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Mercoledi si apre a Salerno il congresso degli opera/ agricoli 

La Federbraccianti propone una linea 
di sviluppo 

sociale 
Produttivitd e occupazione non devono 
essere obbiettivi contrastanti - Duecento-
mila partecipanti olle assemblee di base 

Con i suoi 450 mila iscritti, la 
Federbraccianti-CGIL e certo 
uno del grandi sindacati nazio-
nali che dispone di un enorme 
patrimonio politico ed umano. 
Nella situazione delle campagne 
italiane, poi. essa costituisce 
una forza decisiva per indiriz-
zare le trasformazioni verso ob
biettivi sociali. I grandi cam-
biamenti di questi ultimi dieci 
anni. inoltre. non hanno scosso 
l'influenza della Federbraccian
ti e la sua capacita di « sinda-
calizzare» gli operai agricoli; 
in una certa misura il sinda-
cato ha camminato con i tempi. 

Fra oggi e domani si tengo-
no gli ultimi congressi provin
cial!; mercoledi si apre a Saler
no quello nazionale. Si puo fare, 
quindi, un primo bilancio sulln 
scorta dei dati raccolti dal sin-
dacato. Alle assemblee di base 
hanno partecipato circa 200 mi-
la lavoratori agricoli, dando 
vita ad una consultazione sen-
za precedenti che — di per se 
— ha consentito di « far cam-
minare > le idee esposte nei 
« temi > congressuali. Fra que-
ste, la tesi centrale che Top 
posizione degli operai agricoli 
al padronato non e un fatto 
subordinato alle linee di svilup 
po tracciate dalle forze domi-
nanti. un'azione tendente a rea 
lizzare le migliori condizioni 
possibili nella gabbia del si-
stema vigente. 

Gli operai agricoli. insomma. 
presentano le loro rivendicazio-
ni contrattuali, previdenziali. 
sul collocamento come obbiet
tivi concreti di azione sindacale 
e, al tempo stesso, come base 
di avanzata verso l'abbattimen-
to del « tetto ^ che a queste 
aspirazioni pone l'azienda agra-
ria capitalistica. Conquista e 
gestione associata della terra, 
enunciate nolle tesi, si precisa-
no sempre piu come concreta 
prospettiva non solo nelle zone 
arretrate ma proprio in quelle 
cosidette « avanzate » della ca-
scina lombarda. 

I congressi hanno segnalato. 
inoltre, la fase cruciale attra-
versata dal capitalismo agrario. 
Negli ultimi quattro anni la pre-
senza dei salariati fissi nelle 
aziende si e consolidata (a fine 
1964 erano 199.874) mentre ac-
canto aU'operaio stabile si e 
affiancato una figura di lavora-
tore semistabile. ma specializ-
zato e indispensabile all'azien-
da capitalistica. che riunisce 
circa 250 mila specializzati. Ri-
mane ancora circa un milione 
di « braccianti » nel significato 
tradizionale della parola. di cui 
un larghissimo numero di don-
ne. reclutati stagionalmente e 
soggetti piu di tutti alia man-
cata applicazione dei contratti 
e delle leggi previdenziali. Se 
gli c stabili ^ e gli specializzati 
pongono l'azienda agraria capi
talistica come nuovo. essenziale 
centro di lotte sindacali per gli 
organici e le qualifiche. la si
tuazione generale ripresenta 
problemi politici di primordine. 

II collocamento. fra questi. 
e il piu urgente. Occorre un 
sistema nel quale l'intervento 
sindacale e nuove norme legi
slative valgano a stroncare sia 
il mercato di piazza che il mer-
cato d'azienda. private del-
l'agrario. Dal nuovo sistema di 
collocamento dipende un accer-
tamento dei contributi previ
denziali sicuro. base per la 
riforma della previdenza in 
agricoltura. Al nuo\o sistema 
di collocamento deve connet-
tersi. inoltre. una politica del-
l'occupazione quale e possibile 
oggi che lo Stato paga la mag-
gior parte degli investimenti 

D vicepresidente delle ACLI 
ha detto. recentemente. che « il 
salariato agricolo non pud stare 
a guardare di fronte alle tra
sformazioni dell'azienda » c. 
certo. non stard a guardare ma 
interverra con la forza delle 
vertenze aziendali sui problemi 
dell'organico (compresa l a s 
sunzione della manodopera e-
stema. non fissa. o stagionale). 
della qualifica. dell'organizza-
zione del lavoro. Ma dietro 
l'azienda agraria capitalistica 
c'e un altro padrone, lo Stato 
finanziatore. il quale ben piu 
del privato capitalists ha degli 
obblighi sociali verso i lavora 
tori. Ma cosa c'e nel Piano 
Verde, lo strumento principale 
di questi finanziamenti, a tu-
tela degli interessi degli ope
rai agricoli? C'e almeno l'ob-
bligo di rispettare i contratti? 
C'e l'obbligo di discutere gli 
organici con i sindacati e gli 
organi della programmazione? 
C'e l'obbligo di attenersi ai 
piani di zona e regional] per la 
programmazione delle produ-
zioni? 

