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II dibattito al Consiglio nazionale FIOM .* '.< 

sviluppi la risposta operaia 
allattacco 

del padronato 
Non esiste contrapposizione fra lotta articolala 

e necessari momenti di generalizzazione 

Si contrattano oggi i « premi » 

Dalit nostra redazione 
MILANO, 22. 

Una questlone ha contribuito a rendere appassionante 
II dibattito al Consiglio Nazionale della FIOM, svoltosi sa-
bato e domenica a Milano: come valutare questi primi 
eplsodl dl « ripresa operaia > segnalati da un certo numero 
c}i province? E, piu in generate, cosa dire della vivace 
spinta alia lotta, e alia generalizzazione della lotta, che si 
nota in larghi settori del movimento operaio? In alcuni 
interrogativi — citiamo tra gli altri quelli dei compagni 
Gerardi e Maliverni di Pavia — si e contrapposta alia 
l inea del sindacato (una < risposta > che parta dalla fab-
brlca per giungere a momenti i 
dl generalizzazione visti come che il signiflcato del program-

1 
I 

punli di partenza per l'ulterio-
re allargarsi della lotta artlco-
lata) una proposta dl azloni ge-
nerall che Investano contem-
poraneamcnte tutta la catego-
ria, anzi tuttl 1 lavoratori ita-
HanL Una spinta agli scioperi 

Benerali specie per difendere 3 
velli di occupazione, e sicu-

xamente in atto in tutto 11 pae-
8© (basti pensare alle « giorna-
te di lotta* di questi giorni di 
Milano, Torino. Ferrara, Trie-
ate, Gorizia, La Spezia; alle 
«pressioni» verso il sindacato 
negoalate per esempio al TIBB 
dl Milano). 

Come dunque interpretare 
questa spinta? Giustamente, a 
nostro parere, Trentin — 
aprendo i lavori del Consiglio 
della FIOM — ha messo in 
guardia contro 11 pericolo di 
porre in contrapposizione le 
lotte a livello di fabbrica e 
quelle general!. Le azionl ge
neral! sono necessarie — come 
dimostra tutta la storia del 
movimento operaio — per uni-
flcare 1 momenti azlendall, per 
dare ad essl una prospettiva, 
per portare alia lotta, nei mo
menti decisivi (vedi ad esem
pio II grande sciopero gene-
rale del gennnio '63 per il con-
tratto dei metallurgici) tutti i 
lavoratori: ma esse non sostl-
tuiscono e non possono sostitui-
re ma! la lotta nella fabbrica 
contro i) padrone per raggiun-
Bere obiettivi ben determlnati. 
II problema. insomma, e qui: 
blsogna fare di tutto per evl-
tare che il malcontento che 
cresce nelle fabbriche ove si 
Ilcenzia o si riduce Porario si 
esaurisca in una glornata di 
protesta generica che lascl le 
cose come prima (o addirittu-
ra peggio di prlma>. Attenzio-
ne, dunque, a quello che Pe-
rotta dl Milano ha deflnito icri 
* scioperi salasso •». attuati su 
plattaforme generlche. senza 
continuity e collegamenti con 
l'azione di fabbrica e di settore. 

Ma, attenzione anche a non 
mettere tutto in un sacco. a 
non cogliere le ragioni delta 
spinta che cresce alio sciopero 
generale. 

Foa ricordava lerl, a questo 
proposito, che dietro a questa 
« spinta • e'e il fatto che cresce 
tra 1 lavoratori la coscienza che 
alia linea unitaria del padro
nato, nella fabbrica e nel pae-
se, va contrapposta una linea 
altrettanto unitaria ed organi-
ca. Blsogna evitare dunque il 
pericolo d! una frantumazione 
della lotta e cogliere la neces-
sita di una sua reale uniflca-
zione. Ecco li'mportanza ad 
esempio dello sciopero di do-
manl dei lavoratori torine<=i 
e della giornata di lotta di 
tutte le categoric gift indetta 
a Milano. preceduta dalla lot
ta articolala dei metallurgioi e 
da decine di lotte aziendali. 

II primo problema e dunque 
di far chiarezza sulla reale 
natura della litiea padronale. 
C e anzitutto. l'attacco ai li-
velll d! occupazione e di sala-
rio. Dal gennaio 1964 al gen-
naio 1965 i lavoratori metal
lurgici licenziati sono stati 33 
mils (e non 350 000 come erro-
neamente abbiamo pubblicato 
domenica), I'occupazione glo-
bate e diminuita di almeno 100 
mila unita. mentre 500 000 la
voratori sono ad orario ridotto. 

