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Di fronte al ia costruftiva iniziativa del PCI 

*fe 
Nauf ragano nel Barese 

legiunte di 
centra-sinistra 

La DC continua a sostenere gli speculator! sulle aree fab-
bricabili e sabota I'applicazione della «167 » 

)al nostro corritpondente 
BARI, 25. 

Tn panorama della situazionc 
|gli enti locali della provin-

di Bar! offre un quadro ab-
|stanza interessante sulle con-
Eloni di crlsi in cui versano 
amministrazioni comunali di 

Intro sinistra. Un dato di fat-
che caratterizza la crisi di 

jeste giunte e quello relativo 
probleml di fondo sui quali 

enti locali vengono impe-
iati dalla iniziativa del nostro 
|rtito: legge 167 per lo svilup-

deU'edilizia economica e po-
klare, i problemi dell'urbani-
|ca, le condizioni dell'aEjricol-
ra ed i provvedimenti gover-

Itivl in materia agraria. 
[II centro-sinistra, impegnato 
lorno ai problemi di fondo 
Ilia vita economica delle cit-

della provincia di Bad va
lla e si presenta imbarazzato 
lanzi alia pubblica opinione. 
queste note tentiamo solo un 

padro sommario delle singole 
lazioni che si sono venute a 

terminare in alcuni grossl 
ltri della provincia di Bari. 
MOLFETTA — I socialist! 

IO passati alia opposizione 
fovocando la crisi della Giun-

di centro-sinistra che pur 
stata una delle prime co-

(tuitesl in Puglia. II motive di 
ido: la 167 e la speculazione 
He aree fabbricabili. E' risul-
Jo, nel dibattito svoltosi nei 
)rnl scorsi, che in pieno regi-

di centro-sinistra afTari per 
itinaia di milioni sono stati 
alizzati da speculator! di aree 
ibricabili, che costruzioni il-
gali sono state eseguite, ed in. 
|e che la Dc ha favorito al

ii speculatori locali nel rila-
lo delle licenze di costruzioni 
[per alcune grosse violazioni 

regolamento edilizio. 
tANT — La Giunta di cen-
sinistra — che, grazie ad 

impostazione lineare del 
stro gruppo consiliare, aveva 
eparato un bilancio di pre-
sione per il 1964 con alcune 
licazioni di carattere innova-
re per alcuni settori — e ri-
jsta bloccata e inoperante e 
la data attuale non riesce an-
Ira a convocare il Consiglio 
Imunale per l'assenza sistema-
ta dei consiglieri dc. Sempre 
pTran! il sindaco dc. che era 
capo dell'Amministrazione fi-

a qualche settimana fa, e 
lato costretto alle dimissioni 
ravolto da uno scandalo edili-
io che ha suscitato lo sdegno 

ji tutta la cittadinanza Ma an-
fche con 1'attuale amministra-
Eione di centro-sinistra (che ha 
Bostituito la vecchia giunta di 
centro destra) la dc vuole con-
tinuare la vecchia politica in 
materia edilizia sfuggendo ad 
una coraggiosa applicazione del
la legge 167 e ai rispetto del 
regolamento edilizio (problemi 
sui quali la opposizione dei 
consiglieri comunisti si e dimo-
strato efflciente e tenace) tanto 
che sino ad oggi la legge 167, 
e quindi il suo piano di zona. 
non e stato ancora presentato 
al Consiglio comunale. 

BARLETTA — Nelle ultime 
sedute consiliari la Giunta di 
centro-sinistra ha espresso le 
sue contraddizioni interne, e-
splose attorno alia legge n. 246 
che colpisce l'incremento di va-
lore delle aree fabbricabili. An-
che qui, attorno al Piano re-
golatore e alia legge 167, di 
fronte ad una chiara posizione 
dei consiglieri del Pci per una 
organica elaborazione dello svi-
luppo urbanistico della citta, il 
centro-sinistra vacilla e si mo-
stra incapace di presentare in 

Conclusa 

la vertenza 

all'IMA 

di Pescara 
PESCARA. .25. 

