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La SAIS (Societa Anonima Idrocarburi Sardegna) inizierd en fro 
giugno le triveliazioni per I'accerramenro dei giacimenti petro-
liferi net pressi di Arborea. Una no to d'agenzia informa che sono 
in lizza per I'appalto della rrivellazione 3 societa: una tedesca, 
una francese e una italiana. La trivellazione e stata decisa dopo gli esiti positivi 
dei rilievi geofisici condotti dalla societa Prakla di Hannover. I tecnici di que-
sta societa, in una relazione presentata alPAssessorato regionale aH'Industria, 
sostengono che il sottosuolo sardo contiene giacimenti di petrolio. La localiz-
zazione de l probabi le gia 
cimento e a circa 800 me 
tri di profondita, nei pres
si dello s tagno di « Sena 
Arrubla ». Alle •-. r icerche 
del la Prak la sono 6eguite • 
analisi di laboratorio su 
campioni di terreno p re -
levat i in : profondita. An-
che queste analisi, condot-
te dalla " societa tedesca 
Wintershall , hanno dato 
esito positivo. • • 

'Da anni neli 'Isola sono 
In corso le ricerche di pe

trolio. La politica de l go-
verno regionale in questa 
direzione ha sempre avuto 
come principale - obiett ivo 
la collaborazione con le so
cieta monopolistiche, per 
giunta straniere. ,T 

II piu ampio appoggio e 
stato sempre dato alia 
Wintershall , la sooieta del-, 
la Germania occidentale 
che ha costituito neli ' Isola 
la cosiddetta- societa ano- ' 
nima idrocarburi "* s a rd i ! 
(SAIS) , con partecipazio-

Toscana: iniziativa editoriale 

della Provincia di Firenze 

La Regione* 
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non c'e • civetteria », come av-
verte la direzione, in questa in-
dicazione d'una rivista che al 
suo primo numero vanta una 
anzianita di died anni. Tratta-
si, come si pud intendere, del
la rinascita d'una pubblicazione 
sorta a Firenze due lustri fa 
col medesimo titolo e poi are-
natasi dopo breve tempo per 
una serie di motivi che qui 
sarebbe troppo lungo esamina-
re, non ultimo dei quali — e 
la direzione ne e ben consape-
vole e francamente lo ammet-
te — una non completa "">-
turazione dei problemi e della 
funzione che una rivista di 
questo tipo e chiamata ad as-
solvere. 

Nata nel 1954, la 'prima* 
Regione contribul tuttavia a 
dare una configurazione piu 
precisa, ad abbozzare alcuni 
contorni di una serie di pro
blemi riguardanti la Toscana 
nel suo complesso che fino ad 
allora erano rimasti pressoche 
ignorati al di fuori degli inte-
ressi diretti. 

Nel *56-'57 la rivista cessa le 
pubblicazioni, in un momento 
particolarmente delicato in cut 
dalla realta nazionale e inter-
nazionale provengono stimoli 
ad un approfondimento del 
' problema storico-politico del-
I'assetto del potere, del suo 
controllo e della sua distribu-
zione nello stato moderno >. 

La nuova rivista si rickiama, 
non solamente nel titolo, a 
quella • prima esperienza ma 
mostra chiaramente — e que
sto ci sembra I'aspetto peculia-
re da sottolineare con piu for-
za — di ever accolto critica-
mente quegli stimoli. talvolta 
drammatid ed angosciosi alia 
riflessione e di averne fatto 
Vasse ideale delta risorta atti-
vita pubblicistica. * Attraver-
so il duro scontro con una real
ta che ha riproposto in termi
ni nuovissimi tutto il problema 
del decentramento delta auto
nomic locali e della Regione: 
una realta — avverte la prefa-
zione al_ n. 1. della rivista — 
che si e.per alcuni presentata 
anche nella conturbante visio-
ne di societd socialiste frenate 
nella loro evoluzione dallo svi-
luppo dei piii ferrei legami del
lo stato accentrato mantenuti e 
rafforzati con motivazioni spe-
ciose anche all'indomani del 
piu duro periodo dell'avvio e 
del consolidamento. causa que-
sta non ultima della comparsa 
in esse di evidenti elementi di 
degenerazione -; > i attraverso 
queste considerazioni, avverte 
ancora la prefazione. che si e 
giunti alia plena consapevolez-
za del valore non meramente 
• aiuridico-formale - delle au- Itini. 

