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La conclusione del dibattito al C.C. sulla di Macaluso 
CASJAGNA 

Anche a Milano e cresciu-
ta 1'lniziativa del Partito sul 
teml della agrlcoltura. Accan-
to ad una realta lndustriale 
lmportante c'e una realta a-
grlcola che non va certo tra-
scurata ,essa ha un ruolo im-
portante che va dlfeso e svl-
luppato. Basti pensare che la 
produztone lorda vendlbile e 
dl 130 millardi di lire, BO del 
quail vengono dal settore zoo-
tecnlco. . 

Questo magglore Interesse 
del comunistl ha costitulto un 
punto dl rlferimento per le 
categorie del lavoratori della 
terra togliendo spazio al-
le strumentalizzazlonl di de 
stra. Inoltre cadono al-
cune prevenzioni nei nostrl 
confront!. Lo dimostra l'as-
semblea di coltivatorl diret-
ti dl Codogno, con la parte-
cipazione della Coldiretti e 
della Alleanza e conclusasi 
con la approvazione dl un Uo 
cumento unltario. E* un pic
colo segno che tuttavla non 
va lasciato cade re. 

Nella ' Bassa Milanese, nel 
Lodigiano, 11 70 per cento dei 
terreni sono condotti in af-
fitto percid e massiccla la 
presenza della proprieta fon-
diaria. In questa zona in pas-
sato persino decantata per la 
sua vocazlone zootecnica, per 
la sua dotazione di acqua, la 
struttura agricola e superata 
tecnicamente, inadeguata ai 
tempi, impreparata sul terre-
no della competitivita e a que
sto va aggiunto 1'aspetto per 
niente secondarlo, quello del
la civllta. In questa zona, a 
pochi chilometri dal gratta-
cieli di Milano, vi e un'alta 
percentuale di case malsane, 
di cascine tra le peggiori, 
senza servizl igienlcl. senza 1 
trasporti. La responsabilita di 
questo mancato ammoderna-
mento, causa non secondaria 
della fuga, ricade tutta per in 
tero sulla grande pro
prieta terriera. Si imDonequin-
di un grande impegno per la 
applicazione piu rapida possi-
bile della legge suli'affitio in-
troducendo nuovi migliora-
menti. Nelle campagne del 
Milanese e in crisi la linea 
anticooperativa e antiassocia-
zionistica della Coldiretti, la 
quale e arrivata a sostene-
re anche recentemente cne 
in cooperativa 11 conta-
dino perde la sua personali
ty. Matura tuttavia tra 1 con-
tadini che quella e ia stra-
da obbligata si tratta dl una 
maturazione che va stimoiata 
con l'intervento della Regione 
e degli enti pubblici senza 
perdere altro tempo. 

II compagno ' Castagna ha 
concluso proponendo che dal-
la riunione del Comitato O n 
trale esca un documento i-he 
abbozzi in un modo organi-
co alcune linee per un piano 
di sviluppo della agrlcoltura. 
un documento ricco di pro-
poste sulle quali chiamare le 
nostre Sezioni alia mobilira-
zione e alia ricerca del con-
fronto con le forze'polltlche; 
con i sindacati opera!.- con le 
organizzazionl contadine e !• 
noltre capace di impegnare gll 
enti local! che sono scarsa-
mente sensibili e poco orrpa-
rati su questi problem! e non 
certo per colpa loro. 

U 

GRUPPI 
Rileva la necessita di allar-

gare lo sguardo all'inaieme 
della situazione economics e 
politica che ci sta di fronte 
— come d'altra parte la re 
lazione di Macaluso indica 
va — altrimenti il dibattito 
rischia di essere « spiazzato » 
non solo rispetto alia realta 
contingente ma soprattutto al 
le aspettative dei lavoratori 
ed ai compiti che competono 
al partito in questo partico-
lare momento politico -

Oggi si parla da piu par
ti della necessita di cambia-
re il modello di sviluppo sen
za pero affrontare le cause che 
hanno determinato questa ne 
cessita. Le forze dominanti si 
sono fatte protagoniste di 
questo modello che viene ora 
posto sotto v accusa: la veri-
ta e che sotto accusa non e 
tanto il modello quanto il 
capitalismo in questa sua ra
se monopolistica. Di qui i ri-
flessi ideologic! della crisi che 
il sistema sta attraversando, 
crisi molto estesa, profonda. 
contradditoria, densa di pe 
ricoli. La classe dirigenlr ita 
liana & stata sicuramente piu 
miope rispetto a quelle di 
altri paesi capitalistic!, pe
ro l'attuale crisi mveste tulto 
11 modello di vita occiden
t a l e le grandi masse po 
polari devono avere maggio-
re cosc:enza della natura del 
capitalismo. Sta a noi comu
nisti Iavorare in questa di 
rezione, altrimenti possono 
trovare spazio sfiducia e qua 
lunquismo. 

I sintomi di disgregazione 
del modello di vita america-
no offerto per molti anni sa 
no piu che evident!. II dopo 
Vietnam (ollre al prezzo urria-
no pagalo con quella guerra) 
ha messo tn luce i limit! e la 
precarieta del capitalismo nel-
l'affrontare I problemi deiio 
sviluppo. Sono cos! entrati 
in crisi alcuni punt! impor
tant! attraverso i quali ii si
stema mediava le - sue con
traddizioni: la libera iniziati
va. I'individualismo borghese. 
il consumismo. Le class! su 
balterne che credevano di ave
re trovato una soluzione nel 
I'individualismo dei consumi 
sono duramcnte colpite fid 
oggi si parla sempre piu espli-
cita mente, se si vogiiono af
frontare certi probleml, di so-
luzioni social!. Tutto cid pu6 
favorire lo sviluppo di una 
piu profonda cosc.enza socia
lists S.nza attenuare la no
stra capacita critica net con
front! dei paesi socialist; dob 
biamo porre di fronte ali'opi-
nione pubblica i due mod el h 
di vita e di societa che oggi 
sono sulla scena del mondo. 
In queste settimane si e fatta 
giustizia di tante banalita det 
te- e scritte nei confront! dei 
Paesi socialists sulle loro seel-
te ed anche sui sacriftci che 
harno saputo affrontare per 
darsi un modello di svilup-" 
po diverso (dalle font! ener-
gctlche, al tipo di consumi, 

al sistema • dl '• cooperazlone 
stablllto tra 1 varl paesi del-
Test ecc). E' piu che mat at-
tuale la affermazione che sin 
dal 1956 il nostra partito ha 
fatto ponendo anche per l'lta-
lia la questione del social!-
smo. Non si tratta dl fare 
delle fughe In avanti, perd 
dl operare in quest'ottlca, di 
andare avanti con oblettlvl 
concretl per costruire glorno 
per glorno una prospettiva so-
ciallsta. Anche le question! 
della dlstenslone e della coe-
slstenza ne escono rafforzate 
se effettlvamente si vogiiono 
affrontare 1 problem! della fa
me nel mondo, della crlsl 
energetica ecc. 

