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Livorno: convegno 
sull'urbanistica Bari: un infortunio 

mortals la settimana 

« 

Troppo alio 
il prezzo del 
boom» edilizio 

»N 

^^ i 
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L'adesione della Lega dei Comuni 

BARI — II cantiere edlle di via Campione dove alcune 
aettimane or sono ha trovato la morte il muratorino dodi-
cenne Mario Nicold Gallo 

Dal noitro corriipondente 
BARI, 9. 

Un morto ognl settimana. 
Questa e la media degli omi* 
cidi bianchi a Bari. In questi 
prlmi mesl del 1964 gli infor-
tunl xnortali sul lavoro sono 
stati, nella sola citta dl Bad, 
ben 16. 

Dette 11 via alia catena dl 
questi «omicidi bianchi* il 
muratorino minorenne Vito Ni
cold Gallo, 12 anni. un giovane 
lavoratore pendolare che ogni 
mattina si portava dalla fra-
zione di Carbonara a Bari per 
guadagnare non piu di 500 lire 
el giomo. Era un giovane pia-
strellista che precipitb da! 4. 
piano di un palazzo in costru
zione • a via Campione. L'ha 
chiusa, per ora, un altro gio
vane muratore minorenne. Vin-
cenzino D'Amato, dl 17 anni. 
che e precipitato l'altro ieri 
dal S. piano di un cantiere tro-
vando la morte prima ancora 
che giungesse in ospedale. 

Vincenzino D'Amato, come 
gli altri tre suoi compagni di 
lavoro minorenni morti prima 
di lui, era addetto al monta-
carlco. Tranne il 12enne Vito 
Nicolb Gallo, precipitato men-
tre era addetto al suo lavoro 
di plastrellista. tutti gli altri 
giovani operai che hanno tro
vato la morte nei primi quattro 
meal di quesfanno sono tutti 
precipitati dallo stabile in co
struzione mentre lavoravano 
vicino al montacarichi. Un po-
sto di lavoro fra 1 piu perico-
losi nel settore dell'edilizia. Per 
questo tipo di lavoro sono pre-
viste la cinghia di sicurezza e 
una serie di misure di prote-
zione che nei cantieri edili ba-
resi o non esistono affatto o 
•ono del tutto insufficient!. 

Nonoatante questa grave sta-
tistica e queste gravissime e 
dirette responsabllita non si e 
veriflcato fin ora mal il caso di 
un lmprenditore edile che sia 
stato tratto in arresto -

Se tntervento c'e stato In 
questi cast dl infortuni mortali 
•ul lavoro, ci6 si e verificato 
dopo la morte del giovane ope-
raio quando si e trattato di pa-

Sare le spese del funerali o 
ella aepoltura. Come e acca-

duto per la morte del 12enne 

Vito Nicol6 Gallo per il quale 
la carita pelosa dell'imprendi-
tore edile arrivb appunto ad 
assumersi le spese della se-
poltura. 

Cosa fanno gli organism! pre-
posti alia sorveglianza sui can
tieri? Cosa fa l'lspettorato del 
Lavoro? Questi enti conduco-
no la loro azione, per una buo-
na parte, partendo dalla con-
siderazione che gli infortuni 
sul lavoro sono sempre da at-
tribuirsi a dlsattenzione degli 
operai, specie poi quando si 
tratta di lavoratori giovani e 
giovanissimi. Partendo da que
sta premessa questi enti si 
preoccupano a Bari solo di te-
nere corsi e conferenze, rivolti 
agli operai per prevenire gli 
infortuni in edilizia e negli 
altri settori. 

Occorre invece una severa 
azione di controllo preventivo 
sul cantieri per vedere se gli 
imprenditori edili osservano 
loro sotto tutti gli aspettl i 
regolamenti previsti dalla leg-
ge. £' necessario - ormai che 
1'Amministrazione comunale, la 
Giunta di centro-sinistra. pren-
da una posizione precisa di 
fronte a questa catena di omi-
cidi bianchL Sia ' istituito un 
servizio di vigilanza tecnica 
sui cantieri — come e stato 
chiesto da tempo con un'inter-
rogazione del gruppo comuni-
sta — che sorvegli sui cantieri 
edili non solo perche i Javori 
siano svolti secondo II progetto 
tecnico presentato al Comune, 
ma che vigili sulTattuazione dl 
quelle misure di prevenzio-
ne infortunistica previste dalla 
legge. Quando queste misure 
non sono state prese. il Comu
ne pu6 anche togliere la licen-
za di costruzione. 