La vertenza alia fabbrica IMA 
d» Pescara si e conclusa dopo 
oltre due settimane di lotta 
delle maestranze. I 60 licenzia-
menti adottati dalla societa pro-
prietaria sono stati revoe.iti. 
Alia fine del mese nella fab
brica 45 operai saranno sospesi 
dal lavoro con 1'impcgno o di 
nassunzione nel giro di tre me
si oppure di sistemazione in al
tri luoghi di lavoro. La fabbrica 
s> e impegnata a versare agli 
"perai sospesi una somma di 
denaro Le numerose giornate 
m sciopcro saranno pagate dal-
»a azienda come normal! gior
nate lavorative 

Nei procMmi jrjornj f r a , a d i . 
rezionc della fabbrica ed i rao-
Preccntantl Mndacali vi sara un 
nuovo mcontro per 1'anoli-a-
Z'one del contratto di lavoro 

Nelle elezioni della Commis-
Mone interna - che fu la ri-
\endicazione su cui si aprl la 

60C2T\.aU'1NAM ~ cI™ il 
ju* degli operai ha votato per 
« lbU della Fiom. . , 

% 

aula 11 piano di zona della "67, 
mentre il Piano regolatore, ela
borate a suo tempo, risulta pra-
tlcamente bocciato da parte dei 
superior! organi ministeriali. I 
compagni socialisti premono 
sulla Dc,- ma la legge che col
pisce l'incremento di valore sui
te aree fabbricabili e passata 
con 15 voti di cui determinanti 
sono stati i voti del Pci, perche 
in tale occasione il gruppo di 
destra della Dc ha abbandonato 
l'aula consiliare. 

BISCEGLIE — La Giunta 
democristiana e entrata in crisi 
a seguito delle dimissioni di 
due assessor! dc. Sono in corso 
le trattative con il Psi per la 
formazione di una Giunta di 
centro sinistra. Le trattative 
per6 — nel quadro della Invo-
luzione del centro sinistra e 
della Dc in provincia di Bari — 
sono rimaste bloccate per la 
posizione della Dc sui temi del
la 167 e per 1'attribuzione di 
alcune presidenze di enti comu
nali. In definitiva BiscegHe, che 
conta 45 mila abitanti. e da set 
mesi senza un'amministra/ione 

GIOVINAZZO — La Giun
ta di centro sinistra ha appli-
cato la legge per colpire l'in
cremento di valore delle aree 
fabbricabili con efficacia re-
troattiva di un solo anno. Per 
la 167, sollecitata diverse volte 

dal PCI, la Giunta non ha mal 
risposto; intanto non riesce an
cora a discutere il bilancio di 
prevlsione dell'anno 1064. 

II quadro. anche al di fuorl 
della formula di centro-sinistra, 
si presenta ancora piii grave 
per le crisi delle Amministra
zioni comunali di Polignano e 
Palo del Colle che ormai du-
rano da diversi mesi In questi 
due centri. nonostante le richie-
ste di parte comunista per la 
convocazione dei Consigli co
munali. la Dc. che ha la mas-
slma responsabilita. non si pre
senta in aula, paral izzando la 
vita ammlnistrativa. 

Di contro — tanto per cltare 
un esempio eloquente — e'e 
l'esempio di un'Amministrazio-
ne di sinistra, quella di Andria. 
la quale in meno di tre mesi 
dalla sua costituzione. ha af-
frontato un serie di problemi 
che vanno dalla 167 a quella 
per l'incremento di valore del
le aree fabbricabili. dal Piano 
regolatore (per cui e stata no-
minata una commissione di stu
dio). alia programmazione eco
nomica (per la quale e stato 
nominato un comitato di pro-
poste). al bilancio di prevlsione 
per l'anno 1964. gia approvato 
da! Consiglio comunale. 

Italo Palascianc 

Come si e sviluppato un grande 

centro industriale che nel 1861 
• * i 

contava appena 14.000 abitanti 

to il traguardo 

dei centomila a Temi 
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Da parte delle autorita 

Salento: ostacoli 
alle aff rancazioni 

I miglioratari chiedono la riconvocazione della commissione 
che deve sfabilire le tabelle dei canoni 

LECCE. 25 
« Tutte le spese per lo scasso. 

la piantagione della vite. l'inne-
sto della stessa alle qualita no-
strane indicate dal signOr Pasca 
(il proprietario. n.d.r.), cure, ri-
parazione delle fallanze e quan-
t'altro occorrera saranno a ca-
rico del mezzadro. convenendo-
si che l'innesto sara eseguito da 
operai di fiducia del signor Pa
sca che saranno pagati dal mez
zadro ~. 

