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Perche scioperano a centinaia nella zona calzaturiera di San Miniato 

Le bambine operate si sf ogano: 
Siamo trattate in modo bestiale 

Per le fondamentali opere di sicurezza e di rinascita 

Manifestazione degli alluvionati di Grosseto 

Oltre dieci ore di lavoro al giorno per poco piu di 2.000 lire — Le giovanissime sono le pre
terite perchfe non hanno da accudire ai figli — La domenica ci si «rlposa» facendo il bucato 
e il mangiare per la settimana — La salute compromessa — Chiedono di essere tutelate 

Domenica 5 novembra all* or* 10 a Gromto cl iar* I'annun-

ciata manlfaitailone di proltsla promona dall'Assoctaxlone tra I 

clltadin) colpitl dalle alluvlonl. Ad un anno dalla Iraglca alluvlone 

del 4 novembre 1M6, la manifestazione vuol coslituire I'occaslone 

per fare II punto della sltuazlone nella citta dl Grosseto e nelle 

viclne campagne e per porre I'eslgenia del solleclto inliio del 

lavori • delle opere prevlste per garantlra la sicurezza e la tran-

qulllita della clttadlnanza, preoccupata per I'inoltrarsl della sta-

Dal noitro corriipondente 
SAN MINIATO. 1. 

< Lavoro piu di dieci ore al 
giorno. Ho cominciato ad ag-
giuntare le tomaie delle scarpe 
quundo ancora studiavo. Face-
vo la quinta elementare e aiu-
tavo itiia sorella. Da un anno 
lavoro per conto mio». Queste 
parole me le dice una ragazziuu 
di appena 14 anni. Si chiama 
I'aola. Come centinaia e centi
naia di compagne. ha fattn acio-
pero. Vnole vedere rispcttati i 
MIoi diritti. 

In questa zona, zeppa di cui 
zatunflci. una raguzzmu the la-
vora prima ancora di Hnire le 
elcmentari non e un caso iso-
lato. K' diientato un fatto nor-
male nella grande schiera delle 
lavoranti a domicilio. Con un 
gruppo di queste ho ricostrmto 
le tappe di un inumano sfrutta-
mento che si va .sempre piu 
cslendendo in tutta la Toscana. 
Una vera e propria « catena di 
montaggio > e.sterna alia fab 
brica e stata infatti creata per 
ridune i costi di pnxluzione: 
si mandano. per e?empio. alcuni 
tipi di sandali negli Stati Uniti 
al prezzo di un solo dollaro. Sa-
rebhe impossibile produrre a 
questo prez/o nella fabbrica. Si 
va fuori nelle piccole fruzioni, 
nci paesetti speiduti, a San Mi
niato, Castelfranco, Santacroce, 
Santa Maria a Monte. Fucec-
chio. neH'Empolese — e ora an* 
che in molte zone della provin
cia di Livorno — a cercare: 
a una si affida il lavoro di ag-
giuntatura, a un'altra quello di 
attaccatura delle Ilbbie, e co
al via. 

Patrizia e anch'essa una gio. 
vanissima, ha 16 anni, lavora 
dalle 13 alle 14 ore al giorno. 
aggiunta circa 40 50 paia di to 
male |>er sandalo. A volte glide 
pagano di piu, a volta di meno. 
Non arriva a mettere in.sienie 
3 mila lire al giorno net me.si 
di pieno lavoro; nell'estate non 
ai guadagna piu niente. 

« II solito modello — mi dice 
Marilena, un'altra sedieenne — 
lo pagano in modo diverso, a 
seconda della qualita della pel-
le. ma il tempo che s'impiega 
e sempre lo stesso». 

La piu anziana del gruppo. 
Mare.sca di 21 anni. porta un 
altro esempio elllcace: « Ci sono 

del modelli che vengono pagati 
a cifre piu elevate, 170 lire al 
pezzo, ma si riesce a fame solo 
un massimo di 10 al giorno per-
ch6 rappre.ccntano numerose dif-
flcolta. Con grande fatica. lavo-
rando ore e ore si arriva a 
1700 lire ». 

Queste le cifre che ahbiamo 
messo su insieme alle ragazze, 
alle « bimbe operaie > del San* 
miniatese. e danno ancora un 
insulllciente quadro della realta. 
t S' fanno tanti pezzi — affer-
ma Marina, una donna sposata 
che ha un flglio gin abbastanza 
grande — solo se in casa c"e 

qualcuno che aiuta, che da una 
mano. Questo vale per me che 
sono sposata, non per le ra
gazze >. 