Un infortunio mortale sul 
lavoro la settimana (fra il set-
tore dell'edilizia e gli altri) e 
una vergogna che a Bari deve 
scomparire. • E* * un prezzo dl 
sangue e di vita urn an a troppo 
alto che la classe operaia paga 
al " boom » barese. Un - boom » 
che ha significato grossi pro-
fitti a imprenditori e specula-
tori e qualche briciola al la
voratori con la perdita di tante 
vite umane. 

Italo Palasciano 

Dalla nostra redazione 
. LIVORNO, 9 

L'Ammlnistrazione provincia
le di Livorno ha indetto un 
Convegno • provinciale sui te-
mi deu"urbanistica. L'lnizlatlva 
avra luogo nei prosslml glorni 
ed assume perclb un grande si
gnificato, data la situazione po-
litica e le scadenze che su tale 
tema si approssimano. 

Nell'annunciare la propria 
adeslone e ' partecipazione al 
convegno, la Lega Provinciale 
dei Comuni democratic! ha 
emesso un comunicato nei qua
le, prendendo atto della cre-
scente campagna che gli specu
lator! e i loro portavoce stanno 
conducendo contro il progetto 
dl riforma della legislazione ur-
banistica e contro la legge 167 
sull'edilizia economica e popo-
lare. « deplora la indecorosa gaz-
zarra che in un convegno pro-
mosso dalle Camere di commer-
cio e del Ministero dei Lavori 
pubblici e stata inscenata dai 
rappresentanti degli speculatorl 
fondiari contro il minlstro Pie-
raccini e gli esponenti dell'ur-
banistica italiana piu qualificati 
In campo scientiflco ». 

H comunicato prosegue rl-
confermando la necessita di una 
nuova legge urbanistica che: 
«1) dia assoluta preminenza al-
Pinteresse pubbllco su quello 
privato. nella disponibilita e 
destinazione delle aree sog«ette 
alia pianiflcazione urbanistica; 
2) ponga ! proprietari dei terre-
nl in posizione dl indifferenza 
assoluta rispetto alle decisioni 
dei Piani Regolatori sulla de
stinazione delle aree: 3) resti-
tuisca alia collettivita nella 
massima misura possibile, i plu-
svalorl che si determinano nelle 
aree ediflcabili, e impedisca 11 
formarsi di nuovi plusvalori; 4) 
demand! l'esproprio obbligato-
rio da parte del Comune per le 
aree fabbricabili comprese nei 

f>iani particolareggiati: 6) stabi-
isca come base per l'indennizzo 

ai proprietari espropriati, il va 
lore di mercato al 1958 ••. 

In particolare, la Lega dei 
comuni democratic! «richiama 
l'attenzione sulla assoluta indif-
feribillta dell'attuazione della 
167 e sulla necessita di prov-
vedere a porre a disposizione 
del Comune i mezzi finanziari 
necessari. Considerando infatti 
la «167 >» come un provvedimen-
to di emergenza tendente ad 
anticipare i tempi di una gia 
ritardata - programmazione ter-
ritoriale. la Lega ravvisa l'op-
portunita di sottolineare che la 
giusta proposta dl consentire ai 
Comuni che hanno esaurito le 
proprle delegazioni, di fruire 
di delegazioni speciali da parte 
dello Stato. rischia una volta 
approvata, di essere resa Ino-
perante per la effettiva indispo-
nibilita di liquido da parte degli 
Istituti di Credito preposti a 
tale compito. 

«La battaglla per la «167», 
quindi, si pone, oltre che come 
aspetto contingente ma rllevan-
te della programmazione terri-
toriale e di promozione dell'ini-
ziativa in direzione della edili-
zia popolare. anche e soprattut-
to come motivo di lotta po-
litico-anticongiunturale contri-
buendo ad owiare alia crisi 
edilizia in corso e le cui origi-
nl vanno oltre gli aspettl piu 
immediati del problema. 

- Fa voti affinche tutti gli or-
ganismi democratic! che opera-
no nella provincia si impegnino. 
contro la campagna menzogne-
ra. finanziata da chi si e arric-
chito a spese della collettivita, 
a chiarire ai cittadin! come il 
costo esoso dei suoli sia uno 
degli ostacoli fondamentali al-
l'acquisto dell'abitazione, ed al
ia calmierazione degli affitti, 
nonche a una piu ampla dota-
zione dei servizi per una ordi-
nata vita civica, culturale, spor-
tiva e ricreativa*. 