tonomie locali e dell'Ente Re
gione. • -x -

Una battaglia. dunque, quel 
la per I'Ente Regione, concepi-
to come espressione di potere 
decentrato, che si svolge neces-
sariamente su di un piano con-
tingente, pressata dalle vtcen-
de politiche in corso. ma con 
una prospettiva storica che ri-
mane valida, quindi, in vista 
di una trasformazione sociali-
sta dei vigentt 'ordinamentl-
borghesi. 'proprio per quella 
ipii moderna e realistica visio- '• 
ne della democrazia» che sta [ 
alia base di una lotta condotta': 
ora con .plena consapevolezza 
alia luce di tanta esperienza 
storica. 

Abbandonate certe ~abitudi-
ni* e certe »camicie di forza 
politiche di varia natura- che 
caratterizzarono la prima edi-
zione. la nuova rivista della 
Regione toscana si presenta in 
una veste rinnovata anche sot-
to I'aspetto tipografico e, so-
prattutto. nella impostazione 
del lavoro. La rivista. per buo-
na parte, ha un carattere rno-
nograflco che tende ad elimi-
nare quel tanto di «• dtspersi-
vo» insito nella formula pre-
cedente, consentendo. volta a 
volta. Vapprofondimento di un 
particolare problema della va
ria realta toscana dove tutta 
una serie di questioni, da quel
la agraria (si pensi alia mez-
zadria) alla cultura,. all'ur-
banistica travalicano Vinte-
resse puramente locale; que
stioni che ci si propone, tutta
via. di trattare col * piu asso-
luto e totale distacco da que
gli atteggiamenti culturali — a 
meta ricerca di tempi per-
duti o mai esistiti. a '• me
ta tentativi di ' valorizzazio-
ne turistica — ispirantisi alla 
valorizzazione del mito ' della 
Toscana - , . ' • • • 

Si vuole invece affermare, 
con un serio lavoro di ricerca, 
'un impegno che miri ad in
tendere piii dall'interno, a ve-
dere piu da vicino, a verificare 
nella minuziosa analisi del pro
cess© reale di sviluppo della 
regione e del Paese del quale 
essa fa parte, la validita. a no-
stro avviso fuori discussione, 
di un gruppo di fondamentati 
scelte generali da tempo after-
mate e consolidate ma rimaste 
purtroppo molto spesso in uno 
stato di indeterminatezza e di 
oscurita ». 

Un impegno. come si rede. di 
indiscutibile attualita in cui si 
cimentano nomi noti di stu-
diosi. 

La direzione della rivista e 
afttdata a Mario Fabiani. Elio 
Gabbuggiani, Lelio Logorio, 

I Giorgio Mori. Orfeo Turno Ro

ne azionaria minori tar ia 
della Regione (30%). Per 
flnanziarie i lavori di ri
cerca e di coltivazione del
la SAIS, la Giunta regio
nale aveva apposi tamente 
approntato una legge che 
prevedeva lo stanziamento 
di cospicue somme a fondo 
perduto ad una societa di 
cui i capitalisti tedeschi 
posseggono il 70% del ca-
pi ta le azionario. ;•;•.• '•••• 

La legge, ' che venne in 
un secondo tempo appro-
vata dai democristiani e 
dai sardisti , aveva in so-
stanza lo scopo di regala-
re i denari della Regione 
sarda ad una societa di 
comodo messa in piedi da-
gli industr ial! di Bonn. In 
quella occasione i gruppi 
del PCI e del PSI si oppo-
sero ai disegni della Giun
ta. r ivendicando un inter-
vento dell 'ENI nel set tore 
degli idrocarburi . Infatti . 
la Sardegna e Tunica re
gione i tal iana in cui l 'ENI 
non e presente. La respon-
sabili ta del mancato inter-
vento dell 'ENI ricade in 
pr imo luogo sulla D.C. e 
in part icolare sull 'ex pre-
sidente della Regione prof. 
Giuseppe Brotzu, a t tual-
mente 6i'ndaco della Atn-
ministrazione centrista di 
Cagliari. che ricerco a suo 
tempo l 'accordo con il 
gruppo j s t ran iero della 
Wintershall . • . - . . . • . 
• • In seguito a questa scel-
ta vennero interrot te le 
t ra t ta t ive gia a w i a t e con 
l'ENI, t ra t ta t ive che non 
vennero mai riprese nean-
che dalla Giunta DC-PSdA 
che succedette alia forma-
zione di centro-destra pre-
sieduta da Brotzu. Anzi,' 
sia il presidente della Re
gione C o m a s che 1'asses-
sore al l ' Industr ia diret ta-
mente intereesato. il sardf-
sta Pietro Melis. hanno in-
tensificato la collaborazio
ne con gli industriali te
deschi. 

