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La "colonia* Sicilia, 
una regione messa a sacco 

La valle 
del Belice 

e quella del 
Tennessee 

C't qualcosa che colpisce piu di tutta MUa 
enorme desolazione delle zone terremotate, ed 
e I'eccasione che si e perduta e si ctntmua a 
perdere - Esempio roosevertiane degli ami 30 

Dml aottro umato 
PALERMO, novembre 

C'e qualcosa che colpisce 
piu di tutto nella enorme de
solazione delle zone terre-
motate siciliane: e l'occasio-
ne che si e perduta e che si 
continua a perdere. 

Facciamo alcuni conti sem-
plicissimi. Dal momento del
le grandi, terribili scosse del 
14 gennaio 1068 si sono spesi 
in assistenza circa 80 mi-
liardi (e ancora mancano i 
tre e mezzo della RAI-TV)-
Soldi non investiti ma getta-
ti come granturco nelle stra-
de, puntualmente rastrella-
ti — attraverso assurdi con* 
sumi imposti — dalle Indu
strie settentrionali. A questi 
soldi vanno aggiunti i 45 mi-
liardi spesi in baracche. An-
che qui e ora di dire che 
queste baracche sono state 
vendute alio Stato (o alle 
associazioni che hanno ver-
sato i soldi delle sottoscri-
zioni) alia cifra sproporzio-
nata di 45 mila lire al metro 
quadrato, mentre quanti — 
in epoche successive — si 
sono ordinati privatamente 
una baracca l'hanno pagata 
11 prezzo reale, cioe poco piu 
di 20 mila lire al metro qua
drate Cosi «generosamen-
te > le Industrie specializza-
te di tutta Italia, mezza Eu-
ropa e un po' di America 
hanno contribuito alia soli-
darieta verso i terremotati. 
Sono quindi ben 125 miliardi 
one sono stati buttati via 
senza che ne restasse un 
qualche segno: case vers, 
opere tangibili, la creazione 
di una sola fonte di lavoro 
stabile (qui servirebbero al-
meno 20 mila posti-lavoro). 

Ma non e tutto. Lo Stato 
si dovrebbe ora finalmente 
aecingere a versare i 150-180 
miliardi (a seconda che vi si 
includano o meno i piani 
GESCAL, j crediti ai comu* 
ni, ecc.) a suo tempo stan-
ziati sotto la pressione di 
centinaia di terremotati ac-
campati sotto le tende i piaz
za Montecitorio. Con questi 
soldi si dovrebbe costruire 
la famosa citta-territorio 
(Gibellina - Salaparuta - Pog-
gioreale) per la quale perd 
solo ora si sta scegliendo la 
zona di insediamento. 

Inoltre con gli stessi soldi 
si dovrebbe porre una qual
che base produttiva tale da 
dare una ragione di esisten-
za a queste popolazioni: svi
luppo delj'agricoltura, crea
zione di Industrie. Subito pe
rd salta agli occhi che quei 
soldi non possono bastare 
nemmeno a compiere meta 
dell'opera cui ci si accinge. 
Solo facendo i conti a mo-
neta corrente in questa fi
ne del 1969. si scopre facil-
mente che la svalutazione e 
le variazioni dei prezzi delle 
materie prime (cemento. fer-
ro, legname) avvenute fra 
l'epoca dello stanziamento e 
oggi, impongono un adegua-
mento della cifra che una 
fonte non sospetta come il 
ministro dei T-avori pubblici 
In carica — Natali — indica 
In almeno 350 miliardi. Que
sti soldi non ci sono. 