Pesaro sempre 
retta dalle sinistre 

'' ' PESARO, 9. 
PCI, PSI e PSIUP si sono ac 

cordati per garantire la conti
nuity e l'attivita dell'ammini-
strazlone di sinistra alia dire 
zione del Comune dl Pesaro. 

«I rappresentanti delle Fede 
razioni del Partito Comunlsta 
Italiano, del Partito Soclalista 
Italiano. del Partito Sociallsta 
Italiano di Unita Proletaria -
si legge in un comunicato stila 
to dalle tre Federazionl — nan 
no preso in esame la nuova si 
tuazione, che, in seguito alia 
formazione del PSIUP si e de-
terminata all'interno del Consl* 
glio Comunale del Capoluogo. I 
tre partiti hanno concordemen-
te riaffermato, certi di corri-
spondere alia volonta del corpo 
elettorale, la validita della at-
tuale maggioranza e del pro-
gramma che ne ha orientato e 
ne orienta l'attivita. 

* I rappresentanti delle tre Fe
derazionl hanno dato mandato ai 
singoli gruppi consiliari di ef-
fettuare la ridistribuzione degli 
incarichi necessaria per una e-
quilibrata rappresentanza >». 

Ancona: oggi 

la commemorazione 

Cost morirono 
.. > - -,-

da eroi i 
72 di Arcevia 
Sard scoperto un monumento - L'orazione sard 

tenuta dal compagno sen. Secchia 

" Dalla nostra redazione 
ANCONA, 9. 

Domani, domenica ad Arcevia, 
in provincia di Ancona, avra 
luogo una delle maggiori cele-
brazioni del Ventennale della 
Resistenze nelle Marche. Sara 
solennemente ricordato l'olocau-
sto di 72 partigian! trucidatl 
dai nazistl nel corso dl un ra-
strellamento. 

II programma della manife-
stazione prevede lo scoprimen-
to del Monumento al Partigia-
no e. fra l'altro, un'orazione 
ufflciale tenuta dal compagno 
sen. Pietro Secchia, vice-pre-
sidente del Senato della Re-
pubblica, e dal colonnello Ma
rio Argenton, presidente della 
Federazione italiana volonta-
ri della Liberta. Un breve di-
scorso sara pronunclato anche 
dal presidente della Provincia 
di Ancona. aw. Gino Borgiani. 

II rastrellamento nei monti 
deil'arceviese avvenne nei pri
mi di maggio del '4^. 

Per la morte di uno scienziato 

Caccia 
alle streghe 
a Levanto 

Un ispettore della polizia criminate giunto da 
Stoccarda - Si h parlato di «spionaggio atomico» 

Di fronte all'inerzia del Comune 

Pisa: iniziativa del PCI 
per i problemi cittadini 

Dal nostro conispoadeate 
PISA. 9 

Dopo le manifestazioni anti-
fasciste il sindaco e la Giunta 
della amministrazione comuna
le non hanno piu fatto sennre 
la loro voce. II nostro gruppo 
aveva presentato una mozione 
in cui si chiedeva la convoca-
zione del Consiglio; ma questa 
richiesta che trovava e trova 
le sue ragioni di fondo nella 
protests elevata da centinaia 
e centinaia di cittadini. da or-
ganizzazioni democratiche con
tro la conferenza del fascista 
Almirante, non e stata presa 
In considerazione. Oggi la si
tuazione si e andata ancor piu 
aggravando: nuovi fatti si so
no venuti ad aggiungere a que
sto e riguardano da vicino la vita 
ed il fallimento della ammini
strazione in rapporto alle esi-
genze reali della citta e della 
gua popolazione. 

II gruppo consiliare comuni 
sta ed U comitato cittadino 

t hanno percib dato alle stampe 
,, un comunicato in cui. parten

do proprio dalle manifestazio
ni antifasclste, vengono messi 
a fuoco alcuni problemi sui 
quali la Giunta ed il Sindaco 

;' devono muoversi decUamente. 
II primo fra tutti riguarda 

t . Vapplicazione della legge 167 
b voUte di recente dal Consiglio 
'i c o n m l t di Pisa. -E" urgent* 
W — # mtitM nel comunicato — 

un voto del Consiglio comunale 
che ribadisca. contro l'attacco 
da destra. la validita della leg
ge 167 e l'urgenza di un ade-
guato piano di finanziamenti e 
di adesione alia proposta di 
Bologna di convocare sotto il 
patrocinio dell'INU un conve
gno nazionale sulla legge urba
nistica - . 

