
S 

Fiumi senza piano 
Quattordici milioni di ettari, quasi tutti incolti 

e disboscati, questa e la montagna italiana spo-
polata e fonte di miseri redditi per chi vi rimane. 
Questa realta gli italiani I'hanno scoperta, con 
terrore, all'indomani di una notte di ploggia, il 
5 novembre 1966. E' una realta che il governo di 
centro-sinistra ha cercato di far dimenticare, ma che 
bisogna tenere bene in mente, perche da un mo
menta all'altro montagne e colline possono tor-
nare a franare sulla pianura distruggendo attivita 
agricole e industriali, force vite umane. Bisogna 
rtcordare che degli 800 miliardi del « piano dei fiu
mi » solo poco piu d'un centinaio sono stati spesi 
e che dei 200stanziati nel 1967 ne sono stati spe

si 60. Bisogna ricordare che di fronte ad esigenze 
pubbliche e necessario imporre un limite all'inte-
resse privato, espropriando le terre non sistemate 
e affidandole ad aziende pubbliche, non a Consorzi 
di bonifica dove domina I'interesse privato dei pro~ 
prietari. 

II turismo non basta alia montagna: anzi, pre-
so a se stesso diviene un'ulteriore occasione di 
depredamento, di speculazione. Ecco perche il 
PCI, con la legge per la montagna presentata dal 
suo segretario generate Lutgi Longo, e altre inizia-
tive, chiede la sistemazione economica della mon
tagna sotto la direzione e per I'intervento p u b l i 
co. 

II nostro " benessere ": tutti mangiano piu came di noi 
La busta-pagg non prevede il conto del macellaio - Entra-
no in Italia 750 miliardi col turismo, ne escono 800 al
l'estero per rimpinguare gli allevamenti - II labirinto dove 
e stata costretta I'azienda contadina - Come uscirne? 
Imponendo le riforme, dicendo no al centro-sinistra 

La bistecca e 11 slmbolo della 
crisl dei nostri allevamenti, della 
nostra agricoltura in generate, del 
deficit della nostra bilancia com-
merciale, e della nostra attrezza-
tura anche nel settore della ali-
mentazione. 

La bistecca e ancora un lusso 
per milioni di italiani. Certo, ri-
spetto a dieci anni fa, abbiamo 
fatto dei passi in avanti: allora 
i consumi di came in Italia erano 
bassissimi, miserevoli, da paese 
sottosviluppato. Ma anche ora, che 
le cose vanno meglio, siamo ugual-
mente in coda al gruppo. 

Le cifre parlano chiaro: il con-
sumo annuo di came in Italia si 
aggira attorno al 40 chili la meta 
dei quali costituiti da came bo-
vina. 

Gli altri mangiano di piu: l'O-
landa kg. 58,8, 11 Belgio kg. 71,1, 
la Germania kg. 73 e inflne la 
Francia kg. 94,6. Siamo proprio gli 
ultimi e con un distacco piuttosto 
sensibile: altro che civilta del be
nessere! 

Ma questo e solo un aspetto del 
problema che interessa sia 1 con-
sumatori, sia 1 produttori agricoli, 
sia gli amministratori della cosa 

pubblica, che come vedremo, la 
nostra piccola bistecca contiene 
addlrittura pericoli inflazionistici. 
Sembra assurdo eppure e cosl. Le 
contraddlzionl del sistema nostro 
offrono anche di queste situazioni 
paradossalL 

Prima constatazione: meta della 
nostra bistecca siamo costretti a 
comperarla all'estero. 

PerchS? Perch6 la capacita dl ri-
fomimento dei nostri allevamenti 
• ancora piu bassa dei nostri bassi 
consumi. Anche qui diamo la pa-
rola alle cifre: di fronte ad una 
una domanda annua di came che 
si aggira attorno ai 9,4 milioni di 
quintal!, i nostri allevamenti fanno 
fronte a mala pena con circa 5 
milioni di quintal!, il resto bisogna 
andarlo a comperare all'estero. 

Si sono fatti anche dei contl e 
si e previsto che «e non si risolve-
ranno le contraddizioni, se cioe 
la crisl dei nostri allevamenti per-
durera, nel 1970 la situazione sara 
ancora peggiore, nel senso che al
l'estero ci rivol«ererno per acquisti 
ancora superiori, attorno — e stato 
•critto — a 7 milioni dl quintalL 

La nostra bistecca e destinata 
dunque a diventare un problema 

nazlonale. Non siamo certo noi a 
sorprenderci. Essa e autorevole te-
stimone delle dimensioni che ha 
assunto la crisi della nostra agri
coltura e del suo settore piu im-
portante, quello zootecnico. E te-
stimonianza anche dello stato dei 
nostri consumi, troppo bassi (certi 
generi sono addirittura sconosciuti 
in diverse parti del Paese, e spesso 
largamente insufficienti) soprattut-
to per la scarsa capacita di acquisto 
dei salari dei lavoratori italiani. La 
bistecca — ecco un'altra constata
zione — e troppo cara. 

