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L a sed u ta  è ap erta  a lle  ore 16.

M A BO ELLO , segretario , dà le ttu ra  del p ro 
cesso verb ale  della  sed u ta  p reced en te , d ie  è 
approvato.

D is c u s s io n ij  599

Congedi.

P R E S ID E N T E . H an n o ch iesto  congedo i 
senatori: A lb in i per giorn i 15; A n selm ino  per  
giorn i 1; B a cce lli per g iorn i 10; B orrom eo per  
giorn i 10; B ron d i per g iorn i 15; O allaini per  
giorn i 8; C arm inati per g iorn i 15; O astiglioni 
per giorn i 15; C rispolti per giorn i 15; D a llo lio  
A lberto  per g iorn i 5; D e l B on o  per g iorn i 15; 
D e  M ichelis per giorn i 10; D i S tefan o  per  
giorn i 15; EigoU per g iorn i 15; G abbi per g ior
n i 1; G inori-C onti per g iorn i 15; G iordani per  
giorn i 15; Grò so li per g iorn i 8; G rosso per  
giorn i 10; L arussa per g iorn i 20; M arani per  
giorn i 15; M azzoni per giorn i 30; M essedaglia  
per g iorn i 3; M ontuori per giorn i 15; N icastro  
per giorn i 10; O dero per giorn i 10; P ag lian o  
per giorn i 3; P asserin i N ap o leon e  per giorn i 15; 
P e t it t i  d i R oreto  per giorn i 10; P ram p olin i 
per giorn i 15; R om eo  delle  T errazze per giorn i 
10; R uffin i per giorn i 8; Salm oiragb i per giorn i 
10; Sech i per g iorn i 3; S in ib a ld i per giorn i 5; 
Spirito  per giorn i 3; Suardo per g iorn i 2; T am - 
borino per g iorn i 10; Torraca per g iorn i 15; 
Torre per giorn i 2; T riangi per g iorn i 15; V ac- 
cari per g iorn i 10; V ic in i M arco A rturo  per  
giorn i 3; V ite lli per g iorn i 10.

Se n on  si fanno osservazion i, q u esti con ged i 
s ’in ten d on o  accord ati.

Riunione degli Uffici.

P R E S ID E N T E . C om unico a l S en a to  che  
sab ato  12 corrente a lle  ore 15 si riuniranno

Tipografia del Senato
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U ifid  per esam inare i disegni di legge com 
presi nelPordine del giorno di cui prego il 
senatore M arcello di dar lettura.

M ARCELLO , segretario:

D isposizioni per disciplinare la perdita  
delle m edaglie e della croce di guerra al valor  
m ilitare e delle distinzioni onorifiche di guerra  
(1095);

Istituzione, presso il ,M inistero delle cor
porazioni, di un Com itato perm anente per l ’e sa 
me delle dom ande di autorizzazione ad indire  
m ostre, fiere ed esposizioni nel Regno (1109);

M odifiche al Testo U nico delle disposizioni 
sul reclutam ento degli ¡ufficiali del R egio eser
c ito  (1124);

Classificazione in prim a categoria  delle 
opere di bonificam ento del T im avo Superiore  
(provincia idi F ium e) (1125) ;

M odifiche alla legge 11 m arzo 1926, n. 398, 
su iravanzam ento degli ufficiali del R egio eser
c ito  (1131);

N orm e sui boschi e pascoli m ontani in te
ressanti opere di bonifica in tegrale  (1150);

Interpretazione deirartico lo  4  del R egio  
decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per quanto  
riguarda la sede della R eale A ccadem ia d ’Ita 
lia  (1151);

N orm e per le nom ine ed i trasferim en ti 
dei notari (1153);

C onferim ento al Governo del Re di -spe
ciali poteri per l’em anazione del nuovo T esto  
U nico della legge com unale e provinciale
(1 1 5 4 )  ;

Obbligo della denuncia delle n ascite  di in 
fa n ti deform i e della denuncia dei casi di le-  
Apni che abbiano prodotto o possano produrre  
una inab ilità  al lavoro di carattere perm anente
(1 1 5 5 ) . - { In iz ia to  in  Serbato)-,

A pprovazione della Convenzione per l ’uni-
ficazione di alcune regole  re la tive  al trasporto  
aereo internazionale, stipu lata  a V arsav ia  il 
12 ottobre 1929 (1156). - { In iz ia to  in  S e n a to ) ’,

A pprovazione della C onvenzione di Lon
dra del 31 m aggio 1929 per la sicurezza  della  
vita  um ana in  m are (1157);

A pprovazione della  C onvenzione italo-bri- 
tan n ica  per l ’a ssisten za  g iud iziaria  in m ateria  
civ ile  e com m erciale, firm ata a Londra il 17 d i
cem bre 1930 (1158);

A pprovazione della Convenzione italo-bri- 
tannica per l’istituzione di linee di trasporto  
aereo, stipu lata  in Roma i l  16 m aggio 1931 
(1159);

Esecuzione dei seguenti A tti in ternazio
nali stipu lati tra  l’Ita lia  e l’A u stria  a V ienna  
il 24 novem bre 1930:

U Accordo concernente var ie  questioni 
finanziarie ;

2° Accordo sug li Uffijci d i verifica e com 
pensazione e sul Tribunale arbitrale m isto  
italo-austriaco (1160);

A pprovazione della Convenzione con Pro
tocollo stip u la ta  la 'Bruxelles 'l’i l  luglio 1931 
tra  l’Italia  e il B elgio  per ev itare  le doppie  
imiposizioni e  regolare alcune altre questioni 
in m ateria fiscale (1161) ;

M odificazioni e ch iarim en ti alle  d isposi
zioni che discipllinano il funzionam ento del- 
r is t itu to  Poligrafico dello Stato (1163);

R iordinam ento dei serv iz i di segreteria  del 
C onsiglio di Stato (1164);

Concessione di m otti arald ici ai reggim enti 
e corpi del R egio  esercito  (1165);

D eterm inazione del prezzo m inim o d ’asta  
di im m obili espropriati a contribuenti ed. agenti 
della riscossione m orosi. P roroga dei p riv ileg i 
fiscali agli esattori delle im poste del quinquen
nio 1923-27 (1166);

M odificazione airartico lo  18 del Testo U ni- 
delie leggi su l nuovo catasto , relativa  alla ta 
riffa da applicarsi ai g iard in i pubblici. —  Sgra
vio tem poraneo dallhm posta fond iaria  erariale  
a favore dei terreni com presi nel Consorzio 
« Ongaro Superiore ed U n iti », della provincia  
di V enezia (1167);

Modificaziomi alla legge 6 gennaio 1931,
n. 99, suEa « D iscip lina della coltivazione, rac
colta  e com m ercio delle p iante officinali » 
(1170).

Sunto di petizioni.

P R E S ID E N T E . Prego il senatore segretario  
M arcello di dar lettu ra  del sunto  delle p etiz ion i 
p erven u te  a l Senato.

M A R C ELLO , segretario :



Atti Parlamentari 4549 Senato del Regno

LEGISLATURA X X V U I —  SESSIO N E 1929-32 —  D ISC U SSIO N I —  TORNATA D E L  10 MARZO 1932

ÍÍ. 12. I l signor Mario Cirillo, d en tista  pra
tico , ch ied e che siano ricon osciu ti i  suoi t ito li  
per l ’esercizio d ell’odontoiatria .

H . 13. I l signor B renno F iorelh  si duole per 
asserta  d enegata  g iu stiz ia .

IsT. 14. I l signor V alen tino  F rancesco E occo , 
ex  capo cantoniere, chiede che sia  rettificato , 
agli effetti della pensione, il servizio  u tile  da  
lu i p restato .

PEESIDEJSTTE. Q ueste p etiz ion i seguiranno  
il corso stab ilito  dal regolam ento.

Elenco di omaggi.

P E E S ID E N T E . Prego il senatore segretario  
M arcello di dar lettu ra  d e ll’elenco degli om aggi 
p erven u ti a l Senato.

M A E C EL LO , segretario:
Senatore A . Lustig: L a  g u erra  c h im ic a  su lla  

n o s tra  fro n te  {1 9 1 5 -1 9 1 8 ). (Conferenza. Siena, 
1931).
, Senatore U m berto  Gabbi: A t t i  del I V  C o n 

gresso n a z io n a le  della  S o c ie tà  d i  m e d ic in a  e 
ig ien e  co lon ia le . (F irenze, 8 -1 2  aprile 1 9 3 1 -IX ).

Lucio d ’Am bra: D iego  M a n g a n e lla  V ic e c o n 
sole d i S u a  M a e s tà . (E om a, 1931).

Senatore L u ig i E ava: L e  F ia m m e  G ia lle  d'’I t a 
lia . (M ilano, 1930).

C om andante della  E . A ccadem ia X avale: L a  
R e g ia  A c c a d e m ia  N a v a le  { 1 8 8 1 -1 9 3 1 ). (L ivorno, 
1931).

Consiglio provincia le d e ll’econom ia di Sassari: 
A li v ia  G avino: E c o n o m ia  e p o p o la z io n e  de lla  

S a rd eg n a  se tten tr io n a le . (Sassari, 1931). 
Senatore G audenzio F antoli:

1® I l  S e m in a r io  M a te m a tic o  e F is ic o  d i A li
ta n o . (M ilano, 1927).

2° N e lla  r ico rren za  del 50^ a n n o  d i in s e 
g n a m en to  del p ro f. in g . A .  F .  J o r in i .  (D iscorso).

30 L H n a u g u ra z io n e  del n u o vo  P o lite cn ico  d i  
M ila n o .  (22 dicem bre 1 9 2 7 -Y I).

40 L ’ in a u g u r a z io n e  delV a n n a ta  d id a ttic a
1 9 2 8 -  29 n e l R .  P o lite c n ic o  d i M ila n o .  (M ilano,
1928) . -

5® A’ in a u g u r a z io n e  delV a n n a ta  d id a ttic a
1 9 2 9 -  30  n e l R .  P o lite cn ico  d i M ila n o .  (M ilano,
1929) .

60 I n  m e m o ria  d i C arlo P a sq u in e lU . D i
scorso com m em orativo . (M ilano, 1929).

7t> R e la z io n e  U  g en n a io  1 9 3 0 - V I I I  su lle

scuole delle S o c ie tà  d ’’in co ra g g ia m en to  d h ir ti  e 
m e s tie r i i n  M ila n o .  (M ilano, 1930).

80 'te n u ta  del D u ce  a M ila n o  n e lla
celebrazione del 24  m a g g io  1915 . (M ilano 1930).

90 A ’ in a u g u r a z io n e  delV a n n a ta  d id a ttic a  
1930  n e l R .  P o lite cn ico  d i M ila n o .  (M ilano, 1930).

■ 10° A’ in a u g u ra z io n e  delV a n n a ta  d id a ttic a
1 9 3 1 -3 2  n e l R .  P o lite cn ico  d i M ila n o .  (M ilano, 
1931).

11° I l  X V  C ongresso in te r n a z io n a le  d i n a 
v ig a z io n e  in te r n a  e m a r i t t im a .  (D iscorso). M i
lan o , 1931).