BONISTALU 
1 1 probleml della crisi eco

nomica e dell'agricoltura. in 
particolare — ha detto Boni-
stalll — sono al centro del 
dibattito del paese e dl essi 
ne stanno prendendb cosclen-
za anche le diverse forze po-
litlche. Per questo, partendo 
dalle contraddizioni della DC 
e del centro sinistra, e neces-
sarlo tenere fermo 11 nostro 
dlscorso sulla a dlversa oppo-
sizione» e la nostra proposta 
dl « compromesso storlco » so-
stanziati da indicazioni e rl-
chleste concrete e precise capa-
cl di coagulare un nuovo 
schieramento d! forze lnteres-
sate al matamento profondo 
della societa. Bonlstalli, in 
questo contesto, ha presenta-
to due proposte: la prima vol-
ta ad un rilancio della pro-
duttivita in agricoltura, at
traverso una politica dl Inve-
stimentl pubblici che garan-
tiscano le trasformazlonl 
agrarle e che siano in grado 
di assicurare una equa remu-
nerazlone contadlna. puntan-
do per questo al superamen-
to della mezzadria e colonia 
e guardando al ruolo delle 
Regioni e degli enti locall. La 
seconda che punta alia lotta 
al carovlta, avendo present* 
che l'incremento dei prezzl 
colplsce i grandi centri urba-
nl ed 1 ceti piu poverl del 
paese. ed agendo per questo 
sulla rete distributiva per to-
gliere spazio alia intermedla-
zlone realizzando un piu stret-
to rapporto fra dettaglianti e 
consumatori. Due questionl 
strettamente collegate che rl-
guardano, da un lato la lot
ta alia speculazione. ed agll 
accaparratorl. dall'altro la ca
pacita di produrre a prezzl 
piu equi attraverso le traslor-
mazioni agrarle e gli investi-
menti. In questo quadro Ia 
cooperazlone ha un ruolo es-
senziale da glocarc, anche tn 
rapporto alia costruzione dt 
un tessuto democratico e par-
teclpativo nel paese. Affron
tare questi problemi slgmfica 
infatti anche awlare una nuo-
va politica economica con una 
coallzione dl governo stabile 
e democratica. In quanto su 
questi essa rlesce a trovare 
un punto d! contronto e dl 
incontro con le organizzazio
nl. che rappresentaho la so
cieta. Qui sta anche l'esigen 
za di uno sforzo che 1 co
munistl debbono compiere per 
derinlre piattaforme e propo
ste unlficantl per il movlmen-
to contadino ed il movimen-
to operaio. - Bonlstalli. dopo 
aver sottollneato 1 pass! avan
ti complutt In questa di rezio
ne con le lotte di queste u! 
time settimane, ha tuttavia 
ritevato 1'esigenza di organiz-
zare nuove masse di coltiva
torl direttl, di orientarle. «u-
perando i ritardi e mantenen-
do la tensione Ideale e poli
tica necessaria per collocare 
1 problemi dell'agricoltura al 
loro giusto posto nella hatta-
glia di rlnnovamento del pae
se, un Impegno che deve In-
vestire f] partito a tutti 1 11-
velll. 

VISANI 
In quest'ultimo periodo — 

ha detto II compagno Vtsanl 
— forse in nessun paese del-
l'occidente capitalistioo la crl
sl agricola alimentare ha avu-
to aspettl cos! dram mat id co
me in Italia mettendo in luce 
la crisi agricola come dlsfun-
zione del sistema Sarebbe pe
rd limitatlvo osservare solo 
questo aspetto perche occor-
re tener conto che la cnsl 
agricola. enme crisi del tipo 
di sviluppo del paesi capitali
stic! altamente industnalizza-
tl e anche cris! dei valorl e 
quindi delle condizioni di vita. 
dei rapport! citta-campagna. 
ET Ia conseguenza di una po
litica che £ stata persegulta 
ne) nasiro paese che non ha 
portato solamente ad una pro
fonda distorsinne delle rlsor-
se ma ad una disfunzione dl 
quails di ba<=e. Ne] recente 
« vertice » di governo. e'e sen
za dubbio una presa di co-
scienza della crisi del tipo dl 
sviluppo. mo mancano le mi-
sure, le proposte. per inverti-
re la tendenza E questo si 
veri flea part! cola rmente. e 
non a CASO per l'agricoltura 
e per 1 prezzl che interessano 
1 generi alimentari. Rttenere 
che sia possibile realizzare 
una pollt'oa generalizz-ata di 
controllo del prezzl. senza ml-
sure specifiche di Intervento 
contro la speculazione e illuso-
rlo. perche in effetti si albu-
ga !I divario tra agricoltura e 
ronsumatori e si apre largo 
spazio alle centrall speculati
ve N^n si tratta dl r!chlede-
re misure statilizzantL ben-
si forme dt controllo dell'im-
portazione, delle giacenze, 
stoccagzio dei prodotti dl pri
ma necessita per riequlllbrare 
i! mercato. etc In questo mo
do diamo corpo alia rlchiesta 
dei prezzi politic! e rafforzla 
mo il potere contrattuale del 
contadinl e quello d'acqulsto 
dei consumatori. Pero rlchle-
dere al enverno queste misu 
re signlfica proporsl uno 
.<=chieramento di forze politi-
che e sociall ben piu largo di 
quello attuale raopresentato 
al governo, perche le misure 
contro le central! speculntlve 
sono II primo passo per una 
politica di rtrorme. ctoe dt 
nuovi rapport! fra agTiooltura 
ed industria. in un nu«vo tipo 
di sTliuppo. Ona condlslone 
per la costruziotie di questo 
vasto schieramento e data dal* 
la realizzazione dt nuovi rap-

• •- • * - * < . * i \ « :' 1", 
porti fm movimento operaio e 
contadino e dal la cresclta del
la autonomla e dell'unlta del 
movimento contadino. come 
fattore lnsostitulblle del rinno-

- vamento della nostra societa. 
La crisi del tradlzlonale bloc-
co contadino ennaervatore da 
nuova splnta a questa crescl
ta. Oggi nelle camoaene — 
ha detto Visanl — gli altl prez
zl del cereall hanno modlfica-
to tuttl i rapportl precedent! 
nell'eronomia agricola. incen-
tlvando tutte le forme specu
lative. l'abhandono e 1'esten-
Fivazione dell'agricoltura, la 
cri*) della nostra zootecnla 
Dobblamo rlspondere con mi
sure urgentl contro la so '̂cu-
lazione e per una utilizzazlone 
di tutte le ri.sorse. in primo 
luogo di quelle abbandonate, 
d°l Mezzoc'omo *<*»1i*» m/int.<»-
gna, per una modlfica del rap-
oortl SOP'HH in aer'ro't.iim. Su 
questa base si pu6 realizzare 
una rinresa aualiflcata ^Hla 
produzione agricola nell'lntc-
resfo della soe'eta. fon l'alu-
to dl forme nuove ed adegua-
te di in'ziativa oubbMra Re
gion!. programmazlone terrlto-
riale SVUIIDO^ acsoc'fltiv» e 
cooperatlvo costitulscono una 
condizione orlmaria ner co
struire un nuovo rapporto con 
l'intervento Dubhlico nel'e sue 
varie espressloni lmpedendo 
che esso rloerrorra le "n^e 
del vecchio modello dl svilup
po. I! rpovimento coooeratlvo 
presentera un progmmma 
trlennale di SVUUDDO che ha 
11 suo centro dl lnlziativa nel 