II fallimento della linea di poli-
tica agraria portata avanti dal cen
tro-sinistra e dai ministri democri-
stiani all'agricoltura e evidente. Ba
sta dare un'occhiata alia realta di 
oggi. Da una parte c'e una massa di 
produttori agricoli (dl latte, di car-
ne, di ortofrutticoli) sull'orlo della 
disperazione, daU'altra la massa dei 
consumatori che vedono sempre 
piu affievolirsi il potere di acquisto 
dei loro salari duramente conqui-
stati, contrattati e difesi sul posto 
di lavoro e inline uno Stato la cut 
bilancia dei pagamenti, che e poi il 
conto del valore delle merci impor-
tate e di quelle esportate, viene 
messa in serie difficolta proprio 
dalle enorml importazioni di generi 
destinati alia alimentazione, in pri-
mo luogo dalle carni. 

Diamo ancora la parola alle cifre. 
E scopriremo che per comperare 
quella mezza bistecca all'estero e 
per mantenere in vita i nostri in
sufficienti allevamenti, spendiamo 
circa 800 miliardi all'anno. Cioe ci 
mangiamo tutto quanto guadagna-
mo con 11 turismo, il cui saldo at-
tivo e appunto attorno al 750 mi-
liprdi di lire. Spendiamo qualche 
cosa come 1 miliardo e mezzo al 
giorno per rimediare alia incapa
city dei nostri allevamenti di far 
fronte ai consumi Interni. 

11 deficit della nostra bilancia a-
limentare pesa nella misura del 70 
per cento su quello complessivo 
della bilancia commerciale. 

Come e possibile risolvere il pro
blema? Non certo chiudendo le im
portazioni, cb6 altrimenti rischie-
remmo di non mangiare piii nem-
meno quella piccola e costosa bi
stecca. Ma potenziando i nostri al
levamenti, in una parola risolle-
vando le sorti della nostra zooteo-
nla. 

Bisogna produrre piu came per 

limitare le importazioni dall'estero, 
e piii ortofrutticoli per aumentare 
le esportazioni. 

E qui torna in ballo la questione 
della a vocazione zootecnica », virtii 
che non e propria degli agrari ita
liani. Fosse stato per loro, oggi la 
bistecca arriverrebbe tutta intera. 

Grazie alia azienda contadina, gra-
zie alia stalla della impresa coltiva-
trice, grazie ai suoi sacrifici cosl 
mal ripagati dalla DC e dai suoi al-
leati di governo, 1 danni sono stati 
limitati, il disastro evitato. Ma non 
e possibile continuare come si e fat
to sino ad oggi 

Cosa bisogna fare? Aiutare, svi-
luppare e premlare la vocazione 
zootecnica dell'impresa coltivatrice, 
della azienda contadina. Fare questo 
non significa soltanto dare quattri-
ni (come chiedono ancora gli agrari 
dopo essersi mangiati tutti i soldi 
del Piano Verde) ma fare le rifor-
me. Solo con le riforme si potra li-
berare la capacita imprenditiva del 
coltivatore, da tutti quei nodi che 
ora lo soffocano: contratti abnormi 
e superati, costi esagerati dei mezzi 
industriali e dell'acqua, saccheggio 
del capitate finanziario sia nella fa-
se della trasformazione e della com-
mercializzazione dei prodotti. E si 
otterra anche l'altro obbiettivo, 
quello della riduzione dei costi di 
produzione. 

E' una via pressoch6 obbligata, 
che richiede per6 una precisa volon-
ta politica che il centro sinistra, non 
ha certo dimostrato di avere. Non e 
casuale che oggi i ministri d.c. sia-
no presi a latte in faccia, persino 
alle adunate della Coldiretti di Bo-
nomi. 

La gente delle campagne e stufa 
di essere presa in giro. Ricordate lo 
slogan che circolava alcuni anni fa? 
a Meno grano, piii came» avevano 
scritto persino sul manifestl. Que
sto obbiettivo avrebbero dovuto 
realizzare i quattrini che lo Stato 
si accingeva a stanziare a favore 
della nostra agricoltura, attraverso 
il famoso Piano Verde. 

Segno che chi si occupava di que
ste cose riconosceva l'esigenza di 
una politica di programmazione 
delle trasformazioni produttive. Ma 
non era sufficiente: questo ricono-
scimento avrebbe dovuto essere ac-
compagnato da fatti concreti e con 
seguenti, appunto per sostituire alia 
pratica, cerealicola, quella zootecni 
ca. Sarebbe stato necessario pro-
muovere iniziative serie in direzione 
dei nostri allevamenti, non trascu 
rando che la stalla contadina della 
nostra zootecnia era ed e un pi-
lastro. E invece anche qui il centro-
sinistra ha fallito. Clamorosamente 
Ha speso male 1 soldi della collet 
tivita. Li ha dati agli agrari e non 
ai contadini ottenendo il risultato 
contrario. E per questo va con-
dannato. 
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Francia Germ.occ. Belgio Olanda Italia 