Senatore Corrado E icci: P o n t i  d D ta lia  « co
p e r ti  )) 0 (-(fiancheggiati)). (E om a, 1931). ■

A gostin o  L anzillo: L a  r a z io n a liz za z io n e  e i l  
suo  m ito . (M ilano, 1931).

Senatore A lessandro Casati: G iu sep p e  G o ra n i 
e la  g u erra  d e i sette a n n i .  (Milano," 1931).

X oberasco F .:
G. M igliardi, F . FToberasco e I . Scovazzi: 

S ta tu t i  c o rp o ra tiv i sa vo n es i. (Voi. I).
F . X oberasco:

1° A r t i s t i  sa vo n es i.
2° A lc u n e  lettere in e d ite  d i  F .  G. G u erra zz i.

F on d azion e Carnegie: C arneg ie  E n d o w m e n t  
fo r  in te r n a tio n a l peace. (Y ear B ook , 1931).

Senatore G. D e  M ichelis: L ^o rd in a rn en to  de lla  
eco n o m ia  m o n d ia le . (E om a, 1931).

Senatore A lessandro Guaccero:
1° E le m e n ti  d i  c h iru rg ia  o rto p ed ica  n e i su o i  

concetti fo n d a m e n ta li.  (L ezion i del corso uffi
ciale, raccolte  da V. M aselli).

2° S u l la  cu ra  ch iru rg ic a  delle v a r ic i  del- 
Varto in fe r io re .

3° C on trib u to  sp e r im e n ta le  a lla  d iv is io n e  
m u sco la re  a  scopo d i tr a p ia n to .

4° J j u ti l iz z a z io n e  del te n d in e  del tr ic ip ite  
su ra le  0 u n  m etodo  sem p lice  d i cu ra  p e r  la  corre
z io n e  del p ied e  torto  p a ra lit ic o  d a  in s u ff ic ie n z a  
p o lio m ie li tic a  an terio re  in fa n t i le  n e l te rr ito rio  
dello sc ia tico  p o p liteo  esterno .

5° I s t i tu to  ch iru rg ic o -o r to p ed ico  in  T r ig -  
g ia n o  {B a r i) . R e n d ic o n to  c lin ic o —s ta tis tic o  del 
p r im o  b ie n n io  -di fu n z io n a m e n to  d e lla  se z io n e  
o rtoped ica .

6° P e r  V a ss is te n za  a i so ld a ti s to r p i ed a i  
m u ti la t i  d i  g u erra .

7° S u l la  cu ra  d e lla  p e r ito n ite  tuberco lare  
a sc itica . { L a p a ra to m ia  c lavagg io  a lV a cq u a  o s s i
g en a ta ), ^
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8® T en o to m ie  e r iu n io n i  ch iru rg ich e  d e i  
te n d in i a scopo d i a llu n g a m en to  e d i tra p ia n to .

9o S u lla  p o lim a s tia . P re sen ta z io n e  d i due  
ca si ra r i. ’

10° U n  caso ra r is s im o  d i sa rco m a  p r im itiv o  
del m esen terio .

11*̂  S u lV  oste osar com a della  scapo la .
12« C o n sid era z io n i c lin ich e  su lla  r a c h i-  

a n a lg esia  tro p o co ca in ica .
13 0  O p era zio n i d es tin a te  a r is ta b ilire  la  co n 

t in u i tà  de i n e rv i p e r ife r ic i.
14° S u lla  s u tu r a  ta rd iv a  d e i n e rv i. C o n tr i

buto c lin ico  ed isto logico.
15« C o n sid era z io n i su W in su ffic ie n za  c u ta 

n ea  n e lla  cu ra  c ru en ta  ed, in c ru e n ta  del p ied e  
e g u in o -v a ro .

Senatore L uigi B ava: N .  F a b r iz i,  F r . C r isp i  
e L. C. F a r in i .  (E om a, 1931).

Senatore N . Passerini: S u l  s ig n ifica to  m o r fo 
logico e fisio log ico  della  « palla)) del cavolfiore e 
s u  d i u n  caso d i fa sc ia z io n e  della  m ed es im a . 
(F irenze, 1931).

S. E . G iacom o Acerbo: IC o liv ico ltu ra  i ta lia n a .  
(R om a, 1931).

F . A . Repaci: ^ o r d in a m e n to  d e lV im p o s ta  d i  
fa m ig l ia  n e l testo u n ic o  per  la  f in a n za  locale. 
(Torino, 1931).

P od està  di M ilano:
P aolo  A rrigoni e A ch ille  Bertarelli: L e  

carte geografiche d e lV I ta lia  conserva te n e lla  r a c 
colta  delle s ta m p e  e de i d iseg n i. (Catalogo d e
scrittivo . (M ilano, 1930).

D irezione della corrispondenza ita lian a  del- 
Tufficio in ternazionale  del lavoro: R o m a : D ie c i  
a n n i  d \)r g a n iz z a z io n e  in te rn a z io n a le  del lavoro. 
(M ilan o-R om a, 1931).

Senatore F ab io  Guidi: P e r  le fa u s te  nozze  dei 
n o b ili  g io v a n i C onte A lb er to  G u id i e S im o n e tta  
V e n tu r i  G in o r i' lA sc i,  7 g en n a io  1932.

Senatore G uido M azzoni: I  v ia g g i n e lla  le t
te ra tu ra  i ta lia n a .  (R om a, 1931).

S indacato nazionale  fasc ista  dei giornalisti: 
A l la  m e m o ria  d i A r n a ld o  M u s s o l in i .

Cassa nazionale in fortun i sul lavoro: C o m 
m em o ra z io n e  d i A r n a ld o  M u s s o l in i  fa t ta  a l 
D op o la vo ro  C assa  n a z io n a le  in fo r tu n i  d a l s e n a 
tore C arlo B o n a r d i,  i n  R o m a  i l  30  d icem bre  
1 9 3 1 - X .

P ietro  de B rayda: D isco rso  de lla  fa m ig l ia  
D M n g e lo  d i N a p o li ,  R o m a  e T o sca n a . (R om a, 
1931).

A nnibaie A lberti, Segretario G enerale del 
Senato:

A. A lberti [e] R . Cossi: L in e a m e n ti  c o s titu 
z io n a li della  M u n ic ip a l i tà  ve n e z ia n a  del 1797.

A m basciata  di F rancia in  Rom a:
B ernadotte  E . Schm itt: C o m m en t v in t  la  

guerre. (Voli. 2. Paris, 1932).
Senatore L. M essadaglia:

1« B o lle  d i D o g i ven e ti. U n a  bolla  d'uovo d i  
M ich e le  S ten o .

2 « P a ro le  p ro n u n c ia te  n e lV a d u n a n za  o rd i
n a r ia  del g iorno  21 g iu g n o  1 9 3 1 -L X  del R ea le  
I s t i tu to  V eneto  d i  sc ienze , lettere ed a r ti, p r e 
sen ta n d o  i l  v o lu m e :  I l  P a la zzo  della  P r o v in c ia  
d i V ero n a . I l  p r im o  ostello)) d i D a n te .

3« U n a  bolla d'^oro del D oge M ich e le  S ten o .
4« V irg ilio . D iscorso ten u to  per incarico  

della R eale A ccadem ia d ’Ita lia  nella  Sala dei 
P regadi del P alazzo D u cale  di V enezia  l ’i l  m ag
gio 1 9 3 0 -V III .

5« L"’a lim e n ta z io n e  de i c o n ta d in i e la  p e l
lagra  n e l veronese, secondo i  r is u l ta t i  d i u n a  
recente in ch ies ta .

6« P ie tro  M a r tir e  d ^A n g h iera  e le su e  n o t i 
z ie  s u l m a is  e s u  a ltr i p ro d o tti n a tu r a li  d ’’A m e 
rica .

7^ I l  trom bettiere  d i C a la ta fim i (con una  
lettera  in ed ita  di G. G aribaldi).

8« G ia m b a ttis ta  M o rg a g n i.
90 p ro p o sito  d i g rano  saraceno  e d i  p o 

len ta . N o te  M a n z o n ia n e .
1 0 « G ia m b a ttis ta  M o rg a g n i. (D iscorso com 

m em orativo  pronunciato  nel teatro  com unale di 
Forlì, il 24 m aggio 1931).

Senatore L uca B eltram i: L'^età ero ica  del 
« G u er in  M esch in o  » col p ro em io  d i P o l i  filo  (1932).

Senatore E go  B rasati:
Mario A ngiolini: G iu r is p r u d e n za  i n  m a te r ia  

d i borsa p e r  g li a n n i  1 9 2 8 -1 9 2 9 -1 9 3 0 ) .

Segreteria del C om itato per l ’ingegneria del 
Consiglio nazionale delle ricerche: L a  p a r te 
c ip a z io n e  i ta l ia n a  a l sesto C ongresso in te r n a z io 
n a le  de lla  s tra d a . (W ashington , o ttob re  1930).

A gostin o  Lanzillo: S u l  p ro b lem a  doganale . 
D iscorso a ll’A ssem b lea  generale del Consiglio  
nazionale  delle corporazioni, 1 2  novem bre  
1 9 3 1 -X ).

M unicipio di Forlì:
B ilan cion i G uglielm o: M o fg a g n i , m a es tro  

a i g io v a n i.
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Carlo F iorentin i: G. B . M o rg a g n i. P r im o  
saggio  d i h ih liogra fia  s in te tic a , con p re fa z io n e  
del sena tore  L u ig i  M essa d a g lia .

Carlo M erlin E oversi (Mino Llarcre): G ia m 
b a ttis ta  M o rg a g n i prosa tore  e poeta .

L e  ono ra n ze  a  G. B .  M o rg a g n i. (Forlì, 24 
m aggio 1931).

L e  ep isto le  e m ilia n e  d i G ia m b a ttis ta  M o r 
g a g n i vo lga rizza te  p er  la  p r im a  vo lta  d a  Ig n a z io  
B e r n a r d in i .

J o .  B a p tis ta e  M o rg a g n i: E p is to la e  a em i-  
l ia n a e  q u a to rd ec im  h is to r ic o -c r itica e . (IS’u ova  
edizione con in troduzione di P . A naducci).

E ttore  Pagliari:
IO F erro v ie  e a lberghi d ’’I ta l ia  n e lV in d u s tr ia  

tu r is tic a .  (P om a , 1931).
2^ L a  p ro p r ie tà  co m m erc ia le  e V in d u s tr ia  

alberghiera . (IsTapoli, 1931).
A m b asciata  di F rancia  presso S. M. il B e  

d ’Italia: R e v u e  d L is to ir e  de la  guerre m o n d ia le  
(Janvier 1932).

Senatore Luigi B ava:
1<̂  A l  C ongresso de lla  « D a n te  » i n  S i r a 

cusa . (D iscorso inaugurale, 18 o ttobre 1931).
2 ° L a  f in a n z a  d e lla  « D a n te  ». (D iscorso al 

Congresso di S iracusa, 18 ottob re  1931).
C om itato per l ’ingegneria del Consiglio n a 

zionale delle ricerche: L a  p a r te c ip a z io n e  i ta 
l ia n a  a l p r im o  C ongresso in te rn a z io n a le  del 
beton sem p lice  ed a rm a to . (L iegi, settem bre
1930).

