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I contadini 
contro i monopoli 

Articolo di EM I LI O SERENl 

Precise richieste di riforma prima di unificare i prezzi europei 

MEC: i lavoratori non devono pagare 
f 1. 

NON PARE che, sinora, i piu 
larghi settori "dcll'opinione 

pubblica abbiano rivolto una 
stifficiente attenzione al scrrato 
dibattito che, nella Commissio-
ne agricoltura della Camera del 
dcputati, da tempo si vien svi-
luppando attorno al disegno di 
legge sulle associazioni di pro-
duttori, costituite ai fini della 
valorizzazione tecnico-economica 
dei prodotti agricoli, ed a quelli 
della tutela del loro mercato. 
Gia qiiesto cnunciato del tema 
del dibattito ci dice, tuttavia, 
come esso investa dei punti no 
dali di tutto il nostro sistema 
economico, di tutta la nostra so-
cieta nazionale: quali son quelli 
nei quali si concretano, appunto, 
decisivi rapporti, squilibri c con
trast tra citta e cimpapne, tr.i 
contadini e monopoli, tra pro* 
du/ione e consumi Ogni ope-
raio, oj;ni massaia si scant I a 
ogni giorno, con la difficolta di 
far quadrare il proprio bilancin, 
in ragione del prtvzo sempre piu 
elevato ch'egli e costretto a pa
gare per la verdura, per la frut-
ta, per la carne, per il formag-
gio; e al contadino, a sua volta, 
riesce sempre piti difficile otte-
nere, dalla vendita cli quei -.noi 
prodotti, un pre/zo che gli assi-
curi una adeguata remuncra/ione 
del suo lavoro. \V questa la 
forma piu elementarc e corren-
te, nella quale i gia accennati 
rapporti, squilibri e contrasti tra 
produzionc e consumi, tra con
tadini e monopoli, tra citta e 
campagne, affiorano alia coscien-
za del piu largo puhblico; e da 
tempo qucsto pubblico stesso ha 
imparato ad intendere quanta 
parte, in questi rapporti, in que
sti squilibri, in questi contrasti, 
abbiano avuto ed abbiano le 
speculazioni, le prcpotcn/e, le 
ruberic della Federconsorzi, -
del gruppo di potcre e di pres-
sione inscdiato alia sua dire-
zione. 

NON A CASO, furono pro
prio alcuni parlamentari piu 

direttamente legati al monopolio 
della Federconsorzi che, lin dal-
l'inizio di questa legislatura, pre-
sentarono alia Camera una prima 
redazione del disegno di legge, 
attualmente in discussione alia 
Commissione agricoltura; e non 
A caso, quella prima redazione 
si riferiva sin nel titolo, espli-
citamente, non gia a libere as
sociazioni, bensl alia tradizione 
corporativa fascista degli «Enti 
tra produttori agricoli ». Sotto la 
pressione dell'opinione pubblica, 
ormai illuminata sullo scandalo 
dei mille miliardi, il .governo 
era stato in effetti costretto a 
sottrarre alia Federconsorzi, al-
meno formalmente, il monopolio 
degli ammassi granari: ed al col-
po cost subito, il gruppo di po-
tere della Federconsorzi rispon-
deva proponcndo una ristruttu-
razionc della nostra agricoltura 
e del nostro mercato agricolo, 
nella quale il suo monopolio, fi-
nora limitato al settore granario, 
«i sarebbe moltiplicato (diciamo 
cosl) per dicci o per venti, al-
largando il controllo dal settore 
cerealicolo a qucllo di tutti i 
fondamentali prodotti dell'agri-
coltura e dell'allevamento. Ancor 
'piu. Con questa ristrutturazio-
ne monopolistico-corporativa del-
l'agricoltura italiana, e del rap-
porto cittl-campagne nel nostro 
paese, il gruppo di potcre del
la Federconsorzi si proponeva 
l'obicttivo, ancora piu ambizio-
so, di un piu strctto collcga-
mcnto coi monopoli degli altri 
paest del Mercato comune, e di 
una ancor piu organica subordi-

nazione della nostra agricoltura 
al loro sistema. 