Dopo quaranta anni di lavoro soltanto 13.200 lire al mese 

La pensione 
come un'elemosina 

Al contadini 1200 lire d'aumen-
to, dal 1. maggio, agli altri lavo
ratori 2400 lire: la differenza fra 
pensioni contadine e pensione nor-
irtale si allarga. I lavorator. dipen-
denti compresi i bracciaiui vedo
no premiata una lunga lotta e ot-
tengono — d'ora in avanti — che 
la pensione sia Iiquidata in misu
ra del 65% di una paga normale, 
pruTio passo per arrivare ali*80% 
nei prossimi anni. Per ottenere 
quella pensione occorrono 40 anni 
di lavoro. E' un risultato che ha 
le sue ombre, ma e un passo in 
avanti a cui ne dovranno seguire 
altn, specialmente per panficare i 
trattamenti di maternita, malattia, 
disoccupazione. II contadino con 
40 anni di lavoro, invece, andra in 
pensione con 13200 lire a] mese. 

Queste decision! non sono state 
prese dieci anni fa, da un gover
no qualsiasi della lunga serie de-
mocristiana, ma il 7 marzo scorso 
dal governo DC-PSU-PRL 

La legge presentata dal governo 
e stata migliorata in alcune parti 
dal Parlamento. II PCI si e battu-
to ottenendo alcune modifiche in 

meglio. Si e battuto anche per l 
contadini, per i quali aveva chiesto 
minimi di pensione aimeno uguali 
agli altri lavoratori; ma proprio 
per 1 contadini non si e riusciti a 
strappare niente. La maggioranza 
di centro-sinistra ha fatto blocco. 
La DC ha fatto blocco, compreso 
il • Gruppo dei parlamentari amici 
dei coltivatori* costituito dalla 
Coldiretti. 

«Giustizia per 1 contadini», grJ 
da Bonomi, in vista delle elezioiu 
politiche del 19 maggio. Con que
sta bella parola d'ordine egli pen 
sa di coprire tutto di fumo. Infatu 
e inutile cercare, nella propaganda 
recente della Coldiretti, una sola 
proposta per la riforma delle pen
sioni contadine, una sola parola di 
scissione delle responsabilita fra 
I'operato del governo e quello dei 
dingenti della Confederazione. Una 
riforma dei pensiOuanjentG, tnvccc, 
e la chiave per portare anche I col 
ti vat oil a una condizione di parita 
di trattamenti con gli altri lavo
ratori. 

Intanto una prima misura da 
prendere e quella relativa alia de> 

terminazione di un nuovo reddito 
medio mensile, per ogni unita atti 
va delta famiglia contadina. 

Oggi questo reddito 6 valutato 
sulle 17.000 lire mensili, ma noi 
crediamo che tale cifra sia assolu 
tamente lontana dalla realta. E' ve 
ro che il reddito contadino e asso 
lutamente piii basso di quello per 
cepito dagli opera! ma non e pen 
sabile che esso sia cosi basso. Sc 
poi da una valutazione analitica do 
vesse risultare che esso e veramen 
te basso per effetto dello sfrutta 
tamento che esercitano sul lavoro 
contadino gli alti costi di produzio 
ne il prelievo monopolistico, e la 
arretratezza delle strutture fondia 
ne ed agrarie, vi sarebbe una ra 
gione dl piii per determlnare un 
reddito medio convenzionale, che 
aimeno sul terreno delle pensioni 
npari in parte alia mgiustizia 

Questo reddito potrebbe essere 
valutato, ai soli fin'i della pensione 
come minimo attorno alle 80.000 
lire mensili. Dna volta determina 
to questo reddito convenzionale, si 
renderebbe improcrastinabile una 
variazione dei contributl oggi ac-

creditati sul conto individuate di 
ogni contadino iscritto alia gestio-
ne pensioni delllNPS. Tale ace re-
duo dovrebbe essere regolato in 
modo che dopo 40 anni di versa-
mrnti la pensione risulti come mi
nimo pari all'80 per cento del red
dito convenzionale stabilito. Per 
rendere piii chiaro il concetto ec
co un esempio: se il reddito medio 
deli'unita lavorativa contadina fos
se fissato in 80.000 lire mensili, 
tutf coloro che andranno in pen
sione con 40 anni di versamenti 
contributivi dovranno percepire co
me minimo (80 per cento di 80.000 
lire) 64.000 lire mensili. 

Cambiare il sistema, certo. ha 
un «prezzo». Ma uno Stato che 
rastrella quasi novemila miliardi 
aU'anno di tasse pu6 ben dedicar-
ne 3-400 a una grande categoria 
come 1 contadini, fino al momento 
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recdito adeguato. Intanto, questo 
Stato pub togliere le facitltazioni 
accordate ai grandi proprietari ter-
rieri che assommar.o, appunto, a 
300 miliardi all'anno. 
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