dl incontro fra movimento 
contadino e movimento slnda-
cale, 

SEVER! 
La politica agrana coinu 

nltaria ha fatto lallimento. E' 
fallito il tentative deli'Kuro 
pa di darsi una politica ali
mentare ed energetica. In 
questo contesto l'ltalia paga 
le conseguenze piu gravi. Ur
ge quindi una risposta poli
tica ed economica alia situa 
zione, capace di utilizzare tut
te le risorse nazionaii. Que
sto e il vero e concreto con-
tributo che passiamo dare al
ia costruzione di un discorso 
nuovo anche a livello euro 
peo. In questo quadro la no 
stra agricoltura deve es»ere 
collocata in maniera diversa. 

Dopo aver ribadito la vali
dity della scelta della azien-
da coltivatrice diretta. il com
pagno Sever! ha aggiunto che 
essa pero deve essere poten-
ziata nelle strutture, neile di 
mensioni, nej potere contrat
tuale nei confront! dello Stato, 
del capitale finanziano, della 
industria produttrice dei mez-
zi tecnici e del mercato. 

Cosl conflgurata. i'lmpresa 
coltivatrice diretta pud diven-
tare la struttura poitanie dl 
quel sistema di forme asso
ciative e cooperative indispen 
sabile per 11 risanamento e il 
rlnnovamento della agncoltu 
ra. Tale obiettivo peraltro non 
si risolve con un atteggtamen 
to paternalistico e asststenzia-
le da parte dello Stato e del 
le sue articolaziom. II gover 
no in questa situazione dimo 
stra di non avere idee va 
lide e la necessaria volonta 
politica dl affrontare il pro 
blema agricolo visto fra l'al 
tro come probletna alimenta 
re e quindi di autonomia del 
Paese. 

Lo stesso piano zootecntco 
nazionale rimane fermo alia 
fase propagandists della sua 
esigenza, in un momento in 
cui e urgente invece operare 
delle scelte capaci di mette 
re in moto investimenti pri 
vati e pubblici sulla base dei 
programmi elaborati da di
verse Region! del nostro pae
se. 
' U compagno Severt ha quin

di affrontato il problema re-
gionale. Le Regioni in questi 
anni non hanno potuto con-
tribuire a determinare quella 
svolta necessaria al rlnnova
mento delle nostre campagne. 
Mancano i poteri e i mezzi. 
II 1974 deve diventare un an
no decisivo per la qualif-.cazio 
ne della politica regionale gra-
zie alia scelta priontaria che 
si dovra alia agricoltura. 

Scelta che deve essere sem
pre ancorata ai grandi pro
blem! nazionali (zoolecma. ir 
rigazione, credito. cooperazio-
ne e - forestazione) - evi-
tando pericoli di chiusure au-
tarchiche e investimenti di-
stribuiti a pioggia nel vari 
settori. - Altra questione af-
frontata nell'intervento - del 
compagno Severi e stata quel
la del rapporto con 1'indu-
stria delle Partecipazioni Sta-
tali, le quali con la program-
mazlone regionale e in un 
rapporto nuovo con Ia coope-
razione con la produzione a-
gricola, possono dare un con-
tributo decisivo al potenzla-
mento dell'industria alimenta
re oggi in crisi. 

GESSI 
Sottollneato II suo accordo 

con la relatione del compa 
gno Macaluso. ha messo l'ac-
cento sulla gravitA della si
tuazione in agricoltura. Giudi 
zio su cui oramai concordano 
le varie forze politiche, le 
organizzazionl sindacalt, le 
Region!, enti e associazionl di
vers! cosl che anche la no
stra proposta di dare prio-
rlta alia questione agraria e 
oggi in genere compresa. AI-
l'interno della questione agra
ria vanno posti con evidenra 
alcuni problemi, in partico
lare quello dei prezzl di alcuni 
prodotti agricoli. Va tenuta 
presente InfatU una caratterl-
stica della situazione agricola 
italiana. II fatto cioe che alia 
crisi della produziose si ac-
compagna una crisi del redditl 
contadinl e questo proprto per 
la debole capacita contrattua

le dei produttori contadinl. C'e 
dunque da affrontare il pro
blema di prezzl del prodotti 
agricoli che siano remunera-
tivt per 1 contadinl, ponendo 

contemporaneamente quello di 
un diverso rapporto della In
dustria di trasformazione con 
1'agncoltura e quindi affron-
tando anche la questione del 
prezzl al consumo. In modo 
piu esplicito va detto dunque 
che 1 prenl di certl prodotti 

agricoli devono essere tall da 
compensare 1 costl e il lavoro 
contadino. Tuttavia, e gli stes-
si contadinl ne sono coscientl, 
1 probleml da rlsolvere sono 
anche molti altri. Concorda 

' a questo proposlto con le pro
poste contenute nella relazione 
lntroduttlva. In particolare ri-
tlene Bl debba dare molta at-

1 tenzlone alia questione della 
riforma del credito per gll 
investimenti in agrlcoltura e 
al problema della difesa del 

- suolo e deU'irrigazlone. II che 
comporta non solo molti fl-
nanziamenti. ma anche una 
riorganizzazione, uniflcazione 
e democratlzzazione del con-
sorzl dl bonlfica facendone de
gli strumentl delle Reglonl per 
l'uso delle acque. Occupan-
dosl del probleml delle donne 
nelle campagne, ha detto della 
necessita che 11 partito si oc-
cupl di piu della loro condi
zione. delle loro rlchleste e 
rlvendlcazlonl. SI deve com-
prendere che le donne conta
dine possono dare un grande 
enntributo al mutamento delle 
campagne. Mat come adesso 
le donne contadine non hanno 
radici nella terra. Una volta 
quando una bracclante spo-
sava un contadino con un po' 
dl terra si rlteneva fortunata. 
Oggi Ia maggior parte del glo-
vanl contadinl si sposa per 
urocura. Oggi una donna con
tadlna che sposa un braccian-
t.e specializzato, un operaio. 
a dlfferenza dl un recente 
p-iisato. e considerata una 
donna fortunata. Le donna 
contadine che sono quelle che 
vivono piu isolate, che sop-
portano 1 maggiori disagl dl 
una condizione d! vita arre-
trata e priva spesso delle piu 
elementari condizioni clvlli, 
sono la forza che splnge dl 
piu per la fuga dalle cam
pagne Sono gross! problem! 
che 1 comunistl devono cono-
scere ed affrontare. lavoran-
do per avere un rapporto. un 
contatto piu esteso con !e fa-
miglie contadine. con le donne 
contadine E ponendo e av-
vlando a soluzlone tutte le 
grosse question! della condi
zione di vita nelle campagne. 
dalle case alia scuola ai ser
vizl clvili. sottrarle nel con-
tempo a chi a loro si rivolge 
per dar corso al referendum 
sul divorzlo. 