Non solo non c'e niente di 
tutto questo ma, anzi, si tenta 
di sfuggire persino all'esigen-
m di piani zonali gestiti dagli 
enti di sviluppo. Cos! come ogni 

giorno, e in particolare con la 
Iegge sui mutui, si 6 cercato di 
boicottare in ogni modo le coo
perative dei braccianti. Cosi 
come sui molti problemi legi-
slativi in sospeso si 6 cercato 
di negare al sindacato la sua 
veste di normale controparte 
del governo (gli incontri sulla 
legislazione previdenziale sono 
interrotti da mesi). Ognuno di 
questi problemi sara. nei pros-
simi mesi. il tenia di grandi 
lotte unitarie di cui questi con 
gressi annunciano l'ampiez/a e 
rimportan/a. 

La spesa pubblica in agricoltura 

Scontro per 900 miliardi 
Prelievi ed erogazioni 

( i n m i l i a r d i ) 

P R E L I E V I : 

ImpoBte e aovr imposte 
Contribut i consort i l i 
Contributi previdenzial i 

EROGAZIONI: 

F inanz iament i pubbl ic i * 
I'restazioni previdenzial i 

T R A S F E R I M E N T I NETTI 

1 9 6 0 1 9 6 2 1 9 6 1 

148 
14 
71 

223 

246 
309 

125 
16 
60 

201 

330 
420 

119 
17 
73 

209 

347 
570 

322 549 708 

( + ) — Esclusa la spesa ordinaria e i mutui; comprendendo queste voci TINEA ha valu-
tato la spesa pubblica per l'agricoltura nel 1963 in circa 550 miliardi. In tal caso 
i trasferimenti a favore dell'agricoltura superano i 900 miliardi. 

MEZZADRO E PADRONE 

La prima foto moslra lo scorcio di una abitazione colonica a Montespertoli (Firenze); la seconda II nuovo implanfo Erbazoo 
nella stessa localita, ancora da utilizzare ma pronto a diventarc una fabbrica di profitti p«r i padroni. Mentre II mezzadro 
si logora nelle vecchie abitazioni e nel vecchi sistemi di lavoro, II padrone pud spendere centinaia di mllloni in modernlssimi 
impiantl nella cut gestione il lavoratore entrera unicamente come un « cosfo di produzione »; e fra I'altro un c costo » assai 
basso perche la manodopera sara ridotta al massimo e i contratti attuali condannano il bracciante a salari di fame. 

EMPOLI: un'esperienza innovatrice di sviluppo cooperativo 

f ' venuta dal Commie la spinta 
a dar vita alia stalla sociale 

Gli enti locali della Toscana verso un convegno sull'agricoltura 

Nostro servizio 
EMPOLI. 25 

Gli enti locali della Toscana — 
comuni e provincie — stanno 
preparando un convegno desli-
nato a fare il punto sulla politica 
di riforma delle strutture agro-
Tie. Eluse le esigenze dei mezza-
dri. con la legge sui patti agrari; 
esclusi due lerzi del temtorio 
regionale dalla zona di operati-
cild dell'ente di sviluppo; esclu-
so un impulso decisivo alia coo-
perazione dal progetto di Piano 
Verde n. 2. le prospettive di que
sto settore economico si /anno 
oscure se non saranno awiale 
nuove. decisive esperienze che 
porttno alia modifies degli indi-
rizzi governativi. 1 consigli co-
munali e provinciali e in questo 
senso che vogliono spingere con 
magaior forza reclamando un ruo-
lo priTnarto nella formazione dei 
c piani zonali ». nella loro gestio
ne e nella gestione dell'Ente di 
sviluppo. quale rappresentanza 
democratica piu immediate della 
popolazione. 

Per questo essi hanno assunto. 
da tempo, un ruolo di c co.«truzio-
ne > neiraoricolfura. a fianco dei 
contadim, che rappresenta un fat
to nuovo: sopratutto come molla 
dello sviluppo cooperaUro dove 
la garanzia tecnica ed economica 
dell'Ente locale pud (in attesa di 
voter agire attraverso VEnte di 
sviluppo) costituire un valido 
punto di appoggio aUa creazione 
di nuove e « costose > unitd coo
perative. 