Oltre il 
ragionevole 

Ne basta ancora. A furia 
di elastiche interpretazioni 
della legge si e finito per 
estendere il campo di appli-
cazione del provvedimento 
per i terremotati fino oltre 
1 llmiti ragionevoli. Dovreb-
bero rientrarci le Madonie, 
Trapani, Ribera, Sciacca, 
Agrigento, Marsala, pratica-
mente tutta la provincia di 
Palermo che e vastissima, 
zone povere di ogni parte. 
Si sa bene che in Sicilia 
tutte le zone hanno bisogno 
di interventi straordinari, 
ma servirsi — alio scopo di 
sanare questa o quella si-
tuazione — dei fondi specia-
li dei terremotati e un modo 
non di risolvere piu problemi 
invece di uno solo, ma sem-
plicemente di non risolverne 
alcuno. Si calcola che la zona 
di intervento per quel muc-
chietto di miliardi, dovrebbe 
toccare una popolazione di 
circa due milionl di abitanti. 
Auurdo economicamente. 

ID tutto questo poi si conti-
a fare i conti senza 

l'oste. Che e lo Stato, il cen-
tro politico-burocratico roma-
no. II CIPE non ha ancora 
preparato il piano economico 
per le zone terremotate, ma 
intanto qualche genio gover-
nativo gia. medita in segreto 
di stornare con qualche gio-
co < delle tre carte » i soldi 
del fondo per i terremotati 
per l'edilizia popolare al 
Nord, per esempio a Torino 
e a Milano. Anche qui non 
staremo certo a dire che gli 
operai torinesi immigrati dal 
Sud stiano meglio dei conta-
dini terremotati siciliani, fic-
cati come sono in altre barac
che che gridano vendetta dal
le bidonvrilles periferiche set
tentrionali. Fra Taltro, per lo 
piu, quelli di Torino o di Mi
lano sono proprio gli stessi 
lavoratori che hanno appena 
lasciato le baracche di Par-
tanna o di Gibellina. Resta 
perd anche qui il problema 
di una scelta. il problema 
economico elementare di 
concentrare gli interventi. 

Lo spreco 
a due sensi 

Gia: solo che concentrare 
gli interventi secondo un 
piano razionale significhe-
rebbe linunciare a usare i 
soldi starziati per una delle 
loro funzioni taciute ma ton-
damentali: vale a dire la fun-
zione di rafforzare cliente
le, distribuire strumenti di 
azione politica personate o 
di gruppo a destra e a man-
ca. Lo spreco e quindi fun-
zionale almeno in due sen-
si: permette di continuare 
a usare la « colonia > Sicilia 
— e le zone terremotate in 
special modo — come ric-
chissima riserva di mano 
d'opera a basso costo; per
mette di tenere buona la 
classe dirigente locale usan-
do dei soldi stanziati come 
di un volgare strumento di 
corruzione e di potere. E 
al banchetto nossono sedersi 
anche — a piu riprese e con 
ruoli diversi volta a volta — 
speculator! settentrionali e 
politic! poco serupolosi. 

Che sia chiaro: per questa 
strada ogni rinascita della 
Valle del Belice (eampione 
rappresentativo di tutta la 
situazione siciliana) e eselu-
sa; altri 190 mila siciliani 
resteranno inchiodati alia lo
re miseria. 

Negli ultimi dieci anni 
dalla Valle del Belice sono 
emigrate circa 30 mila uni-
ta: e naturalmente le forze 
piu giovani e robuste. II ter-
remoto, con la grande rovi-
na, aveva portato una sola 
cosa positiva: 1'occasione ra-
ra di fare tutto da capo, ra-
zionalmente, e quindi di ri
solvere con intelligenza e 
utilizzando la situazione ec-
cezionale determinatasi, il 
dramma della miseria cro-
nica di una particolare zona 
siciliana. 

