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Siamo lieti di pubblicare la scgucntc inter-
vibta eon Baheir Haclj Ali, d ie ll nostro eor-
rispondente da Algeri, Loris Gallieo, ha ruc-
colto recentemento nella capitale algenna. 

Basdr Hadj Ali e oggi ll piu noto dirigon-
te cornunista algerino. Egli ha asbicurato tra 
l'altro la direzione del movimento nel nio-
niento piu duro della guerra di liberazione. 
Come rappresentante autorevole della intel-
lighcntsia algerina, egli da un notevole appor-
to alia elaborazione della via algerina al so-
eialismo. Fa parte del Gruppn dei 7 d i e di-
rige l'Uiiione Serittori. Molti biioi lavoii 
sulla letteratura e la musica araba, di cui e 
profondo cultore, sono stati pubblicati su 
important! riviste europee e sull'organo cul-
turale del F.L.N. 

Quest'intervibta ei pervenne aleune setti-
mane orsono ma finora ei e stato impossibile 
— per motivi non dipendenti dalla nostra vo-
lonta — d a m e pubblicazione. 

Ecco il testo dell'intervista. 
— Come si spiega die il Congresso del FLN 

svoltosi nel mese scorso sia apparso a tul 
punto impregnate delle idee del socialismo 
scientifico? 

—" Fotrei darvi tutta una serie di ragioni, 
interne ed esterne all'Algena. E per prima: 
la partecipazionu delle masse piii vaste. coii-
tadine, operaie, lavoratriei in genere, alia 
guerra, con la sensazione die si battevano 
non soltanto per I'mdipendeiiza, ma anche 
per inutare la loro situazione. Questo curnt-
tere popolare di vastissima massa differenzia 
la rivoluzione algenna rispetto al Marocco. 
alia Tunisia, all'Egitto. 

D'altra parte la eolonizzazione francese, 
tipieamente di popolaniento, togliendo alle 
masse delle campagne la terra migliore, le 
aveva proletarizzate. I contadini o si nfugia-
vano sulle terre piu ingrate. o si impiegavano 
come operai agricoli. o emigravano verso le 
citta, formandovi nuclei di forza di lavoro 
potenziale, duuque di proletariato, anche se 
disoccupato. I francesi avevano poi infranto 
ogni possibility di sviluppo della borghesia 
mercantile algerina. La funzione prineipale 
nella lotta di liberazione sara quindi svolta 
in Algeria dal proletariato, nel senso piu 
largo del termine, comprendente soprattutto 
il proletariato agricolo. Eceo perche il primo 
movimento nazionalista nioderno. la «Stella 
Nord-Africana», e sorto a Parigi nel 1925 in 
seno al proletariato algerino emigrato. Le 
prime lotte, anche sul suolo algerino, sin dal 
1925, sono state, in legame anche con gli echi 
della Rivoluzione di Ottobre, essenzialmente 
lotte di lavoratori agricoli e di operai delle 
citta. 

Tutto cio ha favorito la diffusione delle 
idee socialiste. Sono state le masse d i e hanno 
creato e attuato Vautogestione, immediata-
mente dopo l'indipendenza (1962). I lavora
tori hanno occupato di loro iniziativa i beni 
vacanti, abbandonati dai francesi. Li hanno 
lavorati in comune. Hanno impedito che an- s 
dassero a finire nelle niani della borghesia 
algerina e dei proprietari fondiari. Questi 
Bono gli elementi che hanno contribuito alio 
sviluppo in senso socialista. II merito storico 
di Ben Bella e di aver compreso il valore e 
il significato del movimento, e di averlo le-
galizzato con i decreti del marzo 1963. II 
nucleo dirigente della rivoluzione ha com-
preso con Ben Bella fulmineamente d i e non 
era possibile sollevare l'Algeria dal suo stato 
di sottosviluppo per le vie del capitalismo; 
e ha visto, con grande lucidita, che nelle con-
dizioni internazionali presenti e nd lo stato 
attualc dell'Algeria e possibile costruire il 
socialismo. anche quando l'imperialismo man-
tiene nel paese forti radici economiche. 

— Ci si riferisce spesso in Algeria all'espe-
rienza cubana. Perche? 

— L'esempio di Cuba, che edifica il socia
lismo a 180 chilometri dalla costa degli Stati 
Uniti. e stato molto importante per gli al-
gerini. Ma l'esperienza algerina va oltre quel-
la cubana, poiche Cuba costruisce il sociali
smo dopo aver eliminato sul suo territorio 
ogni sfruttamento economico americano, 
mentre l'Algeria avanza quando ancora la 
Francia vi possiede interessi prevalent! in 
scttori-chiave dell'economia: petrolio e gas 
naturali, industrie minerarie. relazioni ma-
rittime, banche: e mentre ancora vi opera no 
20 mila francesi. di cui 8 mila nell'ammini-
strazione (4 mila nell'amministrazione cen-
trale), non tutti animati da intenzioni filo-
socialiste. 