IT evldente. In questa situa-
zione. che 1'obiettivo priorita-
rio del sindacato non pub che 
essere quello della difesa dei 
livelll d! occupazione con la 
richiesta al gdverno dl un in-
tervento. con la proposta di 
modlflcare le procedure, con 
gli scioperi, e anche — come 
accade — con Poccupazione del-
1e fabbriche. Ma e sufflciente 
questo tipo di risposta? Non 
si eorre il rischio di limitare 
la lotta ai lavoratori diretta-
mente toccati dalPattacco pa
dronale? 

Ecco allora acquistare Impor-
tanza i problems della 

ma rivendicativo unitarlo che 
la Camera del Lavoro di Mi
lano mette a base dello sciopero 
che si prepara. 

• Ma il sindacato deve presen-
tarsl nl tavolo della program-
mazione economlca — e in sin-
tesi la posizione assunta dalla 
FIOM — munito dl tutta la sua 
forza contrattuale, consapevole 
del fatto che e prima di tutto 
nella fabbrica, che va stron-
cato 11 disegno padronale. 

a. g. 

Domani 
sciopero 

per i ritmi 
all'Alfa 

M I L A N O , 22. I 
Le segreterle provin- • 

} ciali F I M , F I O M e U l L M , , 
I a seguito del pcriiatente I 
I rifiuto dell'Alfa Romeo 

I di regolamentare I r i tmi I 
tulle catene di montag- I 
glo delle autovetture, ag- • 

I gravati negll ultimi gior- I 
nl, hanno deciso dl pro-

I c l a m a r e per mercoledl I 
una fermata dl due ore I 
da effettuaral dalle 9 a l - . 

I l e 11, quale monlto alia I 
dlrezione dell'azlenda au-

• tomobillitlca atatale. I 

I tessili chiedono 
aumenti 

Torino 

Dopo la RIV 
e il turno 

della Di Palo» 
Una fabbrica di supertecnici - Continua I'of-
fensiva padronale - Licenziamenti, tagli ai 

salari e forti riduzioni d'orario 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 22. 

Con la quinta elementare alia 
- Di Palo » non si entrava. Mo-
dernissima. assai nota anche al-
l'cstero per la sua produzione 
di -Macchlne speciali- (una 
sorta di «combinate». in gra-
do di compiere piu operazio-
ni). Pazienda esigeva una ma-
nodopera altamente qualiflcata 
sia dal punto di vista delle no 
zioni teoriche che della pra 
tica. NelPambiente operaio di 
borgata Parella. quelli della - Di 
Palo- venivano scherzosamen-
te definiti i - supertecnici». Era-
no 230 all'inizlo del '64: I/anno 
precedente. attraverso riML i 
Dl Palo avevano rilevato la 
partecipazione azionaria della 
RIV — il 49 per cento — diven-
tando cosl proprietari unici del
la fabbrica. Di 11 a pochi mesi 
iniziarono I guai: le commesse 
dalPeslero. che rappresentavano 
II 90 per cento della produzio 
ne - Di Palo - presero a rare 
Tarsi fino a toccare un livello 
pressoche insigniflcante. Cin. 
quanta lavoratori furono allon. 
tanatl con la proccdura delle 

- dimissioni volontarie», altri 
quaranta licenziati nel corso 
del '64. 

II momento difficile — dl-
cono gli opera! della fabbrica 
metalmeccanica — e stato sfrut-
tato dal padrone come i'ocea-
sione d'un attacco generale ai 
nostri dirittl. Le conqulste con-
trattuall del *62 sono state pra-
ticamente tutte annullate. com-
presi i premi di produzione 
Hanno perslno trovato 11 modo 
di effettuare dei tagll sulla tre-
dicesima mensilita. 

Questa teorizzazione dell'at-
tacco ai salari e ai livelli di 
occupazione come mezzo per 
uscire dalle infide acque della 
recesslone. e comune a tuttl l 
Krandi imprenditorl del settore 
industriale torinese. I meno ol-
tranzisti tentano di medlarla con 
la rivendicazione di un inter-
vento governatlvo che, attra
verso fort! investimenti nei la
vori pubblici e in alcune azien. 
de pubbllche renda meno aspro 
il costo umano e sociale del 

veranno il loro posto nella fab
brica. > 

Dove si giunge seguendo la 
linea dei padroni? Alcune con-
seguenze di questa -politica di 
sviluppo- che cerca il suo au-
toflnanziamento sulle spalle del
la classe operaia sono gih 
drammaticamente evident!: a 
Torino la disoccupazlone e in 
aumento. si contano decine di 
migliaia di senza lavoro. de
cine e decine di migliaia di 
sottooccupati. il piccolo com-
mercio Iangue. i protesti cam-
biari salgono rapidamente. Con 
le sue scelte, la «Di Palo» pa-
ralizza nel limbo della dlsoc-
cupaziohe e degl! orari ridotli 
Penorme potenziale produttivo 
rappresentato da una manodo-
pera che non conosce confron-
to qualltativo. La RIV mette 
alia fame centinaia di famiglie 
e crea le premease di una rea-
zione a catena che coinvolge-
rebbe inevitabilmente il com-
mercio. Partigianato. i pfecoli 
e medi operator! economici del
la Barriera di Nizza. Questo e 
quanto ! padroni chiedono in 
nome della ristrutturazione del 
telaio monopolistico su scala 
nazionale e internazionale. in 
nome cioe, del loro esclusivo 
interesse. 