Crediamo di potcr affermare 
che, sin d'ora, la resistcnza con-
tadina e democratica, efficace-
mente espressa e rappresentata 
nel dibattito alia Commissione 
agricoltura della Camera, ha mes 
so in scacco il primitivo e piu 
ambizioso piano della Federcon
sorzi, dei monopoli e degli agra-
ri. AH'interno della maguioranza 
governativa stessa, neanche i piu 
ilcstri tra i rappresentanti socia-
listi se la son sentita di dare "1 
loro voto o di apporre la loro 
firma ad un disegno di legge, 
che sin nella forma si richia-
mava alia tradizione corporativa 
fascista, e che suscitava vivaci 
opposizioni anche in larghi set-
tori della dcmocrazia cristiana 
II disegno di legge, sul quale 
ormai si discute in Commissione, 
e che porta anche la firma di 
parlamentari socialist!, ha dovu-
to pertanto subire sostanziali mu-
tamenti rispetto a quello dap-
prima proposto dagli uomini del
la Federconsorzi. Anche se es
so comporta, ancora, limitazioni 
antidemocratiche, assolutamente 
inaccettabili, e che occorre eli-
minare, esso fin d'ora si pre-
senta, non vi e dubbio, come 
un disegno di legge per la co-
stitu/ione ed il riconoscimento 
di associazioni di produttori agri
coli, e non piu per I'imposizione 
ill Unit corporativt. 

I PARLAMENTARI comunisti 
non han mancato, beninte-

so, di tener conto di questo pri-
mo risultato della loro battaglia: 
e gia hanno cominciato, e non 
senza successo, a realizzare — ol-
tre che coi compagni del PSIUP, 
anche coi compagni socialisti, e 
con altre for/c della maggioran-
za governativa — convergenze 
di sforzi, che hanno fin d'ora 
consentito di eliminare certe for-
mulazioni antidemocratiche od 
equivoche, conservate anche nel 
nuovo testo del disegno di leg
ge. Questa battaglia dovra esser 
continuata ed intensificata sul 
piano parlamentare, e la com-
battiamo non senza serie pro-
spcttive di unita e di successo: 
sicche una legge, che era stata 
conccpita come strumento dei 
monopoli c del loro strapotere, 
possa davvero tradursi in una 
legge che assicuri, nella lotta 
contro i monopoli, nuove pos
sibility e nuovi poteri alia coo-
perazione ed alPassociazionismo 
contadino. 

Ma proprio per questo la 
battaglia non potra concludersi 
nella sala della Commissione agri
coltura della Camera, o nelle 
aule del Parlamento. Per la in-
staurazione di un nuovo ttpo 
di • rapporti tra produziqne - e 
consumo, tra citta e campagne, 
per un mutamento sostanziale 
nei rapporti di forza dei conta
dini, e di tutti i ceti democra-
tici, di contro ai monopoli, oc-
corrc, senza dubbio, una buona 
legge sulla libera cooperazione 
e sul libero associazionismo con
tadino. Ma quel che decidera 
del successo sara, in ultima ana-
lisi, la capacita di tutte le orga-
nizzazioni contadine, cooperati
ve, democratiche, di riempire it 
un contenuto reale gli articoli 
di quella legge; il loro impegno 
picno ed urgente alia costruzio-
ne di quel sistema nazionale di 
forme associative, del quale cer-
ti organismi cooperativi o con-
sortili, come il Consorzio nazio
nale bicticoltori o quello dei ta-
bacchicoltori, possono esser con-
siderati solo come i primi seppur 
solidi pilastri. 

Gli agrari e Bonomi passano al ricatto sul finanziamento statale- fe 
proprio qui che fc necessario fare invece una svolta politica dando 

ai contadini i mezzi per trasformare rapidamente I'agricoltura 

Gli accordi di Bruxolles per 
la unificazione dei prezzi agri
coli entro i prossimi due anni 
hanno suscitato, nei dirigenti 
della € Bonomiana > e della 
Confagricoltura. due tipi di rea-
zioni: sul froute internazionale 
Bonomi e Gaetani hanno fatto 
Here dichiarazioni circa la loro 
« decisione » di ottenere qual 
che lira in piu suj prezzo del 
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IL VAGLIO 