Elemento essenziale per I'orientamento so
cialista deU*Algeria e stato infme l'esempio 
dei Paesi socialist!, il loro prestigio, I'aiutn 
fornito al popolo algerino, importante non 
solo per il volume, ma per il suo carattere 
conscguente e per il suo valore formativo: 
come dimostrano i recentissimi accordi fir-
mati a Mosca dal president*1 Ben Bella. 
Certo. quell'elemento e comune a tutti gli 
altri Pacsi sottosvihippati e di recente li
berazione, ma in Algeria, per le condizioni 
che crea la necessity della avanzata verso 
11 socialismo, e per i rapport i di forza nel 
paese, esso ha la funzione di assicurare una 
influenza decisiva del proletariato e della 
sua ideologia, quando la classe opera in in
d u s t r i a l non e ancora p3rticolarmente svi-
luppata. 

— Che cosa pensa del propramma appro-
vato dal Congresso del F.L..V.? 

— II programma e sorto dali'analisi scieh-
tiflca della situazione alserina e sarantisce la 
continuita e il pieno sviluppo della marcia 
verso il socialismo. Esso presenta alcuni ca-
ratteri comuni ad osini a\anzata verso il 
socialismo. Per esempio: 

1) Convalida o prevede la socializzazione 
di tutti i grandi mezzi di produzione. 

2)' Delimita le forze motnei della rivolu
zione alserina. riconoscendole nel proletariato 
delle citta e dolle campagne, nesli strati so-
ciali contadini. nes.li intellettuali rivoluzionan. 
lo penso del resto che tutta la piccola borghe
sia, nel suo insieme. possa essere non solo 
neutralizzata. ma conquistata alia causa del
l'Algeria socialista. 

3) Queste forze sociali. motrici della rivo
luzione. si ritrovano e si ritroveranno sempre 
piu unite nel Partito di avanguardia e nello 
Stato che le rappresenta. E lo Stato ha la fun
zione di amministrare tutto il paese, e di im-
pedire che le forze controrivoluzionarie sabo-
tino l'avanzata verso il socialismo dell'Algeria. 

— Quali punti inrccc coslituirebbero le ca-
ratterlstichc originali della rivoluzione alge
rina? 

— Abbiamo sia nccennato ull'autogcsttone, 
Vi e in proposito gia l'esperienza jugoslava. 
Ma in Jugoslavia si e ricorso all'autogestione 
coscicntcmente, in particolare per lottare con-
tr» il pericolo del burocratismo. In Algeria, 

come abbiamo visto, l'autosestione e sorta 
come movimento spontaneo delle masse, per 
l'csistenza stessa dei beni vticanti. in semuto 
all'esodo dei francesi. L'autogestiono non va 
concepita come in contraddizione con la sta-
tizzazione. Questa presenta aspetti positivi in 
molti casi, specie quando si tratta di ajjire 
presto. Ma spesso le imprese inizialmente 
stati-/7ate po«sono essere successivamente ce-
dute al settore auto;»estito. di cui I'economia 
statizzata e del resto U piu valido sostegno 

Abbiamo gift accennato anche alia presenza 
ancora mnssiccia dell'lmperialismo in tutta 
una serie di settori decisivi della produzione 
e del commercio. II processo di sviluppo so
cialista tende naturalmente alia liberazione 
progressiva dell'Algeria da questa ipoteca. 

Altra particolaritn della rivoluzione algeri
na e che mentre negli altri paesi la forma-
zione del Partito di avanguardia ha prece-
duto la rivoluzione, in Algeria il Partito si 
forma nel corso stesso della rivoluzione, Ini-

. ziata dai proletari delle campagne e delle 
citta. II Congresso di uprile del F.L.N, e 
stato il Congresso costitutivo del Partito. an
che su ha coroiiato una relativamente lunga 
attivit.'t rivolu/ionaria. 

— E suito il profilo ideule? 
— Comprendo che questo aspetto interessi 

particolarmente gli altri paesi. La rivolu
zione algerina presenta questa particolarita, 
che la scelta di una via socialista si e attuata 
senza una accettazione genernlizzata nel mo
vimento dei princlpi filosofici del marxismo 
Questo fatto non impedisce l'avanzata verso 
il socialismo, perche si realizzano, ed e questo 
l'essenziale, le condizioni economiche. sociali, 
politiche del socialismo: il cambiamento del
la classe al potere e delle strutture econo-
mico-sociali. Cid non vuol dire che dobbia-
mo sottovalutare gli aspetti ideali della rivo
luzione. • Dobbiamo, da marxisti, analizzarli 
concretamente. 

— Qual e, appunto, I'atteggiamento dei 
marxisti algerini nei conjronti dell'lslam? 

— Occorre tener presenti i seguenti dati: 
1) Sotto l'occupazione francese (Islam ha 

avuto la funzione di unire e cementare la 
rivoluzione nazionale, insieme con le idee 
del socialismo, apparse intorno al 1920, e 
ha contribuito potentemente alia formazio-
ne della coscienza nazionale. 

2) Oggi, le masse dei veri credenti ve-
dono nel socialismo il mezzo per I'attuazione 
dei valori morali progressist! dell'lslam; il 
socialismo. con la fine dello sfruttamento del-
l'uomo. attuera il sogno millenario degli uomi-
ni, e darft a quei valori la base reale che 
e loro sino adesso venuta a mancare. 