L'altra scadenza urgente e 
quella della presentazione dei 
bilanci di previsione. Tale ri-
tardo ha senza dubbio impe-
dlto che la citta. in un momen-
to particolarmente difficile, po-
tesse discutere e conoscere le 
scelte e gli orientamenti di 
fondo che il Consiglio intende 
adottare. Proprio per questo 
la discussione sul bilancio di 
previsione non pub piu essere 
rinviata e deve costituire anzi 
il momento dl fondo per trova 
re un collegamento con tutte 
le forze cittadine. 

Particolari iniziative saranno 
prese dal gruppo comunista 
riguardo ad una serie di pro
blemi la cui soluzione va avan-
ti a rilento o si e addirittura 
bloccata quali la politica fisca 
le. la centrale del latte. il mer 
cato ortofrutticolo, le tabelle 
dei dipendentL il policlinico. 

« F nella discussione • nello 
unpegno perche questi proble
mi trovino adeguata soluzione 
— conclude il comunicato, fa-
cendo appello a tutta la foraa 
democratiche laicbe — che si 

misurera la reale volonta di 
dascuna forza politica di con-
trastare validamente ed efflca-
cemente l'attacco dei gruppi 
monopolistic! le cui gravi con-
seguenze sono purtroppo av-
vertibili anche nella nostra 
citta come dimostrano i licen-
ziamenti alia Marzotto, le ri-
duztonl dell'orario di lavoro 
alia VIS ed alia Fiat. Ie diffi-
colta crescenti della piccola e 
media industria, dello artigia-
nato ». 

LEVANTO — L'ispettore di polizia tedesco (al centro) 
tra il capo della Mobile spezzina e il console di Germania 
a Genova, durante le indagini per la morte dello scien
ziato 

Dal nostro inviato 
LEVANTO. 9. 

La morte di uno scienziato te
desco, awenuta il 25 aprile scor-
so a Monterosso al Mare, ha 
fatto scatenare, qui a Levanto, 
una sorta di -caccia alle stre
ghe -. Cinque giorni dopo che i 
carablnieri di Monterosso ave-
vano archiviato il caso del pro
fessor Wilhelm Mayer - — lo 
scienziato deceduto — con la 
classica formula dell'« annega-
mento per banale incidente ». la 
Procura di Friburgo ha ordina-
to una propria inchiesta e nei 
giorni scorsi sono giunti a Le
vanto un commissario della po
lizia federale tedesca e l'ad-
detto al consolato di Germania 
a Genova. 

Alcuni inviati dei giornali te-
deschi sono piombati a Levanto 
per svolgere servizi sul «mi-
sterioso assassinio dello scien
ziato nucleare* e — immanca-
bilmente — e stata avanzata la 
grottesca ipotesi che il Mayer 
sia stato soppresso -da espo
nenti dello spionaggio di oltre 
cortina che avevano chiesto al
io scienziato di collaborare con 
l'Unione Sovietica». 
' Un semplice episodio di cro-

naca nera e quindi divenuto un 
mezzo per costruire un castel-
lo di assurde fantasticherie. 
giustificate in un certo modo 
dalla precipitosa inchiesta del
la polizia tedesca che col suo 
atteggiamento ha dato credito 
a certi pregiudizi sull'Italia e 
sugli italiani alimentati in al
cuni ambienti della Repubblica 
Federale Tedesca. 

II cadavere di Wilhelm Mayer 
A I A M A W I M f*ar#lnll: (venne rinvenuto da due cugini M , * » * " n a " ' V«niHIII J d i Monterosso che stavano di-
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rigendosi in barca al largo di 
Punta Mesco per gettare le reti. 
Era nudo e aveva addosso sol-
tanto un orologio da polso e gli 
occhiali. L'esame necroscopico 
eseguito a Monterosso stabill 
che la morte sopraggiunse per 
annegamento e questo esito ven
ne confermato anche da un sue-
cesslvo esame compiuto a Fri
burgo. La presenza di numero-
si graffi in varie parti del cor
po fece subito pensare che lo 
scienziato tedesco doveva esse
re precipitato sugli scogli ca 
dendo dalla scoscesa e tormenta 
ta costa delle Cinque Terre che 
in piu parti e a strapiombo sul 
mare. 

II Mayer era giunto a Levan
to il giomo prima proveniente 
da Pisa dove aveva tenuto una 
conferenza in quella Universi-
ta. Appassionato di mineralogia 
aveva espresso il desiderio di 
raggiungere le Cinque Terre 
per raccogliere alcuni frammen-
ti di marmo rosso striato di ver-
de che mancavano dalla sua 
collezione. 

n Mayer era un provetto al-
pinista e con tutta probabilita 
si e portato in un punto della 
costa dove, lontano dagli sguar-
di indiscreti, ha potuto spo-
gliarsi ed esporsl al sole. Un 
malore improwiso gli e stato 
forse fatale. 