GUARINO 
La portata positiva di que

sto comitato centrale — che 
sottolinea la particolare atten-
zione di impegno e di iniziatl 
va che 11 nostro partito in 
tende ancor piu dedicare al
le question! della agricoltura 
come questioni centrall ai fini 
deil'avanzamento di una poli
tica di profondo rlnnovamento 
strutturale — emerge con an-
cora piu evidenza in rapporto 
alia situazione ed ai probleml 
aperti nelle zone interne del 
Mezzogiorno in generate e del
la Campania in particolare. 
Queste zone — ancora recent 
temente colpite dal maltempo 
con ' conseguenze - disastrose 
che ne hanno messo ancor piu 
in luce le condizioni dl arre-
tratezza e di sfasclo e che 
piu delle altre risentono degli 
effetti della politica restrlttlva 
del governo in materia ener
getica — vedono oggi aggra-
vati non solo t problemi piu 
general! di sviluppo e dl ri-
struttur iz.one sociaie e civi
le ma anche quell! della oc-
cupazione Si profila infatti il 
ntorno degli emigrati' espul-
si dai paesi europei colpiti dal 
la crisi. 

£' proprio quindi da questo 
tntreccio tra vecchi mali ed 
effetti della crisi attuale. che 
emerge con piu forza Ia ne
cessita della nostra iniziatl-
va e deil'avanzamento di un 
movimento di lotta che ve-
da piu saldamente collegatl ed 
uniti classe operaia e mondo 
contadino. Dobblamo andare 
avanti su questa strada, indi-
viduando non solo moment! dt 
una piu grande unita. tra clas
se operaia, bracclantl, conta
dinl. superando 1 limit! soli-
daristici che per certi aspettl 
hanno caratterizzato la nostra 
iniziativa nel passato, ma ar-
tlvando anche a moment! di 

organizzazione unitaria tra 
class* operaia e mondo conta
dino. Questa unita e possi
bile costruirla partendo dalle 
questioni concrete che oggi in
teressano 1 lavoratori delle 
campagne e delle citta (1 pro
blemi dei prezzl. della crisi 
alimentare, della slstemazione 
del territorio, della diresa del 
suolo), e nel quadro della riaf 
fermazione delle priorita che 
abbiamo gla indicato a base 
della nostra iniziativa: prezzl, 
oasa, trasporti, condizioni ge
neral! della vita civile nelle 
citta meridional!. Nello stesso 
tempo, ed anche in rlferimen
to alle linee di tendenza che 
si annunciano nella nostra re
gione (emarglnazione. maggio 
re che nel passato, delle zo
ne interne e. sulla costa, at-
tacco alle fasce agricole Diu 
ricche attraverso una politica 
dl tnsediamenti industrial! fat-
ta al di fuori di ogni pro
spettiva di sviloppo organico 
della intera regione) dobbla
mo porre con forza 11 proble
ma del controllo democrati
co degli investimenti, quale 
momento concreto di saldatu-
ra tra le eslgenze e .gli o-
biettlvl dl lotu della classe 
operaia e delle masse popo-
lari della fascia costiera con 
quelle delle popoiazioni del
le zone interne. 

TUSA 
V stato giustamente' rlle-

vato che nel Mezzogiorno la 
agricoltura ha saputo espri 
mere un certo signlficativo 
dinamlsmo e per certi aspettl 
anal ha costitulto Punico fat-
tore sano dello sviluppo. In 
effetti In SIcllla, ad esemplo, 
la produzione IorcU vend:bile 
e paasaU dal 335 millardi del 
-61, al 828 millardi del "71. 
con un incremento piu alto 
rispetto a reglonl tecnicamen
te piu avanaate. Ma la parte 
del leone e stata fatta dalle 
produziont tlplche delle sont 
costlere: agrumeto, ortofrut-
ta, aerre; mentre staxlonaiia, 
se non In regresslone, e la 
altucuione delle colture del 

l'interno (grano duro, zoo
tecnla). ' •<• 
•' A ' quest'eepansione hanno 
concorso In modo determl-
nante la piccola e media pro-
prietA contadlna, strati. im-
prendltorlall legatl alia terra, 
mezzudrl e colopl. L'emergere 
dl queste forze sarebbe stato 
impensablle senza la rottura 
operata dalle grandi lotte de
gli anni '50. Certo, non tuttl 
gll oblettlvl dl quel moto rl-
formatore sono etati conse-
guitl; ma 11 latllonoo~hon e 
piu la struttura aomlnante. 
Da quest'anallsl dlscende la 
convlnzlone che, per modlfi
ca re la situazione nelle cam
pagne, non basta un puro in
cremento del flusso del fl-
nanziamenti ma occorre 1'av-

. vio di un^mpia azione rifor-
matrice. . . . - • • 

Le linee dt quest'azinne so
no state tracciate la settlmana 
scorsa dalla Confetenza eco-
nomlca regionale del nostro 
partito che ne aveva Indicato 
uno degli assl portantl nella 
valorizzazlone di tuttd le ri
sorse, a cominclare dal suolo 
agrarlo. dalle acque e dalla 
azlenda contadlna, • con Tin-
dicazione di due necessita 
prlmarle: la difesa del suolo 
e delle zone Interne: 1'am-
pllamento della superflcle lr-
rieua mediante un niano di 
risanamento della Sicilia in
terna. Sulle nostre proposte 
si sono registratl i segni dl 
un'ampia convergenza di for
ze polltlche. convergenza che 
sono Indisoensabill per lo svl-
luopo delle lotte agrarle. per
che1 • sempre . il movimento 
delle campagna si e sviluppa- • 
to paralleiamente all* costru
zione di un largo fronte di 
forze sociall e politiche. 

PASQUINI 
II compagno Pasquini ha 

esordito sottolineando 1'esi
genza dl superare 1 limit! e-
slstenti nell'orientamento e 
nell'iniziativa del partito ri
spetto alia questione agraria 
che deve riacquistare plena-
mente la sua dlmensione non 
solo economica, ma anche so
ciaie e politica per lo svilup
po complessivo del paese. La 
crisi agraria. infatti, incide pe-
santemente non solo sulla si
tuazione delle campagne, ma 
si ripercuote sullo stesso svi
luppo lndustriale e sullo svi
luppo democratico. Questo —-
ha detto Pasquini — 10 ri-
scontriamo anche in region! 
come la Toscana dove alio sta
to di arretratezza produttiva 