Negli anni '30. negli Stati 
Uniti, 1'amministrazione Roo
sevelt scelse un banco di 
prova per esemplificare la 
metodologia e l'efficacia di 
una politica appena un poco 
programmata e volta a pro-
vocare occupazione e rina
scita. I ben noti piani della 
Tennessee Valley Authority 
(e con ben diversi livelli di 
pubblici investimenti) provo-
carono una spinta alio svi-
luppo che resta nel suo ge-
nere un modello e che decu-
plied la popolazione della 
zona, proiettando nel futu-
ro stabile sviluppo agricolo 
e industrial. Questo poteva 
e doveva diventare la Valle 
del Belice negli anni '70, con 
la possibility di costruire le 
tre dighe (Belice destro e si
nistra, Modione), di irrigare 
migliaia di ettari di terreno, 
dl fare un riraboscnimento e 
una viabUita razlonali, di 
mettere in pledi Industrie 
manifatturiere, estrattive, di 
trasformazionc dei prodotti 
agricoli. 

Che si sappia bene: e que
sto che non si e fatto e che 
non si fa, perche non lo si 
e voluto e non lo si vuole 
fare. E le motivazionJ reali 
di questa pianificazione del-t 
lo spreco e del disordine, so
no bassissime. 

Ugo B«du«l 

Sono centoquarantacinquemila i profughi palestinesi che v ivono nel Libano. L'obiettivo ha colto un momento della vita di uno 
dei tanti campi in cui sono ammucchiati i profughi , quello di Dikwaneh, nei pressi di Beirut. E' da campi profughi come queste 
che traggono alimento di uomini combattenti le formazioni guerrigl iere che agiscono contro Israele (Foto Deffarge, da « Stern ») I 

II caso Riva e 
il Consiglio Superiore 

I magistrati 
non sono 
cittadini ? 

Perche i giudici implicati 
osl caso Riva e nella fuga 
dell'industriale nel Libano so
no stati prosotolti? II cittadi-
no vuol sapere la motivazio-
ne di questa decis:one del 
Consiglio Superiore della Ma-
gistratura perche vuol sape-
re come e possibile che psr 
la fuga del bancarottiere, del-
l'uomo che ha gettato in mez
zo alia strada migliaia di per-
sone, nessuno e stato pumto. 
vuol sapere come Riva e nu-
scito a farla franca. Per que
sto non e superfluo prastare 
attenzione anche ai motivi 
giundici che hanno portato al 
proscioghmento dei tre gmdi-
ci milane« Antonio Pontrel-
li, Oscar Lanzi e Giovanbatti-
sta Bonelh. 

Noi non sappiamo se l tre 
magistrati si s-iino in effetti 
resi colpevoU d* un compor-
tamento illegi*timo o poco 
corretto, ma sappiamo che la 
commissione disciplinare li ha 
prosciolti perche tutti l loro 
atti e comportdmenti, anche 
quelk che potrebbero aver fa 
vonto Felice Kiva direttamen-
te o indirettamente, sarebbe-
ro stati viziati solo da negh-
genza. Almeno questa e la vo
ce che circola con insistenza 
negli ambienti giudiziari piu 
qualificati. E la negligenza. la 
dimenticanza di un magistra-
to non possono essere puni-
te- cosi avrebbe deciso il Con
siglio Superiore della Magi-
stratura. 

Insomnia le cose sarebbero 
andate cosi. Riva si era reso 
responsabile di un reato che 
prevedeva l'arresto obbhgato-

rio. ma il magistrate noq rt-
tenne opportuno di emettere 
il mandato d: cattura. O me
glio si dimen*ic6. preso da 
altre preoccupa^joni. di questo 
atto che doveva firmare. n 
passaporto doveva essere rt»i-
rato all'industriale? Un altro 
magistrato, sempre preso da 
moiti impegni, si aimsntlcb 
di firmare questo secondo 
provvedimento. E cosi via. In-
somma Riva sarebbe fuggito 
per una sens di dimenticanz». 

