanzare nella conquista di obiettivi 
compagno Macaluso ha gia dalo esau ' na ai suoi fidi e ai suoi finanziatori lr* lavoratori delle citta e all'opera di trasformazione economica e sociale 

che eeli e in grado di metiers; alia delle Regioni. e di nnnovamento democratico. 
i^sta di sterminate manifestazioni d; . A volte si sono commessi e si com- Le prove che a attendono nell'i'mme-
piotesta v di rivolta. avendo pero falli mettono sbagii di segno opposto. fonda- diato futuro. ha concluso Berlinguer. 
to ogni qua] volta ha tentato di porre ti su tnesatte vaiutazioni degli obietti- saranno assai dure. Per affrontarle bene 
in atto tentativi del genere. Non si vi Der i quali gli operai di questa o di 
tratta tanto di quel movimento. quin quella categoria o fabbrica sono dispo 
di. nei confronti del quale deve co- sti a lotta re momento per momento. 
munque rimanere incessante la massi Non e detto che una piattaforma ela 

nenti indic.i7ioni nel «uo ranporto. II 
nostro obiettivo essenziale. oggi. e quel
lo di dare un nostro contribute* f una 
spinta a I superamento p;»siHvn della 
tmm c?#l Paese Go ci porta a porre 
in primo piano non la lotta contro la 
formula su cui si regge lattuale go
verno — che pure continuiamo a giu-
dicare inadeguata — ma riniz:aiiva 

i! Partito nel suo insieme deve fa 
re leva sulle sue doti migliori: la com
battivita. la freddezza dell'analisi e del 
giudizio, la saldezza dri nervi. la ca-

ma vigilanza perch6 sbandiera aper- borata e approvata dagli operai molt! pacita di iniziativa. la sua unita. 

questlone comunlsta, la pro
posta del «compromesso sto-
rico ». Rlchlamatl una serle dl 
elementl della crlsl della po
litica DC nelle campagne, lo 
scontro aperto all'lnterno del
la stessa organizzazione della 
Coldiretti, ha messo l'accento 
sui problemi della costruzione 
dl uru nuova unita tra I con
tadini, condizione questa per 

' passi declsivi In avanti. Esl-
' stono clo6 nelle campagne le 
condizioni per una svolta la 
cui realizzazlone e al tempo 
stesso momento Importante dl 
verlflca e attuazlone della 
proposta del «compromesso 
storlco ». 

Le iniziative del partito, del
la Regione, degli entl locali, 
del movimento cooperativo e 
associative delle organizzazio
ni slndacall, — ha prosegulto 
— che si vanno sviluppando 
In Emilia Romagna con nu-
merosi positlvl risultati, l'ade-
slone e il consenso che esse 
raccolgono nel mondo contadi
no, confermano che esso si con
qulsta dandogll la possibility 
dl verlflcare sul programmi 
concretl. nei fatti le scelte pro. 
poste. C'e da dire ancora che 
non tutte le potenzialltfc, gll 
strumentl di cui si dispone, 
sono utlllzzati appleno. Si trat-
. ta quindi dl andare avanti con 
Impegno crescente sulla stra
da della costruzione dell'unl-
ta che pure conta gia Impor
tant! risultati. Ha citato a que
sto proposlto varie Iniziati
ve di forme associate e coo
perative che vedono Insieme 
produttorl contadini dl dlver-
so orlentamento politico, coo
perativo, e aderentl a diverse 
organizzazioni professional!. 
Cosl come si tratta di anda
re avanti sulla strada del con
fronto tra le forze politiche 
costruendo una politica dl 
scelte unitarie a sostegno del-
rimpresa contadina slngola e 
assoclata. In questo senso si 
muove la linea della « Regio
ne aperta». si muovono le 
scelte proposte per 11 bilan
cio reglonale del '74 metten-
do al primo posto l'agrlcoltu-
ra assegnandole 11 28% dl tut
tl gli lnvestlmentl. Un prossi
mo momento dl dlscusslone e 
di verlflca. Infine, si avra 
nella conferenza reglonale sui 
problemi dell'agricoltura che 
il PCI sta preparando In Emi
lia Romagna. Conferenza 11 
cut dibattito sara aperto alle 
altre forze politiche e a quan-
ti vorranno confrontarsi e da
re il loro contributo. 