t L* assessore - Melis. nei 
mesi scorsi. si e recato ad-
dir i t tura a Kessel. in Ger
mania ovest. p e r parteci-
pare ad una 
Consiglio di 
zione della 
L'esponente 

nun ione del 
amministra-
Wintershall . 

6ardista. in 
detta r iunione. aveva chie-
sto delle precisazioni cir
ca il propramma di ricer-

. che petrolifere nell'isola in 
quanto. nonostante i note-
voli s tanziamenti a fondo 
perduto ass icurat i ' al la 
Wintershall dalla Regione 
Sarda, i tecnici del mono-
polio ' chimico tedesco si 

'mtiovevano p e r le indaeini 
nella piu assoluta segre-
tezza. . 
- Davanti a quella t imida 
protesta, i tedeschi rispo-
sero ancora col silenzio. 
Solo ora e s ta to comtini-
cato l 'accertamento di una 
sacca petrolifera nella zo
na di Arborea. E ' molto 
poco. 

Giuseppe Podda 
• Nella foto: 1'assessore 
regionale all ' industria on. 
Melis insieme ad alcuni 
tecnici tedeschf nelle zone 
di ricerca degli idrocar
bur i . 

Pisa senza zucchero 
Un intervento del Prefetto che rimane sulla carta - Docu-

mento rimesso al Sindaco dalle Cooperative di consumo 

Manifestazione a Pontedera - II gioco dei prezzi all'ingrosso 

Le scorte sono terminate 

Dal nostro corrispondente 
. PISA, 8. 

Anche a Pisa — come in 
molte altre citta italiane — 
non c'e piu zucchero. In ogni 
negozio si cerca di fare il 
massimo risparmio vendendo 
il prodotto ai soli clienti abi-
tuali ed in quantitativi mi
nimi. Molti esercenti hanno 
addirittura termUiato le scor
te deH'ultima ordinazione per 
cui & prevedibile che nei pros-
simi giorni, anche se da fonti 
ufficiali si tende a far credere 
che presto tutto tornera a nor-
malizzarsi la situazione andra 
invece peggiorando. 

Mentre diminuisce 11' quan
titative di zucchero • a dispo-
sizione il prezzo del prodotto 
tende naturalmente ad au-
mentare. 

II comitato provinciale prez
zi nei giorni scorsi ha dira-
mato un prowedimento con il 
quale * si stabilisce il prezzo 
di vendita dello zucchero a 
L. 210. II prowedimento sem
bra ignorare cid che gia e 
accaduto e. cio& • i rivenditori 
da tempo praticano un prezzo 
ben superiore. • • ; =- -•• 

Questo k accaduto' perch£ 
da parte della prefettura non 
ci si e preoccupati di andare 
a trovare i veri responsabili 
deH'aumento dello zucchero, 
altrimenti • ci si sarebbe resi 
conto immediatamente che chi 
doveva essere colpito era il 
grossista, era in definitiva il 
grande monopolio. 

Ci risulta che all'ingrosso il 
prezzo dello zucchero stia se-
guendo una pericolosa para
bola ascendente: nel marzo un 
chilo di - zucchero costava a 

Pisa 197 lire il 4 maggio 199. 
il 20 maggto 200, il 28 maggio 
201. Come si fa a credere pos-
sibile che il rivenditore com-
pri dai grossista a 201 lira e 
metta in vendita.a 210?- -• 

Se non andiamo errati esi-
ste un prowedimento del CIP 
con il quale si flssava il mas
simo prezzo all'ingrosso in li
re 191,54. Perche" non si fa ri-
spettare tale prowedimento e 
si pretende che i sindaci dei 
comuni — perche1 poi tocca a 
loro tutelare la messa in pra-
tica degli ordini dati dai Co
mitato . provinciale prezzi — 
tengano per validi i criteri 
seguiti dalTocgano prefettizio? 
Occorre inoltre tener presen
te • che a creare ancor piii 
confusione, sta il fatto che il 
Comitato provinciale prezzi 
nel fissare il prezzo di vendita 
dello zucchero non fa caso 
a l le^var ie qualita. esistenti, 
mentre si sa bene che il prez
zo varia da. qualita • a qualita. 