Una via estremamente perl-
colosa. 

Pier Giorgio Berti 

Mentre in numerose provln-
cle e in aziende tessili sono in 
corso importanti nzionl di scio
pero e manifestaztoni per I li
velli di occupazione e lo svi
luppo del settore, riprende-
ranno, quest'oggi a Milano 
presso la Conflndustria Alta 
Italia le trattative per la 
Istituzione - e la regolamenta-
zione dei premi di rendimento. 

La trattativa avviene in ap-
plicazione dell'impegno nssun-
to da parte industriale con il 
protocollo firmato nel luglio 
1964 a conclusione delle trat
tative per il rinnovo contrat
tuale secondo il quale si pre-
vedeva la istituzione in tutte le 
aziende tessili di premi di pro
duzione collegati al rendimento 
del lavoro. 

Le segreterie delle Federa-
zioni nazionali dei sindacati 
dei lavoratori incontratesi nei 
giorni scorsi hanno convenuto 
che da questa trattativa debba 
derivare un miglioramento sa-
lariale per tutti l lavoratori e 
soprattutto la conquista del di-
ritto ad una dinamica dei pre
mi aziendali. 

Da parte sua la FIOT precl-
sa che i premi devono essere 
contrattati a livello aziendale. 
che i premi gia conquistati de
vono essere consolidati e m!-
gliorati e soprattutto che si 
debba assicurare una adeguata 
dinamica alio sviluppo azien
dale dei premi stessi. 

La tesi padronale tendente a 
dimostrare che attualmente non 
esiste aumento del rendimento 
del lavoro e infondata se si 
considera che ovunque le di-
rezioni aziendali hanno prov-
veduto in questo pcriodo ad 
aumenti delle macchine asse-
gnate ad ogni operaio. alia ri-
duzione degli orgunici, da cui 
b risultato un forte aumento 
del rendimento del lavoro. 

Nei .giorni scorsi la FIOT 
aveva. come e noto, inviato ai 
ministeri economici. e al mini-
stero del Lavoro un promemo-
ria sulla situazione del setto
re e richiesto di essere ricevu-
ta per illustrare piu dettaglia-
tamente la propria posizione 
circa la politica dello Stato e 
i prowedimenti immediati da 
prendersi per la difesa dei li
velli di occupazione. 

Mentre non e ancora perve-
nuta nessuna risposta da parte 
del ministri interessati si svi-
luppa ulteriormente l'azione 
padronale tendente ad ottene-
re dal governo numerosissime 
agevolazioni che comportano 
ingentissimi oneri per lo Sta
to tra cui: fiscalizzazione degli 
oneri sociali, la sospensione 
dell'imposta dl fabbricazione 
sul filati: il finanziamento de
gli acquisti della materia pri
ma, Panticipazione di forniture 
alio Stato. la temoestiva ema-
nazione di disposizioni legisla
tive con relativi incentiv! • fl-
nanziari per fusione di Socie-
ta e concentrazione di aziende 
il finanziamento delPesporta-
zione. la treeua fiscale con ade-
guamento dei prelievi di ric-
chezza mobile. 

Si ha notizia intanto che le 

proposte della FIOT hanno rac-
colto larghe adesioni alia base. 
tra i lavoratori, dove e in cor
so un dibattito che interessa 
anche le popolazioni delle zone 
tessili. 

Sempre piu l'azione dei la
voratori, anche dove l'attacco 
padronale e piu accentuato co

me alia Marzotto, alia Dell'Ac-
qua ed altre e tesa non solo a 
contestare la linea padronale 
ma anche a difendere 1 livelll 
di occupazione Investendo pro-
bleml dl Indlrizzi produttivl. e 
a riproporre con forza i proble-
mi salariali e quelli della con-

'trattazione aziendale. -

Capita I i all'estero 

« INVASIONE 

AMEKlCAM nel MOJVDO 
(inintfi&rdi diftre) 

jl957| '58 '93 P60 '61 '62 "63 

Sciopero 
. of fabbricone 

di Prato 
PRATO. 22 

Contro una modifica del si-
stema dei cottimi che ha pro-
vocato una intensificazione 
dei ritmi di lavoro, lotteran-
no domani per due ore i lavo
ratori del Fabbricone (IRI) 
di Prato. Operai ed operaie 
intendono anche rcspingere i 
prowedimenti disciplinari pre-
si dai padroni contro i lavo
ratori che non sopportano quei 
ritmi. La lotta proseguira in 
forma articnlata. 