GUiRRim 
Esiste un nesso lnscindibl-

le tra il problema agra-
rio. considerate di per s6, sul 
piano economico e sociale, 
la questione meridionale e la 
difesa del ouadro democrati
co istituzioriale. E' questo lo 
aspetto discriminant* tra una 
politica dl sviluppo globale 
dell'economia e della societa 
e un intervento dl tlpo setto-
riale che non consentirebbe 
neppure di uscire dalla stret-
ta congiunturale. Concorda 
quindi totalmente con la pro
posta formulata dalla relazlo
ne del compagno Macaluso. 
Dobbiamo porci espllcltamen-
te la domanda se oggi 6 pos
sibile nelle campagne un rap
porto positivo con la DC che 
conta meno della Coldiretti. 
Per rispondere a questa do
manda non 6 sufficient* consi-
derare con puntualita quanto 
di mutato vi sia oggi in que
ste forze e tra di esse, ma e 
contemporaneamente necessa-
ria una considerazione auto-
critica non solo del nostro par
tito ma di tutto il movimen
to democratico sul modo co
me sono stati seguiti I proble
mi relativl alia agricoltura in 
tutti questi anni. Cio e neces-
sario se vogliamo considerare 
un rilancio di una grande po
litica unitaria sui problemi 
deH'agricoltu ra assieme a tut
te le component! del movi
mento contadino. 

Ecco perche considera giu-
sto il tentativo di impegnare 
su una proposta complessiva, 
realistica, quindi credibile e 
possibile non solo il governo 
ma tutte le altre forze politi
che. In questo quadro vanno 
superati I ritardi che ancora 
sus5istono per awiare, In con* 
creto, un processo di sviluppo 
dell'unitii contadina non solo 
sul piano teorico. Si tratta di 
un processo necessario per le 
sorti della nostra agricoltura 
ed essenziale per la demo
crazia. O passa la linea del-
1'unitA contadina stabilendo 
una piu stretta unita con il 
movimento operaio oppure 
passa la linea del blocco ru-
rale. • reazionario e fascista. 

Va sottolineato il risultato 
positivo raggiunto con la Iegge 
suiraffitto: 6 questo il punto 
di riferimento per il totale su
peramento della mezzadria. 
Esiste pero un problema di 
tempi: non si puo attendere 
i risultati positivi che la Ieg
ge produrra sino a quando 
magari nelle campagne non ci 
saranno piu mezzadri. II su
peramento della mezzadria e 
intimamente legato al proble
ma della utilizzazione delle 
terre abbandonate che devono 
essere messe a coltura. Dob
biamo avere sempre presente 
la condizione sociale e uma-
na del contadino per portare 
avanti con maggiore sollecitu-
dlne interventi Immediati (in-
tegrazione dei redditl. pensio-
m. riduzione dei prezzi del 
mezzi per produrre ecc.). Im
portante e il ruolo che in que
sta direzione possono e devo
no svolgere gli enti locali e le 
regioni. II nostro partito deve 
Infine rispondere con chlarez-
za airinterrogativo riguardan 
te il rapporto tra il blocco dei 
prezzi dei prodottl e gli spa-
zi che vengono offerti a spinte 
corporative: questo aspelto va 
approfondito per dare maggio
re respiro alia nostra inizia
tiva e superare certe posizio
ni che potrebbero appa-
lire massimalistlche oppure 
espresslone di impotenza. 

isposro 
Ci trovlamo di fronte ad un 

momento eccezionale nel qua
le la questione agrarta si rl-
propone come questione di 

firiorita nelle soluzioni socla-
I ed economiche. Ancora una 

volta alia classe operaia e al
le loro espresslonl organizza-
te spettano la grande respon
sabilita di esprlmere e dl rea
lizzare bene la capacita di di
rezione dl una complessa azio
ne politica che puo portare 
tutto lo schleramento popola-
re, riformatore e antlmonopo-
listlco, a realizzare modlflca-
zloni decisive degli attuall 
rapporti dl forza fra le classi 
e fra gli schieramenti polltlcl, 
proprio sulla linea del compro
messo storico che dall'esplode-
re vlolento e generale della 
crisi acqulsta potenzialita e 
slgnlflcato chiarificatore come 
nel passato — anche recente 
— non era awenuto. 