Queste sono le condizioni im-
poste dalla proprieta fondiaria 
ai nostri contadini affamati. tor-
nati dal Piave dopo la guerra 
1915-18 La parte soprariportata 
e infatti contenuta in un con
tratto del 1921 con cui uno dei 
tanti nostri contadini «accetta-
va - di scassare la terra, implan-
tare la vite a sue spese e divi-
dere poi il prodotto a meta con 
il concedente. 

In un atto del notaio Negro 
Vito da Salve del 24.5 924 si 
legge che il signor Ponzi Ema-
nuele concesse a titolo di fltto a 
vari contadini di Ugento e Tau-
risano il fondo -Masseria Fu-
musa- convenendo: a) che sco-
po principale della concessione 
era la piantagione degli ulivi; 
b) che tutto quanto occorreva 
per la piantagione dell'uliveto. 
compresa la spesa per l'acquisto 
delle piante. doveva rimanere a 
carico degli afflttuari. nulla do-
vendo dare o anticipare il pro
prietario; c) che al termine del 
contratto al conduttore spettera 
H terzo delle migliorie dei soli 
alberi di ulivo. 

Ed ecco ancora i patti e con
dizioni dettati dal signor Irnbb 
Gaetano da Lecce per la cessio-
ne a colonia del fondo macchio-
so facente parte della masseria 
- Crociflsso - denominate - Mac-
chia»: - S i obbligano i coloni 
a svellere le pietre ed accumu-
larle; smacchiato per bene il 
fondo da un estremo allaltro. 
cioe tagliando tutte le erbe no-
cive e piante inutili. dovranno 
piantare delle mazzarelle di uh-
vo innestate-. 

Potremmo continuare ad elen 
care clausole simili di centinaia 
di altri contratti a migliona per 
Timpianto di uliveto o vigneto 
awenuto a spese del colono o 
fittavolo F questa oggi la con-
dizione, unita a quella del pos-
sesso della terra da oltre trenta 
anni. che dara a mighaia di con
tadini miglioratari del Salento 
Il titolo valido Per.raffrancazio-
„e della terra in virtu della^teg-
ge del 25 febbraio 1963 n. 327. 

Quest! contratti sono °ggi di-
chiarati perpetui dalla legge 
SSEtta . ?e7cui e mutato, an
che il rapporto tra il migtiora-
Srio ed Tconcedente: ques o 
rapporto non e piu regolato 
dalla legge dei contratti a co
lonia. che assegna al ronceden-
te la direzione dell'azienda con 
una serie di obblighi per il co
lono e con la divisione a meta 
del prodotto ma, in virtu della 
tramutazione in contratto per-
petuo. U'contedino-migliorata-
rio assume in proprio la dire
zione dell'azienda e dispone di 
tutto il prodotto e il suo rap
porto con il concedente e limi-
tato . esclusivam«nt« al paga-

mento del canone in denaro o 
in una certa parte del prodotto. 
di gran lunga inferiore alia 
meta. 

Spetta alia Commissione 
tecnica provinciate per l'equo 
fltto. integrate dai rappresen-
tanti dei miglioratari. stabilire 
le tabelle dei canoni valevoli 
per la ripartizione del prodotto 
e per la affrancazione del fondo. 

Buona parte dei miglioratari 
salentini sono gia nelle condi
zioni di affrancare la terra, pa-
gando venti volte il canone-
annuo (cosl come previsto dal
la legge), avendo superato i 30 
anni di possesso del fondo in 
virtu della proroga dei contrat
ti agrari che non ha permesso 
ai proprietari di ~ cacciarli - dal 
fondo alia scadenza venticin-
quennale o ventinovennale del 
contratto. • * • •* 
• L'azione di affrancazione e 
stata finora impedita dalla ar-
bitraria decisione della Com
missione tecnica provincialej 
che. non aU'unanimita come eb-1 
be a dichiarare il sottosegreta-
no Antoniozzi in risposta ad 
una interrogazione dell'on. Mo-
nasterio ma con la forte oppo
sizione del rappresentante del
la Alleanza dei Contadini. af-
fermo la inesistenza. nella pro
vincia di Lecce. di contratti a 
miglioria rientranti nella legge 
e non delibero le tabelle dei 
canoni. Ebbene la legge preve-
de ai fini della sua applicazio
ne una sola condizione: che il 
miglioratario - abbia apportato 

al fondo miglioramenti con im-
pianto di colture arboree o ar-
bustive» e la condizione per la 
affrancazione e che il migliora
tario « abbia il possesso del fon
do da oltre trent'anni». 