Per tutti gh altri cittadini 
italiani (il medico che lasdm 
il tarn pone di garza nell'ad-
dome deH'ammalato, l'avvoc*-
to che tralascia di presenta-
re appello. 1'automobilista chm 
affida la macchina ad un ami-
co senza essersi accertato se 
ha o meno la patente). le dl-
menticanze o ~olpe si trarmi-
tano in guai, e guai sen giu-
dizian. Per i magistrati, avreb
be aetto il Consiglio Superiore, 
la r?gola non vale 

Inwmma i giudic; sono cit
tadini diversi ai quail potrfc 
pssere imputato folo un com
port amento « doloso », cjoe un 
comportamento « voluto ». Pol-
che non e stato provato che 
i tre magistrati del caso Ri
va abbiano volontariamente 
omepso di spiccare mandato 
di cattura e di r'tirare il pas
saporto all'industriale, non so
no colwvoli Chissa cosa suc-
cedersbbe se un giorno un 
sostituto procuratore dimentl-
casse di emettere il mandato 
di cattura contro il poverac-
cio che ha rubato tre mele? 
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INCHIESTA SULLA RDT, IL PIU GIOVANE STATO EUROPEO 

Otto ore, settimana corta e ferie pagate: 
tra citta e campagna non c' e differenza 

La giornata delle Forze Armate 

II 4 novembre 
del visconte 

di Turenne 
leri 4 novembre, « 51° anntversario della vittoria e giornata 

deile Forze annate » secondo \a dizione ufficiale, tutte le caser
ne italiane sono rimaste aperte ai civili per I'annuale «incon-
tro > tra popolazione e soldati. A noi e accaduto di visitare la 
Castro Pretoria, a Roma, dov'era stata allestita — stUl'mmen-
sa area coperta dalla caserma — una mostra storica dedicata 
a tutte le uarie specialitd deU'Esercito, carabimeri compresi. 

Appena varcato I'ingresso della caserma. ci si trovava di 
Jronte ad una serie di pannelli colorati riproducenti le varie 
copertine dedicate dalla * Domenica del Corriere * ad episodi 
bellici della guerra '15-'l8: gli altoparlanti diffondevano le note 
della « bella Gigogin > c delta c Canzone del Piave >; sulla fac-
aata dei vari stands campeggiavano definizioni d'arma del ti-
po « Genio: tenace e infaticabile ». < Paracadutisti: cone fol-
gore dal cielo... come nembo di tempesta >. « Fanteria. regina 
delle battaglie », «Artigliena: sempre e dovunque >. Gigante-
sco e attrezzatissimo il padigltone dei carabinieri, i quali .si 
dichiaravano a caratteri cubitali « fedeli alio stato. fedeli alia 
nazione. fedeli alia legge » La citazione piu moderna che ci e 
stato possibile trovare era quella (nello stand della Fanteria) 
su cosa si debba intendere per valore, firmata da Esprit Fie-
chier e pronunctata in occasione dell'orazione funebre per Hen
ri de la Tour d'Auvergne, visconte di Turenne e maresciallo di 
Francia: a occhio e croce, oltre un secolo fa. 

L'epopea antifascista 
Insomma, una mostra vecchia. Tutta permeata da un'oleo-

grafia patriottarda e retorica, ancoraU. ad una visiove acritica 
delta storia che st jerma alia battaglia di VUtorio Veneto e per 
la quale, da allora ad oggi, non sernbra esser successo piu nul
la che valga la pena di esser ricordato. Nonostante lo sfoggio 
di armi moderne Upo elicotten, mtsstli Hawk, radar e difesa 
ABC (anche questa una < modernitd » per modo di dire rispet-
to aU'attuale sviluppo della cosiddetta scienza bellica) i w>tri 
oenerali sono ancora li, a rinuerdtre l'epopea del fantaccino 
del Piave f lacero ed eroico >. II che & un segno, prima che di 
pessima conoscenza della storia, di cattiva coscienza, 

Altre epopee hanno vissuto i nostri soldati da quell'inverno 
del '17: quella della rwolta contro i nazisti, con la divisione 
Acqui medaglia d'oro maxsacrata a Cefalonia; quella della lun-
ga lotto del Corpo italiano di Libcrazione da Montelungo alln 
ptanura padana; quella della guerra parttgiana combaituta da 
migliaia di soldati e ufUciali contro nazisti e fascisti. 