A proposito delle grandl lot
te contadine che si sono svi-
luppate in questi ultimi tempi 
11 compagno Esposto ha voluto 
sottollneare alcuni datl: 1) i 
coltivatorl • hanno assolto 
un ruolo di grande Impegno 
nelle lotte per le riforme pri
ma conquistando, pol dlten-
dendo la legge sull'affitto 
agrarlo; 2) queste lotte si so
no svolte nel quadro dl una 
situazione economica che met-
te in evldenza le contraddizlc-
ni conseguenti 11 tlpo dl svi
luppo reallzzato nel Paese. La 
acquislzione del senso dl ta
li contraddizlonl e fatlcosa e 
lenta per una parte ancora 
larga dl masse contadine. E 
del pari, pesantl sono — sulle 
possibility di ulterlore esten-
slone delle lotte — le conse-
guenze del ritardi che pur-
troppo si debbono costatare 
sia nello stabillre 1 raccordl 
possibili tra le varie organiz
zazioni professlonali e slnda-
cali del coltivatorl, sia nel 
conseguimento di rapporti di 
intesa e dl iniziativa per la 
politica delle riforme, tra le 
Confederazloni sindacali e le 
organizzazioni autonome del 
coltivatori; 3) lo sforzo unita
rio del contadini e delle for
ze democratiche puo determi-
nare uno sbocco importante: 
lo spostamento di nuove e 
grandi forze contadine verso 
10 schleramento sociale e po
litico sostenitore della politica 
delle-riforme. Se non c'e que
sto sforzo gli sbocchi possono 
essere ben diversi. Le lotte 
contadine in corso e Impor
tante valutarle per quello che 
veramente sono ma e neces
sario sottolineare che le 
piattaforme autonomamen-
te definite non solo so
no molto vicine ma su un pun-
to esse coincidono gia: sulla 
rivendicazione della riduzione 
dei costi di produzione. 

La gravita della crisi eco
nomica e la generale ammis-
sione della necessita di rive-
dere e cambiare la politica 
agraria, nazionale e comuni-
taria (ne ha scritto a tutte 
lettere persino la Conferenza 
episcopale italiana) devono in-
durre a far risaltare con la 
massima chiarezza e concre-
tezza politica il valore che at-
tribulamo alia nostra scelta 
di considerare i problemi agri-
coli come una « priorita » nel
la soluzione delle fondamenta-
11 questioni dell'economia e 
della societa italiana. 

Esposto si e soffermato sul
la modificazione del rapporto 
agricoltura-industria sostenen-
do che questo elemento della 
crisi e un punto chiave di 
ogni modificazione del ruoio 
dell'agricoltura neH'economa, 
dl ogni cambiamento nei mec-
canismi di formazione del red
dito contadino e percid d: ogni 
azione realmente fondata per 
contribuire a risolvere i pro
blemi della crisi generale del
l'economia. 

E' un fatto di eccezionale 
portata politica ed economi
ca se I'Alleanza e il movi
mento cooperativo ed associa
tive, le organizzazioni agrico-
le confederali e la Coldiretti 
riusciranno a tenere aperta e 
a sviluppare flno in fondo que
sto tipo di rivendicazione. E* 
anche su questa questione es
senziale che si pud lavorare 
per costruire quelle a relazio-
ni nuove » che auspichiamo si 
possano realizzare fra Confe-
derazioni sindacali e organiz
zazioni professionall e orga
nizzazioni cooperative e asso
ciative dei produttorl conta
dini. Queste relazioni non so
no una petizione di aiuto ma 
debbono esprimere le corrette 
conseguenze operative di vaiu
tazioni che sono comuni per la 
politica delle riforme nel ri
spetto delle rispettive autono
mic La crisi che e in corso 
mette ancora piu in evidenza 
anche problemi di credibility 
delle forze di governo e d! 
quelle dell'opposizione. delle 
organizzazioni sindacali come 
di quelle desli altri strati del
la societa. Noi dobbiamo con-
servare e consolidate la cre
dibility che abbiamo conqui-
stato con le lotte. l'iniziativa 
politica e il programma ge
neral** della nostra prospetti
va. Nfelle campasne questo 
problema di credibilita e di 
certezzi e piu complesso che 
In altri settori della v'.ta so
ciale: ed e proprio a questa 
mazgiore complessita che bi
sogna continuare a dedicare 
la massima attenzione. 