E* qnesto fl caso della stalls 
sociale sorta. alcuni anni or sono. 
per iniziativa del Comune di Em-
poli. la quale ha aid data i suoi 
frulti di espenenza validissima 
nel campo dell'allevamento del 
bestiame. — ET il comune, che 
dopo aver preso Vmiziativa della 
stalla sociale, ha portato un gran-
de contribulo per la sua realiz-
zazione — ci ha detto il segreta-
rio della Federmezzadri di Em-
poll. 

La stalla social* conta oggi 

circa 35 soci costituiti da colti-
vatori di diverse tendenze poli-
tiche. Nella sua sede. in frazione 
Mulino Suovo. vengono allevatt 
in media cento capi di bestiame: 
in parte da maceUo. in parte da 
avviare all'ingrasso: questi ulti
mi vengono poi venduti ai soci 
che li portano a compxmento del-
I'mgrasso nelle stalle poderalL 

In un primo momento la stalla 
sociale alleoara solo bestiame da 
macello. poi con il crescere dei 
soci fu possibile anche VaUeva-
mento del bestiame da svezzare 
e dare ai contadim. Questo portd 

notevoli vantaggi alia cooperati-
va: si poterono comprare piu ca
pi insieme. la maggtor parte dei 
quali venne importata dalla Re-
pubblica Federale Tedesca. e 
prepararli per poter essere ven
duti ai soci ad un prezzo minore 
di quello corrente di mercato. 

La stalla. inoltre. offre un al
tro vantaggio ai soci: comperan-
do bestiame sotloposto a control-
lo vetermario e mumto di certi-
ficato di sanita. elimma il pericolo 
di immettere nelle stalle podera-
li bestiame malato. 

La mposta della popolazione 

IL VAGLIO 
i Incontro impossibile? 

Sul tavolo del mlnlstro del 
Lavoro e della previdenza so
ciale glace, da tre seHfmane, 
la richiesta deirAUeanza dei 
contadinl di convocare un in
contro per discutere la situa
zione in cui versano le Mutue 
contadlne. L'Atleanxa ne chje-
de il passaggio allMNAM, co
me premessa a un migliora-
mento dell'asslstenia. Ma anv 
mertiamo pure che II ministro, 
o altri per lul, abbiano pro-
getti piu briilanti per risol-
vtre la situazione. L'ineontro 
servirebbe anche a lui, con 
il confronto delle position! 
proprie e di quelle di tutte 
le altre organizzazionl dei col 
tivatorl direttt, per vedere un 
po' a che punto siamo, che 
cosa si puo dire ai milioni 
di contadinl che si sono visti 
togliere I'assistenza diretta e, 
talvolta, devono pagarsl oltre I 

I al medico anche I'ospedale. Bonoml. I 

C'e stato un ministro che | 
ha chiesto a! suoi colleghi di 
vedere llnsieme dei problem! I 
mutualistici e sanitari. Data • 
la gravita dei problem!, certo, • 
anche I contadinl sono inte- | 
ressati a una soJuzione d'in-
sieme, al servizio sanitario I 
nazionale, alia riorgarizzazio- I 
ne degli ospedali e dei rap- . 
porti con i medicl. I contadinl I 
sono InTeressatl ma vogliono 
poter dire la loro, hanno di- • 
ritto di essere sentiti (e, oggi, I 
hanno II dlritto di essere al- | 
larmati sapendo che Bonomi e 
soci tramano per tener fuori I 
proprio i contadini dal ser- ' 
vizio sanitario nazionale, dal- i 
I'assistenza migliorata uguale | 
per tutti, gestita da un unico 
ente). Quindi Hncontro e ne- I 
cessario. Ne p rend a atto II I 
ministro sen. Bosco: • non • 
si preoccupl tanto dl quello I 
che puo pensame Ton. Paolo 

contadina a questa iniziativa. va-
lidisstma in campo provinciale, e 
slata nettamenle favorevole; e 
questo e provato dal fatto che i 
soci sono andati aumentando 
man mono che crescera I'mteres-
se degh allevatori verso la coo
perativo. 

Ma si calcola di andare ancora 
avanti. E" stata progettala la 
cottrvzione di nuovi impionti per 
Yalletamento di un maagior nu
mero ii capi di bestiame: una 
nvora stalla. dirersi silos per il 
coiferinento e la conservazione 
del foraaaio ed aiche alcune ma-
cellerie per la rendita delle car-
m del best'cme allerato nella 
slalla socia'.e. QuesVultima ini-
ziatira. in particolar modo. ha 
bvnne po$sib\\ita di essere realiz-
za'a poiche luUa la popolazio
ne deUa znia tmrjvbbe nolevoli 
rantaQOi della imz.aUra: infatti. 
1ah macellerie sarehbero in gra-
do di mettere in vendtta came 
hoviia ad un prezzo mferiore 
deV.e normah macellere. 