Ecco un altro aspetto di que-
sta brutta realta. Con il lavoro 
a domicilio cambia la vita della 
famiglia, la casa si trasforma 
in una piccola industria, lo stes
so datore di lavoro vorrebbe che 
le lavoranti comprassero mac-
chine sempre piu efficienti (a 
loro spese, naturalmente) per 
produrre piu alia svelta. « Molte 
mie amiche sposate la domenica 
mettono al fuoco grand! pento-
loni di brodo o fanno grandi 

Vivace dibattito a Pisa 

Come si correggono 
i compiti di scuola? 

Ortografia, prolissita, fuoritema: ne hanno 

discusso, concordando, studenti e professori 

Dal noitro corrispondente 
PISA. 1 

(a.c.) - Come si correggono 
i compiti di Italiano? Quale 
giudizio si deve seguire. co-
sa vogliono gli studenti. quali 
diilicolta incontrano i pro
fessori? 

A queste domande, che in-
vestono il rapporto fra stu
denti o docenti. si e cercato 
di dare una risposta con una 
iiiizintiva nuova ed interes-
sante. 

L'Arci di Pisa ha infatti 
inviato il professor Giacomo 
Devoto. presidente della Ac-
cademia della Crusca e. da 
poco tempo, Rottore dell'Uni-

Proposto dai comunisti 

Un convegno 
per I'Amiata 

II Consiglio della comunita montana del com-
prensorlo amiatino ha accolto la proposta 

Dal nostro corrispondente 
AKCIDOSSO. 1. 

Impegnato dibattito sul bilan-
cio di previsione al Consiglio 
della comunita montana del 
Monte Amiata. La discussione 
si e accesa su una questione 
di fondo messa in evidenza da-
gli interventi dei consiglieri co
munisti. Secondo questi, infat
ti. al di la delle cifre del bi-
lancio e delle cose contenute 
nella relazione del presidente, si 
tratta di vedere se la Comunita 
funziona o meno come organo in 
cui i Coinuni, e quindi i membri 
da cui essi sono rappresentati, 
credono. e per questo impegna-
no tempo od energie. 

Che questo fosse U punto cen-
tralc intorno il quale si dibat-
te da tempo la Comunita. e di-
mostrato dal fatto che tut to il 
Consiglio non ha potuto non 
accettare la proposta del grup
po comunista di convocare quan-
to prima un convegno a cui 
dovranno prendere parte non 
solo i membri della comunita 
medesima. ma. in prima per
sona. tutte quelle forze poi it i-
che in essa rappresentate: PCI. 
PSIUP. PSU. PRI. DC. 

II gruppo comunista. da par
te sua. ha p;u volte dimostra-
to di credere nella funzione po-
sitiva che la Comunita pud 
svolgcre nella battagiia per lo 
svilluppo economico e sociale 
del comprensorio amiatino. Del 
resto. il fatto che le ultime due 
riunioni del consiglio — le uni-
che del 1967! — siano venute 
dopo che il gruppo comunista ne 
aveva fatta esphcita richiesta. 
e un esempio concreto in tal 
senso. 

Alia luce di questo impogno 
e della esigenza di rivedere co
me la Comunita opera nell'am-
brto dei problemi che inveMooo 
il comprensorio amiatino. ap-
pare quanto mai anacronistica 
la discriminazione verso i sinda-
ci comunisti che continuano ad 
essere eschisi della Giunta del
la Comunita, Questa discrimi
nazione c tanto piu auurda 
quando dalla stessa maggioran-
za di centra sinistra non pud 
es«=ere negato il fatto che gli 
atti piu quali (leant i di questi 
ukimi tempi — come fl docu-
mento di proposte sullo svilup-
po economico e sociale della 
zona presentato al Comitato re-
gionale della programmazione 
economica — sono stati rest 
possibill grazie airinlziativa ed 
al contributo determinant* del 
gnippo comunista. 

Lo stesso voto favorevole che 
fl gruppo comunista ha dato al 
bilando, si muove su una linea 
che e coerente alia visione che 
fl nostro partito ha del probleml 
cui si trova di fronte la Comu
nita. Per tale voto favorevole 
— ha prectsato il capo gnippo 
eomunista — non vuoJe essere. 
• non e. una manifestazione di 
•ensenso aH'operato dela giun

ta. ne tanto meno un appoggio 
politico ad essa; esso parte m-
vece da una considerazione piii 
generale. propria del gruppo co
munista. e che vuole fare della 
Comunita un organo unitario del 
Comuni amiatini, per la solu-
zione dei problemi che investo-
no la zona e per port a re avanti 
la battagiia per lo sviluppo eco
nomico e sociale dell'Amiata. 