Senatore F ilip p o  Crispolti: N e l  decen n io  della  
m orte  d i  B en ed e tto  X V  {22 g en n a io  1 9 2 2 -3 2 ) .  
R ic o r d i p e rso n a li.

U n iversità  ca tto lica  del Sacro Cuore in  M i
lano: I l  X L  a n n iv e rsa r io  de lla  E n c ic lic a  « R e r u m  
n o v a r u m  ». S c r i t t i  co m m em o ra tiv i.

Mario Spanna: I l  sena tore  C arlo R iz z e t t i  
{1 8 4 1 -1 9 3 1 ).

F am iglia  del senatore A . Setti: A l la  m e m o r ia  
del sena tore  S . E .  A u g u s to  S e tti ,  so m m o  m a g i
stra to  e g iu r is ta .  .

G iuseppe H opps Burgio: N a tu r a  g iu r id ic a  
del P a r ti to  n a z io n a le  fa sc is ta . (T esi di laurea. 
Palerm o, 1931).

A ngelo M acchia: V is u a le  eco n o m ica  p r im a ,  
d u ra n te , dopo  la  guerra . (Conferenza).

A lessandro B asevi: F e s tsc h r i f t  z u m  fü n f z ig 
jä h r ig e n  bestehen der P la tin s c h m e lz e  G. S iebert. 
—  G. S ie b er t A I. B ,  H .  H a n a u .  {H era u s, vo n  
I I .  H o u b en ).

Senatore A lberto M arghieri: A n to n io  S a la n -  
dra . {R im em b ra n ze  d i g io r n i tra sco rsi).

G iuseppe Bonelli: A lc u n i  g iu d iz i  su lle  caccie  
p r im a v e r il i .

L egazione di D an im arca in  Borna: L e  D a n e -  
m a rh , 1931 . (P ublié  par le  M inistère B o y a l des 
affaires étrangères du D anem ark).

P ietro  Canalis: R is p o s ta  alle o sse rv a z io n i del 
p ro f. G iu sep p e  S a n a r e ll i  s u lla  recen s io n e  del 
tra tta to  del colera.

Ringraziamenti.

P B E S ID E h iT E . D a lle  fam ig lie  dei d efu n ti 
senatori Corradini e A ttilio  B o ta  ho r icevu to  
le  seguenti le ttere  di ringraziam ento  per le  
onoranze rese agli illu str i estin ti:

« Firenze, 20 dicembre 1931-X.

« L a  fam ig lia  Corradini prega l ’E . V . di 
voler accettare  i r in graziam enti p iù  v iv i  e di 
esprim erli a  suo nom e a tu tta  l ’onorevole  
Cam era dei senatori per l ’a tte s ta to  di onore e  
di sim p atia  al proprio congiunto  senatore  
E nrico Corradini ».

« E cce llen za ,

« D a l com une di A lm en n a S. B arto lom eo, 
m i ven n e  con segn ata  la  le ttera  di Y . S. con  
la  quale esprim eva a lla  m ia  fam ig lia  le  con d o
glianze del Senato  per la  m orte  del m io povero  
papà; nonché la  cop ia  del resoconto  con ten en te  
la  com m em orazione a v v e n u ta  n ella  sed u ta  del 
giorno 8 corrente m ese.

« A  nom e an ch e  di m ia  m adre, ringrazio  
v iv a m en te  Y . E . per qu an to  ha  v o lu to  dire  
di lui, per le  parole  di cordoglio in v ia te c i e La  
prego di rendersi in terp rete  presso il S enato  del 
D egno dei n ostri sen tim en ti di v iv a  r icon o
scenza e gra titu d in e .

« G radisca l ’espressione del m io p iù  profondo  
e d ev o to  osseq u io ,

« G iovan n i B o ta  ».

Registrazioni con riserva.

P R E S ID E N T E . C om unico al S en a to  che  
il P resid en te  della  Corte dei con ti h a  in v ia to  
il segu en te  elenco di reg istrazion i con  riserva:
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«Roma, 23 febbraio 1932-X.

« In  osservanza alla legge 15 agosto  1867, 
n. 3853, m i onoro di rim ettere a Y. E . l ’elenco  
delle registrazioni con riserva esegu ite  dalla  
Corte dei conti nella seconda quindicina del 
m ese di gennaio 1 9 3 2 -X .

« I l  P r e s id e n te

« G a spe r in i ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni 
comunicate alla Presidenza 

durante la sospensione dei lavori.

P E E S ID E X T E . Prego il senatore segretario  
M arcello di dar lettura  d e ll’elenco dei d isegn i 
di legge e delle relazioni com unicate alla P r e 
sidenza durante la  sosta  dei lavori.

M ARCELLO , segretario:

D a l P re s id e n te  de lla  C am era  d e i D e p u ta ti:
Conversione in  legge del R egio d ecreto -  

legge 21 agosto  1931, n. 1051, che m odifica  
il regim e doganale del granturco (1089).

Conversione in  legge del R egio  d ecreto -  
legge 4 luglio 1931, n. 869, che m odifica il 
regim e doganale delle farine di frum ento e di 
granturco bianco (1090).

C onversione in  legge del R egio  d ecreto -  
legge 19 novem bre 1931, n. 1452, che approva  
una n u ova  C onvenzione con la S ocietà  Libera  
T riestina per l ’esercizio delle linee di n a v ig a 
zione del P erip lo  A fricano, del X ord A m erica  
(Pacifico) e del Congo (1091).

Conversione in  legge del R egio decreto- 
legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente la  
devoluzione alla  provincia  di V enezia del p a 
trim onio d e ll’Opera P ia  « M anicom io di San  
Servolo e di San C lem ente » esisten te  in  V en e
zia (1092).

C onversione in  legge del R egio d ecreto - 
legge 22 o ttob re  1931, n. 1367, recante u n ’a u to 
rizzazione di spesa in  d ipendenza delle a llu 
v ion i d e ll’autunno 1927 nelle  provinole di S on 
drio, B ergam o, B rescia  e B olzano  (1093).

Conversione in  legge del R egio decreto- 
legge lo  ottobre 1931, n. 1443, recante m odifi
cazioni a lla  convenzion e con la  S ocietà  A n o 
n im a « P orto  Ind u str ia le  di V enezia  » con ces
sionaria dei lavori di costruzione del nuovo  
porto di V enezia  (1094),

C onversione in  legge del R egio  decreto- 
legge 24 settem bre 1931, n. 1392, concernente  
agevolazion i per il rifornim ento a ll’agricoltura  
di granoturco per il bestiam e (1096).

C onversione in  legge del R egio  d ecreto -  
legge 16 novem bre 1931, n . 1471, concernente  
i d ir itti sugli sp ettaco li e tra tten im en ti spor
t iv i e l ’assegn azione della  som m a annua d i 
lire 1 .500.000 a favore del C. O. X . I. (1097).

Conversione in  legge del R egio  d ecreto -  
legge 5 novem bre 1931, n. 1444, concernente  
m odificazioni alla circoscrizione giudiziaria del 
R egno e ad alcune norm e d ell’ordinam ento  
giudiziario (1098).

Conversione in  legge del R egio decreto- 
legge 13 novem bre 1931, n. 1434, concernente  
provved im en ti per la concentrazione di aziende  
sociali (1099).

C onversione in  legge del R egio  d ecreto -  
legge 16 novem bre 1931, n. 1489, col quale  
si autorizza l ’esecuzione, a cura ed a carico  
dello S ta to , dei lavori di com p letam en to  dei 
restauri d e ll’acq u ed otto  del « B o tta cc io n e  » in  
G ubbio (1 1 0 0 ).

C onversione in  legge del R egio  decreto- 
legge 13 novem bre 1931, n. 1521, recan te  
provved im en ti per accelerare l ’esecuzione delle  
opere di bonifica (1 1 0 1 ).

C onversione in  legge del R egio  d e c r e to -  
legge 24 settem bre 1931, n. 1555, con ten en te  
p rovved im en ti per i tito lari di rendite  di in 
fortun io  già a carico di I s t itu t i  a u stro -u n g a 
rici di previdenza sociale (1103).

C onversione in  legge del R egio  d ecreto -  
legge 13 novem bre 1931, n. 1414, recante  
variazion i nella  ripartizione dei fondi d estin a ti 
alla esecuzione di opere pub bliche straord i
narie (1104).

Conversione in  legge del R egio  d ecreto- 
legge 2 1  d icem bre 1 9 3 1 , n. 1621, che apporta  
m odificazioni ai R egi decreti-legge 17 se ttem 
bre 1931, n. 1189, e 13 novem bre 1931, n . 1414, 
riguardanti la  esecuzione di opere pubbliche  
straordinarie urgenti (1105).

C onversione in  legge del R egio  d ecreto -  
legge  16 n ovem bre 1931, n. 1455, concer
nen te  la  proroga del term ine stab ilito  d a ll’ar
tico lo  6 del R egio  d ecreto -leg g e  3 luglio  1930, 
n. 1045, recan te p rovved im en ti per la  s is te 
m azione finanziaria d e ll’industria  m arm ifera  
carrarese (1106).
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C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 19 novem bre 1931, n. 1454, concernente  
la  costitu zion e di un  « F on d o speciale di g a 
ranzia » per la  sistem azione d e ll’industria  m ar
m ifera carrarese (1107).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge  13 novem bre 1931, n. 1482, che istitu isce  
un com penso di dem olizione per le  n av i m er
cantili a scafo m etallico  (1108).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge  15 m aggio 1931, n. 632, conten en te  
norm e per la  ratizzazione dei p restiti agrari di 
esercizio (1111).

C onversione in  legge del E eg io  decreto - 
legge 24 settem bre 1931, n. 1244, col quale è 
sta to  au m entato  il fondo stan ziato  a l capitolo  
80-ier  del b ilancio  del M inistero d e ll’agrico l
tura e delle  foreste  per contributo dello S tato  
in  favore di agricoltori partico larm ente b en e
m eriti (1112).

C onversione in  legge del E eg io  decreto- 
legge 28 dicem bre 1931, n. 1683, recante  
m odificazioni al piano finanziario delle leggi 
su lla  bonifica in tegrale  in  relazione alle n u ove  
disposizion i del T esto  Tínico di legge per la  
finanza locale (1113).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 19 novem bre 1931, n . 1485, recante d ispo
sizioni per la sistem azione ed ilizia  d ell’O spedale  
civ ile  di V enezia  (1114).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 21 dicem bre 1931, n. 1573, che stab ilisce  
un  prem io di n av igazion e per le  n a v i m ercan
tili  da carico (1115).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 30 novem bre 1931, n .-1 6 1 2 , re la tivo  
a ll’approvazione d ella  convenzion e m onetaria  
stip u la ta  in  E om a, fra  il E egno  d ’Ita lia  e la  
E ep u b b lica  di S. M arino il 23 o ttob re  1931 
(1116).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 21 dicem bre 1931, n . 1595, concern en te  
il conferim ento o il r iconoscim ento  di pension i 
ad alcune categorie  di funzion ari d e ll’antico  
E egno d ’U n gheria  d iv en u ti c itta d in i ita lian i 
in  base a lle  norm e em an ate  per F iu m e (1117).