! AFFARI 
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SI e svol to a G ro t t a fe r ra -
l a , c i i n fo rmano le agenzie, 
un convegno d i « d i r i g e n t i * 
de l l 'En le M a r e m m a . Non 
comprend iamo bene quel ter-
m ine d i « d i r i gen t i » per del 
n o r m a l ! f u m l o n a r l del lo Sta
to, d ipendent i e non d i r igen
t i d i un Ente che — secondo 
legge —- ha un Consigl io di 
ammin ls t raz ione rappresen-
ta t l vo , sebbene non ancora 
f o r m a l m e n t e cost i tu i to per 
I 'evidente sabotagglo d i due 
g o v e m l e di due m l n l s t r l . Ma 
non e questo che p iu c i ha 
co lp l t l , ne la consueta s f l la-
ta d i personaggl ch iama t i a 
i ndo t t r i na re quel funz ionar i 
e imp iega t i pubb l i c i , bens) la 
presenza inso l i ta d l due qua-
l l f l ca t i rappresentant i d i or-
ganizzazioni d i set tore, II 
pres idente del la Confedera-
zione cooperat iva e i l segre-
t a r i o del la Co ld i re t t i Bono
m i a n a . La loro presenza, nel
la f o r m a , era p iu che g iust i -
f lcata dato che si s tavano di-
scutendo p rob lem! decis iv i 
per m lg l i a i a d i contad in i e 
di coopera fo r i . Ma perche 
non erano s ta l l i n v i t a t i , a l io 
stesso tempo, II presidente 
del l 'Associaz ione cooperat ive 
agr ico le de l la Lega e i l se-
g r e t a r l o de l l 'A l leanza nazio
nale dei contad in i? Slgni f lca 
fo rse , questa omlss ione, che 
g l i en t i d i sv i luppo in iz iano 
I ' a l t i v i t a nel la nuova veste 
l eg is la t i va con una ennesl-
m a d isc r im inaz ione , tn quel 
famoso c l i m a da « eosa no
stra » che la D C ha instau-
rato per oltre un decennlo ne-
g l i E n t i d i R i f o r m a ? 

L a domanda r i gua rda d i 
re t tamente II m i n i s t r o Rest i -
vo, presente al ia riunlone e 
ftn troppo viglle guardiano 
degli enti . Ed eslge una r i -
sposta chiara — di fat t l e non 
dl parole, naturalmente — 
fanto p iu necessarla nel mo-
mento In cul II governo ha 
gia compiuto atti gravissiml 
contro la personalita giurl-
dica degli enti , come quello 
dl disattendere il voto del 
Parlamento sul carattere re-
gtonale deli 'Ente Abruzzo. So-
no fat t i che ci rlguardano da 
vicino, fat t i nostrl In quanto 
rappresentanti di una parte 
chiamata ad amminlstrare gli 
enti stessi, fat t l che incidono 
direttamente sulla vita dei 
contadini, 1 quail del resto 
sempre meglio si rendono 
conto come la discriminazio
ne politica In pratica serve 
soltanto a trasformare gli 
enti e I flnanziamenti pub
blici In strumentl contro I 

I loro interessl. | 
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latte e di qualche altro pro-
dotto; sul Iroute interno. in
vece, hanno preannunciato una 
grande offensiva per ottenere 
altri sgravi fiscali, un Piano 
Verde n. 2 fatto su misura per 
l'azienda capitalistica e — so-
prattutto — quelle Associazioni 
corporative per prodotto che 
dovrebbero riportare sotto le 
ali protettrici della Federcon
sorzi la maggioranza dei con
tadini. 

Da queste prese di posizio-
ne si pu6 tirare subito una 
conclusione: e cioe che il pa-
dronato agrario e il suo giul-
lare. Ton. Bonomi. si appresta-
no a mollare quasi tutto nella 
trattativa del MEC (e quindi 
a sostenere il governo nella 
approvazione di quegli accordi 
cosi sfavorevoli per I'ltalia) 
ma nello stesso tempo inten-
dono rafforzare il ricatto: gia 
hanno tentato. nel corso della 
trattativa sui contratti dei brac-
cianti e salariati. di ottenere 
dai sindacati uno « sconto > su 
gli aumenti in vista delta piena 
aftuazione del Mercato comune 
europeo Ma il ricatto, com'e 
ovvio. ha al centro le linee 
direttrici della politica agraria 
del governo. e ciod il finanzia
mento pubblico e i suoi stru-
menti, lo sviluppo cooperativo 
(se pre vale una linea democra
tica) o corporativo (se prevale 
la linea padronale). la riforma 
contro la rendita fondiaria o 
il mantenimento delle forze piu 
o meno ammodernate di sfrut-
tamento del lavoro contadino. 

Noi rifiutiamo gli accordi di 
Bruxolles. infatti. non solo per 
l'entitn doi sacrifici economici 
che comportano per i conta
dini ma ancho — e sopratut-
to — perch6 danno via libera 
a questo ricatto e cercano di 
affogare la sninta alia riforma 
dolle strutture agricolo in un 
* uniamor-i nor frontegginro le 
rnrntini rlifficolta > in difosa 
dei prezzi. in una situazione in 
cui i nrezzi non pagano comun 
que il lavoro contadino mentre 
pagano comodamontp centinaia 
di miliardi di rendita (sottratti 
airinvestimentn) e non indiffe
rent] profitti (sottratti ai sa-
lari). 