Come si 6 detto all'inizio, il 
Consiglio ha accolto la richie
sta del gruppo comunista di 
convocare un convegno che af-
fronti I probleml che stanno 
alia base del funzionamento del
ta Comunita: per questo d sta-
to dato mandato al presidente 
di riunire i capi gruppo per ve
dere interne i tempi e le for
me per la convocazione di tale 
convegno che. a nostro avvlso. 
dovreblK? avvenire quanto prima. 

Al termine della riunione so
no stati formulati ed approvati 
all'unanimita due importanti 
o.d.g.: uno di solidarieta con 
le forze regionalize che alia 
Camera si stanno battendo con-
tro Topposizione di destra alia 
realizzazione della legge elet-
torale per la istituzione delle 
regicni a statuto normale; l'al-
tro di protesta verso la societa 
RAMA. la quale ha deciso di 
sopprimere aue corse da Arci-
dosso per Casteldelpiano. Seg-
giano M. Amiata. 

g. f. f. 

In breve 

PISA. 1. 
H comitato federale e la com-

missione di controllo della fede-
razionc pisana del PCI. nel cor-
so della riunione congiunta del 
2110 67. hanno resp:nto le di-
missioni presentate da Puccini 
Giuseppe prendendo nci suoi 
confronti il prov\edimento di 
espulsione per comprovati motivi 
di indegnita pohtica e morale di 
attivita frazionisUca. 

PtSA. 1. 
Sindaci. assessori, presiden

te degli ospedali della nostra 
provmcia si sono riuniti ieri nel
la sede deU'amministrazjooe pro
vinciate per prendere in esame 
i rapporti finanziari fra ospe
dali. comuni e Provinda. Al 
termine della riunione. introdot-
ta dal compagno on. Anselmo 
Pucci, e stato inviato un tele-
gramma al competente ministe-
ro sulla drammatica situazione 
finanziaria degh Enti local! che 
\iene a ricadene pesantemente 
sugli ospedali. Una deiegazione 
si recherA in prefettura per 
esporre i problerni affrootati e 
le richieste avanzat*. 

versita di Firenze a tenere 
un dibattito pubblico assieme 
a sei studenti di Liceo. Ne e 
scaturita una iniziativa che ha 
richiamato un folto pubblico 
di professori e studenti apren-
do un dinlogo che puo es
sere fecondo di ottimi ri-
sultati. 

I sei studenti, quattro di 
una terza e due di una quinta 
del liceo Scientifico «U. Di-
ni * di Pisa, sono stati chiari 
ed espliciti nelle loro argo-
mentazioni. Hanno affrontato 
il problema del < fuori-tema ». 
degli errori di ortografia. del
la « prolissita », dello spirito 
nuovo che dovrebbe animare 
il rapporto fra studenti e pro
fessori. La correzione collet-
tiva del tema e stata posta 
come uno degli argomenti piu 
importanti. 

Î i lettura corale dei com
piti — come ha ricordato il 
prof. Devoto — e utile ed im-
portante: il professore puo. 
individualmente. correggere la 
ortografia. la grammatica, ma 
molto spesso il suo giudizio 
critico e diverso da quello 
dei giovani. « Vale la pena di 
fare un componimento di 
meno — ha detto il professor 
Devoto — ma di dare il giu
dizio tutto assieme ». 

K' un modo anche per tirar 
fuori dal ragazzo cid che 
pensa. per farlo parlare. ap-
profondire la sua capacita di 
giudizio. 

Anche per il « fuori tema » 
vi e stata piena concordanza 
fra gli studenti ed il pro
fessor Devoto: non ha alcuna 
importanza perche l'esercizio 
della composizione deve far-
ci vedere il giovane. con i 
suoi problemi. i suoi pen-
sieri. le sue riflessioni. 

Dibattito vi 6 stato sulla 
« prolissita >. c E* un difetto 
delle nuove generazioni — ha 
detto il prof. Devoto — quello 
di usare molti termini astrat-
ti. presi a prestito. fra l'altro 
dal linguaggio dei " vecchi ". 
Ma va distinto, questo. dalla 
" foga del discorso". che 
spesso rivela il carattere di 
un giovane ». 

Interessante anche la di
scussione che ha preso avvio 
da alcune considerazioni di 
professGri presenti. 

Una professoressa delle 
« Magistrali > ha messo il dito 
sulla piaga. « Bisogna dare ai 
giovani dei compiti che smuo-
vano il loro interesse — ha 
detto — altrimenti vengono 
fuori dei temi piatti. con un 
linguaggio c burocratico >. Io 
lo faccio — ha proseguito — 
ma quando si arriva alTulti-
mo anno di scuola bisogna 
dare temi che " interessano " 
gli esami di Stato! >. 

