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% In un mondo in movimento, I'agricol-
tura cambia rapidamente nonostante i 
freni messi in atto da governi conserva
tor!' e da un padronato parassitario. II 23 
marzo, la prima manifestazione contadina 
europea a Bruxelles, con la prima vi t t i -
ma: il MEC tira le somme del suo fal l i -
mento, prosegue attraverso un nuovo 
compromesso (ne aumenti adeguati dei 
prezzi ne vere r i forme), ma le illusioni 
sono finite. Comincia una nuova fase del-
la « critica dei fatti » con cui i coltivatori 
d i tutta Europa sono chiamati a trovare 
un'alternativa alia protezione dei prezzi, 
al comodo sfruttamento della rendita, alle 
posizioni di comando assicurate alia gran-
de industria. 

# Approvata una legge che riduce I'af-
f i t to, cioe il costo della terra, dando piu 
liberta all'impresa coltivatrice, comincia 
un processo duro ma salutare. Anche mez-
zadri e coloni chiedono di diventare affit-
tuari alle nuove condizioni mentre la 
Confagricoltura, che si era proclamata 
« Confederazione dell'impresa », si schie-
ra con la speculazione fondiaria contro i 
nuovi e vecchi imprenditori. La discussio-
ne aperta in Parlamento suH'esproprio 
delle aree che divengono edificabili in 
seguito ai Piani regolatori allarga la lotta 
alia rendita. Lo scontro caratterizzera 
Testate che sta per iniziare. 

# A questa estate e all'autunno apparten-
gone* le decision! d i reale trasferimento 
alle Regioni dei poteri in materia di agri-
coltura. Una schiera di vecchi burocrati 
e al lavoro per tentare di realizzare il de-
centramento funzionale ma non quello 
politico, impedendo che nuovi poteri si-
gnifichino nuove scelte, piu democrazia. 
Si tratta di sapere se associazioni conta-
dine, sindacati e cooperative potranno in-
fluire piu direttamente che in passato sui
te decisioni di politica agraria. II risul-
tato di questo scontro appartiene, piu 
che mai, all'avvenire: a quella « rivolu-
zione agraria » che consiste nel fare di 
ogni lavoratore un protagonista, tramite 
I'organizzazione e I'intervento 
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Iniziativa in comune 
fra consumatori 
e contadini associati 
Oggi a Milano incontro cooperative-giomalisti 

Si tiene oggi a Milano. 
presso il Circolo della 
Stampa. un incontro pro-
mosso dalla Lega naziona-
le cooperative con i gior-
nalistici che si occupano 
di question! economiche e 
che ha per tenia la < lot
ta al caro-vita >. L'incon-
tro prende spunto da una 
campagna di vendita, che 
durera fino al 15 maggio. 
basata suH'offerta di pro-
dotti forniti direttamente 
dalle cooperative di lavo-
ratori agricoli, quindi ge-
nuini e (in proporzione al
ia loro qualita) al tempo 
stesso a prezzi moderati. 
Introdurra la conferenza 
stampa il presidente della 
Lega. Silvio Miana; rispon 
deranno alle domande i 
president! delle associazio
ni settoriali promotrici, 
Valdo Magnani dell'Asso-

dazione cooperative agri-
cole - ANCA. Enzo Ferra
ri dell'AUeanza cooperati
ve agricole - AICA (con-
sorzio nazionale di coope
rative agricole), Giulio 
Spallone delTAssociazione 
cooperative di consumo. 
Fulco Checcucci del Coop 
Italia (consorzio approwi-
gionamenti e acquisti del
le cooperative di consumo). 

L'iniziativa ha grande 
importanza per I'agricol-
tura italiana perche vede 
per la prima volta unite, 
in un'unica azione promo-
zionale, le associazioni dei 
produttori e dei consuma
tori. La base per grandi 
sviluppi che dipendono sol-
tanto dalla volonta politi
ca dei protagonist! delta 
produzione e della distri-
buzione. 

Una manciata di quattrini 
per non risolvere niente 
Dal f inanziamento del Piano Verde ai ritardi del decentramento regionale 
Irresponsabilita ed elettoralismo al congresso nazionale della Coldiretti 
Come sara utilizzato il Fossdo agricolo europeo? - Troppi regionalisti ma 
nessun compito ancora trasferito agli organi competenti 

NELLA situazione caotica 
che si e venuta a determi-

nare nell'agricoltura italiana, 
una delle cause determinanti 
e indubbiamente la leggerezza, 
per non parlare di incoscienza, 
con cui il governo ha affron-
tato, o meglio non ha affron-
tato, il gravissimo problema 
dei finanziamenti pubblici. 