La unificazione dei prezzi. e 
la loro inevitabile riduzione. al 
contrario. deve essere subordi-
nata alle riforme. ciod alia tra-
sformazione di fondo delle enn-
dizioni tecniche ed economiche 
della produziqne. Cid appare 
evidente da un esame concreto 
della situazione esistente nei 
settori piu t minacciati » dagli 
accordi di Bruxelles. 

.4 llevamenti 
Si discute molto sul prezzo 

comunitario (indicativo) che 
gira attorno alle 65 lire per 
latte industrial di caratteri-
stiche medie. Tn realta. non c'e. 
contadino italiano che possa 
rientrare nelle spese venden-
do a quel prezzo mtnimo. Ma 
se chiediamo ai contadini quale 
potrebbe essere il prezzo re
munerative troviamo — e si 
tratta di richieste sostenute da 
calcoli — che bisognerebbe 
pagare il latte sulle 100 lire a 
litro al produttore: un prezzo 
che e comunque inaccettabile 
per 1'industria casearia. Anche 
sulla carne il discorso non 
muta molto; la discrepanza di 
alcune lire fra le richieste uf-
ficialt italiane e i prezzi pro-
posti in sede MEC non incidono 
sulla realta di fondo. che vede 
la stragrande maggioranza del
le aziende contadine produrre 
a costi normalizzati molto piu 
alti delle stesse richieste uffi-
ciali italiane. Cid significa che 
non bisogna discutere il prez
zo? Al contrario, significa che 
bisogna discutere il prezzo 
dopo che si e discusso e defi-
nito un piano di trasformazione 
degli allevamenti contadini. 
Sono ormai due anni che si 
sviluppa il movimento della ge-
stione cooperativa degli alle
vamenti in stalle sociali mo-
derne. a livello piu che * euro 
peo > in fatto di mezzi tecnici 
e di risultati. E* necessario 
fare subito ia scelta delle stal
le sociali. incaricare Ispetto-
rati agrari e Enti di sviluppo di 
tradurre in pratica questa 
scelta. prendendo 1'iniziativa 
di riunire i contadini e pro-
porre loro di entrare nelle coo
perative di allevatori. Gli enti 
di sviluppo possono fare anche 
di piu: possono dar vita di
rettamente ai centri di alleva-
mento da offrire in gestione 
ai contadini. salvo ad assister-
li nella trasformazione delle 
coltivazioni verso produzioni 
foraggere e di ccreali da man 
gimi necessari. Quosta scelta 
si pud e si d e \ e fare, a livello 
di una grande campagna na
zionale (che giustificherebbe 
in pieno la richiesta del rin 
novo di finanziamenti speciali 
al settore. fatta recentemente 
daH'AIleanza). prima che in-
comba d problema del prezzo. 
Non ci diffonderemo" poi su 
tutte le altre misure partico-
lari che possono essere prese 
nello stesso settore. 

si espande e raggiunge i tre-
centomila ettari nonostante che 
notoriamente le condizioni con-
trattuali fatte ai produttori sia-
no sfavorevoli. Non crediamo. 
d'altra parte, che nessun go
verno oserebbe ritornare a un 
decreto • catenaccio come nel 
1959. La meccanizzazione e ap-
pena agli inizi, i rapporti con-
trattuali sono intcramente da 
rivedere perche modellati su 
norme leonine, dettate dal mo
nopolio saccarifero in posizio-
ne di forza verso i contadini. 
Ed e di qui — o in questo qua-
dro — che il regolamento dello 
zucchero va visto. Bisogna 
creare, con un nuovo contrat-
to. una maggiore convenienza 
al conferimento pagando la re-
sa reale a un rapporto piu cri-
stallino per industria e produ-
zione (si pensi alia resistenza. 
ancora oggi. al pagamento se-
parato delle bietole conferite 
dai mezzadri). mettere a di-
sposizione della meccanizza 
zione finanziamenti adeguati. 
Lo sviluppo deH'associnzioni 
smo. fatto nuovo e vigoroso 
nel settore, e la presenza de 
gli enti di sviluppo pud ren-
dere il processo di trasfor
mazione particolarmente rapi-
do Ma bisogna farla finita 
col modello di diffusione dol 
la bieticoltura determinato 
dalla presenza o meno dello 
zuccherificio del monopolio, 
« aprendo > senza pregiudizio 
alle nuove aree bieticole del 
Mezzogiorno. 