Si d toccato il nocciolo del
la questione: la funzione del
ta scuola che il professor De-
\oto ha indi\iduato nella esi
genza di far maturare la per-
sonalita del giovane, senza 
far alcuna violenza. educan-
do alia con\ivenza. In questo 
quadra anche i problemi lin
guistic!. la grammatica. la 
sintassi. diventano importan
ti. perche si saldano a quelli 
civili e sociali. 

II dibattito ha affrontato 
molti altri temi. Quello che 
ci preme sottolineare e un 
metodo di lavoro che rite-
niamo profondamente giusto e 
va nella direzkme di un sem
pre piu stretto coUoquio tra 
professori e studenti. II fatto 
stesso che a presiedere la riu
nione sia stata una professo
ressa del Liceo Scientifico. la 
prof. Bruna Cordati Martinel-
li. che abbia partecipato un 
illustre studioso come il pro
fessor Devoto e sei giovani 
studenti, e la dimostraiione di 
quanto si puo fare perche 
certe esigenze della scuola 
italiana maturino e diventino 
operante reahA. 

tegami di salsa. Servira per buo-
na parte della settimana — af-
ferma Marina — perche non 
si possono perdere troppe ore. 
il lavoro e 11 che aspetta. Tutto 
viene fatto la domenica: si lava. 
si stira. si mettono a posto i 
vestiti. Questa 6 la nostra gior-
nata festiva ». 

E. inline, un altro aspetto del 
problema, che le ragazze solle-
vano. Non e solo la fatica fisica 
che rende dura la giornata. Si 
lavorano. infatti, prodotti. come 
il mastice, che contengono ben-
zolo e altre sostanze nocive. 
« Pensi — mi dice una - che si 
tengono le macchine per lavo-
rare in camera e in rucina. 
Lavoriamo con un fazzoletto da-
vanti alia bocca, sembriamo tan
ti banditi mascherati. ma qual-
cosa dobbiamo pur fare per prô  
teggerci. E pol gli occhl: il no
stra lavoro fa perdere la vista. 
ci vogliono gli occhiali anche 
quando siamo giovani >. 

II quadro delle lavoranti a do
micilio. delle operaie-bambine, si 
delinea sempre piu anche di 
fronte agli occhl di chi, come 
me. poco conosce dei procedi-
menti per fare scarpe e sandali. 
Vi sono ancora tutta una serie 
di preoccupazioni: le cambiali. 
le rate per pagare le macchine 
che costano 200 e piii mila lire; 
per le piu giovani 2 o 3 anni 
di duro < apprendistato >. inflne 
la tensione spasmodica per evi-
tare errori perch6 qui non siamo 
in fabbrica. dove uno sbaglio 
si compie una volta sola, poi 
qualcuno ti avverte. < Se si fa 
uno sbaglio si puo sbagliare 
un'intera serie di lavoro. Una 
mia arnica — afferma Patrizia — 
ha dovuto lavorare un mese in-
tero per pagare un errore com-
messo ». 

Quali le richieste che queste 
ragazze — piu di 3 000 nella zona 
del Pisano — avanzano? Riguar-
dano, in primo luogo. il salarfo. 
il sistema assicurativo e il loro 
potere contrattuale. Secondo la 
legge. ogni lavorante a domi
cilio do\Tebbe guadagnare 393 
lire orarie. In tale somma sono 
comprese ferie. gratifica natali-
zia, festivita. tutto cid, insom-
ma. che oueste ragazze non han
no. In efTetti. in media guada-
gnano 180 lire. «Per Natale 
— ribatte Marinella — ci ave-
vano promesso un panettone. 
Non che mi interessi. perche vo-
glio essere pagata per cid che 
faccio: ma non ci hanno por-
tato neppure quello ». 

L'altro aspetto della rivendica-
zione: vogliono poter trattare 
con il datore di lavoro. in modo 
collettivo. Pongono cioe un pro
blema di fondo del movimento 
sindacale (e sono ragazzine di 
appena 14-16 anni!). 

L'altro capitolo riguarda fas-
sicurazione. Maresca parla per 
tutte. «Io sono fra le poche as-
sicurate. ma non mi assicurano 
per cid che produco. Vogliamo 
che sul libretto di controllo ven-
ga segnata invece la quantita di 
lavoro effettivamente prodotto e 
vogliamo che tutte le lavoranti 
siano assicurate e non come av-
viene ora che Io sono solo il 
10-15% del totale ». 