Se votessimo fare un bilancio 
deN'iniziafira. e dei vanlagai che 
e^a ha porta'o at piccoh e medi 
aUevaton della zona dal momen
to della sua co*tituzione ad oggi 
e delle prospettire che essa ha 
aperto esso non potrebbe essere 
che positive 

Per prorarlo basta far rileva-
re come tale organismo e stato 
realizzaio unitanamente dai pic-
coli allevatori di diversi orga-
nismi contadini. e rinteresse. che 
va sempre crescendo, di questi 
verso la cooperative. E questo 
fatto ci porta anche a rilerare. 
tenendo canto della parte pre
dominate che il Comune ha avuto 
nella realizzazione deU'organi-
smo. come un ente locale che in-
tervenga attivamente possa con
tribute efficacemente alia tra-
sformazione delle strutture agri-
cole ed a riaffermare la necessity 
della loro autonoma presema ne
gli organi di sviluppo economico. 

II Piano Verde n. 2 e di fron
te al Parlamento e da parte 
della grunde pioprieta terriera. 
e dei suoi rappresentanti e al-
leati. non si cela la soddisfazio 
ne. In pratica da quella parte 
viene solo la ovvia richiesta di 
un aumento di stanziamenti. Non 
e privo di inteiesse, in questa 
situazione. vedere a che punto 
e giunto — per I suoi diversi 
canali — il finanziamento piib-
blico dell'agricoltura. 

Abbiamo cercato di ricostrdiie. 
con i dati lacunosi di cui di-
sponiamo. le « entrate >» e le 
* uscite » del settoi e agricolo a 

' seguito di inter\enti di carattere 
pubblico. L'agricoltura. e vero. 
non si pud isolate dal resto del 
l'economia ma unche questo con-
to ha un interesse perche — a 
ditTeren/a di quanto avviene per 
l pre/zi dei piodotti. che distri-
buiscono vantapgi e svantaggi 
secondo la forza delle aziende 
agricole — la spesa e il piehevo 
fatti attnuerso gli liiterventi go 
\etnati\i sono il fiutto di pre
cise scelte politiche. 

I «trasierinicnti netti * a fa-
\o ie del settore agricolo hanno 
taggiunto i 7UU miliardi annui 
(900 includendo la spesa ordinu- ! 
ria). Abbiamo esclaso dalla ta- j 
bella che pubblichiamo il calcolo 
della piotezione doganale e del
la spesa ordinaria, per concen 
trare I'attenzione sugli element! 
piii direttamente investiti dalle 
lotte e dal dibatlito politico m 
cot so. La « voce » dei contributi 
previdenziali. inoltre. si preste-
rebbe allultenore consitleraziy 
ne che dei 73 miliardi conside 
rati per il 19G4, soltanto 16 sono 
a canto dell'impresa capitalisti
ca mentie gli altri sono pagati 
dai coltivatori diretti. 

Un quinto del reddito dell'agri
coltura e quindi costituito da que
sti «trasferimenti netti ». la cui 
consisten/a e composizione deb 
bono essere globalmente consi
derate quando si parla del finan
ziamento pubblico. Una delle con-
seguenze che derivano da questa 
situa/ione. che si e andata ac-
centuando nel corso degli ultimi 
dieci anni e che si inostra di 
\oler spingere avanti col Piano 
Verde n. 2 e col blocco della 
legislazione previdenziale, e il 
ruolo determinate che sull'indi-
rizzo dell'agricoltura ha la po
litica governativa. Le forze di 
governo. lungi dal limitarsi ad 
agevolare esternamente le ten
denze dello sviluppo capitalistico 
in agricoltura. hanno ormai as
sunto una funzione piloia, 

Ma se il peso del finanziamento 
pubblico e determinante. cid vuol 
dire anche che un cambiamento 
d'indirizzo a questi finanziamenti 
pud produrre profonde trasfor
mazioni sociali nelle campagne. 