400 

300 

200 

100 

H ^ ^ ^^mm^ ^ ^ ^ B ^ ^a^B^w •^^^— ^t^m^m- ^ ^ ^ 

COMUNti 

400 

300 

200 

100 

- -

AVtnx 

400 

300 

200 

.100 • ^ I ^ ^ H ^^^^m ^ B ^ H 

%AT1NA 

Invest ire all 'estero rende bene ai capitalist! U S A se , 
ad esempio , H profitto m e d i o ricavato in Europa occi-
dentale ne l '64 supera del 15 per cento i capitali inve-
stiti . Questo spiega 1'espansione degl i invest iment i ame-
ricani nel mondo . Ma questa invasione dovrebbe subire 
una flessione, per due fattori: l 'esortazione di Johnson 
a non esportare capitali o n d e sanare il deficit delta 
bi lancia de i pagamenti; la reazione di molt! paesi di 
fronte a tale « n e o co lon ia l i smo» statunitense. 

umano e 
lotta ll'operazione. I - d u r i - non esi-

per un nuovo corso della po- jtano a dichiarare esplicitamen 
litiea economica e quelli della te, senza ma^cherature tattiche 
condlzione operaia. I licenzia
menti non devono far dimen-
ticare da una parte che il sin
dacato deve portare la lotta a 
livello delle strutture c dal-
l'altro. che nelle fabbriche. col 
taglio dei tempi, la riduzione 
del guadagni di cottimo. Pau-
mento de! ritmi. e in corso un 
processo di riorganizzazione del 
lavoro dlretto ad aumentare lo 
sfruttamento, a modificare uni-
Iateralmente II rapporto di la
voro. a liouidare le conqulste 
contrattuali. a far pas?are nel
la realta del rapporto di lavoro 
la -politica dei redditi - met-
tendo In una camiria di ferro 

per oggi e per domani — il 
sindacato. 

Qui e il valore delle proposte 
FIOM per un intervento orga-
nico del pubbPci poteri perrie-
quilibrare la collocazlone del-
Pindustria delPauto. per lelct-
tromeccanica pesante. I elettro-
nica, le teleeomunieazlonl, t 

naval i, e c c Qui e an-

la loro volonta di far nagare 
alia classe operaia le trasfor-
mazioni tccnologiche non rea-
lizzate ncgli anni del «boom -
e sollecitate. ora. dalle esigen 
ze della competitivita interna 
zionale. II caso di Agnelli e 
della RIV e tipico. La situa
zione RIV e ben diversa da 
quella della - D i Palo- , qui 
non ci sono carenze di doman-
da ne problem! di rallcnta-
mento produttivo. Anzi. la di-
rezione ha affermato che la 
azienda intende raddopplare la 
produzione del cuscin^tti a ro-
tolamento entro il "70. questo 
programma e previsto negli ac 
cordi che hanno legato II com-
p'es50 metalmeccanico torinese 
alia SKF, la potcnte - holding-
svedese. e. nel quadro di tail 
accordi. le trasformazioni da at-
tuare nel ciclo produttivo »vo-
gliono- il licenziamento d> 90U 
operai e piu lavoro. piu fatica. 
piu Impegno psico-flsico da par. 
te del lavoratori che conscr-

Da questa sera 

Per il contralto 
gontmai in lotta 

Lotte degli alimentaristi, plastic? e gasisti 
Trattative per i cartai 

Rlprende oggi la lotta contrattuale che da doe mrsi sta 
imprgnando I 40 mila lavoratori della gotnma: ancora una 
\olta sindacati c latoratorl hanno rrsplnto II tcntativo padro
nale — rlbadlto In una recrnte riunionr al minHttro del I-a-
voro — dl tmporre un • contralto conglunturale •. Oggi e 
domani alia Pirelli Bicocca e nelle magglori aziende lo scio
pero sara articolato; giovedl si asterranno dal lavoro per Z\ 
ore tuttl gli altri operai del settore. 

PI.ASTICA — Avra luogo domani un primo sciopero na-
tlonale per II rinnovo del contralto del lavoratori della pla-
stica: I sindacati hanno declso la lotta in seguito a una nuova 
rottura delle trattative. 

CARTAI — Sono In corso trattative per la vertenza con
trattuale del 43 mila cartai. Un primo Incontro tra sindacati 
e padroni dovrebbe svolgersl 11 3 marzo. 

GASISTI — Un secondo sciopero unitarlo dei gasisti delle 
aziende private si svolgera domani: I sindacati hanno decWo 
un'intensiflcazione della lotta qualnra I padroni non rercdes-
«ero dalle loro po^izloni. 