I vestiti dello scienziato e 
una certa somma di danaro che 
teneva con se (circa centomila 
lire) non sono stati piu rinvenu-
ti, e questo particolare, assie-
me ad un biglietto lasciato in 
albergo con l'indirizzo di un 
congiunto da awertire «in ca
so di disgrazia-. hanno indot-
to le autoriti tedesche federal! 
a formulare l'ipotesi dell'aggres-
sione. A questi interrogativi han
no invece dato risposta gli in-
quirentl italiani: i vestiti potreb-
bero essere stati trascinati in 
mare da un'onda e il biglietto 
lasciato in albergo e in armo-
nia con la tradizionale metico-
losita propria dei tedeschi. 

II commissario di polizia e il 
console di Germania hanno la
sciato Levanto diretti a Geno
va senza fare dichiarazioni. Un 
lungo colloquio col Procurato-
re della • Repubblica dr. Salis 
e un accurato sopralluogo lun
go la costa tra Levanto e Mon
terosso hanno forse convinto an
che le autorita federali cbe la 
morte dl Wilhelm Mayer non 
ha nulla a che fare con lo spio
naggio atomico, ne con le altre 
ipotesi troppo precipltosamente 
e con una certa rnalizia for
mulate, 

- ' . Luciano S«cchi 

Investirono l'arceviese oltre 
duemila SS tedesche ed italia-
ne precedute da una fitta rete 
di sple fasciste. II Comando 
partigiano che era venuto a 
conoscenza delle intenzioni del 
nemico aveva dato ordine al 
vari repartl dlpendentl dl sgan-
ciarsl in altre localita onde la-
sciare il vuoto dl fronte al na-
zi-fascisti. Uno dei distacca-
menti che doveva mettersi in 
movimento era il «Magginl >», 
una formazione che operava 
nella zona di Ostra, nelle col-
line piu in vista al mare. Non 
era una fuga, e 1'operazione di 
sganciamento degli uomini del 
«Maggini ». provati da centi
naia di azioni, avveniva nel
la massima serenita. Anzi, a 
Ripe, il distaccamento prima 
di partire aveva prelevato tut
te le armi in dotazione alia 
locale caserma dei carabinieri. 

I partigiani del «Magginl * 
stanohi per il lungo camming 
si fermarono sul S. Angelo con 
il proposito di ripartire puma 
dell'alba. Ma qui li sorprese 
l'attacco delle SS che investi
rono il monte con mortal, mez
zi corazzati, lanciafiamme ed 
armi pesanti. Ma lasciamo par-
lare le cronache partigiane di 
quelle terribll! gioraate: 

«I1 cerchio intorno al mon
te S. Angelo si stringe, ma di 
lassu si risponde disperata-
monte e a decine i tedeschi ca-
dono uccisi o feriti. Quanti sa
ranno a tener testa ad una 
forza cosl potentemente arma-
ta? Mille Duemila? No! 

A tener testa a tante ag-
guerrite forze vi e soltanto un 
gruppo di eroi, un piccolo di
staccamento di partigiani. Di 
fronte a tanto il nemico si im-
bestialisce ancor di piu e met-
te in uso i lanciafiamme e le 
armi automatiche. Nessuno dei 
difensori doveva scampare al
ia carneficina. E cosl fu. Sul 
patrioti del S. Angelo il ne
mico infierl con crudele be-
stialita. I feriti vennero flniti 
a pugnalate. Lo hanno provato 
i loro volti sfigurati, i loro cor-
pi dilaniati. Chi ha visto su
bito dopo la battaglia, affer-
ma che il brigadiere dei cara
binieri Onelio Manoni, che co-
mandava il distaccamento 
«Maggini», era ripiegato su se 
stesso come a contenere, in 
uno sforzo supremo, lo spa-
simo per le orrende sevizie 
patite. 

II commissario politico del
la formazione, Umberto Terzi, 
aveva il volto sflgurato e s! 
stentava a riconoscerlo. Cosl 
era di Ferris, il giovane pugi-
le, che sara identificato solo 
attraverso gli stivali. II par
tigiano Alberti si pote rico-
noscere soltanto dalla giacca, 
Germondari dalle scarpe. Uno 
slavo fu trovato accanto alia 
propria mitragliatrice con un 
pugnale conficcato nel cuore». 