3) I/Islam non forma una - chiesa •*, con 
una gerarchia chiusa e legata a interessi ca-
pitalistici. Per questo si pud adeguare ai cam-
biamenti sociali e politici, col movimento 
delle masse. Non vi sono tradizioni anticle-
ricali. e neppure laiche, nel nostro paese, ove 
rcligione e vita sociale sono intimamente in-
trecciate. I marxisti non hanno mai ridotto la 
loro teoria a strumento deH'anticlericaiismo. 
Vi sono poi nel Corano e nei hadith (inse-
gnamento orale) del Profeta precetti che 
v.iiino nel senso della rivoluzione socialista: 
basti citare quello che dice: - la terra a chi 
la fa fruttare -. 

— Vi sono degli Stati in cui si tentu di 
utilizzare VIslam in senso conscrvalore'.' 

— SI. in Giordania e in Arabia, per esem
pio. per salvaguardare interessi di classe. Ma 
in Algeria, ove si ha un potere rivoluziona-
rio. uno Stato che sara sempre piu al servi-
zio delle masde lavoratriei. 1'Islam svolge in 
pieno la sua funzione progressista. Per que-
-sto. non troviamo affatto contraddittorio che 
la nostra Costituzione fascia dell'Ijlam la re-
I:gione dello Stato e che additi nello stesso 
tempo il socialismo come obiettivo del:a ri
voluzione. Questa dopp ! a scelta rafforza. su-
perando le divergenze filosofiche. 1'alleanza 
tra ij social.omo e i valori progressiva dello 
Islam, nella lotta contro la reazionc interna. 
che tenia -.nvaiio di servirsi dell'lslam come 
di un'arma di conservazione sociale. 

E dire che occorre tener con to dei parame-
tri nazionali non ba;ta. Occorre integrare nel 
contenuto ideale socialista della nostra r-.vo-
luz:one. che andiamo elaborando. le realta 
nazionalj psichiche. in ci6 che esse hanno 
di progressists, perche costituisenno una sti-
mo!o morale alia maren vereo il socialismo 
Al (.iihud. per esempio. che per ali europei 
«gn:f:ea soitanto gnerra santa. noi rciitituia-
nio il suo significato oris inano di sforzo fis:-
co e intellettuale. contro il sottosviluppo: e 
ridianio v.ta alia nozione dinamica d; Ijtihad 
(sforzo creatoret. per contrapporla nella vita 
del pensiero alio sterilp Taqlul (acquiescenza. 
imitazione). sinon.mo d: dogmatismo 

Le parole del Profeta Mohammad, che chia-
mano gi. uomini alio sforzo sulli terra come 
se doven-'cro vivervi eternamente. la fiducia 
nel luomo e nelle sue possibility, sono altret-
tante armi contro quaUiasi attegginmento pas-
s.vo. di ra.«pRinz:one. Grazie anche ai lavori 
dei pensaton raz.onalisti dell'lslam. Averro-
A\,cenna. Ibn Khaldun. l'attaccamento alio 
Iblam del no>tro popolo facilitera sempre piu 
la transizlone al socialismo In che cosa un 
marxLsta potrebbe sentirsi turbato. se dei cre
denti dice.s,sero. vedendo le realizzazioni del 
scc:ali*mo- - Ecco l'I*iam in tutto :1 suo splen-
dore-? Credo che sarebbe u iu bella vittor a 
del marxismo, vedere commisti nello ste?so 
fervore fra i credenti il so.-iahsmo e i valori 
*pir:tuah a: quah le nostre ma.«;e lavoratri
ei sono s.nceramente attaccate Per questo no; 
diciamo che le nia.s«p alger.ne vanno al socia
lismo col Corano in una mano e col Capifflle 
nell'altra 

Ogni altra posizione. apparentemente - s'.-
nistri^ta -. di - avanguardia -. sarebbe non 
soltanto falsa, ma anche nociva. Derehe divi-
derebbe e r.volgerebbe ali uni contro gli altri 
I partigiani del socialismo, credenti e non cre
denti. Il s u c c e s s della nostra esperienza. or.-
g.nale perche norge dalla nostra stessa vita. 
contnbuira ad aprire la via dell'edificazione 
soc.a.ista non solo al nostro nopolo. ma a tutti 
i popoh arabi. Possiamo veramente dire, col 
Congresso del F.LN.. che -l'Algeria sari al 
centro dell'irradiazione rivoluz.onaria in Afri
ca. nel Maghreb e nel mondo arabo-. 

— E" quel che si augurano tutti gli italiani 
' pro(irf.wi5fi, e in vrimo luopo i lettori della 

Lnita. 
— Lo .so e per questo vl prcgo di trasmet-

tere 51 mio saluto fraterno ai lavoratori ita-
15ani in generale, e in particolare a; compagni 
comunisti: ben conosciamo lo sforzo di solida-
rieta che hanno compiuto e ancora compiono 
in favore deirAlgeria. nella lotta liberatnce 
ieri. ed oggi nella battaglia per 11 socialismo. 