Tobacco 

Come reagird il governo? 

La motorizzazione agrlcola punta, ormai, sui lavori piu complessi a servizio dell'orticollura 
c del fruttelo. E' in questi lavori, infatti, che I'agricoltura rimane ancora legata all'interven-
to manuale deU'uomo che e costoso c faticoso. II trattore che presentiamo nella foto * una 
tipica macchina per seguire molteplki lavori su colture orlicolt o industrial! plantate a filari: I* 
M I * ruoto alfe come zampe, consentono di non calpestare I* colturt • di oseguirc dall'alto I 
lavori volirli. Qutsto tipo dl mtccanizzaxfona inttressa particolarmente l'azienda contadina orto-
fmttkola, cosi diffusa in Italia, la quala comunqua deva auociarsi in caeparativa par po-
tarla convanientamanta utillnara. * t . . . . . . . . 

Zucchero 
Sulla coltixazione della bie 

tola la discussione e giunta 
in questi giomt a toni dram 
matici. Si prospetta la ridu
zione dell'area coltivata di 30 
mila ettari. In base a quale 
criterio? Non in base alle ten
derize attuali. dal momento che 
proprio quest'anno — terzo 
consecuthro — la coltivazione 

Un piano per sviluppare 

la sperimentazione agraria 
Le conclusion, della Commissione Arnaudi in 
aperto contrasto con il Piano Verde numero 2 

La spinta che viene dal MEC. 
nel settore del tabacco. e resa 
piii grave perche orientata 
verso la introduzione di inac
cettabili rapporti privatistici. 
Ma e il rapporto pubblico che 
si e deteriorato, in Italia, a-
prendo il varco a questo attac-
co. E* il Monopolio che ha isti-
tuito i concessionari speciali 
(e se li tiene stretti). cioe una 
figura parassitaria la cui fun-
zione non va vista soltanto 
nel pompaggio di una rendita 
di posizione ma sopratutto 
nell'impedire un diretto impe
gno dell'azienda pubblica per 
rammodernamento delle strut
ture produttive. II prezzo del 
tabacco. cosi come viene de
terminato al contadino attual
mente, e una cosa priva di 
sensp /percru| slegato da un ra-
gionamento sulle condizioni 
produttive che implichi diret
tamente le responsabilita del-
l'effettivo investitore globale 
della coltura: il Monopolio di 
Stato. E' il Monopolio che de
ve garantire. con la sua atti-
vita di ricerca e sperimenta
zione (o prevenzione) i fonda
mentali requisiti tecnici della 
coltivazione. Nessuna limitazio-
ne della coltivazione e accet-
tabile fino a che non vengono 
rivisti questi due aspctti fon
damentali della tabacchicoltu-
ra: rapporti diretti Monopolio-
coltivatore e obblighi dell'in-
vestitore globale. il Monopolio, 
sul terreno tecnico. 

Ortofrutticoli 
II € settore forte > dell'agri-

coltura italiana nel MEC e. dal 
punto di vista dei contadini. 
uno dei piu deboli e cid per 
la semplice ragione che oggi 
non esiste materialmente la 
possibility per i contadini di 
vendere nel < vasto mercato 
di 200 milioni di abttanti *. 
Cid se escludiamo la quota. 
limitatissima. di attivita svol
ta dalle cooperative della Ri
forma fondiaria e dalle altre 
centrali cooperative. Occorre 
preoccuparsi di questo oppure. 
come fanno Bonomi e Gaeta
ni. della presunta concorren-
za degli altri paesi del Medi-
terraneo? E nel momento in 
cui gli agricoltori della Cali
fornia vendono tranquillamen-

j to in Europa. il compito prin-
j ripale dri contadini italiani 
; sara quello di combattoro la 

presenza. sui mercati europei. 
doi loro povorissimi compagni 
di lavoro greci o algerini? Per 
i prodotti che raggiungono tin 
determinato livello di qualita 
noi sappiamo che. in pratica. 
non esiste affatto una concor-
renza al prodotto italiano. T 
guai cominciano quando ci 
troviamo di fronte alia neces-
sita di vendere all'estero mi
lioni di quintali di arai»ce o 
di altre fmtta scadenti. aran-
ce c frufta che. peraltro. ven-
cono off erf o sul mercato ita
liano a pro77i che respingono 
la massa dei nostri stessi con-
sumatori Solo sli soeculatori 
possono corcare. nel Regola
mento MEC. una soluzione per 
problem! di questo genere che 
bisogna invece affrontare noi 
la . sede piii appropriate che 
e — ancora una volta — auel-
la della produzione e dell'or-
ganizzaziono cooperativa del
la produzione. ' = 