Si prenda il caso dei mutui e 
contributi concessi all'azienda 
capitalistica. Una serie di norme 
che obblighino il concessionary 
di un finanziamento statale: 1) a 
presentare le scelte produttive 
all'ente di sviluppo o ad altro 
organo tecnico: 2) a discutere 
con i sindacati e 1'ente l'organi-
co occupazionale in raffronto al
ia situazione delle diverse zone; 
nel caso di mezzadri e coloni in 
rapporto alle possibility di lavoro 
di mezzadri e coloni e del loro 
inserimento nel piano (il corri-
spettivo politico, cioe. della con-
trattazione sindacale d'azienda); 
3) a sottoporsi a controllo doira 
l'impiego dei finanziamenti; 4) 
a discutere in contraddittorio con 
coloni e mezzadri che presenti-
no loro proposte; 5) a non con-
testare 1 diritti contrattuali. ac-
quisiti sindacalmente o per legge. 
dai lavoratori e non contestare 
la disponibilita dei prodotti e la 
iniziativa cooperativa del lavo
ratore. 

Lo Stato finanziatore pud. cicc. 
imporre precise condizioni sociali 
per la concessione del finanzia
mento. nelle quah si esprima la 
volonta di garantire il massimo 
di occupazione. di sviluppare le 
produzioni pregiate. di favorire 
davvero < 1'impresa rispetto al
ia propriety > (come dicono le 
ACLI). 

Per la previdenza uno sposta-
mento dei mezzi statali dal set-
tore capitalistico a quello con-
tadino — assegni familiari e far • 
maci gratuiti a coltivatori diretti. 
coloni e mezzadri — e l'istituzio-
ne di regolari contributi. rappor-
tati alle rendite o al salario. per 
chi assume manodopera salaria-
ta puo produrre uno •spo^tamento 
deli'asse di politica agraria 

r. s. 

Dibattito sul piano dell'Ente Ma rem ma 

Indus trializzazione 
«limitata» 

dell 'agricoltura ? 
Gli impianti proposti coprono, in molti casi, solo il 
30 per cento delle esigenze: tuttavia si cerca di evitare 
la gestione democratica inserendovi agrari e industriali 

Pioro Nacci 

Forte incidenza 
degli inforfuni 

agricoli 
Alia Fiera agricola di Grotta-

ferrata (24 27 marzo) si e discus-
"=o len in un convegno degh m-
fortuni agricoli. 

Gli mfortuni agricoli derivano 
e^sen/ialmente dall'uso delle mac-
chine. dall'impiego degli anti-
para^itan. dall'energia elettn-
ca e dalle tecniche colturali. I ca-
«i piu frequent i si devono in par
ticolare allimpieco delle trattri-
ci. acli organi in movimento e 
Iavoranti delle macchine: agli 
awelenamenti ed alle folgorazio-
ni vanno poi agciunti i casi. an
cora tutt'altro che snoradici. di 
cadute riall'auto e di asfissia nei 
lavon di insilamento. Nel com-
plesso. gli infortuni registrati nel
la voce «di Agricoltura » dalle 
statist iche IN AIL. assommavano 
nel 1964 a 240.5R5. dei quali 988 
mortali. Nel 1965 (dati non an
cora definitivi) i casi denunciati 
furono 241.500 dei quali 970 mor
tali nonostante la forte diminu-
zione della popolazione agricola. 
Tuttavia que<te cfre non danno 
I'esatto panorama della situazio
ne. poiche fino al 1965 1INAIL re-
gistrava nella categoria industria-
le « alimentari > gli infortuni agri
coli verificatisi nell'impiego delle 
macchine. Ora. gli infortuni clas-
siflcati in quest'ultima categoria 
rappresentano il 6,15% di tutti i 
cast mortali. 

Dal nOStrO rnrri<nn«rlpnte 

GROSSETO. 25 
7n base al programma di in-

dustrializzazione agraria, e\a-
borato dal dott. Ponziani per 
contn deU'Etite Maremma. Ser
vizio piani di si'i/uppo. dovreb-
bero snrgere nella provincia i 
sepuenti impianti di trasforma-
zione e commercializzazione dei 
prodotti afiricnli: uno slahili-
mento per la lavorazinne dr'.'e 
vinacce e force a Pitialiano. tre 
nleifici a rjro.sspfo. Mosso A/o-
rittima e Manciann, uno sfabi-
Jimprilo per In larorn?innp di 
sanae a Gros.sefo. linn centrale 
ortofrutticola a Grosaeto. uno 
slahUimentn conserviero a S 
Maria di Risppscia. uno zuc-
cherifirio. con due tempi di rea
lizzazione. a Ritpe.tcia ed un 
centro per la lavorazione del 
lotte a Grosspto. 

L'analini cui si evinenno tali 
canclusinni nasce dalla pre
messa che. per quanta rigttarda 
la provincia di Grosspfo. si po.s-
sono indicare tre grandi zone: 
quella di pianura « idonea alio 
sviluppo di colture erbacee a 
carattere induatriale *. quella 
collinare <r dominata dalle pro 
duzioni arbnree » pd una terza 
orient at a « rpr.so nrdinamenti 
zoatecnico cerealicoli o, nei li-
?nifi pstremi, pastorali o bo-
schivi ». 