In questo senso si e pronun-
ciata anche l'Associazione in-
terprovinciale • Cooperative • di 
Consumo con un documento 
nel quale si sottolineano le 
gravi responsabilita. del go-
verno. *> Questo. stato di diffl-
colta — si dice . '•— che trae 
le sue ' fondamentali ragioni 
dalla errata decisione del go-
verno di ridurre la produzio-
ne delle bietole da zucchero 
e da un grosso tentativo spe
culative da parte dei grandi 
operatori economici del setto
re che pur detenendo forti 
quantitativi di zucchero, non 
lo immettono nel mercato 
puntando cosl decisamente al 
rialzo, • deve trovare. gli Enti 

e le organizzazioni responsa
bili della nostra provincia 
sensibili a questo stato di cose 
e pronti - a sollecitare inter
vene per poter scongiurare un 
pericolo assai serio per i con-
sumatori • » . ' - • ' 

Nel documento, che e stato 
inviato al sindaco di Pisa, d.c, 
dott. Viale dopo aver rilevato 
le deflcenze '• dell'intervento 
della Prefettura, alle quali ab-
biamo sopra accennato, si chie-
de che l'Amministrazione co
rn un ale si « renda sensibile as-
sumendo 1'iniziativa di convo-
care in riunione le organizza
zioni cooperative •• e commer-
ciali interessate nella fase di 
distribuzione, le organizzazio
ni sindacali interessate per la 
maggior incidenza che gli au-
menti in discussione hanno 
sui lavoratori, la Camera di 
Commercio per poter meglio 
valutare lo stato delle cose e 
le proposte ed i prowedimenti 
che si riterranno piu oppor-
tuni al fine di contribuire a 
riportare la normalita in un 
settore che anziche" essere sot-
toposto a questa speculazione 
privata, deve essere posto in 
condizioni di offrire questo ge-
nere cosl import ante a prezzi 
pin vicini • alle esigenze del 
consumatore •». . • . • 
• Domenica intanto avra luo
go una manifestazione a Pon
tedera. In occasione della as-
semblea del consorzio provin
ciale delle Cooperative di 
Consumo saranno presi con-
tatti con le autoritS portando 
la questione sotto gli occhi di 
tutta la popolazione della Val 
d'Era. 

Alessandro Cardulli 

Catanzaro 

e 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO, 8. 
II procurators della Repub-

blica di Catanzaro, su denuncia 
della Questura, ha ordinato il 
sequestro di un manifesto ma-
nostritto fatto affiggere dalla se-
zione del PCI, in cui si poneva 
l'accento sulla speculazione del 
monopolio saccarifero. •>•••-• 

Nel manifesto ei denunciava 
chiaramente la eparizione dai 
mercato cittadino dello zucche
ro e la responsabilita-dei mi-
n is tri • dell* agricoltura e del 
commercio. e della DC. Si chie-
deva inoltre llmmediaU con-

vocazione del consiglio comu-
nale per una rigorosa inchiesta 
e per immettere sul - mercato. 
attraverso 1'ECA. i quantitativi 
giacenti, al prezzo legale di 
210 lire. 

' Questo manifesto e uscito in 
seguito al rialzo a Catanzaro e 
provincia del prezzo dello zuc
chero di 15-20 lire al chilo e 
dalla scomparsa del prodotto dai 
negozL -
. A Crucoli anzi lo zucchero 
viene addirittura .. distribuito 
con 1 ' carabinieri, mentre a 
Strongoli nello - zuccherificio 
Cissel sono giacenti 40 quintali 
del prodotto. 