Ognuno sa benissimo che 
per le note carenze di carat-
tere storico, e soprattutto per 
la politica che e stata attua-
ta in questo dopoguerra dalla 
Democrazia cristiana, la no
stra agricoltura non e assolu-
tamente in grado, con i propri 
mezzi. di tirare avanti. di ope-
rare i necessari investimenti. 
di affrontare le anticipazioni 
necessarie anche per le nor-
mali coltivazioni. 

Certo, le cose gia sarebbero 
diverse se suU'agricoltura non 
gravasse il peso insostenibile 
di oltre mille miliardi l'anno 
di rendite e superprofitti, se 
la sua ragione di scambio con 
i beni ed i servizi prodotti da-
gli altri rami dell'economia 
non peggiorasse continuamen-
te. se sui prezzi dei prodotti 
agricoli non gravasse una 
maggiorazione del 140% nel 
trasferimento dalle campagne 
al consumatore, se i coltivato
ri manuali fossero aiutati a 
migliorare e trasformare le' 
loro terre e fossero aiutati 
ad associarsi. Ma la situazio
ne e quella che e, e 1'agri-
coltura, in queste condizioni, 
senza il continuo e crescente 
intervento del pubblico denaro 
non riesce ad andare avanti. 

Passerella 
di demagagia 

Malgrado la piena consape-
volezza di questa situazione 
il governo Colombo non solo 
ha lasciato scadere le leggi, 
attraverso le quali si operava 
il trasferimento del pubblico 
denaro all'agricoltura, senza 
farsi carico di preparare tem-
pestivamente i nuovi strumen-
ti legislativi, ma ancora oggi, 
malgrado i ripetuti annunci 
delle decisioni in merito prese 
dal Consiglio dei Ministri, nes-
suno dei provvedimenti annun-
ciati e stato presentato al Par
lamento, per la necessaria ap-
provazione. Fra questi, quello 
riguardante il rifinanziamento 
della legge 590, per la forma-
zione della proprieta contadi
na, approvata oltre due mesi 
fa dal Consiglio dei Ministri. 

Sulla grande passerella del 
ongresso della Confederazione 
dei coltivatori diretti, tenuto-
si il 26, 27, 28 aprile a Roma, 
sono passati il Presidente del 
Consiglio, on. Colombo, il Mi-
nistro dell'agricoltura, on. Na-
tali, il Ministro del Tesoro, 
on. Ferrari Aggradi (l'on. Bo-
nomi lo ha presentato come 
c quello che ci deve dare la 
grana >), e il ministro del La
voro. on. Donat Cattin. Meno 
quest'ultimo, che per la verita 
ha posto una serie di proble-
mi, tutti gli altri, in stretta 
sintonia con la massima diri-
genza - della Confederazione. 
hanno suonato i propri stru-
menti ben attenti alia bac-
chetta dell'on. Bonomi, che 
intendeva presentarsi al Con-
gresso a n c o r a una volta 
come colui che r i e s c e a 
far ottenere ai coltivatori di
retti alrneno le briciole, e tutti 
hanno annunciato c cose fat-
te >, e cioe decisioni del Go
verno. che ancora. per la mag-
gior parte, non hanno preso 
neanche la forma di d.d.l.. e 
che erano state annunciate, 
lo si e detto, gia decine di 
volte. E sono stati di scena 
il misero rifinanziamento per 
l'anno in corso del Piano Ver
de n. 2 (ma quando saranno 
disponibili le relative somme? 
In quale anno?), i 20 miliardi 
delle case ai coltivatori, l'au-
mento degli assegni familiari. 
che a malapena con esso rag-
giungono la meta di quello che 
per tale voce percepiscono gli 
altri lavoratori. i 36 miliardi 
per la difesa del suolo, come 
se questo fosse un intervento 
specifico per l'agricolUira e 
come se non fosse ridicolo par
lare di 36 miliardi di fronte 
ad una spesa complessiva, va-
lutata dalla commissione mini-
steriale De Marchi in oltre 
3.000 miliardi, ed altre piace-
volezze di questo genere. L'on. 
Colombo ha osato vantare per-
fino gli stanziamenti per la 
agricoltura previsti dal cde-
cretone ». che sono costati al-
ropposizione di sinistra 4 mesi 
di dure battaglie. 