Poi la vendetta nazista di-
lag6 terribile in tutto l'arce
viese. La rappresaglia si ri-
versb anche sui civili. Un'in-
tera famiglia colonica, che ave
va dato rifugio ai patrioti fu 
sterminata: - 1 poveri Mazza-
rini. Nello, Pietro. Maria e Ro
sa furono fucilati sul posto. 
Santa e la piccola Palmina sa
ranno fucilate poche ore dopo*. 

Tredici partigiani sono cat-
turati a Montefortino: « i pri-
gionieri vengono spogliati e 
punzecchiati con Ie baionette, 
cascano e si rialzano grondan-
ti di sangue. Saranno fucilati 
presso il villaggio e i loro ca-
daveri gettati nel torrente. Tut
ti i patrioti affrontarono la 
morte con coraggio e grande 
dignita «•. 

II terrore annichill le popo-
lazioni. I partigiani, stremnti 
dalla fame e dalla stanchezza 
non osavano andare a chiede-
re rifugio e viveri nelle case 
per non esporre gli abitanti 
alle rappresaglie. Eppure, men
tre l'azione nazista si spegne-
va nel sangue, gia fermenta-
vano i segni della riscossa. F/ 
lo stesso eroismo partigiano a 
sollecitarla: sotto gli occhi del
la popolazione di Arcevia. ob-
bligata ad assistere all'esecuzio-
ne, altri cinque giovani parti
giani affrontarono la morte con 
fierezza e grande < dignita, da 
veri combattenti garibaldinL 
Uno di essi, PatrignanL al-
l'ingiunzione di togliersi - le 
scarpe prima della scarica, ese-
gue con flemma 1'intimazione, 
poi improwisamente scaglia le 
sue scarpe in faccia all'ufficia-
le tedesco che comandava il 
plotone di esecuzione. 

Alcuni giorni dopo si rico-
stituisce il distaccamento -Mag-
gini» e si forma il distacca
mento - Patrignani». Passa po-
co tempo ed il «Maggini» 
riesce a liberare giovani re-
nitenti di leva 

Su tutte Ie montngne del-
l'anconetano i cartelli ammo-
nitori: »Achtung partisan.' - si 
faranno piu fitti. Ed e nello 
stesso mese di maggio che il 
nemico mostra paura, che la 
tracotanza dei nazisti si tra-
sforma in pavidita. II coman
do delle SS avanza una propo
sta di tregua. 

La risposta del -Comando 
gruppo divisioni partigiane 
Marche» non si fa attendere: 
- i partigiani non riconoscono 
nessuna autorita tedesca e fa
scista... ~ il loro compito e di 
•> continuare a combattere si-
no al completo sterminio del 
nazismo -. 

Walter Montanari 

None d'oro 
ANCONA, 9. 

Ai coniugi Ugo Pasi-Vittoria 
Brandinoni che celebrano do
mani 10 maggio il 50. anniver-
sario del loro matrimonio, giun-
gano i piu vivi rallegramenti 
3i B l e AscoU. 

rubrica 
del contadino 
\ \ Un convegno a Pisa 

Centri zootecnici 
invece di stalle 

Interessanti analisi tecniche - Ma ci si preoccupa 
soprattutto dei profitti della grande propriety 

Ha fatto scalpore un con
vegno sulla zootecnla tenuto 
a Pisa. In Toscana se ne fa 
un gran parjare mo Ie que-
stioni discusse — e le indi-
cazloni che ne sono uscite 
per le imprese agricole — 
vanno al di la dei confini re-
gionali e interessano, perlo-
meno, tutta Vltalla centra
le e il Mezzogiorno dove esi
stono condizioni simili: diffu-
sione dei contratti agrari > 
(dall'affitto alia mezzadrla) 
e terreni prcvalentemente 
coilinari o di breve pia-
nura. 

Primo fatto notevole e che 
in questa occa3ione i grandi 
proprietari pare abbiano 
smesso di piangere sulla loro 
" miseria ». Quasi ottimisti-
che Ie relazioni del prof. 
Giorgi e del dr. Picchi. Ma 
uediatno cosa propongono. 