delle campagne si aggiunge og
gi il colpo della crisi energe
tica e della forbice del prezzl 
che alimenta un esodo incon* 
trollato che pesa sull'industria, 
si adatta a forme precarie di 
lavoro. gonfia il settore ter-
ziario, lascia scoperta la dife
sa del suolo. aggrava la con
gestion delle citta. Una si
tuazione che ha riflessi sul 
piano politico per un malcon-
tento'che fa da supporto al
ia manovra della Coldiretti e 
di tanta parte della DC con
tro la Regione e gli enti lo
cal!. E' vero che il malconten-
to apre contraddizioni anche 
all'interno di queste forze. ma 
in carenza di una nostra ini
ziativa si possono creare le 
condizioni per un a blocco ru-
rale» da qualcuno. anche in 
Toscana, apertamente procla-
mato. Battere questo disesno 
significa costruire un rappor
to fra classe operaia. coltiva
torl diretti e piccoli e medi 
proprietari. significa affronta
re 11 rapporto citta-campagna 
assumendo la questione con
tadlna come asse portante del-
1'insieme dello sviluppo eco-
nomioo. sociaie. civile, demo
cratico e cid presuppone una 
lotta che. spostando I rappor
tl di forza social! e politic! rl-
costituisca un tessuto di in 
terrelazionl. appunto. fra cit
ta e campagna. Due sono le 
condizioni per questo: Ia pri
ma, che le conferenze ed 1 
plan! di zona divengano mo
ment! permanentl dell'azione 
unitaria dell'insieme delle for
ze contadine. sindacall. coope
rative, degli enti locali: Ia se
conda che la iniziativa in po
litica agraria non scada rnai 
neU'economicismo ma tenga 
present! alcuni presuppasti 
politic! datl. ad esempio dal
le iniziative della Regione in 
materia assistenziale e pre-
vicenziate ai contadinl (ini
ziative che. al di la degli a 
spetti sociali assumono rilievo 
politico per II rapporto che 
stabiliscono con masse di la
voratori della terra), dall'esl-
genza di lasciare uno spazio 
concreto alia volontarieta del-
l'associazionismo e di intro-
durre una netta distinzione 
tra grandi rendite parassita-
rie e speculative e piccole ren
dite immobiliari e di rispar-
mio. Pasquini ha quindi' ri-
levato come dalla relazione e 
dainntervento del compagno 
Berlinguer appaia chiara 1'esi
genza d! una selezione degli 
obiettivi, delle forme di lot
ta, del rlgore e della duttili 
ta delllniziativa politica - ed 
appare chiara la necessita dl 
superare incertezze ed oscil-
lazionl non solo rispetto al
ia nostra proposta di «com
promesso storicon, ma anche 
alia nostra linea di nopposi-
zlone diversa»; oscillazioni e 
incertezze che hanno avuto ri
flessi sulla nostra stessa po
litica regionale. II movimento 
e le iniziative di queste setti
mane — che in Toscana si 
sono espressi in forti lotte ar-
ticolate, neU'impegno ^ostan-
te e crescente della Regione e 
degli enti locali — devono es
sere seguiti e sviluppati per 
evitare rischi di divaricazio 
ne rispetto agll obiettivi socta 
li e politic! che ci poniamo. 
La situazione e difficile e pa 
lese e l'inadeguatezza del go
verno — ha concluso Pasqui
ni — ma i segni di Inversio-
ne che riconfermiamo dovran , 
no essere costantemente ri-
proposti in modo sempre at 
tualfzzato, 

CIPOLLA 
t a crisi agraria italiana s! 

Intreccia strettamente con 
quella della politica agi co.'a 

comunltaria. Da cid 1'eslgenza, 
sentlta anche da altre - forze 
polltlche, dl porre come una 
delle questioni central! quella 
della profonda revlslone del
la politica agricola comunlta
ria. Questa ha condizlonato e 
condlzlona, nel molto male e 
nel poco bene, tutta 1'agrjcol-
tura italiana. Elencare anche 
succintamente gll aspettl ne-
gatlvi di questa politica si
gnifica porre 11 problema del 
suo superamento e non quel
lo dl un ritorno a ' shlusure 
autarohlche. La politica' agra
ria comunltaria e in crisi nei 
suol presupposti fondamenta-
11 sia per effetto della situa
zione esterna e sia per l'ac-
cumularsi del suol stessl ef
fetti negativi. 

E' in crisi 11 mercato unl-
co per effetto delle rotture va-
lutarie. La soluzlone data dal
la CEE a questi probleml (gll 

, import! compensativl) e peg-
glore. del male. Lo sanno sia 
gll allevatorl della Valle Pa-
dana, e sia i vitlcultorl del 
Sud. II principio della prm'e-
renza comunltaria e appllca-
to pratlcamente solo per tre 
prodotti: latte, zucchero, ce
reall. Prodotti come la soja e 
i semi oleosl sono statl la-
sciati in monopolio agll ame-
ricani, con I risultatl che si 
sono vlsti quest'estate con gli 
embarghl. Ai prodotti mediter-
ranei (ortofrutta, agrumi, vi
no) pratlcamente non si ap-
pllca altro che 11 regime vi-
gente negll altri paesi medi-
terranel. 

Le conseguenze sono la di-
storsione delle produzloni, le 
penurie e le eccedenze; l'lta
lia meridlonale e In pratlaa 
ridotta alio stato semicolonia-
le degli altri paesi del bacino 
mediterraneo; e l'economia ita
liana esporta i suol prodotti 
in regime di libera concorren-
za mentre importa a prezzl 
protettl. Le conseguenze non 
incidono solo sullo sviluppo 
agricolo, ma suU'economia nel 
suo complesso e quindi anche 
sulla bilancla dei pagamenti. 
La solidarieta finanziaria agi-
sce insomma a senso unico. 
L'ltalia versa al FEOGA piu 
dl quanto rlceve e — per fare 
un esempio tra 1 tanti — nel 
'71 11 FEOGA ha erogato per 
ogni unita agricola attiva 622 
a unita di conto» (cioe - in 
pratica dollar!) per 1'Olanda, 
e solo 59,4 per l'ltalia. Nel 
'73 la situazione e ancora peg-
giorata: aumentate le suese 
per 1 prodotti lattiero-casearl, 
sono dlminuite quelle gia in-
fime per l'ortofrutta, il vino. 
il riso, l'lntegrazione del gra
nd duro e dell'olio. 