Questione 
di vofi 

E' purtroppo in questa ma-
niera che si trattano i proble-
mi angosciosi dell'agricoltura 
italiana, dalla sorte dei quali 
dipendono i destini di oltre tre 
milioni di famiglie di lavo
ratori: si va a contrattare, in 
una specie di consiglio di fa-
miglia, una manciata di quat
trini, che per la maggior parte 
andranno ai grandi proprietari 

ed agli agrari, come ha dimo-
strato nel suo intervento a 
quel congresso il sen. Scardac-
cione, per ribadire il ruolo 
subalterno dei coltivatori di
retti e per conservarne il vo-
to alia DC. E intanto per la 
inefficienza del Ministero del-
rAgricoltura anche il poco che 
potremmo avere dal quadro 
agricolo' europeo in cambio 
del molto che diamo, resta 
nelle casse della comunita a 
Bruxelles. e tutto il discorso 
che il ministro Natali ha por-
tato in quella sede sulla neces
sity di spostare l'accento dal 
sostegno dei prezzi all'inter-
vento sulle strutture diventa 
risibile, dato che i pochi mi
liardi messi a nostra disposi-
zione per questo tipo di inter-
venti dalla CEE per la mag
gior parte non sono stati uti-
lizzati. 

Due specie di 
regionalismi 

E qui si apre 1'altro, immen 
so discorso. Non solo si spen-
de poco in Italia per ragricol
tura. non solo si hanno enormi 
ritardi nelle erogazioni, tanto 
che ogni anno aumenta in ma-
niera paurosa la somma dei 
residui passivi (gia a fine 69 
abbiamo di molto superato i 
mille miliardi, solo per quanto 
riguarda il Ministero dell'agri-
coltura), ma la cosa peggiore 
e che si spende male, episo 
dicamente, esclusivamente per 
conservare delle clientele, 
senza nessuna visione organi-
ca dei bisogni dei contadini e 
della nazione. 

II Ministro Natali ha preso 
il vezzo da qualche tempo a 
questa parte di fare il «re-
gionalista » ad oltranza. L'on, 
Bonomi, suo superiore diretto, 
fa altrettanto; il suo vice 
Truzzi gli tiene bordone. Mo-
zioni. progetti di legge. di-
scorsi, fanno di questa gente. 
che ha ritardato per venti an-
ni l'istituzione delle regioni, 

coloro che maggiormente de-
siderano vedere questi organi
sm! protagonisti del rinnova-
mento dell'agricoltura italia
na. Certo noi ne siamo lieti, 
e si trattasse solo di furor 
neofita non potremmo che ap-
prezzarlo profondamente. Ma 
il problema e, e tutte le propo-
ste mostrano chiaramente la 
loro corda, che questo furore 
regionalista mira solo a gua-
dagnar tempo, a rinviare prov
vedimenti, la cui urgenza e ri-
conosciuta oramai da tutti. 

L'on. Natali. questo regiona
lista ad oltranza, dovrebbe 
sapere che il suo dicastero 
non ha ancora messo alio stu
dio non solo la legge quadro 
per l'agricoltura, ma neanche 
i decreti delegati per il pas-
saggio delle funzioni ammini-
strative e degli uffici alle re
gioni. Certo, nessuno piu di 
noi e convinto che i finanzia
menti pubblici debbono essere 
gestiti dalle Regioni, e che 
il Ministero dell'Agricoltura, 
questa vecchia inutilizzabile 
macchina, che soffoca capaci
ty, ed iniziative di tecnici an
che di valore, che ne dipendo
no. deve essere superata al 
piu presto. Ma questa non pud 
essere la scusa perche ancora 
per anni tutto continui ad an
dare avanti come prima, che 
ci si limiti a rifinanziare leg
gi, che hanno dimostrato di es
sere discriminatorie nei ri-
guardi dell'unica forza valida 
dell'agricoltura italiana, i la
voratori agricoli di ogni cate-
goria. 