C onversione in  legge d e l E eg io  d e c r e to -  
legge 31 dicem bre 1931, n . 1755, recante p rov
ved im en ti per lo sbaraccam ento n e i com uni 
della p rov in cia  d i E egg io  Calabria (1118).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -

leg g e  5 novem bre 1931, n. 1479, col quale è 
sta to  approvato il p iano regolatore ed ilizio  del 
vecch io  ab ita to  di B ari e si d ettan o  le  norm e  
per la re la tiva  esecuzione (1119).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge  21 d icem bre 1931, n. 1575, rigu ard ante  
l ’esercizio delle  linee della  E e te  delle F errov ie  
dello S ta to  (1120).

Conversione in  legge del E eg io  decreto- 
legge 28 dicem bre 1931, n. 1703, riguardante  
i lim iti di età  per la  cessazione dal servizio dei 
m aestri d irettori di banda del .E eg io  esercito  
(1121) .  '

C onversione in  legge del Eegio' d ecreto - 
legge 31 d icem bre 1931, n . 1691, recan te d isp o
sizion i per la  determ inazione del tasso  d ’in te 
resse per il calcolo  delle annu alità  di contributo  
sta ta le  nelle  spese di bonifica (1122).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 15 o ttob re  1931, n. 1607, concernente  
l ’aum ento  del d iritto  su ll’esportazione dei p ro
d o tti ortofru ttico li (1123).

C onversione in  legge del E e g io  d e c r e to -  
legge 21 gennaio  1932, n . 35, con cern en te  la  
costitu zion e  in  com une autonom o del gruppo  
delle Iso le  T rem iti (1126).

C onversione in  legge del E eg io  decreto- 
legge 21 luglio  1931, n . 1001, concernente  
l ’assegnazione straordinaria d i 30 m ilion i, per  
la  durata di anni 15, a decorrere d a ll’esercizio  
1 9 3 3 -3 4 , a tito lo  di concorso dello S ta to  nella  
spesa per l ’a ttu az ion e  del p iano regolatore di 
E om a (1127).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -  
legge 21 d icem bre 1931 , n. 1739, con cern en te  
proroga della  d ata  d i chiusura dei con ti cor
ren ti connessi con  operazion i di m u tu o  che  
riguardano la  P rov in cia , il  Com une e la  Con
gregazione di carità d i E a g u sa  (1128).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -  
legge 18 gennaio  1932, n. 14, re la tiv o  a lla  
rin novazione delle con ven zion i tra  lo  S ta to  ed  
il Consorzio in dustrie  fiam m iferi (1129).

C onversione in  legge  del E eg io  d e c r e to -  
legge  18 gennaio  1932, n. 43, re la tiv o  a lle  norm e  
riguardanti la  po liz ia , la  sicurezza e la  rego la 
rità  d e ll’esercizio  delle  ferrov ie  (1130).

C onversione in  leg g e  del E eg io  d ecreto -  
legge 6 luglio  1931, n. 981, con  il quale sono  
s ta t i app rovati il p iano regolatore di E om a
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e le  norm e generali e le  prescrizioni tecn iche  
di a ttu azion e (1132).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 25 gennaio 1932, n. 54, recan te m odifi
cazione della costitu zion e  del Consiglio di am 
m in istrazione d e ll’I s titu to  per le opere p u b 
b lich e  dei C om uni (1133).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 23 novem bre 1931, n. 1643, che m odifica  
l ’articolo 1 del E eg io  d ecreto -legge  23 ottobre  
1930, n. 1524, riguardante la costitu zion e di 
un centro di stud i, esperienze e costruzioni 
aeronautiche in  M ontecelio (E om a) (1134).

Conversione in legge del E eg io  d ecreto -  
legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è a u 
m en tato  il fondo stan ziato  al capitolo  S0~ ter  
del b ilancio del M inistero deH’agricoltura e 
delle foreste  (1135).

Conversione in  legge del E eg io  d ecreto-  
legge 21 dicem bre 1931, n. 1617, concernente  
nuove concessioni in  m ateria  di tem poranea  
im portazione (1136).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 21 dicem bre 1931, n. 1622, che approva  
la  convenzione in  data 20 novem bre 1931 tra  
il E eg io  G overno ed il E ea le  A u tom ob ile  Club 
d ’Ita lia  per la  riscossione delle tasse  au tom o
b ilistich e  (1137).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 23 novem bre 1931, n. 1642, riguardante  
la  ripartizione in  tre esercizi della  som m a  
occorrente per la  costruzione di un  edificio  
per caserm a e di un  edificio per Is t itu to  di 
guerra aerea da erigersi su aree dem aniali 
a i3 8 ).

C onversione in  legge dei E e g i d e c r e ti-  
legge 19 d icem bre 1931, n. 1551, e 2 febbraio  
1932, n. 30, recan ti d isposizion i in tese  a d i
sciplinare la  razionale r ipartizione delle m a tta 
zion i del b estiam e b ov in o  e l ’am m ission e al 
consum o delle carni m acella te  im p orta te  (1139).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge  29 o ttob re  1931, n. 1520, con ten en te  
proroga del priv ileg io  speciale su lle  m erci e 
derrate di proprietà  degli en ti di consum o  
(1140).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -  
legge  19 m arzo 1931, n . 357, re la tivo  alla  
fusione della  B an ca  coop erativa  d i credito agri
colo, in  F irenze, n e ll’I s titu to  F ederale di credito  
agrario per la  T oscana (1141).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è sta ta  
disposta  la  proroga del term ine di restituzione  
delle antic ipazion i sta ta li accordate alla B an ca  
cooperativa  di credito agricolo in  F iren ze e 
a ll’I s titu to  federale di credito agrario per la  
Toscana, a m en te  del E eg io  d ecreto -legge  
3 luglio  1930, n. 1031 (1142).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge  24 dicem bre 1931, n. 1562, portan te  
p rovved im en ti in  m ateria  di ta ssa  di scam bio  
su lle  acque gassose e m inerali artificia li (1143).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 21 dicem bre 1931, n. 1672, che aum enta  
l ’a liquota  d ell’im p osta  di fabbricazione sulla  
birra (1144).

Conversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la  
concessione alla c ittà  di V enezia  di un contri
buto  governativo  straordinario per l ’in tegra
zione del b ilancio (1145).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge IO ottob re  1931, n. 1268, recan te l ’au toriz
zazione della  spesa di lire 6 .700.000 per la  
costruzione d i n u ov i edifici p u b b lic i governa
t iv i n e ll’I ta lia  m erid ionale ed insulare (1146).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge  28 d icem bre 1931, n. 1681, che proroga  
al 31 dicem bre 1932 le  d isposizion i re la tive  al 
funzion am ento  della  Sezione speciale della  
Corte dei conti pel servizio  dei ricorsi in  m a 
teria  di p ension i di guerra (1147).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 21 d icem bre 1931, n. 1574, che dà fa co ltà  
al M inistro per le  finanze di im porre n u ov i 
d iv ie ti di im portazione di carattere econom ico  
(1148). »

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge  2 gennaio 1932, n. 1, re la tivo  a ll’appro
vaz ion e  d ell’A ccordo tra  l ’I ta lia  e l ’A u stria  
stip u la to  a V ienna so tto  form a di scam bio d i 
n ote , il 30 dicem bre 1931 per regolare i  p a g a 
m en ti re la tiv i agli scam bi com m erciali fra i  
due P aesi (1149).

D a l C apo del G overno P r im o  M in is tr o :

Istitu z io n e  presso il  M inistero delle  corpo- 
razioni, di u n  C om itato  perm an en te per l ’esam e  
delle dom ande di au torizzazione ad  indire  
m ostre, fiere e4  esposizion i nel E eg n o  (1109).



Aiti Parlamentari 4555 Senato del Regno

LEGISLATURA X X V III —  SESSIO N E 1929-32 —  D ISC U SSIO N I —  TORNATA D E L  10 MARZO 1932

In terp retazion e d e ll’articolo 4 del R egio  
d ecreto -legge  7 gennaio 1926, n. 87, per quanto  
riguarda la sede della  R eale  A ccadem ia d ’Ita lia  
(1151).

M odificazioni e ch iarim enti alle d isposi
zion i che d iscip linano il funzion am ento  d el
l ’Is titu to  Poligrafico dello S ta to  (1163).

R iordinam ento dei servizi di segreteria  
del Consiglio di S ta to  (1164).

C oncessione di m o tti arald ici ai reggim en ti 
e corpi del R egio  E sercito  (1165).

D a l C apo del G overno P r im o  M in is tr o  M i 
n is tro  d e lV In te rn o :

C onferim ento al G overno del R e di sp e
ciali poteri per l ’em anazione del nuovo T esto  
U nico della  legge com unale e provinciale  
(1154).

O bbligo della  denuncia delle n ascite  di 
in fan ti deform i e della  denuncia  dei casi di 
lesion i che abbiano p rod otto  o possano p ro
durre una in ab ilità  al lavoro di carattere per
m an en te  (1155). { In iz ia to  i n  S en a to ).

M odificazioni a lla  legge 6 gennaio 1931, 
n. 99, su lla  « D isc ip lin a  della  co ltivazion e, ra c
co lta  e com m ercio delle p ian te  oificinali » (1170).

D a l M in is tr o  delle F in a n z e :
S ta to  di previsione della  spesa del M ini

stero d e ll’agricoltura e delle foreste  per l ’eser
cizio finanziario dal 1^ luglio  1932 al 30 g iu 
gno 1933 (1102).

S ta to  di p rev ision e della spesa  del M ini
stero delle corporazioni per l ’esercizio finan
ziario dal 1° luglio  1932 al 30 giugno 1933 (1110).

S ta to  di previsione della spesa del M ini
stero dei lavori pubblici per l ’esercizio finan
ziario dal lo  luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1152).

D eterm inazione del prezzo m inim o d ’asta  
di im m obili espropriati a contribuenti ed agenti 
della riscossione m orosi. Proroga dei p riv ileg i 
fiscali agli esattori delle im p oste  del qu in 
quennio 1923-27  (1166).

M odificazione a ll’articolo 18 del T esto  
Unico delle leggi sul nuovo  ca tasto , re la tiva  
alla tariffa da applicarsi ai giardini pub blic i. -  
Sgravio tem poraneo d a ll’im p osta  fondiaria  
erariale a favore dei terreni com presi nel Con
sorzio « Ongaro Superiore ed U n iti », della prò 
vineia d i V enezia  (1167).

Conto con su n tivo  su lla  gestion e dei R egi

D is c u s s io n i f. 600.

S tab ilim en ti term ali di Salsom aggiore per l ’eser
cizio 1° gen n a io -31  dicem bre 1922 (1168).

Conto con su n tivo  d e ll’A m m inistrazione del 
Fondo di M assa del Corpo della R egia  Guardia  
di finanza, per l’esercizio  finanziario dal 1« lu 
glio 1929 al 30 giugno 1930 (1169).

D a l M in is tr o  d e lV A g r ic o ltu ra  e delle F oreste:
C lassificazione in  prim a categoria  delle  

opere di bon ificam ento del T im avo Superiore  
(provincia  di F ium e) (1125).