II nome di Caporetto 
E' da questa matrtce che nasce il nuovo esercito italiano, 

quello repubblicano e democratico. Ed 4 proprio nel volerla 
costantemente ignorare, nel ri]arsi setnpn ed unicamente alia 
oleoarafia della grande guerra (che fu e ritnane nonostante tut
to una guerra imperialista), che sta la dimostrazkme prima del 
modo distorto col quale oggi U nostra Stato Maggiore intende 
la funzkme del cittadino soldaio. Cera anche il ministro Gvi, 
in visita a Castro Pretorio, attorniato dal consueto studio di 
generaii e colonneUi; ma per lui deve essere andato tutto be 
ne, per lui Esprit FUchier resta probabilmente un grande pen-
satore moderno. 

E poi, diciamocelo: se la < grande guerra » termind con la 
vittoria del 4 novembre fu grazie al tacrificio dei soldati e del 
popolo italiano. Per quanto riguarda ft nostro Stato Maggiore 
d'allora, cib che va ricordato — dicono gli storici — i il nome 
di Caporetto. 

c. d. s. 

II fenomeno dell'abbandono dell'agricoltura e ora praticamente frenato, e comincia a ve-
rificarsi il caso di « cittadini » che vogliono lavorare in campagna — L'obiettivo e adet-
so quello di stabilire, dopo la parita di gua dagni, una completa parita di condizioni di 
lavoro e di vita — Quattro ore di discussione nella cooperativa agricola Clara Zetkin 

Dal nostro inviato 
BERLINO, novembre. 

Nella regione tra Berlmo e 
Francoforte sull'Oder, non 
lontana dalla cittadina ai Fuer-
stenwalde, si trova una estesa 
tenuta agricola statale che si 
chiama «Azienda sperimenta-
le e di insegnamenio di Hei-
nersdorf», dipendente dalla 
« Accademia delle scienze agri-
cole » della RDT. Un tempo 
era una delle grandi proprie
ty private che costellavano la 
zona, comprendente, tra l'al-
tro, ampie distese di boschi 
ed un piccolo lago. La nfor-
raa agrana democratica del 
primi anni del secondo do* 
poguerra la sottrasse al pro-
pnetano. che si era compro-
tnesso con il nazismo e che 
si trasfen in qualche zona 
della Germania occidentale, 
arncchendo .c file dei nostal
gic! revanscisu. 

Contranamente alia maggior 
parte delle aziende agncole 
espropnate, quella di Heiner-
bdorf non fu distnbuita di-
rettamente ai contadim, ma 
mantenuta nella sua unita 
per essere destinata appunto, 
come dice la sua denomina-
aone, a scopo di sperimenta-
zione e di insegnamento. La 
sua fama ha ormai supera-
to I limiti del circondano di 
Fuerstanwalds e della regione 
di Francoforte sull'Oder. 

Quai'do vi giungono, gli al-
lievi hanno gik frequentato o 
otto o dieci anni della scuo-
la unica per tutti. Nel pri-
mo caso, il corso ad Heiner-
sdorf dura tre anni, nel se-
conao due. ObietMvo dell'inse-
gnamento: fare di loro dei 
Landwirte, degli «agrlcolto-
ri». Non inganni la parola: 
IV agrlcoltore », nel signlficato 
tradizionale del termine, nella 
RUT non esiste piu. Questi 
giovani e ragazze tra 1 15 ed 
i 18 anni di eta, alternando 
una settimana di lezioni teo-
nohe con una settimana di la
voro pratico sempre aotto 
la direzione degll insegnanti, 
imparano a diventare agrotec-
mci, trattonstl, meccanici agri
coli, giardinieri, allevatori di 
bestiame, frutticoltori, conta-
bili di aziende agricole coo
perative. Non vengono tutta-
via considerati « studentl», ma 
« apprendisti» e pacatl con-
formemente. Nella «cuol« vi
vono per tutto il perlodo del 
corso (salve, owiamente, te
ste e vacanze). 