Si sottolinea. contemparanea 
mente. « Velevato numero di 
aziende agricole, sempre piu 
specializzate nei loro ordina-
menti e percio fortemente ab-
bisognevoli di contatti diretti 
con il mercato attraverso op
portune forme di valorizzazio-
ne dei prodotti e di assistenza 

economica senza le quali si 
perpetuerebbero gli squilibri e 
le crisi settnrinli. che nel loro 
complesso concorrono a provo 
care lo stato di disa«io clie ca-
ratteri/za in generale l'ntUmlc 
attivita agricola », anoinriopri-
do die la debolezza dell'aqrical 
tura nei confronts dell'industria 
e da ricercarsi nel fatto che 
questa «ha in mano In stru
mento per rpgolare Vestender 
si o il contrarsi della pradu 
zione. cine il prezzo di acqui 
sto della materia prima clip e\ 
sa p" in grado di impnrre. ttan 
te il regime talora di mnnopn 
lio, molio spossn di nliqnnnlin. 
dprivante dalla cnnrcntray'uine 
dell'induttria di fronte alia di 
spersionc della produzione aqri 
cola ». 

Sulla base di queste prpmessP 
e di una indaqine cotnpmta per 
ogni singola settore (vitivmico 
In. nliricnln. bieticnln. produ
zione di laltp P di pnmndaro in 
dustrialp) e statu, quindi. trac-
ciatn questn programma di 
mastima clip dnvrebbe. cssen 
zialmpntp. essere finanziato 
dalla Stato (sola in parte assi
st it o dai contributi del Fonda 
agricolo comunitario) e la cui 
spesa complessiva si aqqira 
sui 5 miliardi e 720 milioni Gli 
impianti enstruiti, inrcce, do 
vrebbero esserp gpstiti da t as 
sneiazioni di praduttnri. suffi 
cientemente estese per cause 
quire adatte dimonsinni econn 
miche. ad operare in forza del 
la delega che a questo fine le 
viene conferita dai sinqoli ». 

Ci preme. innanzitutto. sotto-
lineare la posizione negativa 
assunta nei confronti del piano 
dall'Associazione industrial! ed 

Ha aperto un varco 
la «spallata 

degli affittuari 
La <( irtlimana di lolla dri 

fitlavoli i) inilella d dl'Alli-nn-
za nazionale dei conlnilini 
ha avuto un nnlcvule sue-
cesso. 

Quello die si e axulo nei 
dieci giorni di mnnife^lnrio-
ni e slain un movimento 
real© che ha crenlo le con
dizioni per arlirolnre e ren-
dere ptfi inrivisa l'ini^inlixa 
sindnrale. 

Questa sara volla: a pre
me re ver.«o le a»«ocia/ioni 
dei ronredcnli I rrrrni in af-
fitlo per dare inir.in a «<>llc-
cile e positive trnllalive sul
la base delle \erten/e aper-
te nelle pr»vinrie: a mulli-
plirare le verlen/e a l i \e l lo 
di proprietn. privala e pub-
Mi ra ; a prrparare le lahelle 
di equo ranone per il prns-
simo biennio allraverso una 
vasla niohilila7ione della ra-
trgoria: a solleritare le in-
dispensabili mi«urr legislati
ve per riformare e suprrare 
il rnnlralln di afTiilo ver<n 
la proprirla rnllivalrire. 

La luila dei (iita\nli ha 
fallo emergere rhe in que
sti anni si e rreala una <i-
limzinne nuova per le lolle 
dei la\nralori agrirnli. di-
prndenli e aulonomi. Non 
solo e non lanto pen-he 
abbiamo un'allra verien/a 
ro l l r l l i \a narionale e arliro-
lata. ma qunntn ed r%irn:ial-
niente perrhe la vrrtenza dei 
filial nli pone i l prnblema 
della rnUncnzinne camples-
sira dei coltivatori direlli 
nella lotta rnntrn la grande 
propriela terriera. il rapita-
l i-mo azrarin e le f«r*r mn-
nopoli-lirhe e di rnn«ecnen-
/a la dUlnrazionr ilrlle ra-
rie f«»rme sindacali rhe ope-
rano fra i ronladini. 

1 / Mleanra nazionale dei 
contadini parlenilo da ron<i-
drrazinni snciali r sinrfnrnli 
rollora i rollivatnri direlli a 
fianro della da««e operaia e 
di tulle le ralrsnrie dei la-
\oralori apriroli non *nln 
nelle hallazlie per le rifor-
me di Mnilltira. rn«i rome 
5ono previ*ie e presenile dal
la Cn«iim»ione repnbhlirana, 
ma anrhe nelle lotte per la 
£iu«ta remnnerarione del la
voro e dell'aiimento del po-
tere rontrattnale. 