N orm e sui bosch i e p ascoli m on tan i in te 
ressanti opere di bonifica in tegrale (1150).

D a l A lin is tr o  de lla  G uerra:
D isp osiz ion i per d iscip linare la  perdita  

delle  m edaglie  della  croce di guerra al valor  
m ilitare e delle d istinzion i onorifiche di guerra  
(1095).

M odificazioni al T esto  U nico delle d isp o 
sizioni sul reclu tam ento  degli ufficiali del R egio  
esercito (1124).

M odificazioni alla legge 11 m arzo 1926, 
n. 398, su ll’avan zam en to  degli ufficiali d e l , 
R egio esercito (1131).

D a l A l in is tr o  deg li A f fa r i  E s te r i:
A p provazione della  C onvenzione Tuni- 

ficazione di a lcu n e regole re la tiv e  al trasporto  
aereo in ternazionale, s tip u la ta  a V arsav ia  il 
12 ottobre 1929 (1156). { In iz ia to  in  S en a to ).

A pprovazione della C onvenzione di L on
dra del 31 m aggio 1929 per la  sicurezza della  
v ita  um ana in  m are (1157).

A p provazione della  C onvenzione ita lo -b r i-  
tann ica  per l ’assisten za  giudiziaria  in  m ateria  
c iv ile  e com m erciale, firm ala a Londra il 17 d i
cem bre 1930 (1158).

A pprovazione della  C onvenzione i ta lo -  
britann ica per l ’istitu z io n e  di linee di trasporto  
aereo, stip u la ta  in  R om a il 16 m aggio  1931 
(1159).

E secuzione dei seguenti A tt i  in tern azio 
nali stip u la ti tra l ’I ta lia  e l ’A u stria  a V ienna  
il 24 novem bre 1930:

IO A ccordo concern en te varie  question i 
finanziarie;

2° A ccordo sugli U ffici d i verifica e com 
pensazione e sul T ribunale arbitrale m isto  
ita lo -a u str ia co  (1160).

A p p rovazion e della  C onvenzione con P ro 
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tocollo  stip n la ta  a B ruxelles IMI luglio 1931  
tra l ’Ita lia  a il B elgio per ev itare le doppie  
im posizioni e regolare alcune altre question i 
in m ateria fiscale (1161).

Ap provazi on e dell ’A ccordo ita lo -fran cese  
stip idato  m ed iante scam bio di note  il 1° luglio  
1931 per il riconoscim ento reciproco dei certi
ficati di origine a di sanità^, rilasciati dalle  
Autorit à fiom petenti dei due S ta ti, per l ’im por- 
taziom^. e il com m ercio delle ostriclie d a ll’uno 
a ll’altro dei due P aesi (1162).

D a l M iniai,ro  della  G w M iz ia  e deg li A  ffa H  d i  
(lìilio :

Norm e per le nom ine ed i trasferim enti 
dei no tari (1153).

E elaziont.

'iei C en tra li:
D ep osito  o!)bligatorio degli stam p ati e 

delki pubblii'azioni { In iz ia to  in  S eñ a lo )  (930). -  
{ R d . R a n a ).

Dalla, (U m im issione d i F in a n z a :
S tato  di previsione della spesa- del M ini

stero d ell’agricoltura e delle foreste per l ’eser
cizio linanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno  
1933 (1102). -  {R ei. R a in e r i) .

O onversionc in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 24 settem bre 1931, n. 1244, col quale  
è sta,to aum entato  il fondo stan ziato  al capi- 
tiolo 80-ba' del b ilancio del M inistero d ell’agri- 
(“oltura/ e delle foreste per contributo dello  
S tato  in favore di agricoltori particolarm ente  
benem eriti (1112). -  {R ei. R a in e r i) .

(5)nversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è au- 
mcnitato il fondo stan ziato  al ca iiito lo  8 0 - te r  
del b ilancio del M inistero delPagricoltura e 
delle foreste (1135). -  {R ei. R a in e r i) .

S tato  di previsione della spesa del Mini- 
st(u‘o dei lavori pubblici per l ’esercizio fin an 
ziario dal 1° luglio  1932 al 30 giugno 1933 
(1152), -  {Rei. A n c o n a ) .

D a lla  C o m m iss io n e  p e r  V esam e delle ta r if fe  
dog am ali e de i tra tta ti-  d i com m ercio :

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 21 agosto  1931, n. 1051, che m odifica

il regim e doganale del granturco (1089). -  
{R ei. M en o zz i) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 4 luglio  1931, n. 869, che m odifica il 
regim e doganale delle farine di frum ento e 
di granturco bianco (1090). -  {R ei. A len o zzi).

D a lla  C o m m iss io n e  p er  Veseimn d e i d iseg n i  
d i legge p er  la  conversione  de i decreti-legge:

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 24 luglio  1931, n. 1084, concernente la  
ripartizione delle a ttiv ità  p roven ien ti dalla  
liqu idazione della B an ca  au stro-u n garica  (979).
-  { R d . C o n c in i).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 17 luglio  1931, n. 1022, riguardante  
l ’a ttu azion e delle norm e con ten u te  nel E eg io  
d ecreto -legge  26 m arzo 1931, n. 311, per la  
soppressione d ell’Is titu to  « V ittorio  E m an u e
le I I I  » per i d ann eggiati dai terrem oti di E eg-  
gio Calabria e per la  concessione dei m u tu i 
da parte del Consorzio per i dann eggiati dal 
terrem oto del 1908, con sede in  E om a (1032).
-  {R ei. C o n c in i).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 6 ottob re  1930, n. 1379, concernente il 
riordinam ento della scuola secondaria di a v 
v iam en to  al lavoro (1043). -  {R ei. C ia n ).

C onversione in  legge • del E eg io  d ecreto -  
legge 13 novem bre 1931, n. 1486, concernente  
la proroga della  faco ltà  concessa al M inistro  
d ell’educazione nazionale per il funzion am ento  
della F aco ltà  fasc ista  di scienze p o litich e  presso  
la E eg ia  U n iversità  di P erugia { In iz ia to  in  
S en a to )  (1088). -  { R d .  A la n fr o n i) .

Conversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 1° o ttob re  1931, n. 1443, recan te m odifi
cazioni alla  convenzion e con la  S ocietà  A n o 
nim a « P orto Ind u str ia le  di V enezia  » con ces
sionaria dei lavori di costruzione del nuovo  
porto di V enezia  (1094). -  {R ei. S a la ta ) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -  
legge 16 novem bre 1931, n. 1471, concernente  
i d ir itti erariali sugli sp ettaco li e tra tten im en ti 
sportiv i e  l ’assegnazione della  som m a annua  
di lire 1 .500 .000  a favore del C. O. U . I. 
(1097). -  {R ei. F a lc io n i) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -  
legge 13 novem bre 1931, n. 1434, concernente  
p rovved im en ti per la  concentrazion e di aziende  
sociali (1099). -  {R ei. P ir o n t i) .
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fjoiiversione in legge del E eg io  d ecreto -  
legge 24 settem bre 1931, n. 1555, conten en te  
p rovved im en ti per i tito lar i di rendite  di in 
fortun io  già  a carico di I s t itu ti a u stro -u n g a 
rici di previd en za sociale (1103). -  [R ei. B er io ).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge  13 novem bre 1931, n. 1414, recan te  
variazion i nella  r ipartizione dei fondi d esti
n ati a lla  esecuzione di opere pub b liche straor
dinarie (1104). -  [R ei. C o n c in i) .

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 21 dicem bre 1931, n. 1621, che apporta  
m odificazioni ai E e g i d ecreti-leg g e  17 se tte m 
bre 1931, n. 1189, e 13 novem bre 1931, n. 1414, 
riguardanti la  esecuzione di opere pub bliche  
straordinarie urgenti (1105). -  [R ei. C o n c in i) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 16 novem bre 1931, n. 1455, concernente  
la  proroga del term ine stab ilito  d a ll’articolo  
6 del E eg io  d ecreto -leg g e  3 luglio  1930, n. 1045, 
recan te p rovved im en ti per la sistem azion e fi
nanziaria d e ll’industria  m arm ifera carrarese 
(1106). -  [B el. A lfr e d o  D a llo lio ) .

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 19 novem bre 1931, n. l l 5 4 ,  concernente  
la  co stitu zion e  di un  « F ond o specia le  di g a 
ranzia  » per la  sistem azione d e ll’in d u stria  m ar
m ifera carrarese (1107). -  [B el. A lfr e d o  D a l
lo lio ).

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 15 m aggio 1931, n. 632, con ten en te  norm e  
per la  ratizzazion e dei p restiti agrari di eser
cizio (1111). -  [R ei. C o n c in i) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c reto -  
legge 28 dicem bre 1931, n. 1683, recan te m o
dificazioni a l p iano finanziario delle  legg i sulla  
bonifica in tegra le  in  relazion e a lle  n u ove  d i
sposizion i del T esto  U n ico  di legge per la  fi
nanza locale  (1113). — [R ei. P iro n ti) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 19 n ovem bre 1931, n. 1485, recan te  d i
sposizioni per la  sistem azione ed iliz ia  d e ll’O sp e
dale c iv ile  di V enezia  (1114). -  [B el. S a la ta ) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 21 d icem bre 1931, n. 1595, con cern en te  
il conferim ento o il r iconoscim ento  di pension i 
ad alcune categorie  di funzionari d e ll’an tico  
E egno d ’U ngheria  d iv en u ti c itta d in i ita lia n i 
in  base a lle  norm e em an ate  per F iu m e (1117). -  
[Bel. S a la ta ) . '

Conversione in legge del Eegio decreto-

legge 31 d icem bre 1931, n. 1755, recante p ro v 
ved im en ti per lo sbaraccam ento nei com uni 
della p rovincia  di E egg io  Calabria (1118). -  
[R ei. F a lc io n i) .

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 21 dicem bre 1931, n. 1575, rigijardante  
l ’esercizio delle linee della  E e te  delle F errovie  
dello S ta to  (1120). -  [R ei. S a n ju s t) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge  28 dicem bre 1931, n. 1703, rigu ard ante  
i lim iti di e tà  per la  cessazione dal servizio  
dei m aestri d irettori di band a  del E eg io  eser
c ito  (1121). -  [R ei. M a zzu cco ).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 15 o ttob re  1931, n. 1607, concern en te  
l ’aum ento  del d ir itto  su ll’esportazione dei pro
d o tti ortofru ttico li (1123). -  [R ei. T ito  P o g g i).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -  
legge 21 gennaio  1932, n. 35, concern en te la  
costitu zion e  in  com une autonom o del gruppo  
delle Iso le  T rem iti (1126). -  [R ei. P ir o n t i) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -  
legge 21 luglio  1931, n. 1901, concern en te  
l ’assegn azione straordinaria di 30 m ilion i, per 
la  durata di anni 15, a decorrere d a ll’esercizio  
1933 -3 4 , a tito lo  di concorso dello S ta to  nella  
spesa j)er l ’a ttu a z io n e  del p iano rego latore di 
E o m a  (1127). -  [R ei. B er io ).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 21 d icem bre 1931, n. 1739, concern en te  
proroga della  d ata  di ch iusura dei con ti cor
ren ti connessi con operazion i di m u tu o  che  
riguardano la  P rov in cia , il C om une e la  C on
gregazione di Carità di E agu sa  (1128). -  [ R e 
la tore P ir o n t i ) .