GUALAHM 
D'accordo che il fronte so

ciale necessario a far avan
zare un processo di profon-
do nnnovamento della agri
coltura non puo limitarsi ai 
contadini ed ai braccianti, ma 
deve estendersi alia classe 
operaia ed ai ceti medi pro
duttivi; un posto centrale in 
esso spetta alle masse fern-
minili proprio per 11 peso 
sempre piu determinante che 
esse hanno nella struttura 
agricola del nostro paese. La 
presenza sempre piu massic-
cia delle masse femminili 
nelle campagne e un dato di 
fatto al quale perd non cor
risponde crescita di parted-
pazione ed un adeguato pe
so politico delle donne. E cid 
nonostante sia sempre piu for-
temente awerti to dalle donne 
11 pesante condizionamento 
che deriva loro anche dalla 
perslstenza di una struttura 
giuridica che le emargina da 
quel processi dei quali, nei 
fatti, esse sono Invece le pro-
tagonlste. 

Da qui la necessita dl sal-
dare strettamente la batta-
glla per un profondo rinno-
vamento della afriooltura a 

quella per una glusta collo-
cazlone del lavoro femminile 
e per un rlconosclmento del 
ruolo da esse realmente svol-
to. Si tratta in sostanza di 
affermare che non vl pud es
sere un prima costituito dal
le prospettlve generali dl svi
luppo ed un dopo costituito 
dalle conquiste paritarle, biso
gna resplngere la politica dei 
due temp! ed Indicate con 
chiarezza gll obiettivi specif!-
cl che devono costitulre il mo
mento di aggregazlone delle 
esigenze e del movimento di 
lotta delle donne nelle cam
pagne. Tall obiettivi devono 
entrare a pleno tltolo nelle 
scelte programmatlche a tuttl 
1 livelli per garantire --- at-
traverso i pianl di sviluppo — 
piii occupazione per le brac
clantl oltre la giusta remune-
razlone del lavoro femminile e 
giovanlle. 

Cosl ad esempio la iniziativa 
per una modlflca delle dlrettl-
ve della CEE non puo non 
rispondere alia esigenza di su
perare quelle forme dl dlstin-
zione tra capo famlglia e coa-
dluvante, che si risolve in una 
dlscrimlnazlone della donna; 
cosl come nella lotta per il 
superamento della mezzadria 
e della colonla bisogna avere 
presente l'equa remunerazio-
ne del lavoro femminile e con 
il diritto alia iniziativa mi-
gllorataria, risolvere anche i 
problemi relativl alia organiz
zazione del lavoro ed alle 
strutture aziendall che corri-
spondano al miglioramento 
della condizione femminile; la 
stessa modifica degli statutl 
cooperativi si impone per su
perare il contrasto tra i mag-
glori livelli dl occupazione e 
dl reddito per le donne in 
questo settore ed una ancora 
troppo limitata posizione so
ciale e decisionale. 

Un elemento di riflessione, 
Infine, ci viene dal ruolo che 
le donne hanno avuto nelle 
manlfestazionl della Coldiret
ti : le masse femminili sono 
state infatti per lo piu as-
senti, tenute confinate nella 
azienda, nel tentativo di emar-
gLnarle dai ferment! che oggi 
sono forti nel mondo agri
colo. E cio anche come ri-
flesso della posizione del mo
vimento femminile della Col
diretti che esprime nel com
plesso una posizione non ade-
guatamente rispondente al 
grado di maturita e consape-
volezza raggiunto dalle don
ne, sia in ordine al diritto 
di famiglia che ad un ruolo 
diverso delle donne. 

Cio impone una ampia ini
ziativa, per mettere a con
fronto le diverse posizioni, 
per aprire su di esse un di
battito ed avviare una valuta-
zione in grado di portare a 
unita i problemi, essendo que
sta unita Paspetto essenziale 
per dare la giusta dimensio-
ne ad un ruolo diverso delle 
donne nelle campagne. 