ALIMENTARISTI — F/ inizlata lerl la • settimana di pro-
testa • degli alimentaristi per la contrattazlone integrate a. la 
riforma delle penslnnl. roccupazinne e i salari Oggi si aster-
ranno dal lavoro per 24 ore I 3 mila operai del complesso 
Galbanl (Melzo. Pavia, Mantova. Cremona), dell'lnvernizzi dl 
Melio e della Polenghl Lombardo di Lodl: gloved! sciopere-
ranno per 24 ore I pasta I e mugnai; venerdi. per 13 ore. I 
10 mila addettl Dssl all'Industrla saccarifera. Anche I tenti-
mlla mangimlstl zontecnirl si asterranno dal lavoro per 24 ore 
da giovedl per ottenere 11 rinnovo del contralto. 

Stalali 

Forte sc/opero 
(90%) ai UPP 

Agitazione al Commercio estero 

La situazione nelle zone di riforma agraria 

Dall'Ente Maremma 
laconferma 

che occorre una svolta 
Estendere Pattivita a tutti i contadini e a tutte le region! 
Numerosi problemi insoluti a 12 anni dall'inizio della riforma 

I 15 mila dipendenti del mi-
nistero dej Lavori Pubblici e 
degli uffici pcrifenci: Genio 
civile e Provveditor.iti alle ope-
re pubbliche hanno ien <cio-

Nuove lotte 
dei marittimi 

per le pensioni 
I marittimi scenderanno di 

nuovo in lotta per la riforma 
delle pensioni mannare: lo 
stato di agitazione e stato pro-
clamato dai tre sindacati a 
causa dell'ostinato riftuto del 
Koverno di accogliere le riven-
dicazioni dei lavoratori. Da 
venerdi avranno luogo mani-
festazioni di protesta e saran-
no forme lo navi itahane nei 
porti di Genova, Napoli e Trie
ste. 

perato compatti. La partecipa
zione ha registrato una media 
deH'88ce con punte del 100'c 
in molte province. 

Alia base deH'azionc unita
ria vi e la protesta per la man-
rata prcsentazione al Consiglio 
dei ministn da parte dcll'ono-
revole Mancini del progetto sul-
1'adeguamento degli organici. 

Intanto. ii personate del m:-
nistero del Commercio Estero, 
al termine deirassemblea gene
rale unitaria svoltasi ien. ha 
proclamato lo stato di agitazio
ne rivendicando l'ampliamento 
degli organici rimasti fermi al 
1946, nonostante il forte incre-
mento dei rapporti commerciali 
con I'cstero Nel ca5o di persi-
stente rifiuto del ministro la 
categoria passeri alio sciopero 

Ha luogo oggi. inline. l'in-
contro tra i findacati e la dire-
zione generale delle FS Ver-
ranno proseguite. e, si spem. 
conclude le trattative suU'cstcn-
sione del conglobamcnto ai cot
timi e ai premi di maggiore 
produzione. nonche i licenzia
menti negli appal tL 

D»l nostro inviato 
• GROSSETO, 22. 

L'incontro della Commlsslo' 
ne agrlcollura del Senato con 
gli assegnatari della riforma 
net comprensorio tosco~laziale 
ha assitnto. t'n molti momenti, 
I'uspctto di una coiisultazione 
popolare. Ne e uscita J'indica-
sione. chlarlssima, che e ne
cessarie una svolta nella po
litica agraria e — di conse-
guenza — negll orientamentl 
c nelle strutture degli Enti di 
riforma agraria (ora enti dl 
sviluppo agricolo). E questo 
ha un signiflcato particolare 
perche" I'Ente Maremma e, 
per la sua organizzazione e 
per i compiti che ha espli-
cato, per I'ambiente sociale 
in cui opera, il piii tipico dei 
died enti agricoli a carattere 
pubblico operant! attxalment*'. 

Fin dalla prima assemblea 
con gli assegnatari — a Te
sta di Leprc. un borgo alia 
pcriferia di Roma — i pro
blem! essenziali so'io stati 
posti sul fauolo; I) Vinsuffi
cient e trasformazionc della 
terra: 2) I'incapacitd del -pia
no verdC' ad assolvere un 
ruolo positivo per i contadini; 
3) la nccessttd di allargare la 
base sociale delle cooperati
ve^ 4) Vostacolo dei consorzi 
di boniftca. 