Controriforma agraria del centro-sinistra 

Dalla FILPC-CGIL 
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£ sorto a Mantova 

• il sindacato cartai 
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lenti a 

i sciopero 

L'lstituto 
di Sanitti 

• • in cnsi 

I
I dipendenti dell'Istituto di 

Saiiita manifestano questa mat-
tina a Roma per denuneiare la 
grave crisi che ha colpito l'lsti
tuto. In particolare. due fatti 
si sono veriflcati: 1) la sospen-

Isinne del pagamento delle com-
Ipeten7e aecessorie d ie da, ven-
Iti anni andavano ad integrare 
'lo stipendio del personale; 2) 
la sospen«.ione di borse di stu-

Idio e contratti. strumento indi-
spcnsablle per il funzionamen-
to dei diversi reparti. 

Produzione e rendimento Iriplkali dal 
'53 - Basso livello salariale 

Dal nostro corrispondente 
MANTOVA. 29. 

Mantova. d ie proprio la scor-
sa settimana ha vissuto la nia-
gnifica e vittorlosa lotta dei 
750 operai della cartiera Burgo, 
trasformata dal novembre del
lo scorso anno nel piii moder-
no stabilimento di Europa. ha 
ospitnto il 1. congresso nazio
nale del sindacato cartai Pres-
so la sala Aldegatti e nato il 
sindacato cartai che. flno a ieri 
ha fatto parte della Federazio-
ne italiana lavoratori pollgrafiei. 
aderente alia CGIL. 

Perche si costituisce il sinda
cato cartai? A questa domanda 
ha risposto il compagno Biondi. 
nella relatione introduttiva. 
quando ha afTermato che la ne-
eessita di tale costituzione 
emerge da un esame approfon-

Convegno PCI a Gela 

Sfruttamento 

pubblico delle I 
I risorse 
I 

shule 
Denunciata I'offensiva dei monopoli 
per mantenere il predominio nell'lsola 

Cedimenti dell'iniziativa stofale 

i 

Dalla nostra redazione 

I PALERMO, 29. 

Idrocarburi, zolfi, sali potas-
sici, pctrolchitnica: e industria-
lizzazione siciliana: non si pud 
piii restore a cavallo tra ini-

I ziativa pubblica e iniziativa pri-
vata. Intanto non e possibile 
conciliare gli interessi (e chi ci 
prova pnnta in realta a fuvorirc 
il monopolio privato) e poi, se 

I davvero si t'liole realizzare un 
effettivo coordinamento tra i 
vari settori, occorrono un in-
dirizzo univoco e una propram-
mazione degli investimenti: due 

I cose che si possono avere sol
tanto atlraverso un accordo 
triangolarc tra governo regiona-
le, Enti pubblici regionali (En-

.te minerario e Societa finanzia-

I ria, soprattutto) c Enti pubbli
ci nazionali (VEND. Questa li-
nea e venuta ieri fuori con chia-
rezza a Gela nel corso dei la
vori di un convegno interpro-
vinciale indetto dal Comitato 

I regionalo cornunista. onde dare 
un nuovo impulso alia battaglia 
jyer assicurare alia Sicilia, ai la
voratori sicilitini. il reale godi-
mento delle enormi e disparate 

I risorse del sottosuolo isolano 
La situazione, in questo mo-

mento. e molto arave: approfit-
tando anche delta situazione 
' conqiunturale', i piii potenti 

I gruppi privati (Montcshell. Edi
son, compagnic tedesche) han
no sferrato una violen.a offen-
siva per mantenere inalterato il 
loro predominio sulle risorse 
minerarie siciliane. e anzi per 
accrescerlo. In questa nffensiva 
<ti colloca il tentativo di circo-
vcrivere I'atttritd dell'ENl agli 
esercizi degli impianti gia in 
funzione per il settore petrol-

I chimico e di limitare la sua at-
tivita nel campo della ricerca 
di idrocarburi. Del resto. la 
conferma di questa tendenza t 
anche negli oricntamenti del 

I governo nazionale che ha ridot
to dal 3I.9T al 24.2^0 la quota 
degli investimenti riservali al 
mezzogiorno per il settore degli 
idrocarburi. Non c esclnso ncp-

Ipurc — e anzi, Vipotesi e stala 
tnchc di recente affacciata cu 
torevolmeme — che tedeschi e 
francesi puntino sul progettato 

, metanodotto euro-africano per 

I convopliarvi gli idrocarburi si-
ciliani ed escluderc quindi la 
isoia da ogni operazione indu-
itriale connessa. 

Ce dunque — ha detto nella 
relazione introduttiva al conve-

l o n o il compagno Michelangelo 
MRusso. delta segreteria regionale 
• del partito — da rovesciare 
"questo pcricolosa tendenza con 

un impegno congiunto degli En-

I ti repjonoli e nazionali. che 
porti intanto alia cstensione de
gli accordi ESI-Reqione per in-
rextire tutto Varco delle attivi-
ta chimico-minerarie: dagli 
idrocarburi ai fertilizzanti (af-
frontando cosi di petto la crisi 
zolfifera e il problema della 
estromissione dei gestori ina-
dempienti e speculators), dallo 
sfruttamento dei sali pofnsHfci 
fper spezzare Vipoteca che sul 
settore fanno grarare Monteca-
tini ed Edison) alia reahzzazio-
ne di un tessnto di piccole e 