LA TORRE 
II gruppo dirigente della 

DC e arrivato ad un ripen-
samento critico sul fallimento 
della sua politica agraria so
lo dopo che il Paese era sta
to investito dalla penuria dei 
generi agricolo-alimentari. Al 
soprawenire della crisi ener-
getica ha riproposto in ter
mini piu generali il problema. 
Ma l'espressione diventata di 
moda di « un diverso tipo di 
sviluppo» si presta ad Inter-
pretazioni ambigue. Gia nel 
'69-'70 si commisero errori gra
vi nel ridurre gli obiettivi di 
riforma al trinomio casa-sa-
lute-fisco. 
• Vero e che ora Pagricoltu

ra e stata inclusa tra gli im-
pegni prioritari nel documen-
to programmatico varato nei 
giorni scorsi dal quadripar
t i t e Ma occorre intendersi su 
questo. Gia alia 2. Conferen
za agraria nazionale, noi co-
munisti abbiamo posto la que
stione nei termini piu cor-
retti: - «attribuire all'agricol
tura un ruolo propulsivo nel
lo sviluppo complessivo del
l'economia italiana». Si trat
ta infatti dl valorizzare le ii-
sorse material! e umane spo-
stando gli investimenti pub-
blici verso attivita tali da 
aumentare la produttivita 
complessiva del sistema eco
nomico nazionale. In questo 
senso agricoltura e Mezzoglor-
no costituiscono due facce 
dello stesso problema. 

Nelle regioni meridionali e-
sistono ancora le forze-lavo-
ro e le terre irrigabili e tra-
sformabili per raggiungere 
due obiettivi: quello di allar-
gare la produzione di certi 
generi essenziali (carne, zuc-
chero, olio, grano duro. le-
gno, ecc.) per ridurre drasti-
camente il pauroso deficit nel
la bilancia agricolo-alimentare 
nazionale; e quello di soddi-
sfare una nuova domanda di 
prodotti industrial! per le o-
pere Infrastrutturali, la mec-
canizzazione agraria, la tra
sformazione industriale dei 
prodotti agricoli. Tutto ci6 ri
chiede massicci investimenti. 

Occorre pero sapere i veri 
destinatari. le forze sociali 
che debbono diventare pro-
tagonlste di questa grande o-
pera. Occorre che i contadi
ni. specie i giovani e le ra-
gazze, si orientino nuovamen-
te verso la terra. Tenlamo con-
to del prevedibile rientro di 
emigrati. C'e il problema di 
recuperare milioni di ettari 
di terre abbandonate. Occor
re predisporre gl'incentivi e 
gli strumenti organizzativi e 
di assistenza per suscitare 
questa mobilitazione verso la 
terra. Occorre ridare appli-
cazione alle leggi sulle terre 
incolte da assegnare in affit-
to alle cooperative, e trasfor-
mare la colonla e la mezza
dria in affitto, ponendosi il 
problema delle contropartite 
da dare ai piccoli proprieta-
ri concedenti. 

Come fare presto? Bisogna 
che le regioni meridionali 
predispongano subito dei 
«progetti integrati» basati 
sulla difesa del suolo, l'irriga-
zione, la forestazlone e lo svi
luppo di alcune produzioni a-
gricole. Tali progetti vanno 
pol discuss! col minlstera per 
11 Mezzogiorno, e finanzlati al-
meno in parte con i fondi per 
1 progetti speclall per il Mez
zogiorno. Quanto ai prezzi po-

, llticl per alcuni generi dl prl-
• ma necessita, occorre decider-
si. Se vogliamo insistere su 
questa scelta, dobbiamo ivl-
luppare una vasta mobilita
zione dl massa per imporre 
al governo l'attuazlone delle 
misure necessarie perche que
ste misure dlventlno una 
realta a vantaggio del potere 
dl acqulsto delle classi piu 
povere. • -

VIGNOLA 
Per la connesslone che esi

ste tra la insoddisfazione pro-
fonda che vl e in noi e nei 
lavoratori nei confronti di 
questo governo e la necessita 
dl una modlflca dei rappor
ti di forza nel paese a favo-
re dei lavoratori. e fonda-
mentale la verlfica critlca del
la iniziativa e della azione del 
movimento di lotta del lavo
ratori della citta e della cum-
pagna. 

n dispiegarsi delle lotte sin
dacali sia sul piano azienda-
le che terrltoriale. che a di
fesa delle categorie meno iib-
blenti, contro il sottosalario e 
per 1 lavoranti a domlcilio, 
testimonla di una non dlml-
nulta combattivita, ma la riu-
sclta degli scioperi generali ed 
il recupero awenuto in essl 
anche di talune dlfficolta a-
ziendali, hanno sottolineato la 
esigenza fondamentale di di
rezione politica e di lotta sui 
problemi che investono la esl-
stenza e la prospettiva della 
democrazia italiana. 