Abbiamo proceduto con esem-
pi. prendendo in esame aspetti 
limitati ma macroscopici della 
situazione. Tn ogni c a m abbia
mo la conferma che non pos-
siamo avere una politica euro 
pea diversa senza una politi 
ca acraria interna diversa. T 
lavoratori della terra lo com-
prendono e percid non si ao 
passionano affatto agli appelli 
corporativi di un padronato 
che e il primo responsabile 
delle attuali condizioni di ar-
retratezza dell'agTicoltura. 

R«nzo SMandli 

La Commissione di studio per 
la riforma della sperinietttazwna 
aoraria. nominaia nel (liunno 1965 
dal ministro' per I'Aurtcoltura 
Ferrari Angradt e presiedula dnl 
ministro per la ricerca scicntifi-
ca Arnaudi, ha concluso i suoi 
lavori ed ha presentato al mini
stro Rcstivo la relatione conclu-
siva, nella quale venuano puntua-
lizzale le yravisstme lactate e di-
sfunzioni del settore della speri
mentazione aoraria. per ciascuna 
delle quali viene stigocrito tin 
provvedimento ad hoc, otto a sa-
nare la situazione. 

Le deficienze e dislunzioni ven 
gono cosi denunciate: 

1) Deilciente cooidin.iinento 
della pro^rammnzionL' della ri
cerca e del funzionnmi'iito dello 
istitiizioni. a causa della maiican-
za di un oryano centrale scienti-
fico competente, affiancato da un 
adeguato organo eseeutivo. 

2) Disarmonica disiribimone 
settoriale e terrtoriale deuli 1sti-
tuti, derivante dalla loro eteroge-
nea origine storica, per cui alcune 
discipline non trovano adeguata 
nspondenza nelle istitiizioni e al
cune regioni specie quelle meri-
dionoii non hanno istituti idonei. 

3) Scarsezza di mezzi strumen-
tali e di tinanziamontl e paurosa 
carenza di personale scientifico e 
tecnico a tutti i Iireffi. derivante 
da una radicale sottavnlutazione 
del ruolo della ricerca in agricol
tura e dal eonseguente mtscono-
scimento delle esigenze morali e 
vtateriali del personate addetto a 
tale ricerca. 

4) Disforme personalita giuri-
dica degli istituti sperimentali 
che crea difficolta di junziona-
mento sul piano amministrativo 
in molti istituti. 

5) Insuflicienle apertura verso 
impostazioni moderne della orga-
nizzazione e della condotta delle 
ricerche. cui i> connessa la pre-
parazione del personale scientifi
co non idonea alle specifiche esi
genze del settore. cid cite viene 
a frustrare la funzione di gwda 
della sperimentazione nei con
fronts dell'agricoltura pratica. 

Le soluzioni indicate dalla 
Commissione possono 'Hassumersi 
nei seguenti punti: 

1) Coordinamento della ricer
ca sul |)iaiio na/ionale. liwdiante 
la costituzione di un Comitate 
nazionale della sperimentazione 
agraria, affiancato sul piano ese
eutivo da una Direz'tone genera-
le della sperimentazione agraria 
(o da un Segrelanato). 

Coordinamento sul piano regio 
nale. attracerso Centri legionali 
costituiti da Comitati incartcali 
dt discutere i prohlevii e prop>>r-
re i temi di indanine die inte 
ressano una data regione o 
gruppi di regioni. 

2) Ristrutturazione riell'attua-
le rete di istituti speriment.iU. 
trasformando alcune delle Stazio-
ni esistenti e coardmando le al 
tre in Istituti nazianalt per ri 
cerche di fondo e htituti nazifr 
nah per ricerclie •;ettorialt (per 
le diverse discipline), ciascuno 
articolato in sezioiu interne e 
Stazioni psrifenche; •! piano pre
cede la massinta utilizzazione del
le strutture attualmente esistenti. 

Costituzione dei comitati di di-
rezione della ricerca negli Isti
tuti. sotto la presidenza dei di-
rettori e con I'intervento del rap
presentanti dei direttori di sezio-
ne e dei ricercatori, per il coor
dinamento interim dell' attivita 
scientifica degli Istituti stessi. Di 
tali Comitati possono essere chia
mati a far parte esperti di alta 
qualificazione nominati dal comi-
tato Nazionale della Sperimenta
zione. 