I medie industrie collegate con il 
comptesso petrolchimico di Ge
la e con gli altri impianti dl 
base 

Un propramma del genere 

I apre prospettive enormi di svi
luppo nel triangolo Ragusa-En-
na-Porto Empedocle, dot nel 
pcrimctro di quelle quaKro 

prouince (Caltanissetta. Agrl-
gento, Ragusa ed Enna) nelle 
quali la notevole forza del par
tito — una media di voti su-
periore al 30% — attribuisce al
le proposte e alle indicazioni 
dei comunisti il peso e it pre-
stigio di quelle di una forza di 
governo. Ma, per realizzare 
questo piano, sono necessarie 
scelte economiche e politiche 
ben diverse da quelle sin qui 
espresse dai governi di cenfro-
sinistra di Roma e di Palermo 

g. f. p. 

dito e critico della situazione 
esistente nel settore cartario: si 
tratta, in sostanza. di colmare 
lo squilibrio tra il progresso 
tecnologico che ha investito la 
industria cartaria. e un'organiz-
zazione sindacale rimasta ferma 
agli schemi e alle strutture del
lo immediato dopoguerra. 

E a questo pioposito vale la 
pena di citaie aleune eifre alia 
luce delle quali prendono mag-
gior valore le rivendica/.ioni 
dei lavoratori di questa catego-
ria. i cui salari sono fra i piii 
bassi Dal 1953 al lPR.'l la pro
duzione della carta e del car-
tone e pressoche triplicata con 
un ritmo che continun a svilup-
parsi: i primi due mesi di que-
st'anno. ad eseniDio. segnano un 
incremento produttivo deU'S.S^ 
ri^nettn ai primi due mesi del 
1963 E* fuori dubbio d ie in 
questo settore gli industriali 
stanno facendo buoni afTari: ba
sti pensare che la produzione 
cartaria italiana e insuffieiente a 
soddisfare il mercato nazionale. 
malerndo in questi ultimi nnni 
siano entrati in funzione gran
di complessi come la cartiera 
TIMAVO di Trieste, la STL di 
Avezzano. la Burgo di Mantova. 
la cartiera di Arbatax in Sar-
degna e quella di Casola. men
tre numerosi altri vecchi com
plessi sono stati trasformati o 
comunque ammodernati. 

Per la fabbrieazione della 
carta da giornale, ad esempio. 
negli ultimi cinque anni. sono 
entrati in funzione impianti co
me quelli del TIMAVO. di 
Avezzano. di Marzabotto. di Ar
batax e di Mantova (questi due 
ultimi ancora in fase di rodag-
gio) la cui produzione a pieno 
ritmo sara in grado di quadru-
plicare la produzione di carta 
da giornale prodotta nel 1958 

Un settore quindi. quello car
tario. non certo in crisi. Eppure 
la situazione salariale e con-
trattuale non e adeguata a que
sta realta. Tra il 1953 e il 1963 
si 6 triplicato anche il rendi
mento del lavoro. Ma e'e un'al-
tra considerazione da fare: gra
zie al maggior rendimento e 
per effetto anche dell'aumento 
dei prezzi del prodotto flnito 
(piii 15.5^ rispetto al 1953). il 
costo della mano d'opera e di-
minuito di circa la meta rispet
to al 1953. Ed e proprio su que
ste cifre. su queste ~ scoperte » 
che si e sviluppato il dibattito 
dei delegati. 

Romano Bonifacci 
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Nel grafico c illustrata la forte capacita rompetitiva 
deU'indtistria italiana delle confezioni. I/Italia ha avuto 
anche nel 19B.I il maggior saldo attivo nel MFC, con 
pochissime importazioni (7 miliardi) e ronsiderevoli 
esportazioni (54 miliardi). Un buon saldo attivo ha pure 
la Francia, e modesto il Belgio; passivo I'Olanda e la 
Germania Ovest. Cio documenta le possihilita econo
miche dei padroni deU'abbigliamento, i quali tultavia 
han pro\ocato la lotta delle 300 mila ronfezioniste, ri-
fiutando loro un contratt* soddisfacenlc. . . 

dopo anni 
di errori 

L'attacco della Corte dei Conti utilizzato 
da Ferrari Aggradi per impedire la tra-
sformazione istituzionale dell'agricoltura 

• La Corte del Conti ha fatto, per la seconda volta, 
gravi rilievi alia gestioue degli enti di riforma agraria 
chiedendone il ridimensionamento. II ministro Ferrari 
Aggradi ha risposto accoglicndo, nella sostanza, la rl-
chiesta: salvo — egli ha detto — a procedere COJI pru-
denza, inagari per ussumere nei rnoli del ministero dcl-
I'Agricoltura una parte del 
personate licenziando. I di
pendenti degli enti sono at-
tiialmente circa 11 mila, 
compresi quelli dell'ente 
regionale siciliano. 