La centrale del latte dl Te
sta di Lepre paga ai conta
dini 70 lire al litro. un prez-
zo che i prtuafi non garan-
tlvano In precedenza, 71 red-
dit0 dei contadini, tuttavia, 
rlmane basso ( - c i sono mesi 
cne non manglamo nd noi n6 
le bestic », ha dello un asse-
gnatario) e la prima raglone 
sta nel fatto che gli assegna
tari — come tutti i coltiva-
tori dirctti e i mezzadr'i — 
vendono grano a 6500 lire il 
quintale e comprano miscc-
lati... a settemila. La dipen-
denza degli allevamenti dai 
mangimi acquistati sul mer-
cato, miscele di cereali e fo-
raggi non prodotti da loro 
(annullando anche i tentativl 
calmieratrici del mangimificio 
del Consmaremma), c il pri
ma motivo di quella crisi che 
ha visto ridurre I bovini al-
levati dagll assegnatari del 
comprensorio da 55 mila a 42 
mila negli ultimi tre anni. 

La crisi nasce, anche qui, 
dall'insufficicnte trasforma-
zione dei fondi che hanno an
cora una produttivita per et-
taro e per unita lavorativa 
molto bassa. Virrigazione di 
vasle zone, base dei prati ar~ 
tificlali e delle colture spe-
cializzate, e in progetto da 
tre anni — J15 mfla ettart 
da irrigare; 200 mila ettari 
interessati — ma non e stata 
finanziata. 

A eld si sommano mali an-
tichi: la mancanza di elettri-
cita, ad esempio, e la regi-
mazlone dei torrenti. Sono 
state costruite le case e folic 
le strode, ma I'elettricita de
ve ancora arrivare dopo dic-
ci anni in vaste zone dell'A-
gro Romano c del grossetano. 
Laddove cid competeva ai 
consorzi di bonifica, 11 si e 
incontrato Vostacolo. A Testa 
di Lepre per I'elettricita (Con-
sorzio di bonifica dell'Agro); 
a Tarquinia il Consorzio Etru-
ria per strode e torrenti; a 
Canino un'altro consorzio per 
le acque: a Grosscto il Con
sorzio della bonifica grosse-
tana per le acque: ovunque i 
consorzi di bonifica sono sotto 
accusa. La leggc del 1933 as-
segna a questi organi privati, 
dominati ila pochi proprieta
ri terrieri. compiti pubblici 
vitali. Nemmeno la legge di 
riforma agraria elimino ta 
giurisdizione dei Consorzi, 
laddore si crcara un ente pub
blico con compiti di riassetto 
fondiario a carattere genera
le. Naturalmente, i dirigenti 
dell'Ente Maremma procla-
mano che con i Consorzi di 
bonifica esistono rapporti di 
«• streffa collabora^ionc -; ri-
manc da spiegare perche* i 
Consorzi impongono forti 
contributi ma non hanno ri
sotto nessuno dei compiti di 
loro competenza 

A Grosscto. in fatto di • col-
laborazione ~. si e fatta I'cspe-
rienza opposta: per gli clet-
trodotti e le strode sta intcr-
venendo il Comune diretto 
dalle forze popotari. Cosi si 
risolvono in duc-tre anni pro
blemi che sono rimasti in
soluti per died anni. E que
sto esempio indica la strada 
da seguire per la ristruttu
razione degli enti di svilup
po: il legame xtretto con Co-
muni e Province. 

Certo. la questione delle 
• opere di civilta\ - chiama in 
causa I'indirizzo del finanzia
mento statale. L'mcentivo ai 
smaoJi. posto a base del Pia
no Vcrdr. non serve per rea-
hzzare le opere pubblirhe o 
le grandi opere collettive co
me ViTrigazwne. Ma non ser-
ve nemmeno ad aiutare la 
trasformazionc delle imprest? 
colfiralrzci. come dimostra la 
esperienza che ci hanno e-
sposto t dirigenti dell'Entc 
Maremma. Questo ente in 
quattro anni. con un'appara-
to di 1300 dipendenti e con 
un grande impegno di pro-
gettazione e assistenza e riu-
scito a prcicntare domande 
sul Piano Verde per 12 ml-
liardi. Ha avuto accolte do
mande per soli 2 mihardi 
L'isolamento del singolo con-
tadtno non e colmato qui. 
da'il'organiz:azione sxata'e Ci 
sono le cooperative: ma il 
Piano Verde, guarda caso. non 
*olo non compie alcuna *ccl-
ta prioritaria a favore delle 
cooperative ma pone dei It-
mitt nella concessione del ere-
dito ai contadini associati. e-
scludcndole addirittura da al
cune delle forme piu sostan-
zio<c. 

Fallito nelle zone dl rifor

ma — in tuttl gli incontrl, a 
Tarquinia, Testa dl Lepre, 
Cerveterl. Capalblo, Marsllia-
na, Pescia Romans per due 
giorni abbiamo senlite accuse 
di assegnatari e di president! 
di cooperative — il Piano 
Verde ha senza dubbio con
tribuito ad acuire il distacco 
fra impresa contadina e im-
prcsa capftalistira in tutta 
Vagrlcoltura italiana. Ora, nel 
momento in cui si discutc la 
legge sugli enti di sviluppo, 

Trasformare 
Piano Verde 

e Enti agricoli 
Le segreterie della Feder-

mezzadri, della Federbrac-
cianti, dell'Associazione Na
zionale delle cooperative 
agricole e dell'Alleanza con
tadini hanno esaminato i 
prowediment i attualmente 
in discussione relativamen-
te al rinnovo del Piano Ver
de e agli Enti Regional! di 
sviluppo. 