I miglioratari salentini faran-
no valere il loro buon diritto 
ad essere ripagati dalla fatica 
che ha reso curva la loro schie-
na. affrancando la terra su cui 
hanno impiantato l'ulivo e la 
vite. 

Si tratta ora di avere le ta
belle per la diversa ripartizione 
e per la affrancazione. In que
sta direzione si muovono i mi
glioratari dei comuni di Alliste. 
Taviano. Ugento, Casarano. 
Taurisano, Matino, Copertino. 
Leverano. Presicce. etc.. che in 
questi giorni stanno indirizzan-
do centinaia di lettere al Pre-
fetto perche riconvochi la Com
missione tecnica provinciale. la 
quale assolva alia sua unica ed 
esclusiva competenza a cui e 
chiamata dalla legge: la deter-
minazione della tabella dei ca
noni. Nei prossimi giorni l'ini-
ziativa dei miglioratari sara ri-
presa in tutta la provincia. 

E' questa la prima forma di 
azione intrapresa dalla Allean
za dei Contadini. cui altre ne 
seguiranno. se 1* Autorita re-
sponsabile non prowedera. ae-
cogliendo la richiesta di mi-
gliaia di miglioratari. alia ri
convocazione della Commissio
ne tecnica provinciale 

Gino Politi 

Voto del Consiglio 

la 16 7a Spo/eto: 
piano definitive 

Dal nostro corritpondente 
TERNI, 25 

Temi conta centomila abitanti: nell'elenco anagrafico del 
Municlpio, al numero 609, e stato iscritto Sergio Beducci, il 
centomillesimo cittadino ternano, nato alle ore 6,36 di domenica 
19 aprile. Temi e una citta che ha avuto uno swiluppo tumul-
tuososo, che ha subito sempre, date le sue caratteristiche, i 
contraccolpi delle crisi economiche. E' una citta divenuta il 
cuore pulsante delVUmbria, ma che ha assunto una jisionomia 
estranea a quella. ricca storia, che e propria di ogni angolo 
della regione umbra. 

L'incremento demografico a Terni e andato sempre di pari 
passo con lo svlluppo economico ed ha registrato delle pause 
in concomitanza con le battute d'arresto o le crisi industriali. 
Nel 1861, quando Ternl fu liberata dall'oppressione papalina, gli 
abitanti erano appena 13.978, che salirono lievemente nel 
decenm successlvo a 15.773: ma il maggiore incremento si 
verifica nel decennio 1881-1901 con una percentuale di sviluppo 
del 45.6%, mal piu registrata nei decenm avvenire, tanto che, 
nel 1901 si registrano 30.252 abitanti. Cib awenne a seguito 
dell'insediamento a Ternl di grossi compiessi industriali e 
quindi con Vimmigrazione dl manodopera. E' proprio in questo 
periodo che Terni acquista il titolo di 'Manchester d'JfaHa-. A 
questa sltuazione vi si giunse anche in virtu della particolare 
ubicazwne di Terni che si prestava alio sviluvpo dell'industria 
bellica. 

Basti ricordare un passo del discorso pronunciato dall'lng. 
Breda al Senato del Regno nel maggio 1871: * Io vorrei che 
nell'ltalia centrale si stabilisse una grande fabbrica d'armi paiche 
le attuall sono troppo esposte ai pericoli e, quindi auspicherel 
anche una fonderia per le canne d'acciaio ». 

La Fabbrica d'Armi 
Piu tardi, nel 1872 il marchese Campo Fregoso, capo di 

stato maggiore, scrlveva che, *in Val Terncna vi e posto per 
tutti. date le sue fortunatissime condizioni topografiche. Racco-
mando questa posizione al ministro e ricordo ai ternani che Vora 
del risveglio e suonata -. La Fabbrica d'Armi fu aperta nel '75, 
ma gia nel 1873 erano entrati in funzione gli altiforni. Proprio 
Ting. Breda, che fu Vamministratore delegato della Societa 
Altiforni Fonderie ed Acciaierie di Terni. ebbe cosl ad esprf-
mersi al Senato, nell'agosto 1895: "II grande stabillmento side-
rurgico di Terni non e sorto per iniziativa dei priuati capitalist! 
Fu il governo che, non avendo forza e coraggio per fondare 
uno stabilimento governativo, onde emanclpare I'ltalia dall'estero 
per Varmamento delle navi, ha trovato gente a sostegno*. La 
grande Acciaieria — prosegue Breda — si e fatta tra azioni, 
obbligazioni e debiti. Si sono messi insieme 44 milioni e 12 
milioni sono stati anticipati dal governo *. Allora, gli Altiforni 
occupavano 4947 lavoratorl. 