II direttlvo della Federazlo-
ne non potra, rispetto a que
sta domanda. che conferma-
re la strategia complessiva 
che il movimento sindacale si 
e dato, rafforzando semmai 
talune priorita (agricoltura e 
Mezzogiorno) e ponendo quel
la, nuova e fondamentale. del-
Papprovvigionamento d e l l e 
font! energetlche necessarie 
alio sviluppo industriale del 
paese. 

Vi e, a questo punto, ha 
rilevato Vignola, una contrad-
dizione tra questa domanda 
di direzione complessiva che 
viene dai lavoratori ed il rl-
tardo e le esitazioni nello svi
luppo del processo unltario. 
Emergono a questo proposi
to tendenze negative che pos
sono e debbono essere com-
battute con una forte inizia
tiva: assemblee resionali e 
nazionale delle strutture dl 
base, definizione delle intese 
per la generalizzazione dei 
consign nei luoghi di lavoro 
e nelle zone, tesseramento u-
nitario. 

La lotta per il nuovo tipo 
di sviluppo sollecita alia rea-
lizzazione di un fronte piu 
ampio e in primo luogo alia 
convergenza ed alia alleanza 
tra i lavoratori della citta 
e quanti nelle campagne trag-
gono dal lavoro della. terra il 
loro reddito. E' questo un 
punto di lotta politica nel mo
vimento sindacale, ma non 
bisogna sottovalutare i passi 
avanti che si sono fatti nel
le stesse esperienze di movi
mento di questi mesi anche 
con le associazioni dei conta
dini e coltivatori diretti. Oc
corre perd operare per l'unita 
e Pautonomia del mondo con
tadino, autonomia soprattutto 
rispetto alia proprieta fondia
ria capitalistica e rispetto al
le politiche del eoverno, ol
tre che dei partiti. 

Cid sollecita una iniziativa 
di base, ma anche dall"alto. 
valutando le esperienze che il 
movimento sindacale ha vis-
suto e costruito, non sen
za travagli, nel corso di questi 
anni pur comprendendo la 
soecificita della realta conta
dina. Soprattutto e il proble
ma della democrazia. della 
parteciuazione anche contesta-
tiva. dei contadini nei con
fronti delle attuali politiche e 
delle attuali strutture econo
miche e sociali esistenti nel
le campagne che deve essere 
fortemente da noi sollecltato 
e indirizzato. 

Sulle politiche. Vignola ha 
concordats con le critiche e 
le indicazioni della relaslo-
ne sottolineando soltanto che 
l"attivita delle aziende a par-
tecipazione statale ripete so-
stanzialmente la vecchia po
litica di appropriazione del 
prodotto contadino perpetrata 
dai vecchi gruppi industria-
li (Cirio) e, nel contempo, 
e ancora guidata da una esi
genza di rispondere ai pro
blemi del consumo piuttosto 
che essere diretta a sollecita-
re ed organizzare Pattivi-
ta produttiva nelle cam
pagne. in particolare dei col
tivatori diretti (vedi piano 
carne e importazione prodot
ti ortofrutticoli). 

Pubblicheremo domani il 
resoconto dei discorsi degli 
altri compagni intervenuti nel 
dibattito sulla relazlone di 
Macaluso. 
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Incitamento 
al nixonicidio 

XX secolo - pp. 160 - L. 1.000 • 
Si tratta dell'ultimo poema 
pubblicato dal poeta cileno 
prima di morire sui tragi* 
ci destini delta sua patria 
e sulla incombente minaccia 
reazionaria. Una violentissima 
requisitoria in versi contro I 
generali e soprattutto ana ro-
vente chiamata in causa delle 
responsabilita americane e dl 
Nixon in prima persona. 
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