1 ^ vertenza del fitlavoli. 
per le sue grandi dimensinni 
quantitative, ma sopratinlto 
per la sna qnnliia melle alio 
seopertn I ' organizzazione 
* hnnomiana»: fa venire 
fnnri la cnnlraddmnne di 
fnndo di una m«oriarinne 
rhe lia le «ue ra<Iiri nei rol-
livatori direlli. ma rhe e le-
gata «nl piano pnli l irn. an
rhe nllraver«n nn palln di 
inlc«a. con la Confapriroltn-
ra. la quale prima o poi non 
potra e\ilare di iniziare trat-
tative m l contralto di amt-

lo. Poielie lale nuilrall.i/io-
ne pre«uppoile flie i rolliva-
lori direlli fillavoli BI pre-
«enlino non solo tuitnnnmi, 
ilia in ronlrappoGt7(one eon 
la Coufid.i. e eiidenle rhe la 
iiilc«a (•neliini-ltonoiiii «la 
rlrevenilo mi diiro rolpo e 
s-i sla aprendo un nuovo pro-
)•!•<;«(> sind.ii'.ilf nel sellore 
dei rolliv.ilori direlli. 

Per dare un giu«lo orien-
tamenlo e uno *fnrio posili-
\ o e demorraliro a queslo 
I>roeec«o divenla indii>pensa-
hile l'lillerinre raflTor/amen-
lo dell* \He.ni7a nazionale 
dei ronlailini, la realiz7.i7io-
ne di inlese prour.immalirlie 
v di lolla Ira I'Mleanza e i 
«rllori rol l i \nlori direlli <lel-
l.i C ISL e della I I L . la t i 
ro rea di rollecametitl ron 
qu.inli nella « Honomlann n 
(e non eono pmhi , sfiene 
nei Comuni e fra i qiiailri 
dirigenli pro%inrinli elie ven-
cono d.illa ralecoria) sono 
di-pocli a halteni ronlro la 
pramle proprielTi lerriera. il 
rapilali«mo ncrario e i gnip-
pi nionopoli«|irl 

I / a w i o di quello nuovo 
prore««o «ind.irale reinle pos
sibile. ron \ i - ione reali«lira 
e *eii7a na«ennder*i i termi
ni romple»«i della -"iliiazione. 
\alnlare in luila la fiia por-
l.ila le leinlen/e *empre piu 
r \ i ( l rnl i ad Miia n u j j i o r uni-
la del mo\imenlo rontadinn 
nrcani/zaln da jollerilare e 
indiri77.»re. in modo aiilono-
mo. non merranirn. ma dia-
lelliramente. ver*o quezli 
••liorrhi di nnila orjanira rh»* 
*i \nsli«»no ollenere tlal di -
«rnr«n aperto dalle Ire ren-
Ir.ili «indara1i dei la\oralori 
dipendenli. 

I^i lolla dei fillavoli pei 
i l *u«i \alnre non *cllnrinlr. 
mn ernrrnlr de\e Irovare lo 
appoggio di mile le for7e 
timl.ir.ili e demorralirhe. ?i 
Iralla di eliminare una filna-
rione ronirailuale rhe non 
*olo dannegcia i ronladini. 
ma rappre«enla nn nbhielli-
\n impedimenlo al pienn «\i-
luppo delle for/e prodnllive 
e alia creazione di «ani rap-
pnrli Ira cilia e rampazna, 
Ira agricolinra e indn*lna. 

Al Senaln e iniziala la di-
srn««ione ?nl Piano Verde 
n. 2. Si de*e rogliere qne-
•ta occasione per rendere pin 
atinale. non piii eludibile la 
neressita di libera re l'agri-
rollara e l'economia dallo 
a««urdo peso della rendila 
fnndiaria e dalle slroz7alure 
provocate da arcairi conlrat-
t i , rhe vanno liqnidali per 
rendere effetiiva l'aulonomia 
imprenditoriale dei ronladi
n i . forza centrale dello svi
luppo demorraliro delle cam
pagne. 