Le nostre interviste finiscono 
qui. Un datore di lavoro si pre-
senta per trattare: Io sciopero 
sta dando un primo frutto. ma 
prima di Iasciarci. queste bam 
bine operaie si rivolgono ancora 
a noi: < 1^ scriva tutte queste 
cose — ci dicono — perchd la 
gente sappia in che condizioni 
igieniche e sanitarie lavoriamo. 
sappia qual e il trattamento be
stiale cui siamo sottoposte >. 

Alessandro Cardulli 

Qlone autunnal* • per la possibility del rlpelersl dl iclagure — A 

detlo In un comunlcalo dell'Anociailone — c quale quelle non 

ancora rlmarglnata ». 

Per quanto cl riguarda, InvHIamo le lezlonl della cltla e <M 

comune dl Grosseto, nonche quelle delle zone circonvlclne, a fare 

quanto posslblle per essere presenti nel numero piii largo possiblle, 

alia manifestazione dl domenica prostlma. 

Anzichi elemento di distruzione le acque dell'Ombrone devono diventare mezzo di ricchezza e di rinascita 

Ombrone e affluenti 

M a quando si f a ra il 
piano d'irrigazione? 

Chiarimenti e precisazioni chiesti al go-
verno dai compagni Tognoni e Benocci 

Dalla nostra redazione 
GROSSETO. 1. 

I compagni on. Tognoni e 
Benocci hanno interpellato i mi-
n:stri dei LL.IT. ed agricol-
tura per sapere se sono a co-
noscenza * delle aspettative dei 
produttori agricoli, delie popola-
zioni della Maremma grossetana 
e degli enti ed organizzazioni 
che li rappresentano >. per le 
decisioni e i prowedimenti che 
gli organi preposti devono ador-
tare per «l'approvazione e il 
finanziamento del piano di irri-
gazione» di decine di migliaia 
di ettari di terra della provincia 
di Grosseto predisposto dall'ex 
Ente Maremma (oggi Ente di 
sviluppo). 

I deputati comunisti sottoli-
neano la neoessita di ohiarimenti 
e precLsazioni da parte dei mi-
nLstri interpe'jlati po.che in va-
rie occasioni t sono state date 
diverse versioni dei fatti ine-
renti aH'iter della pratica > e 
risposte non sempre precise ad 
interrogazioni. 

Nella interpellanza Tognoni e 
Benocci farno presente come la 
realizzazione delle opere d'in-
vaso sugli affluenti < Merse. 
Farma, ecc. e sul flume Om
brone, nonche di q-jelle che con-

sentano la utilizza/.ione delle 
acque a scopo irriguo» e ur-
gente e neces^aria per assicu-
rare un maggior reddito aMe 
az;ende agricole. per contribuire 
alio sviluppo industriale della 
provincia che e in gran parte 
condizionato dalle trasformazio-
n' agricole e per dare maggiori 
garanzie alle popolazioni della 
Maremma «che non potranno 
ripetersi le tragiche esperienze 
deH'alluvione dei 4 novembre 
1966*. 

I deputati comunisti, nell'in-
terpellanza, chiedono di sapere 
se 11 progetti predisposti per 
il piano di irrigazione hanno 
concluso il prescritto "iter" bu
rocratico: se non s'intenda 
provvedere sollecitamente al fi
nanziamento e all'inizio di al
cune del!* opere fondamentali 
avva'jendosi degli stanziamenti a 
.suo tempo predisposti ». nonche 
d quelli previsti dal piano ver-
de n. 2; e se * non si ritei.?a 
di porre alio studio pnmedi-
menti straordinari di carattere 
finanziario per la comp'e!a rea
lizzazione dell'opera > conside-
rando la limitatezza degli stan
ziamenti previsti dali'articolo 20 
del piano verde n. 2 e tenendo 
conto « delle nuxne possibihta di 
finanziamento che nossono apnr-
si attraverso i! FEOGA ». 

Ricordata a 

Ponfedera 

la fragedia 

deH'alluvione 
PONTEDERA. 1. 

Domenica scorsa ha avuto luo
go. ad iniziativa del Comune e 
del Comitato cittadino per la n-
presa economica della citia, un 
convegno ad un anno dalla trage-
dia. II sindaco di Pontedera. 
cotnpagno Giacomo Maccheroni 
(PSU). che prcsiede la giunta 
di sinistra, ha fatto il punto 
della situazione. Egli ha sottoli-
neato il fatto che non tutti gli 
interventi previsti dalla legge 
sono gia giunti e che in molte 
occasioni gli Enti locali hanno 
dovuto copnre i vuoti della mac-
china statale per fronteggiare 
gli innumerevoli problemi. 

L'unita della popolazione — ha 
detto il sindaco — e stata alia 
base dei successi ottenuti nel-
d'opera di npresa. 