Le quattro organizzazionl 
hanno rilevato che II Piano 
Verde, sia per I'accentra-
mento mlnisteriale dei po
teri decisional!, che per I 
poteri discriminator! dati 
alle banche e soprattutto 
per II suo indirizzo di fon-
do, volto ad incentivare le 
posizioni di profitto e di ren-
dita, ha gia dimostrato nel-
lo scorso quinquennio di es
sere soltanto uno strumento 
di sostegno e di potenzia-
mento della grande impre
sa generando tra I'altro lo 
acutizzarai degli squilibrl 
nelle campagne. Cid signifi-
ca che, nel quadro della 
programmazione economi
ca democratica, e necessa-
rio: porre fine agli inter-
venti settoriali coordinando 
la politica degli investi
menti pubblici; llquidare 
ogni potere decisionale de
gli Istituti bancari; modifi
care gli attuali indirizzi po-
nendo al centro dell'inter-
vento pubblico II rinnova-
mento democratico delle 
campagne che ha le sue 
basi in una agricoltura fon-
data sull'azienda contadina 
asioclata e su grandi azien
de dirette dal lavoratori 
agricoli. 

Lo strumento finanzlarlo 
dell'intervento pubblico in 
agricoltura non pud essere 
che parte Integrante degli 
Enti di sviluppo agricolo. 
A tale proposito, le quat
tro organizzazionl, non con-
dividono le posizioni conte-
nute nel progetto di legge 
n. 519 approvato dalla Com-
missione deH'aqricoltura del 
Senato della Repubbllca e 
chiedono la costituzlone dl 
Enti regional! di sviluppo 
agricolo operant! in tutto il 
territorio delle region! e do-
tati di poteri per I'espro-
prlo, la sele2ione degli In
vestimenti, lo sviluppo del
la cooperazione e dell'asso-
clazionismo contadlno; do-
tat i . cioe, di poteri di inter
vento nelle strutture fondia-
rle e di mereato. 

La Federbracclantl, la 
Federmezzadri , I'Alleanza 
del contadini e I 'ANCA. 
hanno deciso dl incontrarsi 
di nuovo per esaminare al
tr i problemi — mutui qua-
rantennali, regolamento or-
tofrutticolo del M E C — ed 
hanno deciso di emanare 
disDOslzioni comuni per lo 
sviluppo della lotta unitaria 

balza evldente I'assurdKd po
litica ed economica di eon-
finame I'attivita in alcune r»-
o!oni e comprensori. Lo stesso 
v<ale per il cosideito - rinno
vo » del Piano Verde. I pro
blemi degli assegnatari cosi 
come ha potulo rilei-arl! la 
Commissionc Agricoltura. so
no in larga m'sura comuni • 
a tutti i contadini e a tutta 
Vagricoltura italiana. alle zo
ne depresse come alle zone 
sviluppate. Vcdiamorte i prin
cipal!. 

Dimension! aziendali. L'om-
pliamcTilo dei podrri deoli 
assegnatari. ncccssario in mol
ti casi, richiedc I'esproprio 
di altra terra. Ma questa esi-
genza di ampliamento — so-
stenuta dai dirigenti della Ri
forma per una parte dei po-
deri asscgnati — e asiaf plfc 
estesa e drammatica fuorl 
delle zone di riforma. per cui 
occorre veramente un inter
vento gencralizzato degli En
ti per cspropriare le aziende 
capitalistiche che non rispon-
douo a detenninati rcquisltf 
economici e sociali. 

II mereato. / problem! dl 
mereato si pongono, nel com
prensorio maremmano sem
pre piii pressanti a mano che 
aumenta la produzione spe-
cializzata. Vale a dire che 
sono piii decisivi nelle zone 
gia sviluppate che in quelle 
depresse: come si giustiftche-
rebbc quindt I'esclusione di 
gran parte dell'ltalia centro-
settentrionale daH'infervenio 
de^U enti regionali? 

Assistenza tecnica e credl-
tizia. E.ssa comporta_ in tutti 
gli ambienti. la dotazione di 
un appoggio pubblico (pre-
finanziamento alle cooperati
ve: attivita dimostrativa; eli-
minazione di ostacoli buro-
cratici e progcttazioni) la cui 
rn/idilu non ha limiti negli 
specifici ambienti agricoli. La 
richiesta cresce. anzi. con la 
massa dei prodotti. 