Dopo il 1880 si installano a Terni il lanlficio Gruber. Tof/l-
cina Monari per le macchine a vapore, e cosl via. E' di quel 
periodo il fiorire di iniziativa culturali e cooperatlvistiche, la 
costituzione delle prime organizzazioni del movimento operaio, 
che poi, a ridosso del '900, si configurd in una sua struttura 
socialista con circoli, giornali, organismi assistenziali 

Le lotte operaie 

Dal Mttro corrupondente 
PERUGIA, 2o. 

NeH'uIrima r.unione del Con
siglio comunale di Spoleto so
no state approvate. con il voto 
unanime di tutti i gruppi con-
sigliari. le deduzioni della Giun
ta alle oppos".zioni e ai rieor-
si contro il piano per l'appl ca-
z:one della - 167 -. Le opposi-
zioni sono state tutte respinte 
tranne aue. In sostanza il Con
siglio comunale ha riconfermato 
U valore dell"applicazione della 
- 167 - e la g usta scelta del-
rAmministrazione democrat.ca"e 
popolare. II piano prevede lo 
acquis to di 16 ettari e mezzo di 
terreno da destinare all'edilixia 
economica e popolare per la co-
struzione di quasi 4.500 vani. H 
piano per la -167- * i*« P » -
senti le linee di syUuppo.wj1^-
nistico tracciate dal PRG; il fab-

bisogno dei vani per il prossi-
mo decennJo e stato determina-
to in base 311*1 ndice di affolla-
mento. Le aree fabbricabili in-
teressano quattro zone di espan-
sione: piazza d'Armi, Villa Re-
denta. Tre Madonne e Passo 
Parenzi E" owio che 3 piano 
contribuira grandemente a col
pire la speculazione sulle aree 
fabbricabili e a diminuire :n 
percentuale .1 costo suU'alloggio, 
incrementando cosl il potere di 
acquisto dei salari e degli sti
pend i 

n costo di reaiizzazione del 
piano si aggira sui millardo e 
160 mda lire A car.co del bi
lancio comunale per il '64 sono 
previsti piu di 100 milioni- Nel 
prosa'mi giorni, in un'altra se-
duta. il Consiglio comunale af-
frontera la discussione sui bi
lancio 6M previslone per il '64. 

. Giancarlo Ctllura 

Scah anni del primo Novecento. $ino al '19-20, maturata la 
coscienza di classe nella giovane leva operaia, e a seguito di 
ingiuste misure da parte padronale, per il brutale trattamento 
che veniva riservato agli operai. si determlnarono impegnative 
agitazioni. Nel 1906 i metaHurpici condussero un grande sciu-
pero vittorioso con alia testa il piontere del socialtsmo Pietro 
Farlni. L'anno successivo la Ternl rispose con una serrata di 
93 giorni. Quando poi la Terni cercb di riprendere fiato in virtu 
delle guerre, per le quali era necessario acciaio. proprio net 
maggio '17 lo stesso Pietro Farini organizzb una grande mant-
f est azione operaia per la pace: mille fold quella sera illumina-
rono la cirta. Sono questi gli anni della generazione che subl 
il peggio, sono gli anni della grande crisi, e dei poderosi sdoperi 
del '18-'20. 

Nel '21, Terni contava soltanto 36.490 abitanti e nel 1936 ne 
taggiunse 68.890. Pol, a questo incremento della popolazione 
fece riscontro la perdita di migliaia di vite umane a seguito 
dei 108 bombardamenti che iniziarono VI1 agosto '43. Con la 
Liberazione la classe operaia rimise in piedl le fabbriche 
distrutte e gli amministratori comunali democratici che essa 
ha espresso, con alacritd hanno di retro la difficile opera dl 
ricostruzione della citta, priri di mezzi e di leggi confacentt. 
La popolazione di Terni (84.403 anime nel '50) si trovb nuo-
vamente a fronteggiare una crisi della »Terni - e delle sue 
Industrie, dopo aver pagato col sangue di un suo operaio 
gfouanissimo. Luiai TrastuIH, il prezzo della lotta in difesa 
della pace, 

Furono del '52-53 le grandi lotte contro le smobilitariom 
df massa, i llcenziamenti di 2700 operai alle Acciaierie. Poi. 
gli anni del cosiddetto »miracolo ». e della crisi delle campa-
gne, dello sviluppo * anarchico • dell'economia. 