La sorte del 
Mezzogiorno 

Ci si rifiuta di fare proprio 
il passo che avvierebbe alia 
regionalizzazione degli inter-
venti finanziari: utilizzare 
pienamente le possibilita che 
in questo campo hanno gli En-
ti di sviluppo agricolo. sotto 
il controllo e la direzione dei 
Consigli Regionali. e si ha in-

tenzione di rifinanziare pura-
mente e semplicemente la 590, 
che, cosi com'e. si e rivelato 
un potente incentivo all'au-
mento della rendita fondiaria, 
e il vecchio piano verde n. 2. 
strumento specifico per lo svi
luppo dell'azienda capitalisti-
ca. In tutto questo la sorte del 
Mezzogiorno, che concorre per 
circa il 43% alia produzione 
agricola nazionale peggiora 
sempre, sempre di meno af-
fluiscono alia sua agricoltura 
che ha dimostrato di essere 
viva e vitale, che si e svilup-
pata molto piu velocemente 
del resto deH'agricoltura na
zionale. perfino le tradiziona-
li briciole dei pubblici finan
ziamenti; anche questa atti-
vita meridionale sempre piu 
viene messa in pericolo da 
questo tipo di politica, e le 
enormi possibilita di sviluppo 
che nell'agricoltura il Mezzo
giorno oggettivamente ha non 
vengono affatto utilizzate. 

I piani 
gli Enti 

E" sulla base di queste con-
siderazioni che noi crediamo 
che occorra avviare subito 
una riforma dei finanziamenti 
aH'agricoltura. che vedano an
che in questa fase interlocu-
toria esaltata la funzione dei 
consigli regionali. utilizzate in 
pieno le possibilita e le espe-
rienze degli Enti di sviluppo. 
che procedano alia formazio-
ne dei piani di sviluppo zo-
nale, insieme con i contadini 
e con gli altri lavoratori. e 
che veda privilegiata l'azien-
da coltivatrice diretta. la aiuti 
a procedere sulla via dell'as-
sociazionismo e delle trasfor-
mazioni e dei miglioramenti 
fondiari. 

Luigi Conte 

Dibattito in Fiera 
il 7 sulle Regioni 

Nel quadro degli incontri di studio, del
le tavole rotonde e dei convegni tecnici, 
predisposti dalla Fiera deU'Agricoltura 
di Foggia, che rimarra aperta sino al 9 
maggio prossimo, particolare rilievo avra 
il dibattito sul tema < La politica agricola 
regionale e gU strumenti operativi*. 

Con 1'approvazione degli statuti regio
nal! da parte del Parlamento e con la 
emanazione dei decreti^ielegati di trasfe
rimento dei poteri e del personate dello 
Stato alle Regioni, avra inizio la fase 
operativa e legaslativa delle Regioni nel
le materie previste daU'art. 117 della Co-
stituzione. 

Pertanto le Regioni dovranno affronta
re e risolvere van problemi ed effettuare 
precise scelte politiche. economiche, so
cial!, giuridiche, tecniche ed organizza-
tive. Particolarmente impegnativi e deli-
cati saranno le scelte e i problemi rela
tive al settore agricolo, travagUato da 
un diffuso e profondo disagio connesso ai 
persistenti squilibri settoriali e socialj e 
alia fase di trasformazione strutturale 
della nostra agricoltura conseguente al-
l'esodo' rural**, alio sviluppo industriale 
e alia progressiva integrazione economica 

europea. Poiche tale disagio trae sostan-
zjalmente origine dalla disparita dei red-
diti e di condizioni di vita civile tra cit-
ta e campagne, dbiettivo fondamentale del-
Vazione di politica agraria delle Regioni 
resta quello di eliminare o ridurre forte-
mente tale disparita. 

E* evidente quindi che esiste una pro-
blematica non facile che occorre affronta
re e risolvere prima di porre mano al-
l'azione regionale. 

L'iniziativa della Fiera di Foggia e del
la Regione Puglia di sviluppare ti giorno 
7 maggio un dibattito in proposito si pro
pone di dare un qualificato contributo a 
tale problematica. Ai lavori del Conve-
gno interverranno parlamentari, consiglie-
ri ed assessori regionali, esponenti poli-
tici e sindacali. tecnici e studiosi. nonche 
rappresentanti del M.A.F. e degli Enti 
agricoli. 

Dalla Fiera di Foggia, che vuole n-
specchiare la realta agricola del Mezzo
giorno, con i suoi progressi, ma anche con 
le sue numerose esigenze, partira una in-
teressante ed autorevole indicazMtie sul-
l'azione delle Regioni nel-settore agri
colo, sui rapporti tra Stato e Regioni e 
sul riordino degli Enti agricoli. 