Aumento 
consumo 

ferfilizzanfi 
Fertilizzantl azotati di produ

zione nazionale per 5.028.745 q.li 
sono stati immessi a consumo nel 
primo trimestre dell'anno. con 
un incremento quantitative del 
12.2 per cento rispetto alio stes
so periodo del 1965. L'azoto con
tenuto e risultato parj a 1,1 mi-
Honi di quintali cob una dila-
tazione del 14.6 per cento. 

3) Aumento del persona le. im-
mediato per le strutture gia esi
stenti (almeno 500 unita contiu 
le 200 oggi esistenti, di cm solo 
150 effettivimcnte impegnate nel
la ricerca) e proiratto nel tempo 
per le nuove strutture fino a rag-
giungcrc almeno le 800 unita di 
ricercatori. Istituzione dei ruoli 
tecnici e dei preparatori. oggi 
inesistenti. con uriiiiiiici di alme
no 1.000 imo unita. 

4) UnifR'a/inne degli ordina-
menti ciundiu degli istitim, agai 
molto disformi. dando a tutti una 
unica personalita <)turulica di di-
lilto puhhltca e Uiado anivi'isit.i-
lio. mediante riordiuamento. mi> 
difica o luMone con eonseauente 
devoluziane dei patrnnom deoli 
istituti csi,<tenti. I'niftcaziane del 
la composizione dei corsigli di 
Ammmistra/ione. sotto la presi
denza dei direttori di istituto e 
con la rappresentanza dei ricer
catori. 

5) Costitu/ione di un Istituto 
superiors di ricotche agronomi-
che (l.S.li.A.) eon compiti di ri
cerca fondamentale e di forma-
zione dei guadri di ricercatori 
specializzati da immettere gra-
dualmente nel settore della spe
rimentazione. 

La struttura di tale Istituto 
andrebbe modellata su quella di 
istituziont estere o intemazionali. 
di cui si possono proporre vari 
esempi (tra cui quello del Labo
ratory internazionale di gencti-
ca e biofisica di Kapoli), la cui 
comune caratteristica e quella di 
costituire un elemento di rottura 
nei confronts di una prassi anti-
quota e scarsamente efliciente, 
qual e quella attualmente in es
sere nel settore della sperimen
tazione. 

La Commissione agricoltura del 
Senato e stata cosi posta m gra-
do di esaminare le conclusion! 
della Commissione Arnaudi e di 
valutare ampiamente come le di-
sposizioni contenute negh artico
li 2 e 3 del Piano Verde n. 2 
siano in aperto contrasto con i 
suggerimentt degli esperti chia
mati dal precedente ministro per 
VAgricoltura a formulare un pia
no organico di riforma della spe
rimentazione agraria. 
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A scuola 
col CIPA 
settecento 
contadini 

MODEN'A. 20. 
Settecento contadini a scuo

la. per cinque mesi. da no-
vembre ai primi di maggio. 
a imimrare come si alleva il 
bestiame. come si fa a colti-
vare frutteti e vigneti. come 
si pianta e si tratta un orto 
razionale, come si deve con-
cimare e usare gli antiparas-
sitari. Settecento contadini. in 
grande parte giovani. che po-' 
chi giorni fa hanno fatto gli 
esami e oggi hanno in tasca 
tin diploma specializzato. ri-
conosciuto dagli uffici del la
voro. 

L'iniziatwa 4 del CIPA di 
Modena. del centro di istru-
zione professionale agricolo 
di cui fanno parte rappresen
tanti dell'Alleanza contadini. 
cooperazione agricola. Feder-
mezzadri e Federbraccianti. 
I corsi sono stati 27, della 
dttrata di cinque mesi. dislo-
cati in diversi commit della 
provincia e in diverse sedt. a 
seconda delle potvhilitti: lo 
cali offerti dai comuni, dalle 
camere del lavoro. dalle coo 
perative, dalle organtzzazioni 
contadine. anche dal prete co 
me a Fossa di Concordia do
ve il corso si o tenuto in ca-
nonica. Ogni corso in media 
aveva dai 25 ai 30 allievi e si 
e tenuto per tre volte alia set-
timana. con lezinni di due ore 
serali. Vi hanno partcciiuito 
salariati. mezzadri. braccian-
ti, affittuari. coltivatorl diret
ti. compartecipanti. Tra gli 
allien e'erann contadini di 
diverse organizzazioni Simla-
cab. compresi anche circa 200 
iscritti alia Honomiaua I cor
si sono stati di 5 diversi ti
pi, a seconda delle esigenze 
dei contadini e delle zone. E 
cioe: frutticoltura. viticoltura. 
zootecnia. orticoltttra. conci-
maziani e trattamenti antipa-
rasvitari, oltre a due corsi 
dedicati alle donne contadine 