A un attacco da destra, 
qual e in efjetti il « parere > 
rimesso il 10 giugno dalla 
Corte dei Conti. il governo 
ha risposto quindi butta.i-
dosi a destra, cioe sforzan-
dosi di ridurre al minimo 
le funzioni degli enti agri
coli e di cancellare ogni 
prospettiva di estensione 
dei loro compiti non solo 
su Uitto il territorio nazio
nale (come chiedono la 
CGIL, VAlleanza i e — in 
modo meno chiaro — la 
CISL) ma anche nell'ambi-
to di quelle regioni (Emilia, 
Toscana, Marche, Umbria, 
Puglia, Lucania, Molise, 
Abruzzi, Lazio, Campania, 
Calabria. Sicilia. Sardegna) 
in cui gia dovrebbero ope-
rare per legge. A un'accu-
sn di inefficenza si rispon-
de, in pratica, non con la 
correzione degli errori ma 
con Vamputazione di una 
parte della organizzazionc 
esistente. 

Le incongruenze e git 
sperperi, nell'organizzazio-
ne attuale degli enti, sono 
un jatto. Un esame della si
tuazione, fatto sidla base 
dei doctime7iti offerti dalla 
stessa Corte dei Conti, mo-
stra pero come ci si trovi 
di fronte non a casi parti-
colari di inefficenza di uo
mini, o gruppi di'uomini, 
quanto di indirizzi e di de
cisions politiche da parte 
dei governi in carica. E cio 
e dimostrato in modo para-
dossale quando, per Veser-
cizio 1963-64, il governo 
stanzia soli 14,5 miliardi 
per il personate degli enti, 
a ironte degli oltre 36 mi
liardi di spese accertate per 
spese generali. Nello stesso 
tempo, lascia inapplicata la 
delega conferita al governo 
dairart. 32 del Piano Verde 
che lo autorizza a trasfor-
marc gli enti di riforma in 
enti di sviluppo, cioe ad 
estenderne i compiti a tut
to il territorio delle regioni 
interessate e a tutti i tipi 
di impresa contadina. 

Si tratta di un deliberato 
sabotaggio, compiuto in vi
sta di una battaglia politi
co contro la richiesta di 
istitnire enti in tutte le re
gioni? Le dichiarazioni at-
tuali di Ferrari Aggradi ac-
creditano questa ipotesi. 

Numerose sono le accuse 
che la Corte muove, nel 
merito, all'amministrazione 
degli enti. Le piu gravi, e 
insistcnti, riguardano I'in-
debitamento; le spese ccces-
sive per il personate; i cre-
diti concessi alle cooperati
ve e gli assegnatari; la ge-
stione diretta di talune at-
tivita permanenti incompa-
tibili (per la Corte) col ca
rattere non permanente de
gli enti. Ci occuperemo ora 
solo dei due primi aspetti, 
cercando di fare un qundro 
della situazione. 

Dal punto di vista del-
I'indebitamento, e del ricor
so sistematico a finanzia-
menti straordinari, il caso 
piu clamoroso e quello del-
I'Ente Puglia, Lucania e 
Molise che — al 30 settem-
bre 1961 — aveva gia pa-
gato qualcosa come 7500 
milioni di interessi passivi. 
Ben 6190 milioni di interes
si sono stati pagati per 
« sconto di annualtta >, cioc 
per jarsi anlicipare quei 
soldi che — pur essendo 
stati stanziati nei bilanci 
dello Stato — in pratica so
no giunti nelle casse del-
VEnte con ritardi di mest 
e di anni; altri 1281 milioni 
di interessi sono stati paga
ti per * normali » approvvi-
gionamenti di cassa. 

Anormahta del genere, 
riscontrabih anche in altri 
enti, rtsalgono senza dub
bio alia responsabthtd del 
governo c a mclodi come 
quello usato con lo stanzia-
mento di 14 miliardi sui 36 
necessart. Se dobbiamo rt-
cavarne una conseguenza, e 
che la nuova legge sngli 
enti di sviluppo deve regn-
lare con esaltezza la qua-
lifica politico (e non buro-
cratica) della direzione de
gli enti, farnc orgamsmi 
autonomi e rcsponsabil i , c 
non m e n strumenti nelle 
mam del ministro in carica 

e di una burocrazia centra-
le tendenzialmente defici-
taria. 

Piu vasto e ricco di anu-
malie e il settore della ge-
stione del personalc, con 
differenze enormi dn un 
ente all'altro, ma con il 
tratto comune di un'nnpo-
stazione burocratica e di 
sottogoverno che e il punto 
piu negativo dell'azione 
svolta dagli enti. Ma vedta-
mone Vincidenza ccso per 
caso, basandosi sui dati del 
bilancio 1961. 

Ente Puglia. Le spese di 
personate ummontarono al 
34 % della spesa complessi-
va. Fra gli altri, risultava-
no ricevere normali eroga-
zioni 95 cappellani, 34 par-
rocchic e 61 cappelle rurali 
(30 milioni all'anno). Di-
pendevano da questo ente 
116 assistenti sociali, per i 
cui stipendi venivano spesi 
263 dei 274 milioni del ca-
pitolo destinato all'assisten-
za sociale. Sono solo aleune 
delle spese rilevate, efjetti-
vamente poco attinenti alle 
funzioni di un ente agri
colo. 