Nella stessa giornata e stato 
proiettato un documentario sul-
i'alluvione e sulla ripresa eco
nomica della citta. ed una mo-
stra fotografica di carattere do-
cumentaristico sui danni arreca-
ti alia citta. 

Tragedie e propaganda 

L' in teressamen to 

dei due candidati 
La Federazione del 
fatto propri i metod 

prosopopea 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO. 1. 

A seouito di'll'interesscimenlo 
dell'on. Mauro Fcrri e dei con
siglieri comunali di Grosseto. 
aw. Stelio Cutini e Mario Fer-
n. la sei/reterta del PSll'SDl 
umficati di Grosseto comunica 
che Von. Mancint. mintstro dei 
LL.PP.. ha jatto pervemre alia 
seyreteria della federazione so-
ctalista le seguenti notizie rela-
tivamente alle opere di salva-
guardia della cittd dall'Ombro-
ne (qumdi si citano le opere). 
Cost i giornali con cronaca l& 
cale hanno dato notizin dcllo 
imminente avvio dei lavori < per 
domare I'Ombrone ». 

Xon ahbiamo fatto mai la po-
lemica per la polemica. ci c 
cstraneo il metodo di polemisti 
a priori: a sembra importante 
premettere questo perche. sic-
come ahbiamo alcuni rihevi da 
muorere agli eslensori del co-
mumcato piii sopra citato, se ci 
si rispondesse « e rieccoh i so-
liti comunisti che non si con-
tentano mai...», beh, si. dicia-
mo subito che tale eventuale 
risposta sarebbe deludente e. 
in definitiva. lascerebbe il tem
po che trova. A parte il fatto 
che i prowedimenti. dei quali 

La scelta di sviluppo capitalistico porterebbe a « piu danni della grandine » 

Val di Cecina: milioni da impiegare bene 
Esistono le condizioni per eccellenti trasformazioni agrarie e fondiarie -1 contadini disposti a collaborare per uno sviluppo vero 

Dal nostro corrispondente 
VOLTERRA. 1. 

Come si possono trasformare 
la Val di Cecina, le zone di con-
Una? Cosa pud diventare que
sta fetta di territorio della pro
vincia di Pisa? In che modo si 
deve operare perche le condi
zioni di vita delle masse conta-
dine possano migliorare? Attor-
no a queste tre domande il mo
vimento democratico dei con
tadini ha lavorato cercando di 
dare una prospeUiva di lotta 
ben precisa e delineata. 

€ Dagli orientamenti espressi 
dall'Ispettorato della aggricoltu-
ra — e affermato nella rela
zione tenuta dal segreUrio pro-
vinciale della Federbraccianti. 
Lauso Seimj, in un recente con
vegno degli aitivisti e dei di-
rigenti sindacali — e da quanto 
ci hanno detto i tecnici deU'En-
te di svihippo nei contatti che 
abbiamo avuto. viene fuori che 
questa zona, per la composi
zione dei terreni. pud essere1 

destinata soprattutto alia pro-
duzkme della came. Noi siamo 
d'accordo su questo. ma rite-
niamo che non sia I'unico tipo 
di produxiooe*. 

Ispettorato deiragricoltura e 
Ente di sviluppo dicono che. 
soprattutto, ci si deve orienta-
re. da queste parti, in dire-
zione del pascolo. Ma cid non 
pud essere generalizzato, perche 
tale tipo di alkvamento. con fl 
passare degli anni. e destmato 
a •comparire a causa del pro-
cesao di impoverimento dei ter
reni incolti. Questa scelta, dal 
momento che non si haimo m-
vesUmenti. significherebbe di 
fatto estromissione di circa 

> I'MI deBe font lavorative con-

tadine e bracciantili ed in de-
finitiva. un uHeriore aggrava-
mento delle condirioru degli as-
segnatari e delle popolazioni 
della zona. 

Sarebbe insomma una trasfor-
mazione che provocherebbe piu 
da»ni della grandine. come si 
dice nel pisano. senza risolvere 
peraltro U problema della pro-
duzjone di came. 

Precisi obiettivi 

per uno sviluppo 
A questa bnea il movimento 

contadino oopooe quella che pre-
vede ingenti f:nanziamenti per 
le trasformazioni agrarie e 
fondiarie. 

Fmanz:amenti infatti sono ne-
cessari per la costruzione di 
stalle. con sistemi associativi. 
adeguate aHe condizioni ambien-
tali. per lacqiristo di bestiame 
seleziooato. bovino. ovino e sui-
no. per la costruzione di lm-
pianti di foraggere e per la tra-
sformazione dei mangimi, per 
gh impianti di irrigazione atti 
a favorire lo sviluppo delle fo
raggere. per portare a compi-
mento la costruzione di 15 Ia-
ghetti artificiali per la corner-
vazione delle acque per I'irri-
gazione, laghetti che fanno par
te dei progetti del Consorzio di 
bonifica e che sono necessari 
anche per lo sviluppo industria
le ed in modo particolare per 
I'indiistria di trasformazione. 