11 dr. Picchi e andato di-
retto suH'obbiettiuo: ha im-
postato il suo discorso sup-
ponendo che le aziende a 
mezzadrla vengano trasfor-
mate in aziende in conto 
diretto, eliminando I'inco-
moda famiglia mezzadrile. 
Cib detto, ha definito il 
' centro zootecnico - che do-
wrebbe nascere sulle ceneri 
della t?ecchia proprieta a 
conduzione colonica come 
* un'orchestra composta da 
tanti strumenti: il costo del-
VUnita Foraggera, in cam
pagna e alia stalla: il costo 
della conservazione e distri-
buzione dei foraggi e Vau-
mento della loro produzio-
ne sul terreno; la massima 
produzione di latte e di car-
ne; la riduzione della mano-
dopera e della spesa di am-
modernametito delle costru-
zioni relative all'allevamen-
to». Tutti questi strumenti 
devono • suonare» armoni-
camente per produrre il ri-
sultato finale di una musica 
* gradita dll'orecchio degli 
agricoltori', ciok un eleva-
to profitto. 

A questo bisogna aggiun
gere, perd, che in molti casi 
il * centro zootecnico - non 
sorgera senza un'opportuna 
trasformazione agrarla che 
elevi fortemente la produzio
ne dei foraggi e dei cereall 
da mangime; cosa che in ta-
luni casi richiede anche I'at-
tuazione di un programma 
di irrigazione. 

Jl dr. Picchi da quindi le 
indicazioni per le razze che 
andrebbero bene in Toscana: 
per la sola came, la razza 
Chianina; per came e latte 
la pezzata rossa; sempre per 
latte e came la Frisona o la 
Pezzata nera. Rimane la pos-
sibilita. specialmenfe per la 
produzione specializzata di 
latte, del ricorso a bestia-
me importato particolarmen
te selezionato. Naturalmen-
te, la scelta deve essere fat-
ta in relazione a un preciso 
indirizzo dell'azienda. 

II prof. Giorgi ha battuto 
il tasto delVaiuto statale alia 
nascita di questi • centri zoo-

• tecnici'. Armai anche da 
parte degli studiosi come il 
prof. Giorgi non ci si doman-
da nemmeno se, e come, 
debba corrispondere a que
sta trasformazione degli al-
levamenti anche una trasfor
mazione sociale che faccia i 
lavoratori — mezzadri, fit-
tavoli, coloni, coltivatori di
retti, braccianti — protaao-
nisti (da proprietari asso-
ciati della terra e delle 
scorte) della trasformazione. 
Quindi il prof. Giorgi si e 
preoccupato sopratutto del
la creazione di alletamenti 
moderni, chiunque sia a 
crearli e con qualsiasi con-
seguenza. Una cosa e stata 
sottolineata: che i capitalisti 
che investiranno negli alle-
vamenti (per modo di dire: 
Vinvestimento, in realta, do-
vrebbe farlo lo Stato) siano 
messi poi anche al riparo dai 
prezzi internazionall in at- , 
tesa che i profitti diano loro . 
adeguata soddisfazione. - 71 
prof. Caponi, direttore gene-
rale del ministero dell'Agri-
coltura, lo ha confortato del-
I'appoggio del governo. Non 
e questo, evidentemente, il 
parere dei lavoratori che 
chiedono alio sviluppo zoo
tecnico anzitutto un miglio-
ramento dei loro redditi . 

I guai della 
ticchiolatura 

Se non avete trattato preventivamente il vostro me-
leto con antiparassitari con la necessaria asslduita 
si potrebbero avere casi di ticchiolatura, uno del 
piu temibili awersari di questa plants che insorg* 
particolarmente a seguito di stagione piovosa. In tal 
caso — appena riscontrati i segni della malattla — at 
rende necessario il trattamento post-infezionale con 
sradicanti (preparato a base di Dodina) somrninlstrati 
entro 50-60 ore dall'inizio dell'infezione 

Un'esperienza a Tempio 

La «zona omogenea» 
fa i l programma 

II comitato della seconds 
zona omogenea di Tempio 
(Sassari) ha ultimato una 
sua relazione. nella quale 
vengono individuate e se-
gnalate una serie di propo-
ste che, se attuate. potreb
bero awiare a soluzione 
nella zona alcuni dei non 
pochi problemi del settore. 

La zona omogenea di 
Tempio comprende oltre la 
alta Gallura, tutta l'Anglo-
na e si estende per circa 
200 mila ettari con una po
polazione di oltre 60 mila 
abitanti. E* una - zona omo
genea » che • in non pochi 
aspetti. presenta s c a r s a 
omogeneita, zone montane 
e coilinari si alternano a 
brevi pianure e compren-
sori Irrigui; zone nude • 
rocciose con altre boschive 
o coperte da macchia me-
diterranea. In altre parole: 
zone fertili con agricoltura 
intensiva e ad alto reddito 
e zone povere e a bassissimo 
reddito cbe rappresentano. 
queste ultime. i serbatoi 
della manodopera per l'e-
migrazione. Le coltivazioni: 
circa 4 mila ettari coltivati 

Prezzi e mercoti 
Fretta e oriaggi 

COSENZA — Gil oftofruttl-
coli hanno subito notevoli nu-
menti anche rispetto »\ '63. I 
pomodori sono passati dalle 
300 lire al kg. dello scoreo an
no alle 300 lire di oggi, i Vi-
wlli da 100 lire al kg a 200. 
la frutta in genere ha culrito 
un aumento deU'ordine dl fO 
lire circa, e le verdure ap-
prossimativamente di 40 lire. 