Un aspetto interessante del
la scuola di agricolbura di 
Hemersdorf sta nel suo svi
luppo. Oggi essa e completa 
di allievi provenientl da ogni 
parte, compresa Berlino, che 
si iscrivono volontariamente. 
Dieci anni fa ad anche meno, 
gli allievi occupavano si • no 
la meta dei post! disponlbiU, 
malgrado l'intensa opera di 

f>rop*ganda che la direslons 
aoeva in tutte le scuole ael-

la RDT. Il merito di questo 
mutamento non e tanto dalla 

scuola in se, quanto delle tra-
stormazioni subite dall'agri-
coltura della RDT e dalle con
dizioni di vita e di lavoro nel
le campagne. 

Nella storia dello sviluppo 
agricolo tedesco - onentale ac
qui stano risalto due momenti. 
Al pnmo abbiamo gia accen-
nato: fu quello dell'immedia-
to aopoguerra, quando buona 
parte delle 11.000 grosse tenu-
te agricole furono distribuite 
a 232.000 famiglie con tad in e 
senza o con poca terra. Fu 
una nforma democratica, in 
buona parte realizzata dai con-
taduii stessi, naturalmente 
sotto la guida del partito. II 
secondo si colioca intorno agh 
anni 1958-60, quando si proce-
dette alia creazione accelerata 
di cooperative agricole che 
erano cominciate a sorgere 
molto stentatamente agli ini-
zi degli anni cinquanta. La se-
conua trasformazione, giusti-
ficata ufficialmente da neces-
sita tecniohe ed economlche e 
da opportunita politiche, rag-
giunse punte drammatiche, 
con fug-he in massa da He 
campagne, villaggi abbandona-
ti, macellazione del bestiame 
da parte dei proprietari, ca-
lo pauroso della produzione. 

Un tempo questo era, con 
i compagni Jella RDT, un 
argomento-tabu. Ancora oggi 
non si parla volentieri delle 
conseguenze immediate del 
raggruppamento accelerato 
delle propneta agncole nelle 
cooperative. Pero ci si sof-
ferma sulle difficolta incon-
trate per adeguare la mentali-
ta del vecchio contadino indi-
vidualista alia nuova situazio
ne, sull'abulla e sulla sfiducia 
subentrate St raccontano, con 
una nota di ilarita, episodi co
me quello di un anziano ex 
coltivatore diretto il quale, po-
sto a dlrigere una squadra per 
il raccolto del grano, un gior
no, visto I'approssimarsi di 
una tempesta, trasferl la 
squadra sul suo mezzo etta-
ro, lasciatogh in conduzione 
individuate, abbandonando il 
prodotto ai propneta coope
rativa. 

Cast del genere sarebbero 
oggi inconcepibili ed e ormai 
universalmente ricortosciuto 
che proprio l'agricoltura e 
uno dei maggiori successi 
della RDT. La visita in una 
cooperativa agricola (LPG) e 
una delle esperienae piii in-
teressanti di un viaggio nel
la RDT. Vi si ritrova l'antica 
concretezza contadina, con 1 
piedi • terra e poca indulgen
ce per certe formula propa-
gandistlcha in voga nelle citta. 
Con i dirigenti della LPG 
«Clara Zetkin» di Rueder-
sdorf ho parlato una dome
nica, attomo ad una tavola 
imbandita, con bottiglie di vi
no e di «Schnaps» (acquavi-
te) che si vuotavsno un po' 
troppo In fretta per il mio 
stomaoo, per quattro ore. E' 
stato un dlscono intessuto 
esclusivamenta vui problaml 1 

della moderna tecmca nella 
agricoltura, sulle speciahzza-
ziom, sui rendimenti per et-
taro, sui rapporti economic! 
e monetari tra le varie coo
perative, sui contrasti tra 1 
giovani one escono dalle mo
derne scuole tecmche e gli an-
ziani che credono di pm al
ia loro esperienza, sui dintti 
del contadino cooperatore, sui 
suoi guadagm e cosi via. 