Inaltre 0 lago progettato dal-
TEnte riforma, in accordo eon 
il Ministero deD'agricoltura. 
nella vaTlata Chianni-Laiatico 
(IS milioni di metri cubi di ac-

qua) pud essere — affermano 
i chrigenti contadini — un ele
mento decisivo per l'irrigazio-
ne e lo sviluppo di quella zona 
e della Valdera. 

Ma questi progetti vanno por-
tati a compimento. 

E non vale neppure dire che 
non ci sono soldi, perche nei 
prossimi tre anni qualcosa dei 
540 miliardi del 2. Piano Verde 
puo essere speso per questa 
zona. Anche qui si pone percio 
la rivendicazione di rendere 
pubblici i piani zonali degli En
ti di sviluppo — come de\e 
essere fatto in base alia legge 
— di discuterli. integrarii con 
la partecipazione dei contadini. 
delle amministrazion: comunali. 

Di fronte ai pareri di utiliz-
zare tutto a bosco sorge inol-
tre un'altra precisa domanda: 
cosa ne faceiamo degli oliveti 
esistenti? 

L'oliveto: problema 
di grande importanza 

< Nostro parere — ci ha det
to Lauso Selmi — e che nella 
zona ci sono tutte le condizioni 
per lo sviluppo delToHveto. Si 
tratta perd di fare scelte pre
cise. di adeguare il terreno da 
destinare ad oaveto. di tra
sformare gli impianti spedaliz-
zati in modo da meccanizzare 
tutta la lavorazione, intomo agli 
oliveti, compresa la raccolta 
delle olive, u trasporto. la tra
sformazione prodotto, la tipiciz-
zazione ed il collocamento sul 
mercato, riducendo coal i costi 
in modo da poterci inserire com-

petitivamente sul mercato stes
so». 

Ecco. insomma. un problema 
di grande importanza che ci sia
mo sentiti ripetere in piu oc
casioni: si devono fare scelte 
precise, vedere quali terreni 
sono da destinare ad una pro-
duzione a quali ad un'altra. 
Ma non a freddo. dietro un ta-
vojino. Assieme ai contadini. al
le organizzazioni sindacali. agli 
amministratori. 

Anche per i terreni da desti
nare a bosco il discorso fatto 
dal movimento democratico. nci 
convewi, nelle assemb!ee. e sta
to molto preciso. II bosco e uno 
degli elementi di difesa natura-. 
le dei terrrtori. L'esperienza 
1 abbiamo fatta nei giomi del-
l'alluvione quando da ogni par
te si faceva presente che la 
sistematica distruzione degli al-
beri aveva facilitato i drammi 
del 4 novembre. 

Questo problema. appunto. va 
visto nel quadro della sistema-
z:one idrogeologica della Val di 
Cecina: e necessaria percid. la 
sistemazione del fondo del fiu-
me e degh aremi. la correzione 
del corso del fiume. A tale pro-
posito ci hanno detto in queste 
zone della esistenza di un pia
no di sistemazione ddla Cecina 
progettato dall'Ente riforma per 
una spesa di sei miliardi. Dove 
e finito? «Fu un progetto sba-
griato o e ancora valido? 

«Noi crediamo — e stato af
fermato ad un convegno pro-
mosso dalle organizzazioni uni-
tarie dei lavoratori — che sia 
ancora valido perche niente e 
stato fatto o cambiato da al
cuni anni a questa parte. L'en-
te di sviluppo deve fare proprio 
questo piano, deve aggioniario 

ed inizaare i lavori immediata-
mente. usufruendo dei 600 mi
lioni stanriati e non ancora a>-
segnati >. 

E poi il grosso problema: 1 a>-
segnazione delle terre. L'Ente 
di sviluppo pud assorbire su
bito e definitiv amente J Con
sorzio di bonifica e l'Ente ri
forma. prendere in possesso le 
terre ed avse«nar!e a chi da 
tempo le chiede. 

Democrofizzare le 
cooperative dell'Ente 

Si potrebbe apnre anche tut 
to un cap.tolo su"a cc«>peraz:o-
ne. sulla necesska di democra-
tizzare le cooperative cos^tuite 
dall'Ente r.forma e soffocate 
dalle imposizioni. dalle scelte 
arbitrarie. Ce il problema della 
Fattoria di Larderello per la 
quale i mezzadri ed i braccianti 
da quattro o cinque anni si bat-
tono per avere la concessione 
della terra. Ed assieme alia 
terra ci vogliono capitali da in-
vestire. macchine. piani zonali 
di sviluppo. 