C onversione in  légge del E eg io  d e c r e to -  
legge 18 gennaio  1932, n. 14, re la tivo  alla  r in 
n ovazion e delle con ven zion i tra  lo S ta to  ed  
il Consorzio in d u strie  fiam m iferi (1129). -  [R e 
la tore M a zzu c co ) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -  
legge 6 luglio  1931, n. 981, con il quale sono  
s ta ti ap p rova ti il p iano rego latore di E om a  
e le  norm e generali e le  prescrizion i tecn ich e  
di a ttu a z io n e  (1132). -  [B el. B e r io ).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -  
legge 25 gennaio  1932, n. 54, reean te  m od ifi
cazione della  co stitu z io n e  del C onsiglio di a m 
m in istrazion e d e ll’I s t itu to  per le  opere p u b 
b liche dei com u ni (1133). -  [R ei. P ir o n t i) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r e to -
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23 novem bre 1931, n. 1643, che m odifica  
rartico lo  1 del E eo io  d ecreto -legge  23 o ttobre  
1930, IL 1524, riguardante la costitu zion e di 
un centro di studi, esperienze e costruzioni 
aeronautiche in M ontecelio (E om a) (1134). -  
{BM . A lir e d o  D a llo lio ).

(1)11 versione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 21 dicem bre 1931, n. 1622, che approva  
la  convenzion e in  data  20 novem bre 1931, 
tra il E egio  G overno ed il E ea le  A u tom obile  
Club dM talia per la riscossione delle ta sse  
au tom ob ilistich e  (1137). -  {B el. A lfr e d o  D a l-

G onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 23 novem bre 1931, n. 1642, riguardante  
la  r ipartizione in  tre eseriuzi della som m a  
occorrente per la  costruzione di un edificio  
per caserm a e di un  edificio per Is t itu to  di 
guerr^ì, aerea da erigersi su aree dem aniali ( 1138). 
{B,eL A lfr e d o  D a llo lio ).

( Conversione in  legge dei E eg i d ecreti-  
legge 19 d icem bre 1931, n. 1551, e 2 febbraio  
1932, IL 30, recan ti d isposizion i in tese  a d i
sciplinare la razionale ripartizione delle m a t
tazion i del b estiam e bovino e ram m ission e  
al consum o delle carni m acella te  im p ortate
(1139) . -  {Bel. A lfr e d o  D allo lio ).

(Conviirsione in  legge del E eg io  d ecreto -
h'gge 19 m arzo 1931, n. 357, re la tivo  a lla  fu 
sione della B anca coojierativa di credito agri
colo, in  F irenze, nello I s titu to  F ederale di 
cred ito  agrario iier la  T oscana (1141). -  {Be- 
la lore (U m ein i).

G onversione in  legge  del E eg io  dec.reto- 
legge G' ottobre. 1931, n. 1268, recan te Fauto- 
rizzazione della  spesa di lire 6 .700 .000  per la 
costruzione di n u ovi edifici pubblici govern a
t iv i n e ll’I ta lia  m erid ionale ed insulare (1146). -  
{B,el. M a zzu eeo ).

(Conversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 29 o ttob re  1931, n. 1520, con ten en te  
proroga del priv ileg io  speciale su lle m erci e 
derrate di proprietà degli en ti di consum o
(1140) . -  {B el. M essed a g lia ).

G onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge 5 n ovem bre 1931, n. 1444, concernente  
m odificazioni a lla  circoscrizione giudiziaria  del 
E egn o  e ad a lcune norm e d e ll’ordinam ento  
giud iziario  (1098). -  {B el. M essed a g lia ).

G onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge  22 o ttob re  1931, n. .1425, concern en te

la d evoluzione alla  provincia  di V enezia  del 
patrim onio d e ll’O pera P ia  « M anicom io di San  
Servolo e di San  C lem ente » es isten te  in  V e
nezia  (1092). -  {B el. M essed a g lia ).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 18 gennaio 1932, n. 43, re la tivo  a lle  norm e  
riguardanti la  polizia , la  sicurezza e la  rego la 
rità d e ll’esercizio delle ferrovie (1130). -  {R e 
la tore G elosia).

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 22 o ttob re  1931, n. 1367, recan te  u n ’a u 
torizzazione di spesa in  d ipendenza delle a l
lu v ion i d e ll’autunn o 1927 nelle  prov in cie  di 
Sondrio, B ergam o, B rescia  e B olzano  (1093). -  
{B el. T o lo m e i) .

(Jonversione in  legge del E eg io  decreto- 
legge 18 gennaio  1932, n. 32, col quale è s ta ta  
disposta  la  proroga del term in e di restitu z ion e  
delle an tic ip azion i sta ta li accord ate a lla  B an ca  
C ooperativa d i credito agricolo in  F iren ze e 
a ll’Is titu to  federale di credito agrario per la  
T oscana, a m en te  del E eg io  d ecreto -leg g e  3 
luglio  1930, n. 1031 (1142). -  {B el. C o n c in i) .

C onversione in  legge del E eg io  d ecreto -  
legge  28 dicem bre 1931, n. 1681, che proroga  
al 31 d icem bre 1932 le  d isposizion i re la tiv e  al 
funzion am ento  della  Sezione speciale della  Cor
te  dei con ti pel servizio dei ricorsi in  m ateria  
di pension i di guerra (1147). -  {B el. C o n c in i) .

C onversione in  legge del E eg io  d e c r eto -  
legge 22 ottob re  1 9 3 1 -IX , n. 1480, che approva  
la C onvenzione per la  concessione di eserci
zio della  rete  ferroviaria  secondaria  della  P e 
n iso la  S a len tin a  e per la  concessione della  
costruzione ed esercizio del tronco M anduria-  
hiajrdò della ferrovia  T aran to -X ard ò  { In iz ia to  
in  S en a to )  (1087). -  {B el. G elosia).

Discussione del disegno di legge: « Stato di pre
visione della spesa del Ministero dell’agricol
tura e delle foreste per l’esercizio finanziario 
dal 1“ luglio 1932 al 30 giugno 1933 » (N. 1102).

P E E S ID E X T E . L ’ordine del giorno reca la  
discu ssione sul d isegno di legge: « S ta to  di 
p rev ision e della  spesa del M inistero d e ll’agri
co ltura  e delle foreste  per l ’esercizio finanziario  
dal IO luglio  1932 al 30 giugno 1933 ».

P rego il senatore segretario M arcello di darne  
lettu ra .
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M A R CELLO , segretario^ S ta m p a to
A . 1102 .

P R E S ID E N T E . È  aperta  la d iscu ssione g e 
nerale su questo  disegno di legge.

M AROZZI. D om ando di parlare.
P R E S ID E N T E . N e  ha facoltà .
M AROZZI. O norevoli Colleghi, il discorso  

che il M inistro per TA gricoltura e le F oreste  
ha pronunciato  il 19 febbraio a lla  Cam era dei 
d ep u tati e quello che ha pronunciato  il giorno  
29 febbraio al Consiglio nazionale della  C onfede
razione degli agricoltori, m entre conferm ano la 
p erfetta  cognizione che il G overno F a sc ista  ha  
della  situazione in  cui si trova  l ’agricoltura  
ita lian a , d im ostrano con cifre e con sav ie  
considerazioni quale è di fa tto  questa  s itu a 
zione.

L a d o tta  esposizione del senatore R aineri, 
nella  sua relazione che accom pagna lo sta to  di 
previsione del M inistero d e ll’agricoltura e delle  
foreste  al Senato, è ricca di notizie , di dati e 
di considerazioni e rafforza, seppur v e  ne era 
bisogno, quanto ha d etto  il M inistro. P er 
tan to  io potrei risparm iare a m e la fa tica  
di pronunziare ed al Senato il tem po di a sco l
tare un  discorso. Senonchè in  una m ateria  
così com plessa, per una a ttiv ità  produttrice  
fon d am en ta le  che si esplica su oltre 3 m ilion i 
e m ezzo di aziende, in  condizion i naturali, 
econom iche ed um ane d iversissim e, ogni ch ia 
rim ento è utile; specia lm en te  se deriva d a l
l ’esam e di d iversi a sp etti del poliedrico pro
blem a della econom ia agricola nazionale. In o l
tre i p iù  im p ortan ti fen om eni della' a ttu a le  
situazione convergono sul p u n to  della  d isp on i
b ilità  del danaro liqu ido, cioè sul p u n to  del 
credito. Ora io ritengo opportuno esam inare  
brevem ente qu esti fen om eni e la loro con ver
genza.

La situ azion e econom ica  d e ll’agricoltura si 
riassum e ch iaram ente nel rapporto tra  i suoi 
term ini estrem i: il  prezzo r icavab ile  dalla  v e n 
dita dei p rod otti e la spesa necessaria  a  p ro
durli. In  a ltr i term in i, le im prese produttric i 
agricole nel loro com plesso non lasciano m ar
gini di u tile , anzi sono spesso deficitarie. 
Il M inistro ha m esso in  ev id en za  q u esto  
fatto , sia riferendo sù li’andam ento  dei prezzi, 
sia considerando l ’in d eb itam en to  degli agri
coltori. Q uanto eg li ha d etto  corrisponde p er
fettam ente al vero. Io  m i perm etto  di aggiun-