II piano Lardinois vuole 
praticaniunte mantenere la si
tuazione attuale, riducendo 
persino le spese • per grano 
duro e olio. Da qui il caratte-
re estremamente importante 
della battaglia sostenuta per 
evitare ia riduzinne deil'lnte-
grazione. Bisogna dunque u-
scire da questa politica, la cui 
responsabilita ricade sulla DC 
e sul centrosinistra (con par
ticolare aggravamento nel pe
riodo AndreottD.-'pfomuoven-" 
do una, politica basata su un 
nuovo regolamento finanzia-
rio, su una nuova impostazlo-
ne della preferenza comunl
taria, suU'integrazione di red 
dito e sull'intervento ftnanzia-
rio attraverso le associazionl 
dei produttori. II prossimo di
battito sulle direttive CEE al
ia Camera, e sul piano Lar
dinois al Parlamento e-iropeo. 
offrono un'occasione oer sag-
giare le possibilita di' un in
contro tra comunistl, sociali
st! e cattolici; e. sul piano co-
munitario. dl realizzare una 
piattaforma unitaria con al 
tre forze democratiche basata 
sull'intesa. ognl giomo p'u ef 
ficace tra comunisti itaiiani 
e comunisti francesL 

BELLOW 
Crisi energetica e crlsl ali

mentare ripropongono una li
nea di Investimenti e di svi
luppo produttivo qualificato 
nella agricoltura come scelta 
centrale di un nuovo modello 
di sviluppo. Protagoniste di 
questa scelta • devono essere 
Region! e azienda contadlna. 
L'individuazione della azien
da contadina come protagoni-
sta e dell'intervento pubblico 
come modo di rendeme pos
sibile un impegno produttivo 
qualificato e certi i risultatl 
economici, non pud voler di
re Ia riproposizione del ru-
ralismo. Ne l'investimento 
pubblico pud essere visto pre-
valentemente come finanzla-
mento alle aziende. Bisogna 
evitare qualsiasi visione effi-
cientistica della dimensione a-
ziendale come soluzione del 
problema agricolo: cid porte-
rebbe ancora una volta al pre-
valere delle grandi aziende ca-
pitilistiche. Scegliere l'azien-
da coltivatrice come protago-
nista vuol dire liberame tut
te le potenzialita: superamen
to della mezzadria e colonia, 
disponibilita delle terre pub-
bliche e abbandonate per al-
largare Ia maglia poderale, as
sicurare opere di civilta, con
dizioni previdenziali e assl-
stenziali adeguate. integrazio-
ne del reddito nelle fast dl 
trasformazione dell'assetto 
produttivo e nelle zone sfavo-
rite. 

Indirizzare llmpegno pro
duttivo e quindi rendere pid 
certo il reddito vuol dire: pro-
grammazione democratica. a-
zione per ridurre i cost! di 
produzione Cnacchine, conci-
mi, acqua). assistenza tecni-
ca, ricerca scientifica. speri-
mentazione applicata. Infine 
realizzare un nuovo rapporto 
tra sviluppo agricolo e svilup
po economico, reciprocamente 
equilibrati, significa stabillre 
legami divers! tra Industria 
a partecipazione Statale e a-
gricoltura, individuare l'asso-
ciazionlsmo come modo so-
cialmente evoluto e struttura!-
mente adeguato perche 1 con
tadinl posfano espri mere po
tere contrattuale e un concre
to rapporto con I'industria e 
II mercato; possibilita reale dl 
proposta, realizzazione e ge-
stkme delle scelte dl sviluppo 
terrltoriall e settoriali; capa
cita plena dl utilizzare la mo-
derna tecnologia. 

Questi obiettivi che tendo-

no a costruire un retlcolato 
cooperatlvo e assoclatlvo este
so nazionalmente, devono es
sere patrlmonlo della azione 
comune delle categorie conta
dine e delle loro organizza
zionl professional!, sindacall 
e cooperative.' II compagno 
Bellotti ha Infatti concluso af-
fermando che 1'associazionl-
smo, cosl inteso, pud dare un 
grande contribute alia afferma
zione del processo unltario 
nelle campagne. 

BiTTIOL 
Punto essenziale dl una po

litica di profondo rlnno
vamento strutturale della a-
gricoltura non possono non es
sere lo sviluppo ed 11 poten-
ziamento della montagna. In 
questo senso, la legge per la 
montagna conqulstata da un 
vasto movimento delle popo
iazioni Interessate ed appro-
vata nel '71 grazie alia conver
genza unitaria dl comunistl, 
socialist!, democrlstlanl, ha of
ferto strumentl e contenutl per 
una svolta su questi proble
mi che investono condizioni 
di vita e dl lavoro di tanta 
parte del nostro paese. Ma la 
attuazlone dl questa legge ha 
incontrato rilevantl ostacoll 
(anche perche 11 governo non 
intende rinunciare alia sua po-
sizione dl interferenza Ulecl-
ta nel confront! delle comu-
nita montane) ed oggi essa 
c disattesa innanzltutto sul 
terreno piu quallficante, quel
lo, cioe, della costltuzlone del
le comunlta montane, veri e 
propri organism! dl organizza
zione e di gestione delle po
poiazioni montane, dotatl dl 
potere di programmazione 
delle scelte e delle prospettl-
ve dl sviluppo nell'ambito del
le singole comunlta. Su tre-
centocinque zone montane 
duecento sono ancora prive 
dl questo strumento dl dire-
zione e di programmazione. 
Il che significa, peraltro, che 
non cl si intende muovere 
speditamente sulla strada del
la costruzione di un nuovo or-
dinamento istituzionale basa-
to sulle Regioni e sulle co
munlta montane, come con-
creta espressione di un piu 
vasto e articolato sistema di 
partecipazione democratica al
ia formazione degli indirizzi 
di sviluppo economico e so
ciaie. Da qui quindi la esigen
za per 11 nostro partito. per 
11 movimento sindacale. di un 
impegno e di un sostegno nei 
confrontl delle popoiazioni 
montanare perche questa lo
ro conqulsta non venga vanl-
ficata (basti pensare ad esem
pio che degli 86 millardi pre-
visti come primo stanziamen-
to in attuazlone della legge 
solo 26 sono statl erogati. men
tre gli altri 60 sono andati ad 
ingrossare i residul passivi in 
quanto non sono statl fino-
ra approntati gli strumentl, 
previsti'dalla legge. per la lo
ro utilizzazione). •< . 

Gli obiettivi immediati at-
torno al quali organizzare 11 
movimento e la Iniziativa de
vono essere: 1) una politica di 
difesa del suolo; 2) una Inten-
sa opera di forestazione che 
deve investire tutti i terreni 
incoltl ed abbandonati; 3) lo 
sviluppo del patrlmonlo zoo-
tecnlco. 

La realizzazione dl questi 
obiettivi deve mirare alia sod-
disfazione di quella che resta 
la esigenza di fondo: il ml-
glioramento generale. quindi 
economico. sociaie, civile, del
le popoiazioni montanare. 