' Questo accade dopo che e fita-
ta limitata l'area di coltivazio
ne bieticola e dopo che la Cis-
sel ha chiuso una l t ro suo sta-
bilimento a S. Eufemia Lame-
zia, costringendo i contadini e 
gli operai ad eniigrare. v • 

n manifesto aveva' suscitato 
larghi consensi e adesione tra 
la popolazione all'azione del 
Parti to comunista. La Questura 
ha denuncia to il compagno Dar_ 
dano consigliere. comunale, per 
«propalazione di notizie false 
e tendenziose ». 

rubrica 
del coritadino 

Problemi produttivi 

Un f uturo 
per il grano 
A che punto sono le ricerche cereali-

: cole nei sei paesi del MEC 

Mercato 
interna-

- S t e porlato molto del' 
prevzo del grano • nei sei 
paesi del MEC. Ma come 
stanno le cose dai punto di 
uista della qualita, per me
glio dire delle caratteristi-
che commerciali e nutritive 
di questo essenziale prodot
to? Risponde a questo inter-
rogativo uno studio condotto 
recentemente da due profes-
sori delta Germania occiden
tale, Soenen e Pelshenke, in-
caricati aippunto di esami-
nare questi problemi tie'J'a-
rea dei sei paesi del MEC. 
Riassumiamo i risultati del-
I'tTMlagJTie. 

11 catalogo delle varieta di 
grano coltivate nei sei paesi 
del MEC e risnltato molto 
vario. Le varieta italiane, 
per esempio, sono d'origine 
totalmente diversa da quelle 
che servivano da base per 
gli tncroci realizzati in Fran-
cia o nella Germania occi
dentale. E' risultato che w 
tutti i paesi del MEC — ec-
cezione fatta per il Lussem-
burgo — il lavoro di sele-
zione del grano ha fatto no-
tevoli progressi per quanto 
riguarda I'aumento della re-
sa. Molto meno si e fatto 
invece per migliorare le ca-
pact'td antigerminative. In 
generate si e constatato che 
per ogni paese esistono qua
nta di grano ad alta pro-
duttivita che pero non hanno 
vaste possibility di hnptego 
proprio per carenze nel la
voro di selezione e di pro-
duzione di sementi selezio-
nate. In altri termini le pos
sibility di miglioramento sia 
delta resa che delle altre 
caratteristiche del grano si 
presentano molto estese in 
tutti i paesi del MEC, U che 
significa Vesistenza di vaste 
possibilitd concrete nella It-
mitazlone della superftcie 
destinata al grano e quindt 
della tras/ormazione di t?a-
stissime aree cstensive in 
ar'ee intensive. - -

Dal punto di vista del con-
• tenuto • proteico (ossia del -
' valore nutritiuo) sembra che 
il grano piu ricco sia quello 

. francese (con un tasso me
dio del 12,1%) mentre U va
lore piii basso e riscontrato 
nel grano del Lussemburgo 
(10,4%). I raccolti italiani 
hanno un valore proteico 
dell'11.8%, mentre quelli dei 

. Paesi Bassi e della Germania 
occidentale hanno un con-
tenuto rhspettioamente del-
I'lW e deH'11,7%. "• •> 

Un aspetto di pariicotare 
importanza nello studio che 
andiamo citando e quello r»-
guardante I'attitudme del 
grano alia conservazione, 
caratteristica che e detennt-
nata princtpaXmsnte dalla 
percentuale di - umuitta al 
momento della mietrtura. 
Mentre in Italia i ralorj 
medi rileuati variano tra \l 
12 e il 14% di umtdita, tn 

' Francia la percentuale me
dia e del 15-16%. Per quanto 
concern*? U Belgio, t Paesi 
Bassi e la Germania occi
dentale le percentuali medie 
di umidita rUevate negh ul-
timi anni variano tra U if 
e il 18%; anche %n questt 
paesi i frumenti destinati ad 
essere conservati per lunyo 
tempo vengono sottopostt ai-
re*stccttmento. La necessity 
di essiccaTe gran parte dei 
raccoiti di frumento e di-
rentata sempre p i* impor
tance da quando sono state 
introdotte le mietUrebbiatri-
ci nei paesi della Comuntta 

economica europea. Lo stu
dio ha rilevato anche lo stato 
di utilizzazione di • queste 
maccfiine. In Francia c nella 
Germania occidentale I'itn-
piego delle mietitrebbie ha 
avuto un considerevole svi
luppo mentre negli altri 
paesi le superflci lavorate da 
queste macchine sono molto 
meno elevate, probabiimente 
a causa del maggior frazio-
namento degli appezzamenti. 