Ci vuole insomma un'azione 
che riporti la \ita in questi ter-
ritori, che facaa giustizia di 
tutto cid che nel passato si e 
sbagliato. degli indirizzi errati 
del oentro-sinistra, delle scelte 
padronali. 

Questa e la condazione per 
andare avanti in tutta la nostra 
provincia. Su questa linea il 
movimento contadino e disposto 
a battersi. 

«.c 

PSU di Grosseto ha 
i pfe discutibili della 
ministeriale 

inula la M'uretvria )e<lcralc del 
del PSU. si sono rt'.-w nece.\.sart 
per una ultrarentennale colpe-
vole pohtica governativa (cen
tra sinistra compreso) la quale. 
anziche provvedere ad cvitare 
le alluvioni. c stata tutta te^a 
a facihtare I'espan.iione dei mo-
nopoli; ma. a presctndere. vo
gliamo ruolgere alcune doman
de alia segrctena del PSII t 
gradiremmo. questo AI, rispone 
concrete. 

Eccoci all'argomento. 11 cita
to comunicalo afferma: «...u 
syguita dell'mteressamento del
l'on. Fern e dei consiglieri co
munali (alcwn) del PSU »... 
come se git unici ad cisersi 
interessati — sollecitando ripe-
tutamente i competenti organi 
ai vari livellt — dei probleml 
della ricostruzione di Grosseto 
post-alluvione fossero stati loro. 
Ma le Giuntc (ed i Consign) io-
munale e provinciate, i Partitt. 
le organizzazioni sindacali, (« 
tflne organizzazioni di catego
ry. prima fra tutte VAssocta-
zione tra i ciltadini alluvionati. 
non hanno fatto il loro dovere? 
Perche vantarsi della conclusio-
ne positiva di una iniziativa che 
d invece. obiettivamente. la con-
seguenza dell'impegno (e della 
protesta. spesso) della stra-
grande maggioranza dei citladini 
e delle loro organizzazioni? 

Comunque, e purtroppo. i la
vori arrtvano con notevole ritar-
do (e la colpa non i certo dei 
comum<tti) perche. a questo pun
to a co*a servirebbero i lavori. 
ftnalmcnte oVcm dal mimitero 
dei LL PP.. se il 3 novembre - -
malaugurata ipotesi che non puA 
comunque essere esclusa — p'uy 
cesse anche solo la meta del tra-
gico 3 novembre J9C6? Ad ooni 
modo c speriamo che non piova ». 
e ben vengano. finalmente i la
vori. 

Ma la parte piu discvtibtle di 
tutta la questione e quella di ser-
virsi dei canali del proprw Par
tita per informare Vopinione pwb-
fclica di importanti decliioni che 
la riguardano e con le quali de~ 
eisionx il Partito. diciamo la va-
nta.... e'entra poco. In verita. 
questo metodo non I nuovo ai 
Partitt di governo: ecco un'altra 
cosa che invece di essere cam-
bsata. con la presenza del PSV 
nella stanza dei bottom, contmua 
a marciare come negii anni dei 
piu trionfante centrismo! 

Ma per quale astruso segreto 
del centra sinistra i cittadini » 
gh organismi pubWici preposti 
ad amministrare i loro interessi, 
dehbono venire a conoscenza. 
dalla segretena di questo o quel 
Partito di governo. di importanti 
decisioni con le quali quel Par
tito. lo ripetiamo. e'entra come 
e'entrano gli altri? 

Soi resptngiamo questa pratica 
di stampo clientelare che. pro
prio perchi non nuova. nuoce ad 
una democrazia matura e re-
sponsabile come quella italiana. 

Per concludere. una domanda: 
il comunicato della segreteria 
del PsU cita due consiglieri co
munali. per inleresiamento dm 
quali il ministero dei LL PP. si 
sarebbe deciso a dare inizio a 
determinati lavori. E gli altri 
quattro consiglieri comunali del 
PSV si dismteressano dei pro
blemi di Grosseto aUuvionata? 
Ma gia. dtmenttcavamo che lo 
aw. Cutini e Mario Ferri (insie
me — guarda caso — all'attual* 
presidente dei deputati sociali
st!) sono i candidati delta fede-
razione unifxeata grossetana per 
le prossime elezioni pciitiche! 

In fondo, a pensarci bene, 4 
pur anziano detto secondo U qua
le til fine aiustifica i mezzi» 
ii dimostra di grande attualita. 

g. b. 
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