Quali sono le ragiom di 
questo successo? Diverse, in-
uubbiamente. In linea genera-
le c'e pero da dire subito che 
la cooperativizzazione nella 
RDT non fu uno strumento 
per far pagaru all'agricoltura 
le spese deirindustnalizzazio-
ne. Anzi, proprio grazie alia 
creazione delle LPG, nelle 
campagne vennero estese con-
qutste sociah sconosciute al 
contadino: giornata lavorativa 
di otto ore, settimana corta 
(salvi owiamente i periodi di 
piu intensi lavon, in cui pe-
rb il mancato riposo viene 
pagato profumatamente), fe-
ne retnbuite, mense azienda-
li, scuole moderne, asih ni-
do ed asili infantih, assisten
za mutualistica come per gli 
operai, pensione e cost via. 

II sistema di retribuzione, 
d'altra parte, e congegnato in 
modo da premiare chi lavora 
meglio e di piii. Forse e esa-
gerata la protesta dl quell'in-
segnante di Dresda che lamen-
tava che un suo cugino, mem
bra dl una LPG, guadagnava 
due volte piii di lui, ma e cer
to che un contadino coopera
tore non guadagna, in media, 
meno di un operaio specializ-
zato. Tale guadagno e garan-
tito anche nelle annate disa-
strose — come proprio quella 
di quest'anno quando in esta
te, dopo un inverno rigidissj-
mo, si e avuta una siccita 
che non si registrava da un 
secolo a questa parte — da 
un « fondo di coperturan che 
le cooperative si sono crea-
to nelle annate favorevoli. Da 
notare, inoltre, ohe 11 conta
dino e rimasto proprietario 
della terra e riceve, per l'as-
segnazione di essa alia coo
perativa, un affitto annuo. Lo 
affitto spetta anche agli ere-
di, qualora questi, vivendo 
e lavorando altrove, non vo-
gliano vendere la terra alia 
cooperativa stessa. Una spe
cie di « rendita fondlaria » an
che in regime socialists? In 
questa fase di transition*, si, 
anche se modestlssima. Del 
resto e noto che, nel settore 
industrUUe della RDT, U sel 
per cento delle aziende e an
cora di propriety privaU, ed 
il 7^ per cento e a proprie-
ta mista, cioe privata con par-
tecipazione statale. 

Ma le trasformasloni piti 
profonde si sono avute. nelle 
campagna, nelle condlsioni di 
lavoro. Dal 1960 al 1968 il so
lo parco trattori si a piu che 
raddoppisto (da 70.600 unita 
a 14*100). H numaro delle 
macchina agrloola * foraa 1 past*. 

proporzionalmente ancora in-
fenore a quello tedesco-OL--
cidentale, ma la meccamzza-
zione del lavoro e superiore, 
perche potendo ogni macchi
na essere impiegata su estesi 
territon, viene utilizzata mol
to di piii che in Germania 
occidentale. Quasi un raddop-
pio ha subito, tra il 1960 ed 
il 1968 anche 1'impiego di con-
cimi chimici. In tal modo il 
rendimento per ettaro, a pa
rita di terra e di altre condi
zioni, c oggi uguale, se non 
superiore, a quello tedesco-oc-
cidentale. 

L'unpetiioso sviluppo trat-
teggiato ha come conse«uenza 
frenato il fenomeno dell'ab
bandono delle campagne, e 
non e raro il caso di « citta
dini » che cercano di trasfe-
nrsi neH'agricoltura (magari 
attraverso scuole del tipo di 
Heinersdorf) Il peso dell'sco-
nomia individuale (terra c be-
stiame) diminuisce ssmpre 
piu e la tendenza del contadi
no cooperatore p quella di h-
berarsi almeno della mucca o 
dei due o tre maiali uidivi-
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Con una sfilata delle ultime 