L'Ente Maremma ha in pro
gramma, ad esempio, la rta-
lizzazione di tre - ccntri zoo-
tecnici - di millc-ducmila ca-
pi bovini. Li affiderft in pe-
stlone. all'inizio. al Consma
remma (cooperativa di 2. gra-
do) e poi direttamentc a una 
cooperativa di allcvatorl (in 
un caso, Capalbio, la coo
perativa prenderebbe in ma
no la pcsltonc fin dall'infzloL 
Che cosa c'<\ in questa ini-
ziativa. che non possa e deb
ba generalizzarsi in altre re-
gioni, qitalunquc sia il loro 
grado di sviluppo? 

La svolta die s'imponc, quln-
di, c quella dell'estensione 
immediata delle attivita de
gli enti a tutti i contadini 
delle zone dove gia operano 
e. con la nuova legge, della 
loro creazione dove ancora 
non ci sono. In questo qua
dro un ruolo spctta alia prcs-
sione dal basso per allargare 
la base sociate delle coope
rative. La centrale del latte 
di Testa di Lepre, ad esem
pio. ha ora 856 soci c la pos-
sibititci di aprimcrc un con
siglio largamcntc rapprcsen-
tativo dei lavoratori agricoli 
nella zona. La centrale orto-
fruiticola di Tarquinia. in-
vece. ha solo 149 soci nono
stante le sue grandi prospet-
tivc di sviluppo Attualmen' 
te i 1300 dipendenti dell'En-
te Maremma (diecimila fra 
tutti gli enti) sono senza dub
bio poco utilizzati, hanno un 
* costo» sproporzionato: ma 
questo * costo ~ sard ridotto e 
pienamente giustificato quan-
do il loro campo di lavoro 
sara aumentato di quattro o 
cinque volte. Spctta al gover
no agire subito di conscpuen-
za: alia maggioranza gover-
nativn di rivedcre a fondo te 
sue posizioni sulla legge per 
la creazione degli enti. 

Renzo Stefanelli 

Costituito il COREPA 

I contadini campani 
riuniti in Consorzio 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 22 

Ieri, nel corso del convegno 
regionale della cooperazione 
agncola, e stato costituito uffi-
cialmente il Consorzio regionale 
dei produttori agricoli (CORE-
PA). La lmportante imziativa 
ha raj/prcscntato il punto di 
arrivo degli sforzi c dello im
pegno del movimento coopera-
tivistico nelle campagne cam-
pane. alia vigilia del congresso 
nazionale d e l l e cooperative 
agricole che si apnra venerdi 
a Roma. 

Che il COREPA dovr& avere 
un ruolo cssenziale nella orga-
mz7azione dei contadini cam
pani e un fatto che deriva dal 
carattere sptccatamente mer
cantile della produzione agri-
cola della nostra regione: una 
produzione che nel giro di que
sti anni si e sempre di piii 
orientata verso la specializza-
zione della ortofrutta. per il 
mereato di consumo e per la 
industna di trasformazionc I 
dati forniti dal compagno Gizzo, 
relatore al convegno di ien. 
hanno infatti mformato c h e 
spccialmente nelle zone dove 
sono stati efTettuati i maggion 
investimenti pubblici e privati, 
vi e stato un aumento della 
superflcic coltivata a pomodorn 
che c passata da 18 mila ettari 

I a 25 mila: una diminuzione del
la produzione delle patate e del

le colture legnose e promitcue, 
Xello stesso tempo si 4 avuto 
anche un aumento del patrimo-
nio zootecnico. 

D'altronde proprio le carat. 
tenstiche di agricoltura desti-
nata al mereato di consumo ed 
alia trasformazione agricola, 
pongono la necessita di misure 
lequali garantiscano il potere di 
contrattazione dei contadini sul 
mereato. Ii libenno da ogni for
ma di intermediazione. permet-
tano di realizzarc la piena re-
munerazione della loro attivita. 
In questa direzione muqvono 
cosl le imziative del movimento 
del la cooperazione agricola le 
quali mirano alia costituzione 
di magazzini-centri di raccolta 
e di smistamento della ortofrut
ta a Striano e a Cimitile — nel
la zona del pomodoro —: a Giu-
gliano ed a Nocera nella zona 
della ortofrutta: nella valle Cau-
dina; nel Baianese per la pro
duzione delle nocciole; a Solo-
paca per la produzione del vino. 

Nel convegno di leri altre 
iniziative sono state annunciate 
per il settore della produzione 
del latte: si e chiesto infattl 
che la centrale del latte di Na
poli — per la quale nl piu pre
sto si dovra arrivare alia ap-
provazione della deli bora comii-
nalc di municipalizzazione — 
dovra svolgere una funzione 
regionale. intervenendo diretta-
mente nella raccolta dal latte 
nelle campagne. 
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