CATANIA — L'lnirlo delle 
eaportazionl delle produzionl 
delta Campania e delle Paglie 
si e negatlvamente rifleMa. 
come previsto. suirandamcn-
to del mercato catanese delle 
patate novelle LL.G. Le ri-
chieste sono sensibilmente di. 
minuite e i prezzi hanno pcr-
duto in pochi giorni oltre 
15 lire al kg. 

Ai kg., merce f.co vag. part. 
In ceste con pezzat. da 20 gr. 
e oltre. L. 58. 

Piuttosto atUvo II mercato 
del llmoni dl groua pezzatura 
derUnati al paesl orientali • 
ealmo qoello delle piccola, 

destinate al paeai dell'Europa 
occidentale; calme le arance. 

Al kg., in campagna: limo-
nl. L. 35-40. sec pezzat.: aran
ce sanguinelle, 60-75; ovali, 
100-110. 

OititKva 
TERAMO — Mercato caimo. 

Prezzi diminuiti 
Al q-le: olio extra verg. di 

oliva L. 66.000: flno verg^ 
63XXX); d'oliva, 59 000. 

COSENZA — Mercato de-
bole. 

AI q.le: olio d'oliva *xtra 
verg ac. l̂ J, L. 47-000: soprac. 
verg!, ac. 1,50%, 46.000: flno 
verg, ac. 2%. 45 000; comune. 
ac. 3%. 44.000: lampante ac. 
5-8%. 42 000: rettif. A, 51.000; 
rettif. B, impur. 0.50%. 37 000 

REGGIO CALABRIA . Fiac. 
co il mercato oleario. 

Al q.le, merce nuda alia 
prod.: olio d'oliva ac 5%, Li-
Te 40-42.000: retUf. (f.co itab.) 
80-52 000 

CATANIA — Mercato tfe-
bole. • • * •' 

a carciofl, 1700 ettari a vita, 
vaste estensioni a cereall, 
31 mila bovini, 139 mila ovt-
ni, 35 mila caprini, 14 mila 
suini. 3500 equini. 

L'aspetto nuovo nella re
lazione (e sperabile che cl6 
significhi una definitiva rot-
tura con le concezioni • 
remore del passato) e dato 
dal fatto di aver saputo. 
individuare che la via piu 
facile per raggiungere un 
piu alto livello produttivo 
potra essere dato dalla coo-
perazione. 

Nell'attivita agro-pastora
le si arTerma che le piccole 
e medie unita agricole as
sociate, ben regolate. por-
terebbero ad incentivare la 
produzione e ad impedira 
la speculazione sui prodotti 
a danno sia del produttora 
che del consumatore. Se-

; guendo queste direttive si -
potra affermare la piccola 
impresa coltivatrice altrl-
menti e destinata a •icur* 
fallimento. 

- - Per la cooperazione a li
vello territoriale della zona, 
si indicano le seguenti prov-
videnze: 

Costruzione di due grottl 
centri di raccolta dei pro-
duttori lattiero-caseari da 
realizzare a totale carico 
della Regione e da afndare 
in gestione ai consorzi di 
cooperative. Uno dovrebbe 
sorgere nelTAnglona ed uno 
in Gallura. 

Costruzione di stabilimen-
ti per la trasformazione, 
conservazione e commercia-
lizzazione dei prodotti orto-
frutticoli 

Per la conservazione della 
frutta in genere si propona 
la costruzione di impianti 
frigoriferi. vista la possibi
lity di una elevata produ
zione di frutta (mele. pert, 
ecc) . 

Per facilitare il sorgera 
di queste forme associative, 
e necessario che siano elar-
giti maggiori e piu sostan-

. ziali contributi e che sia 
evitata per conseguenza. la 
polverizzazione dei contri-

' buti stessi. 
Si deve stimolare la for

ma associativa per la co
struzione di laghj coilinari, 
come risultato di - intesa 
fra proprietari conflnanti • 
aziende associate anche net* 
- la gestione collettivs i l to 

• • plant! d'i 
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