crcazioru della moda itabana e 
stato inaugurate- a Praga il 
pnmo negozio < italiano». Si 
tratta di una grande e moderna 
< boutique > che sorge a duo 
passi dalla piazza della Citta 
vecchia e nella quale sono posti 
in vendita articoh di maglien.1 
e cal2ature. Successuaniente 
la \endita sara estesa anche 
alle borsettc e alle calze. L.'ini-
ziativa e opera della collabo-
razione fra la ditta Seven di 
Carpi che ha fornito tutte le 
attrezzaturc e la < Prior * una 
catena dei grandi magaznm 
cecoalovacchi che e la proprie-
taria del negozio. La partico-
larita del negozio sara che 
tutti i prodotti in vendita sa 
ranno italiani e 1'acquisto potra 
essere fstto in corone cecoslo-
vacche mentre finora quello 
della valuta era stato un osta-
colo difficile da superare. Dif
ficile ma non impossible come 
I'iniziativa di Praga di mostra. 
Risulta che sono in corso con
crete trattative per allargare 
questa collaborazione sis a 
Praga che in altre citti del 

duali che gli ohiedono fatica 
oltre il normale orario di la
voro nella cooperativa e non 
rendono piii m proporzione. 
Le autontk non contrastano, 
ma non facilitano neppure, 
questa tendenza, perche non 
tutte le cooperative sono 
in grado di ricevere nelle lo
ro stalls il bestiame individua
le dei suoi membri, la cui eli-
minazione, d'altro canto, arre-
eherebbe danno al patrimo-
nio zootecnico del paese. 

Un ultimo punto, molto im-
portante, riguarda la gestlo-
ne delle cooperative. Contra-
riamsnte ai timon sorti alia 
epoca della cooperativizzazio
ne accelerata, sono veramente 
i contadim a dirigerle. Nelle 
assemblee generaii che si svol-
gono almeno ogni tre niesi, e 
attraverso gli organismi elet-
ti e revocabili, I membri del
la LPG decidono tutto e 11-

beramente: piano e tipo dl pro
duzione, investimenti, apertu-
ra dl crediti, accettazione ed 
esclusione dei nuovi membri, 
ecc. Solo sui prezzi, che n-
mangono stabih, indipenden-
temente cioe dalle misure dei 
raccoltl, non sono in grado 
di esercitare un'influenza de-
terminante. Le assemblee ple-
narie sono talvolta molto vi-
vaci, perche anche in esse si 
verifica lo scontro tra giova
ni e anziani La politica de
gli organi statali e del parti
to e di utihzzare tutte le for
ze, e non e raro il caso che 
o™gi si trovi in posizione di 
direzionc proprio uno dei con
tadim rtv avevano opposto 
aspra resistenza airadesione 
alia cooperativa ma che, co
me si dice, « sa il suo mestia-
re». 

Per evitare di ndurre 1'auto-
nomia delle singole cooperati
ve e di sottrarre cosi al con
tadino la possibility effettiva 
di contnbuire alia gestione 
dell'azienda, il partito ha fre
nato ultimamente il proces-
so di creazione di comunita di 
cooperative miziato per uttlis-
zare meglio le nsorse tacni-
che, La tendenza, comunque, 
e quella di una sempre mag
giore specializzazione della 
singole LPG. Quella di Rueder-
sdorf, per esempio, si e orien-
tata verso rallevamento dl vi-
telH (che acquista da altre 
LPG) sino ad un anno di vi
ta. Cio comporta anohe una 
trasformaiione della colture 
indirissate alia produsione dal 
mangime. 

Tutto c)6 ci dice che l'agri
coltura della RDT, con i suoi 
risultati ed i suoi successi, si 
trova di nuovo in una fata 
di trasformszione e tone non 
e lontano il giorno in cui si 
realissera 1'obletUvo di una 
completa parita non sottaato 
dl tuadagnl. ma anohe di eos> 
dlsToni di lavoro t dl vita Ua 
la citta e la 

Romolo Ciccavtli 
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