GUERRA 
Sottolineata la gravita della 

crisi alimentare che colplsce lo 
Intero mondo occidental, una 
crisi che solo 1 paesi indu-
strializzati possono affrontare 
con i mezzi che sono richle-
sti, rileva per quanto riguar-
da l'ltalia che 11 governo non 
e andato sino ad oggi al di 
la delle enunciazionL Se si 
vogiiono risolvere i prob'.em! 
della agricoltura bisogna mu-
tare strategia economica, col 
locando il settore agricolo tra 
quell! di primario impegno 
per soddisfare il fabbUogno 
interno ed anche per esporta-
re. Deve mutare inoltre il ruo
lo dello stato che deve agi-
re con interventi diretti e o-
perando su vaste aree eco-
nomiche e geografiche. E* ne-
cessario muoversi in tre di-
rezionl, in particolare: 1) pre-
disporre subito un piano na
zionale di produzione alimen
tare con precis! obiettivi per 
settori merceologici e per zo
ne, che vincoli i programmi 
di coltivazione delle singole 
imprese, che assicuri alle re
gion! i poteri e i mezzi ne-
cessari all'attuazlone del pia
no stesso; 2) lo stato deve 
adempiere con urgenza agi! 
impegnl che direttamente gll 
competono per l'attuazlone di 
grandi opere Idrauliche, irrl-
gue e forestall; per nmettere 
a coltivazionr I 5 milionl di 
ettari di tea^e- abbandonate; 
per estendere la zootecnia nel 
Mezzogiorno e sugli Appen-
nini; per costruire una vasta 
rete commerciale e di trufor-
mazlone lndustriale; 3) rifor-
mare le strutture fondlarie 11-
quidando !e strozzature che 
si frappongono alia iniziativa 
di Stato e per liberate la for
za di lavoro agricola ancora 
assai numerosa nel nostro pae
se e nella quale sono anche 
decine dl migliala di glovanl. 

In questo quadro va vista 
anche la questione della dl
mensione dell'fmpresa: 1'ir.ter-
vento dello stato cioe pud e 
deve creare le condizioni per 
un grande sviluppo dcll'asso-
ciazionismo del lavoro agri
colo, aggregando intere zone 
di grandi regioni per una mag
glore produttivita e una piu 
alta remunerazione. Senza 
snaturare ' la conduzione fa-
mTliare. con rassociazionismo 
contadino la dimensione azien-
dale pud ragglungere amp-ez-
ze e quallta sconoadute slno-
ra. La mano d'opera oraccian 
tile che e una forza produtti
va fondamentale, pud trova
re cosl forme dl aggregations 

nuove, piu ample. Tutto que
sto si potra realizzare appun
to se l'intervento pubblico rl-
condurra ad unita zonale e 
regionale }1 lavoro e la pro
duzione delle forze braccian-
till e contadine. Riferendosl al
ia situazione politica attuale, 
ha sottollneato la necessita che 
si apra un confronto vero nel 
paese, tra I partitl, nel Par
lamento per creare le condi
zioni di una svolta c-onoml-
ca nel concreto, per soluzlonl 
polltlche piu avanzate. E' dun
que necessarlo che si svllup-
pl un forte movimento dl lot
ta per affermare le urgentl 
eslgenze economlche e socia
ll, impegnando 11 governo a 
realizzazionl concrete su una 
linea di progresso democra
tico. 

INGRA0 
La portata della crlsl e ta

le che mette in discussione 
gli attuali strumentl dl me-
diazlone del blocco domlnan-
te, e pud portare a forti spo-
stamentl e fluttuazionl dl 
gruppl sociall. Anche 1 no-
strl rapporti con le masse sa-
ranno perd sottoDOsti a verl-
flca alia luce del nuovi pro
bleml. e dobblamo attender-
cl un pesante tentativo di di-
videre le forze operale e po-
polari ed anche splnte gravi 
a mutare in senso autorlta-
rlo le Istituzionl. In questo 
contesto. si fa piu acuta la 
questione della dlrezlone po
litica del Paese. Gla nel Co
mitato centrale dl ottobre noi 
crlticammo determinati indi
rizzi sbagliatl della politica 
governatlva. Oggi lo scarto tra 
questi indirizzi e le eslgen
ze risultantl dalla acutizza-
zione e dalla accelerazlone 
della crlsl si fa piu forte. 
Questa valutazlone critica va 
compluta non gia per splnge-
re superficialmente a crisi di 
governo al buio e senza pro-
spettive dl sbocco positlvo. ma 
per individuare 1 nodi su cui 
premere e dare forza e qua-
liflcazione all'iniziatlva politi
ca e al movimento dl lotta. 

Qual e oggi 11 punto essen
ziale per lntervenire positlva-
mente n«lla crlsl? Non basta 
combattere una politica di pu
ro e Indiscriminate restringl-
mento del consumi; perche 
si afferml una domanda 
nuoixi. sostltutiva e non ag-
gluntlva bisogna organizza
re. dare peso e potere a quel
le forze sociall (masse ope
rale. contadinl. popoiazioni 
meridional!, masse femmlni-
li. strati di ceto medio pro
duttivo). che in questi anni 
sono state colpite o addlrit-
tura emarglnate. e che rap-
presentano !a vera strozza-
tura della base produttiva del 
nostro Paese. Questa promo-
zlone - e organizzazione dl 
una nuova domanda colletti-
va va condotta con una con-
nessione di misure e con un 
rlgore dl scelte, che devono 
essere pollticamente assai evi
dent!, se non si vuole avere 
un'ondata di spinte corporati
ve che porterebbero pol fa-
talmente alia stretta deflatti-
va. • 

' Su questo terreno lo scon-
tro sara assai aspro Gia si 
vede emergere In determinati 
gruppl padronali una linea dl 
riconversione dell'appcirato ln
dustriale del Nord, che pun
ta su una ulterior* concen-
trazlone, manovrando la leva 
delta divisione della classe 
operaia e fra Nord e Sud, 
e contemporaneamente spin-
gendo ceti medi e strati con
tadinl contro la classe ope
raia. La nostra linea — che 
propone una riconversione 
dell'apparato lndustriale del 
Nord In funzione del Mezzo
giorno, dell'agricoltura. e di 
uno sviluppo dei consumi so
cial! — richlede che si Indtvl-
duino piattaforme che eai-an-
tiscano alle masse operate del 
Nord strumentl di tutela e 
lavorino ad una differenzla-
zione nello schieramento pa-
drnnale a favore del ceto me
dio oroduttivo. Anche per cid 
che riguarda 1 consumi soci-.i-
1L si apre uno spazio pid 
grande oggi alia nostra inizia
tiva- me dobblamo essere ron-
sapevoll che si pud andare 
ad una politica eel territorio 
e dei servizl che finlsca per 
privilezlare 11 Nord. se non 
c'e al Sud una cresclta politica 
dl democrazia. Si presentano 
dunque questioni bruc'anti an
che di scelte politico-istituzio-
nali. SI pud accettare che va-
da avanti e si accresca Vauto-
nomia (politica e non tria a-
«iendale) delle Partedoazioni 
Statali, che le fa arbitre — 
ognuna di esse per proprio 
onnto e senza neromeno un 
••^ordinamento fra di loro — di 
decision! essenziall sottratte 
al controllo delle assembtee 
elettlve? in questo modo si 
creano feud! a se, a fianco 
degli organ! normal! dello Sta
to. che pol — lo ahbiamo vi
sto tn questi giorni — non 
sono in grado nemmeno dl 
ceasire e controllare le scor-
te dl risorse dispontblli: ci 
va insomma ad una oonfn-
slone e moltlplicazione di cen
tri di potere. che non tun-
no nulla a che fare con la 
Dtospettiva di una economla 
programmata necessaria per 
nvviare un nuovo tioo d! svi
luppa 

Ru questi' nodi dobblamo 
sviluppare 11 confronto e lo 
scontro con le altre forze oo-
litiche. E* chiaro che tutto 
cid chiama in discussione - il 
sistema dl potere della DC 
e quindi anche 11 tipo dl uni
ta, che slnora la DC si e data 
con Panfani e che non porta 
alia liquldazlone del fevdi, 

ma ad un nuovo modo di re-
onlare e controllare II loro 
equilibrio. Ma l'acutezza del
ta crisi in atto chiede che 
al vada a modiflcazloni pro-
fonde nel partitl e ad un rln
novamento del regime politi
co. 