I gere che da uno stu d io  fa tto  con il va lido  
I a iu to  della  C onfederazione degli agricoltori 
[ si è p o tu to  m ettere  insiem e un conto  com p les

sivo di cassa delle aziende agricole ita lian e. 
Calcolando sui p rod otti e ffe ttiv a m en te  v e n 
duti, cioè togliendo dalla  produzione to ta le  
lorda tu tte  le q u an tità  di c iascun  p rodotto  
che sono riconsum ate dalle  aziende o consum ate  
dalle fam ig lie  del conduttore o date in  natura  
per rim unerazione di opera a i m ezzadri, ai 
com p artecipan ti e agli im p iegati d e ll’azienda, 
si ha la cifra d e ll’en trata  in  cassa. C alcolando  
le spese in  danaro, cioè tog liendo  dal calcolo  
tu tte  le rim unerazion i di opera in  natura  e 
tu tte  le spese in  natura, si ha la  cifra deH’u scita  
di cassa. E b bene dal 1 9 29 -30  al 1930-31 , in  
due anni, r isu lta  un m inore incasso di 8 m iliardi 
e 824 m ilion i, d ovu to  sopra tu tto  al ribasso dei 
prezzi, e r isu lta  una m inore spesa di un  m i
liardo e 690 m ilion i d ovu ta  a riduzione d ’im 
p osta , a riduzion i salariali e a qualche riduzione  
di spesa per m aterie  prim e acq u ista te  dagli 
agricoltori. In  com plesso, in  due annate, gli 
agrico ltori ita lia n i hanno in cassa to  in  m eno  
se tte  m iliard i e  132 m ilion i. M inore in tro ito  
m olto  forte, se si considera che la  spesa annua  
com p lessiva  in  denaro d e ll’agricoltura ita lian a  
si aggira intorno ai d ieci m iliard i di lire. Qui 
m i p erm etto  una breve parentesi. Vorrei racco
m andare a l m in istro  d e ll’agrico ltura  e anche al 
m inistro  delle corporazioni, di vedere se è p o s 
sib ile coordinare m eglio  il processo di r ile v a 
m en to  dei d a ti s ta tis t ic i per quanto  riguarda i 
prezzi dei p rod otti. S. E . il Capo del G overno, 
con una recente circolare ha r ich iam ato  la  n e 
cessità  della  u n ic ità  deU’indirizzo dei dati s ta 
tistic i; è asso lu tam en te  necessario non  solo v i 
g ilare su lla  p ub b licazione, m a anche fare in  
modo, che l ’origine dei d a ti sia coordinata. N o i  
abbiam o oggi in  m ateria  di prezzi di p ro d o tti 
agricoli due sorgenti: i  C onsigli p rov in cia li d e l
l ’econom ia e le C om m issioni specia li d e ll’I s t i 
tu to  centrale di S ta tistica . Q ualche v o lta , o p 
p ortu n am en te , il lavoro è fa tto  in siem e, qualche  
v o lta  no; ne deriva  che v i sono spesso differenze  
notevo li. A ggiungo, e non m i nascondo la  grande  
difficoltà del problem a, che l ’accertam en to  
dei prezzi è fa tto  sui lis t in i dei m erca ti e delle  
borse m erci, m en tre  ho la  ferm a con v in zion e  
che i prezzi p ercep iti dagli agrico ltori siano  
inferiori. E  di p iù , m anca  quasi sem pre il
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ciilcolo della m edia ponderale. V i è solo una  
m ed ia  a iitm etica . Ora è im portante, agli effetti 
del giudizio che si può dare sulla situazione  
della eeonom ia agrieola, il conoscere la realtà  
dei prezzi e degli im porti, non le m edie a r it
m etiche. vSe, per esem pio, tra il prezzo m edio  
aritm etico  risu ltato  dai listin i e il prezzo effet
tivo  m edio jjonderale ricavato  dagli agricol
tori per la ven d ita  del grano v i fosse una dif- 
fer(mza annua di cinque lire al quintale, dato  
che nei calcoli si apj)licano i prezzi a tu tta la  
produzione, ne deriverebbe questo: sopra una  
produzione di 76 m ilion i di quintali, a ll’agri- 
coltura verrebbe a ttr ib u ito  un reddito n etto  
di 356 m ilion i che non ha avu to . E v id e n te 
m en te questo può turbare la esa ttezza  dei ca l
coli ed anche j)uò essere buona arm a nelle m ani 
abili di coloro che ten tan o  d ’ostacolare, per 
in teressi precostitu iti, l ’equilibrio o il r ia v v ic i
nam ento tra i prezzi a lla  produzione ed il costo  
della v ita , che è il fondam en to  dei costi della  
produzione stessa.

11 calcolo da m e fa tto , conferm a le r isu l
tan ze  degli a ltri calcoli b asati su ll’andam ento  
dei m ercati e sugli in d eb itam en ti degli agri
coltori.

T u ttav ia , com e ha g iu stam en te  osservato  
il M inistro, la  produzione agricola ita lian a  
non solo non è d im inu ita , m a, fino a l
l ’anno chiuso testé , è, in  qualche settore, au 
m en tata . Ma si deve ciò -  ed anche questo  
è sta to  m esso in  ev id en za dal M inistro -  
alla  resistenza  veram ente m eravig liosa  degli 
agricoltori ita lian i, resistenza  sosten u ta  dai 
risparm i accum u lati dagli agricoltori negli 
anni buoni; sosten u ta  dallo spirito di sa 
crificio dei singoli, n e ll’in teresse delle fa m i
glie  e in  quello della  N azione, che li sp inge  
a sopportare privazion i ed anche sten ti p iu t
to sto  che negare alla  terra il lavoro, il 
concim e e quanto altro occorre perchè la  terra  
possa produrre, senza esaurire il  suo valore  
fondam en ta le  e p a tr im o n ia le .. A lla  resistenza  
econom ica degli agricoltori contribu isce certa 
m en te il cred ito , com e contribu isce l ’uso di 
quella jiarte del risparm io che non  è avanzo  
sul reddito  n e tto , m a rappresenta le  quote  
d ’am m ortam ento  di reintegro e di rischio che  
g li agricoltori debbono tenere accum u late, e . 
che sono pertan to  parte  in tegran te  e in sc in d i
b ile  del patrim onio  fondiario.

La resistenza  degli agricoltori, com e tu tte  
le cose um ane, ha tu tta v ia  un  lim ite . IL peri
colo è che queste resistenze si fiacchino.

Q ual’è la situazione a ttu a le!
N on  è possib ile  rispondere con precisione, 

anche perchè le condizioni sono diverse da  
zona a zona ed anche fra azienda e azienda  
della m edesim a zona; m a è certo che la  resi
stenza  degli agricoltori è in  qualche caso esau 
rita, spesso prossim a ad esaurirsi, sem pre  
m olto rid otta . Ciò è d im ostrato  da alcuni 
fa tt i che m eritano la m assim a considerazione. 
Prim a di tu tto  v i è una contrazione n e ll’uso  
dei concim i chim ici, specia lm ente fosfa tic i e 
p otassic i. È  un sin tom o grave: non bisogna  
esagerare nem m eno in  questo  cam po; bastano  
poche annate econom icam ente buone per p o 
ter rim ettere l ’equilibrio tu rb ato  nella  fer ti
lità  della terra. D ’altra parte sta  d i fa tto  ohe 
i fenom eni b ioch im ici della fertilità  della  terra  
si svolgono con m olta  len tezza , onde la defi
cienza di concim azione di u n  anno non  si 
ripercuote im m ediatam en te; c ’è u n  certo m ar
gine di tem po in  cui si può provvedere a r ip ri
stinare le  condizion i e ev itare  il danno.

L ’altro fenom eno che m erita  a t te n z io n e , è 
la contrazione del patrim onio zootecn ico . Gli 
agricoltori, pressati dai deb iti, dalla necessità  
di pagare le  im p oste , la  m ano d ’opera, o 
quanto altro occorre a ll’A zienda, hanno v e n 
duto non  solo il prodotto  carne d e ll’a im ata , 
m a anche parte  del patrim onio zootecn ico , 
quindi hanno liqu idato  una parte  del proprio  
patrim onio e di quello della  N azione.

A  determ inare questo  fa tto  grave ha con 
corso anche l ’annata  speciale: la  s icc ità  con  
la m ancanza di foraggi. Si d eve a q u esta  n eces
sità  di vedere se il prezzo del b estiam e sui 
m ercati è sceso bassissim o e se i sav i p ro v v ed i
m en ti del G overno non sem pre hanno raggiu nto  
com p letam en te  lo scopo di sostenere il m ercato.

I  m ercati sono m igliorati: è b asta to  l ’a n n u n 
cio di p rovved im en ti g o vern ativ i per tr a tte 
nere quegli agricoltori che avevan o  ten denza  
a vendere il Toro patrim onio, m a la situazione  
è sem pre grave.

Terzo fenom eno da prendere in  esam e: per  
le  n o te  ragion i di m ercato, v i è una n o tev o le  
contrazione, com e è s ta to  in d ica to  dal M i
n istro e anche dal R elatore, nella  co ltivazion e  
delle  p ian te  ita lia n e  da rinnovo; sop ra ttu tto
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barbabietole, canapa, pom odoro, tabacco  eec. 
La contrazione delle cu lture da rinnovo ind ica  
un possib ile  abbassam en to  del tono di fer ti
lità  della terra, in  quanto è n oto  che queste  
co ltivazion i sono im portanti, non  solo per il 
valore del prodotto  che danno a ttu a lm en te , 
m a anche per il m iglioram ento che inducono  
nel terreno.

Tra tu tte  le  p ian te  da rinnovo ita lia n e , la  
sola che non subisce contrazion i e che in  
segu ito  a i p rovved im en ti del G overno potrà  
estendersi, è la  coltura del granoturco. Ma 
non b isogna dim enticare che, agli effetti della  
fertilità  della terra, la cu ltura del granoturco  
è la  p iù  povera. È  ev id en te  che continuando  
così, peggio ancora se si accen tu asse  la  con 
trazione d e ll’uso dei concim i chim ici, la  fer ti
lità  della terra potreb be avere un  ñero colpo e 
la produzione dim inuire.
■ Conscio di questo  pericolo, il G overno fa 
sc ista  ha a d o tta to  e sta  preparando p r o v v ed i
m en ti in tes i da u n  la to  a sostenere i prezzi, 
d all’a ltro  a ridurre le spese. Sarebbe snperñno  
che rip etessi qui l ’elenco e il com m ento  delle  
p rovvidenze govern ative  a  favore del grano, 
del granturco, del riso, delle carni, del v ino , ecc.; 
i van tagg i g ià  ratizzati e quelli che lo saranno  
dalla riform a di tr ib u ti lo cab; g li a iu ti per le  
opere d i bon iñca  e quelli per il credito agrario. 
Gli agrico ltori debbono essere e sono grati al 
G overno fa sc ista  degli a iu ti che porge loro 
ed insiem e a loro a lla  fon d am en ta le  ricchezza  
della ISTazione; m a nessuno può seriam en te  
sperare che la  crisi possa  essere superata  im m e
diatam ente: trop pe e troppo com p lesse  sono  
le cause della  crisi e i  suoi rapporti con tu tta  
la  com pagine della  v ita  n azionale  e con  la  
situazione econom ica  e ñnanziaria  di tu tto  
il m ondo. B isogna , in  questo  m om ento , non  
pretendere d i superare la  crisi m a a cco n ten 
tarsi di arrestarla e assistere  g li agricoltori 
aiutandoli in  t u t t i  i m od i ad  u lter iorm en te  
resistere. È  certo che qualunque sacrifìcio  
si faccia  per essi, quando vad a  a  van ta g g io  
loro e non degli ab ili in term ed iari specu latori, 
non è perso, m a v a  tu tto  a d iretto  v a n tagg io  
della ìfa z io n e . ’

E per resistere, óltre, al sostegno dei prezzi 
e alla riduzione delle spese, bisogna dare agli 
agricoltori il valido aiuto del credito, non di- 
îïienticando che, nelle condizioni attuali, l’agri

coltura p iù  che m ai non  può dare ai cap ita li 
in v e stit i nelle  aziende una fru ttu osità  pari al 
tasso  di in teresse  che il prestatore del denaro  
oggi richiede.

Ma non b asta  che l ’agrico ltura  resista  senza  
retrocedere nella  sua funzion e produttiva:  
bisogna che l ’agricoltura proceda anche verso  
il suo perfezionam ento; b isogna razionalizzare  
la produzione sia per svincolare l ’I ta lia  dalla  
soggezione verso a ltr i paesi, sop ra ttu tto  per i 
p rod otti alim entari, sia  per abbassare i costi 
di produzione. L ’abbassam ento  dei costi con 
sen te  di m eglio resistere e di superare la  crisi 
e facilita  la  conq idsta  dei m ercati esteri per i 
p rod otti esportab ili e specia lm en te  per quelli 
ortofru ttico li ed agrum ari, che rappresentano, 
più  che la speranza, la  certezza, e la  sola  cer
tezza, di sanare la  nostra bilancia  com m erciale.