Ente Delta. In questo en
te, che pure risulta molto 
impegnato sul terreno coo-
perativo e nei lavori di bo-
nifica (iniziati piii tardi) le 
spese di personate incidono 
esattamente della meta, 
cioe per il 17,3 %. 

Opera Combattent i (com-
prensori della Piana del Se-
le, Volturno e Garigliano). 
Questo ente spende 478 mi
lioni all'anno per spese di 
personate, ma svolge un'at-
tivitd limitata. 

Ente Fucino . Le spese di 
personale passano da un'in-
cidenza sul totale del 13.38 
per cento nel 1957 al 37,2 
per cento nel 1961. Qui 
emerge, chiaramente, il fat
to della riduzione dei com
piti dell'ente. Non e il per
sonale che aumenta, ma 
I'attivitd che si riduce fin 
quasi ad annullarsi. Un pro
blema analogo — cioe di as-
senza di direttive politiche 
e di iniziativa di governo — 
lo riscontriamo un po' in 
tutti gli altri enti. 

E T F A S (Sardegna 1. Le 
spese generali incidono per 
il 32 %. Particolarmente ri-
levanti quelle delle proget-
tazioni, continuate nono-
stante la lentezza delle rea
lizzazioni, e la loro pratica 
sospensione. 

Ente Maremma. Nel 1961 
ha speso 3134 milioni per il 
personale delle ben 31 sedt 
che tiene aperte (di cui 4 
provinciali per * servizi so
ciali *). 

Opera Si la . Si rileva la 
spesa di 18.977 milioni per 
il personale fino al 1961 ma 
cio, cvidentemente, non ba-
sta per dare un giudizio di 
merito. Non basta, soprat
tutto, per chiedere pura-
mente e semplicemente 
(come / a il relatore alia 
Corte dei Conti) la chiusu-
ra della sezione di Caulo-
nia, che dovrebbe invecc 
estendere la sua azion>i nel
la provincia dt Reggio Ca
labria. 

Dell'ERAS la Corte non 
jornisce dati, poiche dipen-
de dalla Regione siciliana. 

Come enti di assistenza, 
le cifre sul personale non 
sono ne alte ne basse. Dico-
no solo che in questi anni 
il governo si e dismteressa-
to degli entt. It ha logoratt, 
se n'e servito piii come 
strumento elettorale che 
per fare una politico di svi
luppo agricolo. Questo la 
Corte, ovviamcnte, non po-
teva dirlo. Avrebbe potuto. 
pero, rilevare la innalurale 
concessione da parte del-
VETFAS di una garanzia del 
20 °c sulle camhwli della 
Fedcrconsorzi; oppure la 
mancata fissazmnc d; una 
prioritd ai contadini asse
gnatari in una legge come 
quella dei « contr ib im ift 
assestamento > ai bilanci 
aziendalt da parte delta Re
gione sarda Ma di questi 
problemt. come di quelli 
ben pui scoffnnli della sor-
te dei 100 mila assegnatari 
e delle loro cooperative, ci 
si e occupati *olo per recla-
mare il pagamento dei de-
bin individual! e la ccssa-
zione degli aiuti alle coo
perative. 

Renzo Stefanelli 

.BELLARIA - HOTEL ANGE-
I.INI - nuovo - direttamente 
sul mare con spiaggia privata -
con e senza doccia e balconl 
- vasto giardino ombreggiato -
autoparco - Trattamento e ser-
vizio 1° ordlne - Zona tranquil-
la - Bassa 1800-2000 - Alta 2500-
3000 - tutto compreso. 
RICCIONE • PENSIONE NOE-
MI - Tel. 41216 - Signorlle -
tranqullla • pochl pass! mare -
ottima cucina - camere acqua 
calda-fredda - balconl - Richie-
der prospettl - Prezzi modici -
Giardino - Parcheggio. 

RIMINI LIDO - PENSIONE 
SMERALDO - Tel. 26455 - cen-
tralissima - acqua calda-fredda 
in camera - Trattamento eccel-
lente - Terrazze - Giardino om
breggiato - Bassa 1500 • Alta 
2400 - tutto compreso - Prenota-
tevi - Gestlone diretta. 

RIMINI • SAN GIULIANO -
PENSIONE VILLA OMBROSA 
- Tel. 27131 - vicino mare -
Zona trnnquilla - tutti 1 modernl 
conforts - Cucina famillare -
Bassa 1500 - Dal 1. al 15-7 1800 
- Dal 16-7 al 31-7 2000 - Agosto 
2200 - tutto compreso. 
KICCIONE ADRIATICO - Pen-
slone completa nel periodo 25 
luglio flno al 25 agosto L. 2000 
- dnl 25-8 nl 10-9 1500 - tutto 
compreso - Buonissima e abbon-
dante cucina In una piccola 
moderna pensione - Zona dl as-
soluta quiete - 600 metri dal 
mare - Scrivere: R. Castellani, 
via Calabria 17 - Riccione. 