Si registra la installazione del comples*o Montecatini, la 
Polymer, che dal '56 ad oggi e divenuta la seconda grande 
fabbrica con 3000 operai. Ora, mentre sono in crisi vecchl 
settori altri ne sorgono: tutto avviene secondo una spinta che 
ha la sua molla negli interessi prirati. Questo nodo centrale, 
al quale e collegato ogni momento storico di questa citta, e 
stato af front ato dalle forze del lavoro che oggi imponendo una 
programmazione regionale democratlca, col Piano Umbro. 
vogllono dare un senso al loro avvenire. 
• Terni vuole ancora crescere. ma la sua gente vuol crescere 

bene, in - salute >. Questo sottolineera tl sindaco, che aprira 
I la seduta del Consoglio comunale convocato straordmcriamente 

per il lieto evento, ricordando le tante vicende della citta e 
h cammino, spesso irto di gravi difflcolti, percorso dall'Ammi-
nistrazione comunale. 

. Alberto Provantini 
• Nell* foto: Lt Acciaierie, com* erano nel Itfl . < -

rubrica 

Un esempio dal la Sicilia: i Nebrodi v 

Come si fa il < piano 
di sviluppo agricolo 

> 

La sorte delle cooperative esistenti - L'iniziativa 
dei contadini punto centrale 

II Centro di programma
zione ed asslstenza tecnica 
per la cooperazione agrico-
la di Palermo ha inizato in 
tre zone della Sicilia — 
Sciacca. Bronte nel Catane-
se. zona dei Nebrodi (alle 
spalle di S. Agata Militello) 
— uno studio di trasforma-
zlone agraria che intende ap-
poggiarsi alle amm nistrazio-
ni comunali e provinciali, ol
tre che alle organizzazioni 
contadine e all'ente regiona
le di sviluppo. Citiamo alcu
ni elementi dello studio sulla 
zona dei Nebrodi che hanno 
un interesse di carattere ge
nerate, valido anche in altre 
zone dell'Italia Centrale e 
meridionale. 

La zona studiata compren-
de 150 mila ettari di terra 
nella zona montagnosa dei 
Nebrodi in cui sono presen-
ti fasce boschive e pascoli 
degradati. La zona ha come 
probloma fondamentale quel
lo deH'allevamento bovLno, 
sia da latte che da carne. 
Nella zona esistono dieci 
cooperative con concessioni 
di terre incolte ed altre coo
perative di piii recente costi
tuzione che hanno anch esse 
in gestione delle terre in ri-
levante misura di proprieta 
comunale o dell'azienda fo-
restale: vi sono inoltre un 
paio di cooperative di servizi 
e sette cooperative costituite 
dall'ERAS. Una diecina fra 
le cooperative esistenti si e 
consorziata nel consorzio 
« Siciltirreno >•• Compiessiva-
mente sarebbero circa 6.700 
ettari le terre condotte in va
ne forme da cooperative. 

Tn particolare. ci si pro
pone in primo luogo il su-
peramento delle forme di 
speculazione e sfruttamen-
to attivate da gruppi di 
grossi allevatori in collega-
mento cr>n le forze ammini-
strative che costituiscono 
cricche di interessi cristal-
lizzati; in secondo luogo ai 
tende al miglioramento dei 
pascoli. alia stabilizzazione 
del rapporto terra-allevato-
ri-contadini, creando asso-
ciazioni agro - zootecniche 
protagoniste, in accordo con 
gli enti locali. della program-
mazione. con progettazioni 
che poggiano sui riordino 
ammjnistrativo ded terreni 
attraverso aziende comunali 
o intercomunali per la rior-
ganizzazione dei boschi. per 
i rimboschimenti. per la sal-
vaguardia del terreno e la 
regimazione delle aste. 