Angelo Ziccardi 

anche da alcuni grossi agrari 
clip non soppartann initiative 
dello Stato in un tettore ancora 
aperto al ^accheggin speculati-
va p cmifrfisserjnrifo da una 
crescente camvenetrazianp tra 
capitate fmanzinria industrial? 
e rendita parassitana Tale 
scontro. gia in atto in scna a\ 
Cnmitato tecnico per i proble
mi agricoli che ha il compito di 
tiffron'arp spttarp per settore, 
la studio drl r]oU Ponziani, 
matte in evide'iza che la linea 
clip si vital far ;>nwir<\ da par
te doiih indwitimlt. c quella 
della t nunimizzaziane T del 
prnqiamma e dell'pmarqinazin 
ne deWintp'rentn slatnlp in 
settnri nan mfeM'.wiM'i iinizia-
lira prirata 

Al di In. cnmuiuiue. di que
sta scontro che mette abba-
stanza bene in luce le resisten-
zp die questn programma in-
cantrera per andare avanti, 
c'e - a nostra avvisn - un'al-
tra componentc insita nel piano 
die non permetle alle forze in-
teressnte di port are avanti fino 
in fando la battaglia con pienn 
dispipaamenta di tutte le lorn 
eneiqie. rapprescntata. da una 
parte, da un rapporto limitato 
tra capacita praduttira delle 
zone agrario e cntuicita lavn-
rativa degli impianti proposti 
die si forma, nella quasi tntn-
litii dei casi. all'impieqo di cir
ca il 3nri della produzione la-
sciando cos] un amnio maraine 
all'iniziativa speculativa Dal-
Valtrn. nnn ci si cnllegn strct-
tamente enn lo fnrme assaciati-
ve esistenti o si lascia aperta 
la pnrta all'ingrossn di grnssi 
agrari. socicta o sinqali. nelle 
gestioni cooperative proposte. 
cost come <* fjfti awenuto. ad 
esempio, per la centrale orto
frutticola di Albinia. 

Gli agrari e la bnnomiana. 
infatti, forti di queste conces
sion^ oggi chiedono ancora di 
pin e sostengono che nella ri-
strutturazione delle cooperati
ve d\ produttori si stabilisca 
uno statuto che. anzichi anda
re verso la demacratizzazione 
richiesta dal movimento conta
dina. intraduca nei fatti il si
stema del voto plurimo sotto la 
formula di societa * a responsa-
bilita illimitata ». 

L'attaccn padrnnale. quindi. 
si svolge in piii direziom. Cer-
m di contestare le strutture a 
carattere pubblico e. quando 
non vi riesce. inseriscc propri 
uninini nella dirozione. nitre die 
mutare le strutture per ripren-
derle pienamente sotto il pro
prio controllo. 

Sono questi limiti che debbo-
no essere rapidamente superati 
se si vuole avere dalla parte 
del programma un ampio fron
te di resistenza e di lotta che 
vada dagli asseqnatari. ai 
mezzadri. alle organizzazioni 
sindacali. agli Enti locali. 

D'altra parte, se vanno ralo-
rizzati i contributi e gli impe-
ani di alcuni tecnici che si di-
mnstrann sensibili alio svilup
po e alia difesa dell'azienda 
contadina e cooperativa non si 
pud sottacere che. nonostante 
alcune realizzazioni per gli im
pianti di consprvazione. Vim-
pegno finanziarin dello Stato 
si e notevalmente ridatto ed ha 
perso sempre pin orqanicita, 
qiacchd. oqgi piii che mai. ap-
pare preminente per uno svi
luppo dell'agricoltura e per la 

sua induslrinlizzazmne. un in-
tervento cnngiunto sia per le 
opere di bonifica primaria e se-
condaria, sia per le strutture 
irrigue. sia per un razionale 
riardino fondiario. Misure che 
vanno affrnntate di pari pnsso 
per cnncrelizzare Vinserimen-
to delle nuove colture, per la 
lorn consprvazione. trasforma-
zinne e commercializzaziona. 

Giovanni Finetti 

Ritardata 

la legge 

sull'enfiteusi 
La discussione del progetto di 

legge sulla riduzione dei canoni 
d enfitcusi. che a\ rebbe dovuto 
iniziare martedi prossimo al Se 
nato, e stata nnviata poiche il 
ministro deU'AgncoItjra Resti-
\ o si e dichiarato neH'impossi-
bilita di partecipare alia seduta 
a causa di impegni internazio-
nali. II prowedimento. che pre-
vede fra Taltro una riduzione 
dei canoni. come e noto. h sol-
Iccitato dai contadini specie nel 
Mezzogiorno e in Sicilia dene 
e in corso un ampio movimen
to unitano. II eompagno Cipol-
la ha percid chiesto che il pro
getto di legge sia comunque di-
scusso entro la scttimana en-
Irante. anche in presenza del sot-
toscgretario Schietroma, nel caso 
n cui il ministro non ci fosse. 
II vicepresidente del Senato ha 
promesso una pronta riconvoCaV 
zione della Commission©. 
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