KIMINI - PENSIONE MO-
ROINI - Sul mare - propria -
trnnquilla - giardino - autopar
co - Per informnzioni telefonare 
o scrivere direttamente alia 
Pensione 26870 
l l l t l l l l l M M I I I I I I I I I I I I I I I I M M t l l l l t 

AVVISI ECONOMICI 
2) CAPITA1.ISOCIKTA L. 50 

FIMER. Piazza Vanvitelli 10, 
telefono 240620. Prestiti fldu-
ciari ad impiegati. Autosov-
venzioni. 
1FIN. Piazza Municipio 84, te
lefono 313441, prestiti flduciarl 
ad impiegati. Autosowenzionl . 

3) ASTE-CONCORS1 L. 50 

OCCASIONISSIME!!! Via Due-
laacclli 5G: Moblll antlchi • Tap
ped Perslanl - Porcellane -
Lantpadarl . Clneserle. ecc.!!!! 

II AH'IO MOTO l l l l . l L. 50 

ALFA HOIMKO VENTUUI LA 
rOM.MISSIONAKIA piu tntlca 
dl R o n s • Cousegne Immedia
te. Cambl vantaggtosl. Faclll-
tazlonl - Via Blssolatl a. 24 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
ROMA 

Prezzi giurnallerl ferial! 
(Inolusl 50 Km.) 

FIAT 500 D L. 1.200 
B1ANCHINA 4 postl - 1.400 
FIAT 500 D giardinetta - 1.450 
B1ANCH1NA panoram. - 1.500 
B1ANCHINA spyder 

(tetto invernale) > L600 
BIANCHINA spyder » 1.700 
FIAT 750 (600 D) - 1.700 
FIAT 750 trasformab. • 1.800 
FIAT 750 multiple, » 3.000 
FLAT 850 • 3.200 
AUSTIN A-40 S • 2.200 
VOLKSWAGEN 1200 - 2.400 
SIMCA 1000 G.L. - 2.400 
FIAT 1100 Export - 2500 
FIAT HOOD • 2600 
FIAT HOOD S.W. (Fa

millare) > 2700 
GIULIETTA Alfa Rom. - 2.800 
FIAT 1300 - 2900 
FIAT 1300 S.W. (Fami

llare) - 3000 
FIAT 1500 • 3.000 
FORD Consul 315 • 3 100 
FIAT 1500 Lunga - 3200 
FIAT 1800 • 3300 
FIAT 2300 • 3.600 
ALFA ROMEO 2000 

Berlins • 3.700 
Telefnnl 1211942 - 425624 - 420819 

7) OCCASIONI L. 50 

OHO acquisto lire cinquecento 
grarnmo. Vendo bracciali col-
lane ecc., occasione 550. Fac-
cio cambi SCH1AVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (te
lefono 480.370). 
SERVIZIO posate S. Marco ori
ginali 99 pezzi argentato 1000 
vendo 28 000 - Telefonare 292802 

51 VARII L. M 

\IAGO egtziano fame mondiale 
premiato medagUa d'oro, ra-
sponsi sbalorditlvl Metapsichl-
ca razionale al servizlo dl ogni 
vostro desiderlo. ConsigUa, o-
rlenta amorl, affari. toHerenze 
PiL'nn<secra 63 NBDOII. 

II) I.F.ZIONI COM.EGI U M 

STENOMATTILOGRAFIA. Ste-
uografia, Dattllogralia 1000 
mensili. Via Sangennaro al Vo> 
m*ro. 29 - NapoLt 

12) MATRIMONIAL! L. 50 

AUSTRALIAN!. Italoaujtraiia-
m. American!. Inglesl. Porto-
ghesi. Spagnoli. Frances!. Sviz-
zeri. Germanic!. Olaadesl. Da* 
nesi, Norvegesi. Esqulmesl. ve -
nendo in Italia, sposerebbero 
sollecitamente Italiane. - Rac-
comandasi scrivere su cartolina 
postale (o illustrata) al - C l u b 
Eureka -. Casella 5013. Roma. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•tudlo medico p*r la enra « 
'«tolei dlafonxMol • d*boV____ 
•twualt dl orlfUM Bcrvoea. pai» 
chica. endoertna (neura*teoJa» 
deflcirnxe cd anotnall« i f ml i f 
•Visile prrtnatrlnKmlaH D*tt. t>. 
M O N A C O Roma. Via Vlminale, 
38 (Starinne Termini) . •«•!* aft. 
nlttra - tltiw Mcoad* fa*. C 
Or»rto a-lz, lt-UJ e per appusta-* 
mento racltao U Mbato aoowrle> 
(lo * i frattvi Faurl orarlo. oal 
yibito pomrrlwlo • net floral 
tfratjvj al rlcrvr tolo aer appoa-
tamrntn T>| 471 110 (Aut Com 
RAMM 1MI» del m ottotm I M 

Medico ap*«1»l!«t» dvmtatnfi 
DOTTOB STROM DAVID 
Cur* arterimMnie lambulatorlale 

•rruu operations) delle 

EMOMKMMeVBIEVAIHCOSE 
Cura delle com pi Icaaa oni: randl* 
debut. ecsemL ul«-»re varfcoaa 

DISrUNZIONl SESIOAU 
T K N I K I . r i L L I 

VIA C01A W R I Q I Z 0 1 . 1 5 2 
Tel. 3M Ml . Or* »-I»: feettvl t - U 

(Aut. M. San. n. m/nu~ 
del M aaanle ltftH 
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