Ci sembra interessante ri-
portare la sintesi finale con
tenuta nello studio, dato che 
in essa si prospettano le li
nee del lavoro da svolgere e 
la metodologia da seguire. &i 
indicanb infatti le seguenti 
linee di lavoro: 

a) rilevare la realta con 
l'ausilio di apposite schede 
Comune per Comune; 

b) redlgere una program
mazione generale che con-
tenga: 

— per le terre gia con
dotte da cooperative, le linee 
di utilizzo e organizzazione; 

— per le terre disponlbi-
li ma non condotte o condot
te precariamente e saltuaria-
mente. le proposte di utiliz
zo cooperativo e permanente; 

— per gruppi di coopera
tive. dove e possibiie. i mo
di di allevamento, la tran-
sumanza interna stagionale. 
l'utilizzo dei prodotti, i me-
todi di miglioramento dei pa
scoli. gli interveirti colturali 
nelle zone coltivabUi e i rap-
porti allevatori - contadini. 
con indicazioni valide anche 
per le cooperative ERAS: 

— Tindicazione dei rap-
porti col mercato. con le 
strutture a livello superiore 
(caseiflci) e le forme asso
ciative di 2 grado (3 Con-
sorz-,o -Siciltirreno- da rior-
gamzzare e rlstrutturare): 

— indlcaziom di caratte
re piu largo, ma indispen-
sabili, circa il rapporto coo-
perative-Comuni (aziende. 

cooperative-a z i e n d a fore-
stale). 

Questo lavoro potra se-
guft-e varie fasi. La prima 
e questa ed e gia un risul-
tato per i • contatti. visite, 
scambi di esperlenze com-
piute con le cooperative e 
i dirigenti e i tecnici. 

La seconda potra essere 
una programmazione piu lar-
ga e coordlnata successiva 
ai pareri e indicazioni che 
deriveranno da questo sche
ma, e che dovrebbe. a nostro 
avviso. anche servire per ri-
chiedere dei mezzi per un 
approfondimento nello stu
dio e per arrivare al flnan-
z'amento dei piani partico-
lari. 

La terza fase dovrebbe es
sere quella dei piani e pro-
getti da una parte, e della 
reaiizzazione delle partico-
lari organizzazioni associati
ve piu articolate. dell'attivi-
ta del consorzio e del ^onso-
l.damento del rapporto coo-
perative-enti ed altre strut
ture organizzative e associa
tive, dall'altra. 

E' chiaro che ci troviamo 
di fronte a dei risultati che 
valgono solo come metodo. 
n loro interesse sta nel cer-
care di trovare la -via di 
sviluppo» di una zona dif
ficile, via che viene indica-
ta nella creazione di grandi 
allevamenti cooperativu 

UUici 
agricoli 
di zona 

II Ministero dell'Agricoltu-
ra e delle Foreste ha inizia-
to con le regioni del Veneto 
e della Calabria la riorganiz-
zazione della sua struttura 
periferica mediante l'istitu-
zione degli uffici agricoli di 
zona, dipendenti dagll Ispet-
torati provinciali dell'agri-
coltura. Con i nuovi uffici, 
basati su una circoscrizione 
territoriale piu frazionata 
predisposta in base alle di
verse caratteristiche tecnico-
agrarie delle zone, alia loro 
omogeneita e al numero del
le aziende agricolo locali, gli 
Ispettorati dovrebbero essere 
in grado di svolgere con 
maggiore profitto le attivita 
di assistenza tecnica, di di-
vulgazione, di dimostrazione 
pratica, di preparazione e di 
aggiornamento professiona-
le. Rimane da vedere se que
ste attivita verranno svolte 
realmente a favore dei col-
tivatori diretti e coloni. 

La prima 
trattorista 

Bianca Casula ha 18 anni ed e. la prima trattorista 
della Sardegna. Nella sua Isola, dove e in corso uno 
sforzo per trasformare le arretrate strutture della 
campagna, il suo e un bellissimo esempio. Bianca e 
figlia di un assegnatario dell'EFTAS di Musei, presao 
Iglesias, dove aiutava il vecchio padre. II centre 
EFTAS di Musei, perd, I'assumerebbe. Noi le augn-
riamo buon lavoro, e un grande seguito (che non 
manchera se Topera di riforma agraria, appena inizia-

ta daU'EFTAS, sara ripresa e portata avanti) 

Prezzi e mercati 
Bejteje, utf a 

SIENA — In rialzo le vacrhc, 
attivo il bcstiame da llevamen-
to e da lavoro. Calmo il setto-
re dei suini. 