Esiste ancora oggi uno scar-
to tra I oontenuti nuovi so
ciali e lstituzionalL che bi
sogna portare avanti, e lo svi
luppo del movimento di lot
ta in atto. II coUegamento fra 
Tuna e l'altra di queste lot
te giustamente art I cola te - e 
tutt'ora debole, non e ancora 
tufflclente l'individuazione de
gli oWettlvl rawlclnati au cui 
ease puntano e l contenutl 
pollUco-istltusionalt (forme dl 

controllo e dl potere) sono 
ancora generlcl. E' necessa
rlo percid un dibattito In tutto 
lo schieramento dl sinistra e 
democratico e un passo in 
avanti, per utilizzare bene il 
potenzlale dl combattlmento 
delle masse e organlzzarle 
per una battaglia dl lunga 
durata. 

CARMEN0 
La gravita della situazione 

lmpone uno sforzo dl mobl-
lltazlone unitaria del Partito 
per determinare poll dl ag-
gregaztone, nella lotta, di 
grandi masse e dl forze poli
tiche democratiche e antifasci
st'* per prtcostituue dl fatto 
situazlonl dl nuovi poteri, fa-
cendo leva sugll enti locall 
elettivl. e dcterminando nuo
vi obiettivi, comportamentl, 
schleramentl umtarl, per lm-
primere nuovi Impulsi alia 
stessa azione del sindacati e 
delle associazionl del ceto me
dio, per fare emergere 1'esi
genza dello sviluppo del Mez
zogiorno come necessita per 
lo sviluppo nazionale. 

Su questa scla si sta da me-
sl costruendo un forte movi
mento In tutta la Puglla. Alle 
spalle 1 grandi scloperl brae-
clantili dell'estate; quelli artl-
colatl nell'lndustrla; la setti-
mana di agitazionl promossa 
dal Partito nell'ottobre per rl-
lanclare i grandi flloni della 
trasformazione agraria e della 
irrigazione. delle grandi in-
frastrutture sociall e clvlli an
che nel contesto dei guastl rl* 
velatl dal colera. 

E* tn questo cllma che e 
stato possibile giungere pri
ma alia assemblea regionale 
degli eletti. promossa dalla Re
gione (e dalla quale e scatu-
rita la rlchiesta dei 400 mi
llardi per il finanziamento del 
piano delle acque e delle in-
frastrutture), e pol all'ondata 
dl momentl unlflcatorl della 
lotta a llvello provlnciale che 
in questi giorni ha lnvestlto 
tutta la Puglla. H valore di 
questi scioperi e dato dalla 
concretezza degli oblettlvl sca-
turltl da un processo di lotte 
artlcolate; dalla presa dl co-
sclenza, tra gll operai come 
tra cosplcue forze cattoliche 
e soctallste, della priorita del
la questione agraria; dal fat
to che esst rappresentano mo
ment! di aggregazione demo
cratica che sottrae spazl e po
tenzialita di presa alle forze 
di destra. 

Ma questo significa anche 
dover assumere, nei confrontl 
delle masse ed in particola
re di quelle contadine, nuove 
responsabilita e nuovi compi
ti. Bisogna ad esempio guar-
dare con molta attenzione a! 
come impostare la lotta e la 
iniziativa legislativa per la tra
sformazione dei contratti co-
lonici. Come pure e opportu-
na una verifica degli strumen
tl operant! in agricoltura, del 
progressl fattl. del modo in 
cu! essi vengono utilizzati. ed 
in particolare quella potente 
arma che e la cooperazione, 
democratica nazionale. 

Certo. la gravita della cri
si complica notevolmente la 
situazione e prospetta real-
mente la possibilita dl un ul-
terlore sacrlflcio del Mezzo
giorno. Ma dalla crisi stessa 
scaturiscono anche potenziali
ta nuove di esaltare tutto il 
movimento meridionallsta 
realizzando una saldatura del 
movimento generale del Pae
se. II segno meridlonalista di 
un cambiamento del modello 
dl sviluppo pud e deve esse
re d'altra parte impresso con 
un grande movimento nazio
nale che non potra esser ta
le se non vi sara un apporto 
vigoroso del Mezzogiorno. 

0GNIBENE 
II compagno Ognibene ha 

innanzitutto richlamato gli a-
spetti nuovi della situazione 
nazionale ed internazionale 
che spingono a riconsiderare 
il valore fondamentale della 
questione agraria. A questo 
proposlto ha citato le novi-
ta che si stanno manifestan-
do nella stessa politica comu
nltaria e lo stesso memoran
dum della commissione CEE 
che, pur ricalcando vecchle im-
postazioni, rispecch'.a i disa
gl e le preoccupazioni per una 
situazione di crisi acuta della 
agricoltura a llvello europeo. 
Oggi piu che mai 6 necessa
rlo dunque lntervenire per 
mutare l'attuale tipo di svi
luppo e questo e anche com-
pito delle centrall sindacall 
internazionali e degli stessi 
partitl nel momento in cui si 
aprono varchi nella politica 
che puntava ai « blocchi rura-
li» e che si attestava su po-
sizioni antisindacali ed antio-
peraie, facendo saltare posi-
zioni corporative e aprendo 
cosl Ia strada a nuovi rappor
ti fra un movimento conta
dino autonomo ed unito e la 
classe operaia. In questa si
tuazione e necessarlo porre 
il ruolo della piccola e me
dia impresa in un contesto 
nuovo nel quale la necessita 
di forme integrative di reddi
to non assume caratterl assi-
stenziali, ma diviene un fatto 
strutturale necessarlo per fa
re dei contadini i protagoni-
sti della rinascita dell'agricol
tura. Occorre guardare pero al
ia costruzione degli schlera
mentl necessari per portare 
avanti questa battaglia ed e 
in questo quadro che si so
no gettate le basi per una 
giornata di lotta europea dei 
contadini e che assume Darti-
colare valore lo stesso Irigres-
so deU'AUeanza negll organi
sm! consultivi europei. Ogni
bene ha quindi sottolineato Ia 
centralita della questione agra
ria per mutare il meccanismo 
dl sviluppo nel nostro paese, 
affermando perd che questo 
comporta anche Ia chiara in-
dicazlone delle finalita e del 
protagonist! del nuovo model
lo. 1'esigenza di Indicare pro
poste ed obiettivi concretl e 
di Iavorare per realizzare am
ple convergenze fra le forze 
comuniste, socialist*, cattoli
che, avendo sempre attenzio
ne per cid che awiene nelle 

(Segue a pa gin a 10) i 
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