Questo studio, in sostanza, 
ha messo in riiievo quanti 
problemi tecnici sono ancora 
insoluti per quanto riguarda 
la produzione cerealicola nei 
paesi del MEC. Naturalmen
te — sia pure nelle condi
zioni diverse di ctascun pae
se — si pongono problemi 
inerenti alla struttura della 
stessa agricoltura, al regime 

. dei prezzi ecc. Si pub in 
conclusione affermare che 
mentre in questi anni il 
MEC ha teso ad un'unifica-
zione dei prezzi del grano 
non ha fatto quanto era ne-
cessario per affrontare tutta 
la gamma di questioni che 
poi nel prezzo si riassumo-
no. In Italia solo Vazienda 
capitalists e stata messa in 
grado di affrontare il mer
cato internazionale. In par
ticolare quello della Comu-
nita europea. 11 che qualifica 
negativamente la politica 
agraria che nel nostro paese 
e stata realizzata in questi 
anni.. , . 

dell olio 
Il raccolto delle olive nel

la campagna 1962-63 e risul
tato il piu scarso dopo quel- -
lo del 1955-56. Si prevede. 
peraltro. una- forte ripreye 
produttiva nella campagna 
1963-64. Quehte. le conclu-
sioni, cui e giunta. dopo 
una serie di rilevazioni. la 
organizzazione delle Nazio-
ni Unite per l'alimentazione 
e l'agricoltura (FAO). Di 
conseguenza, nonostante gli 
sforzi dei governi dei paesi 
consumatori. i prezzi dell'o-
lio d'oliva dovrebbero con-
tinuare ad aumentare favo-
rendo cosl un largo impiego 
di altri •• olii commestibill 
meno costosi. 

I prezzi dell'olio d'ol'.va 
aU'esportazione, che aveva-
no gia raggiunto la quota 
di 800 dollari (pari a 488 
mila lire circa) per tonnel-
lata nel dicembre scorso, 
cifra massima raggiunta nel 
corso degli ultirni dieci an-

~ ni. hanno continuato ad au
mentare fino a toccare 1 r , 

. 1.200 dollari (pari a 744.000 
lire circa) per tonnellata. 
durante Vultima settimana 

•> del marzo 1963. La mancan-
za di olio d'oliva nella zona 
mediterranea ha indotto i 
governi di varii paesi ad 

• adottare misure particolari 
al fine di assicurare l'ap- . 
prowigionamento dei loro 
mercati interni. In Spagna, . 
le esportazioni sono state 
limitate a 5000 tonnellate 
mensili: in Tunisia, dove 
la produzione normalmente 
copre i fabbisogni, e stato • 
necessario invece importer* 

.20.000 tonnellate di olio da- . 
gli Stati Uniti, . . , .• 

Scrofa artificiale 

SCROFA ARTIFICIALE — E' destinata ad alimen-
tare alia nascita e durante tutto il periodo di allat-
tamento suinetti privati del latte materno per cause 
diverse come malattie, tnorte, figliate troppo n u -
merose, insufficienz,a di latte. I suinett i possono cot! 
succhiare un latte artificial© in quantita sufficient*, 
a temperatura costante, nella posizione migliore, sen
za pericolo di essere sehlacciati 

Antonio Gigliotti 

M O T O 
aOCBOMOTOBl 

C I C L I S P O R T 

ENZO COPPINI 
P R A T O r 

PIAZZA CI AUDI, 8 - Tel. 24.257 

— PER LE VOSTRE GITE MOTO SCOOTER LAMBRETTA — 

5 
I 

I 

I 

s 

\ s 

Ir 

Duemila Tremila Quattromila nel vostro 
« ESTATE 1963 » inter esse 

visit at eel V I A GRANDE 74-L IVORNO 

Continua lo strepitoso successo con il boom economico della confezione femminile 
'• • " > . . ' ' ' < : - : ' ' • J . . . • \ .:.-•[ ; ' • - , . • . ' . - . : • . . . • . . " • ' - . . • • • " " • - ' • ' " . ' 

ABITI IN TUTTE LE TAGLIE, ASSORTTTI NELLE FANTASIE E NEI COLORI DI MODA 
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