Al kg^ pv.: vitelli da latte. 
L. 560-590. vitelloni di I. 500-
520. buol di L 380-MO. vacche 
di I. 330-350. lattoni bianchi di 
allev, 360-400; id. grigi. 360-400; 
mezzani. 350-370. agnelli meri-
ni, 400-450; id. vtssani, 500-550: 
vitelle chianine d'allev, 6 mesi. 
al capo. 156.000: id. 12 mesi. 
195.000: itiovenche id , 250 000: 
vacche id, 255.000; buoi Id. da 
lav, al paio, 570.000; id. ma-
remmanC 450400: id. mezzo 
sanirue, 490.000; polio giovane 
preg, al kff, 750-S5C; id. di 
batt, 330-400: gallina. 550-600: 
tacchino. 550-600. coniglio. 550-
570; Id. p.m. con pelle. 400-500; 
uova fresche di I. alia coppia. 
39-42; id. di II. 37-38. 

MACERATA — Domanda 
molto attiva con prezzi soste-
nuti e resiatentl. specialmen-
te vitelloni e vitellame. Molto 
ftostenute vacche e manze da 
maoello. Legfere riprese per i 
mini. 

Al kg , p.v.: vacche di I. li
re 390-420: id. dl IL 365-380: 
vitelloni e manzi di I. 530-550: 
id. dl n , 500-525: vitelli di I. 
620-640: i d di H 570-615; vi-
tell«* m I. 560-610; id. di IL 

. 540-175; a u n , 450-460; lat- , 

tonzoli d'allev, 380-420: ma-
groni Ono 60 kg. 330-350. 

Ortaggi, ffrvfla 
ASCOLI PICENO — Merca- t u . . , *. 

to in lieve cedenza per gli | | | | f § Mflnl 
ortaggi freschi, di poco va-
nato per la frutta. 

Al q le cipolle secche. L. 3-4 
mila: agli id , 25-30.000: car-
ciofl nostr, 35-40400; •carola, 
3-3500: trocadero. 3500-4000; 
patate. 2-2500; spinaci. 4500-
5000: mele comuni. 3500-4000; 
id. classif, 7-15.000: pere au-
tunno vernine. 13-15.000. 

extra. 300-310: zucchlne dl I. 
130-140; id. di II. 110-120. pl-
selli. 70: fagiolini, 350: cipolk* 
verdi, 25; indivia. 20-22: cavol-
flori. 30-38; cavoli. 20-25. 

PAOAN1 — Al kg. patate 
novelle. I~ 80-85: piaelll di 
giardino. 180; id- comuni. 130-
150. carciofl paesani. fascio di 
quattro carciofl, 100-120; id. 
altre zone, cad, 15-18; insala-
ta trocadero, al faflcio. 10-15; 
id. al kg , 30-60: arance nostr, 
70-90. id. moro. 140. Id. san-
guinette, 90-120; mele annur-
che. 120-150; id. delizioce. w c 
pezzat, 50-110: flnocchi. al fa-
•cio. 20-45-' 

VITTOBIA (Migwa*) — In 
ripiego il pomodoro: ben te-
nute tuttora le zucchlne verdi 
striate, colore Stella d'ltalla: 
ribasso anche per i plselll: po. 
co rlchiesti- i fagiolini; inva-
riati gli altrL 

Al kg.: pomodoro dl L li
re 270-295; id. di IL 340-250; 

.Id. acarto, Soa-S30; partltella 

PISA — Mercato delt'oli* 
calmo con ofTerta prevalente. 

Al q.le: extra verg. oliva, 
1, 74-76.000; sopraff. verg, 
65-69.000; fino verg-. 54-60.000; 
verg- 50-52.000. d'oliva. 56.000-
58.000: di sansa e oliva. 42-OtO. 
44.000. 

SIENA — Al kg.: olio extra 
verg- oliva, ca. 1%. L- 780-810; 
soprafT. verg, ac 1H%. 720-
760; flno verg, ac 3%, 630-650. 

VM 
PESCARA — Al q.le; 

loc, 13 gr, L. 9500-10.000; bian
co loc, 11-12 gr, 8500-9000. • 

L'AQUILA — AHhl.: rosato. 
10-12 gr , L. 7-11400; id. 12-14 
gr , 9500-11.500. 

CASTELVETKANO — Scarse 
contrattazloni. offert* preva
lente. prezzi ferml. ' 

Alia botte di It. 420, f.co cant. 
prod.: vinl grezzi, 14 gr , li
re 30.000-31.000. 

Calml i vinl Uvoratl com 
quotarlonl stazionarie. 

Al It , f.co stab.: marsaU Ita
lia. L. 180; «d. S.O.M, 175; M. 
novo. 1M: id. r r w i , 210; «jt*v 
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