I
per la spccializzazione nella 
raccolta, conservazione e la-
vorazione della frutia ed an-

I che di frutticoltura (li han
no frequentati 40 contadine). 
I corsi sono stati cos] artico-

I lati: lezioni teoriche speri
mentazione pratica e ritite 

Idimostrative (a fierc. mostre). 
Per dare continuitd al lavo 

ro di istruziane professionale 
1st sono istituiti 4 centri zo 

nali del CIPA Centri che 
dovrebbero ora. secondo i pro-

I grammi. nascere in tutte le 
piu important! localitd della 

I provincia — di cui sono soci 
di diritto gli allievi diploma-
ti usciti dai corsi. Centri in 

I cui i soci orpanizzano libera-
mente conferenze di tecnica 

I agraria. di produzione. econo
miche. dove si discutono e si 
promuovono initiative asso-

Iciative. Le prime espcrienze 
sono positive: informazinni e 
dibattiti tecnici ad esempio 

I nel periodo della nascita dei 
vitelli, per dare noz'toni piii 

I precise e aggiornate sui mc-
todi di allevamento, e cosl via. 

. Una Annhel . 

Ecco i piu moderni apparecchi 
dell' industria foto - ottica sovietica 

Gli enormi progressi compiuti dalla scienzafoto-otti-
ca sovietica sono riconosciuti dai tecnici di tutto il 
mondo. 

Grazie att'incremento degli scambi Italia-URSS que
sti progressi sono messi oggi per la prima volta a 
vostra disposizione, tramite i "pezz'f piii interessanti 
dell'industria foto-ottica sovietica. 

Le cararteristiche fondamentali di questi apparec
chi sono due: assoluta perfezione ottica - solidita 
di costruzione. II vantaggio piii concreto e pero il 
prezzo. 

L'industria foto-ottica sovietica intende sviluppare al 
massimo le sue esportazioni; per questo i prezzi cor-
rispondono al valore sostanziale degli apparecchi. 
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: una macchina eennnmica < snln 1.12.000 > 
fatta senza ecnnnmiatvedi caralteristiche tecniche) 

obtotthro « T-43 > anastigmatleo a 3 
lerrU ai*urral» 1:4 f = 40 mm 
mentre la maggior parte delle mac-
chine economiche hanno un obiet-
tivo a una lente sola, la SMENA ha 
un obiettlvo a 3 lenti. come quello 
delle macchine piii care, che vi da 
un'immagine perfetta sia al centro 
che ai margini. 

tempi da 1/15 a 1/250 e diaframnui 
da 4 a 16 
la differenza piii importante tra una 
macchina economica e la SMENA 
e questa: che mentre la prima e 
quasi sempre a fuoco fisso, la 
SMENA vi offre tutte le combina-
zioni necessarie per fotografare con 
qualsiasi luce. 

tutti gli •cceMOri di una macchina 
automatics 
la SMENA 8 e veramente complete 
ed e dotata di • mirino che conserv 
te di vedere in grandezza natural* 
• autoscatto e posa • attacchi per il 
flash e il cavalletto • indicatore con> 
tapose e della sensiblfita della pel-
licola, ecc. , 

" 
r 

GARANZ1A 
L'Antares S pA.. concessionaria 
esclusiva per I'ltalia della produ
zione foto-ottica sovietica. ne ga-
rantisca la qualitA a rassistenza 
tecnica, in collaborazione con I 
tacnici russi appoaitamante In-

1 viad in Italia. 

•^:-<-e^^^<'«-w^e-:-e-M^>'B^o-e-»**-:-«-»* •-• %-
* Riceverete gratuitamente un ca- * 
J talogo illustrato. il listino prezzi ? 
* . e I'indicazione di dove potrete 
<. trovare i nuovi apparecchi, scri-
* vendo a: Antares S.pA. - Sez. 
«• Foto-Ottica Sovietica - Via Ser-

t belloni, 14 - Milano. t 

Concassionaria 
••cluahra 
tm I Italia: 
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