V i è m olto  lavoro da fare anche perchè v i  
sono non  poch i errori del passato  da correg
gere. O rganizzare razionalm en te la produzione  
non è com pito  che si possa  asso lvere con il 
solo m ezzo pur va lid issim o e, sop ratu tto  in  
ItaliUj g loriosam en te  afferm atosi, della  istru 
zione professionale  e d e ll’assisten za  tecn ica  degli 
agricoltori. È  necessario tog liere g li agricoltori 
dal loro iso lam en to , dal loro vecch io  in d iv i
dualism o, r iunendoli nelle  loro organizzazion i 
cooperative ed econom iche, cosicché ciascuno  
sen ta  d irettam en te , a ttraverso  i suoi in teressi 
quotid ian i, i  rapporti che intercorrono tra la  
sua funzione di produttore e l ’am biente vasto  
e vario  al quale i p rod otti stessi sono d estin ati. 
B isogn a  che gli agricoltori, m assa di m ilion i 
di uom in i e quindi di m ilion i di m en ti d irettive , 
si organizzino perchè, tu te lan d o  i loro in te 
ressi co lle ttiv i, possano avere la  chiara nozione  
di qu esti in teressi e  concorrere efficacem ente  
a form are e a consolidare g li in teressi superiori 
della  Inazione.

S. E . E a in er i nella  sua relazione dà n o tiz ia  
delle organizzazion i econom iche degli agrico l
tori e precisam en te  n e ll’a llegato  E  della  re la 
zione. È  bene che il Senato  sappia  quali sono  
g ii sforzi che g ii agrico ltori ben  g u id a ti stanno  
facendo, e  che hanno in ten sifica to  n el E eg im e  
fasc ista , e quali r isu lta ti van n o  otten en d o .

P osso  aggiungere, com e paren tesi, che r isu lta  
p ersonalm ente a m e, per rapporti d iretti, ohe 
l ’esportazione dei p ro d o tti orto fru ttico li i ta 
lian i, regolata  d a ll’organizzazione coop erativa
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(legH agricoltori, ha fa tto  la  conquista  m orale  
del m ercato inglese che era quasi com jileta- 
rnente perduto per i prodotti ita lian i. Se noi 
potrem o organizzare efficacem ente (e effica
cem ente vuol dire col loro consenso e coi m ezzi 
necessari) gli agrum icultori, siam o certi di 
conquistare il m ercato inglese che era sta to  
quasi perduto.

Sono p ienam ente consenziente con l ’on o
revole K anieri quando chiede, a pag. 12 della  
sua relazione, che la situazione dei consorzi 
agrari (ed egli in ten d e certam en te tu tte  le  
organizzazioni che fanno capo o si d ispongono a 
far capo alla F ederazione ita lian a  dei Consorzi 
agrari) sia confortata  da un  p rovved im ento  
di carattere finanziario. A  questo proposito, 
m i sem bra opportuno ricordare qui che nel 
V eneto, ove la cooperazione agricola ha  
salde basi, le Casse di risparm io, riu n ite  nel 
loro o ttim o  Is titu to  federale, hanno recen
tem en te  deliberato che il credito di esercizio  
agli agricoltori deve essere fa tto  possib ilm ente  
sem pre in  natura o su pegno per p rod otti che  
passino, n e ll’acquisto  o nella ven d ita , a ttra 
verso i consorzi agrari o le cooperative che  
fanno capo alla  F ederazione dei Consorzi agrari.

Q uesto è un esem pio pratico della collabo- 
razione spontanea che sorge fra g ii I s t itu ti  
che esercitano il Credito agrario e g ii organism i 
econom ici degli agricoltori.

Ora per organizzare tu tto  questo occorrono  
i m ezzi: per costruire i m agazzin i da grano, 
per costruire le cantine sociali o le la tterie  
sociali, per fare gii essiccato i cooperativ i, per 
fare i centri di raccolta  e di prerefrigerazione  
dei p rod otti ortofru ttico li. P er tu tte  queste  
costruzioni e iier l ’esercizio di queste aziende  
occorrono i m ezzi. Si può chiederli, in  questo  
m om ento , agli agricoltori?

O ttenere il credito per le cooperative, anche  
quando sono in  nom e co lle ttivo  e a resp onsa
b ilità  illim ita ta , è d iven ta ta , cosa m olto  d if
fìcile.

B isogn a  asjiettare tem p i m igliori ?
Ma il « tem po m igliore », parlando da F a 

scista , non è quello in  cui è p iù  facile  fare; è 
quello in  cui il fare è p iù  urgente per il bene  
della  ISTazione.

O norevoli Colleghi, il tem po m igliore è pro
prio questo, perchè m ai com e ora è sta to  n eces
sario ridurre la d istanza  econom ica  tra  i

prezzi a ll’agricoltura e i prezzi al consum atore, 
m ai com e ora è sta to  necessario disciplinare  
le produzioni perchè, abbassando il costo  di 
produzione, ridueendo le spese di trasporto e 
di interm ediari nonché le perd ite  per scarti, 
si possano aprire le v ie  del m ercato estero e 
allargare il consum o interno. In o ltre  nei r i
guardi d e ll’esportazione è asso lu tam en te  n e
cessario non perdere le posizion i con q u ista te  
sui m ercati; anzi bisogna conquistarne di 
nuove, anche se ciò richiede qualche tem p o 
raneo sacrifìcio. Guai a noi se, com e esporta
tori, ci lasciam o sopraffare dai nostri concor
renti, in  questo  m om ento!

A nche qui, dunque, è questione di credito.
I l Sottosegretaria to  della bonifica in tegrale  

realizza una vecch ia  aspirazione dei bon ifica
tori, cioè l ’organo unico che soprassiede alle  
bonifiche. Q uando proponem m o questo organo  
unico, esprim em m o il sem plice desiderio che 
esso fosse collocato  presso il M inistero di agri
coltura; oggi, dopo l ’esperienza di a lcun i anni 
e sop rattu tto  a lla  prova del fuoco di quanto è 
avven u to  nel dopo guerra e n e ll’a ttu a le  s itu a 
zione, b isogna afferm are riso lu tam en te  che  
l ’organo govern ativo  unico, che presiede ai 
problem i della  bonifica, deve asso lu tam en te  
essere un  organo del M inistero di agricoltura.

L ’esperienza ha d im ostrato  quanto sia vero  
che non si fa  l ’in teresse  della N azione, e specifi
cam ente quello d e ll’agricoltura, se non  si ha  
sem pre presen te che lo scopo della bonifica  
è puram ente e sem plicem en te uno scopo eco- 
nom ico-agrico lo . Gli errori com m essi in  con se
guenza della v ision e, sia pure tecn ica , m a u n i
la terale dei prob lem i della bonifica, peggio  
ancora quelli com m essi per l ’incom prensione  
delle conseguenze econ om ico-agrico le  di quan
to si faceva , questi errori em ergono ogni 
giorno di più.

I  recenti p rovved im en ti, che è in u tile  io 
esponga, e sop ra ttu tto  l ’indirizzo che il S o tto 
segretariato  persegue n e ll’opera sua, d im o
strano com e si v a d a  sem pre p iù  adeguando  
l ’azione dello S ta to  a lle  esigenze veram en te  e 
sanam en te econom ico-agrico le . I l farraginoso  
affluire di progetti di n u ove  grandiose opere 
di bonifica e di irrigazione è sta to  arginato  
dai decreti 27 luglio  è 28 dicem bre. I l  .sotto- 
segretario di S ta to , on. Serpieri, si rende sem 
pre p iù  benem erito  resistend o a  tu tte  le  m on-
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ta tu re  dei faeilon i e a tu tte  le  pressioni d i 
in teressi locali, onde im pedire che si continu i, 
com e qua e là si era com inciato , a p rogettare e 
ad in iziare bonifiche, irrigazioni e appod era
m en ti senza la  sicurezza del fine econom ico.

È  m olto  facile  preparare dei progetti, m a  
quando si è speso bisogna pure che il cap ita le  
sia rim unerato e rim borsato da qualcuno, e 
se questo  qualcheduno non  può essere l ’agri
coltore, perchè andrebbe in  m alora, vu o l dire 
che tu tta  la c o lle ttiv ità  nazionale  deve so p 
portare l ’in u tile  spesa.

N on  è con sen tito  sognare di arrivare sem pre, 
im m ediatam en te, a ll’u ltim a  fase  della  bonifica  
in tegrale, cioè a ll’appoderam ento. B isogn a  pro
cedere con d iscernim ento, con cautela  pratica  e 
anche con la  necessaria  gradualità . D iversa-  
m en te  si è certi di fare enorm i spese che poi 
non  corrispondono a lle  possib ilità  di rendita.

I l  com p letam ento  delle opere fon d am en ta li 
di bonifica -  cioè la  sistem azion e di tu tt i  i 
terreui, di tu tt i  i fabbricati, degli im p ian ti 
arborei, ecc. - anche se esegu ito  con gradualità , 
richiede l ’in vestim en to  di cap ita li che, com e  
per le  case e per i fabbricati, non  danno il 
loro fru tto  che len ta m en te  e lim ita tam en te , 
specia lm ente nelle  a ttu a li condizioni. O nde è 
anche qui necessario esam inare i l  problem a  
del credito.

In  conclusione, i tre p u n ti a i quali ho accen 
nato  -  resistenza  degli agrico ltori in tesa  ad  
im pedire la  contrazione della  produzione, orga
n izzazione delle produzioni agricole per la  d i
scip lina della  produzione e per la  v en d ita  dei 
p rod otti a ll’estero, bonifica integrale' -  hanno  
tu tti, com e necessità  im m ed iata , il credito.

In  tem p i norm ali d eve bastare a ll’agrico l
tore, anche lim ita tam en te , il cred ito  per il 
m iglioram ento fondiario, specie quando v i  è 
il contributo dello S ta to . II  cred ito  di esercizio  
norm alm ente dovrebbe essere considerato una  
eccezione. Ma a ttu a lm en te  non  siam o in  tem p i 
norm ali. O ggi s ’im pone la  urgenza di m ettere  
a disposizione degli agricoltori i  cred iti n eces
sari ai loro eccezionali b isogni, a con d iz ion i per 
quanto p iù  è possib ile  favorevo li.

I l G overno fa sc ista  ha p rovved u to , con una  
serie di p rovved im en ti, ad a iu tare gli agrico l
tori anche in  questo  cam po, con con trib u ti per le  
opere di bonifica agraria, con trib u ti nella  s is te 
m azione dei d eb iti onerosi, con tr ib u ti f  favore
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degli agricoltori benem eriti. Sono qu esti non  
solo a iu ti d iretti, in  quanto lo S ta to  riconosce di 
doversi accollare una parte  della  spesa che  
corrisponde a ll’u tile  della  N azione, m a anche  
sono un  m ezzo va lid issim o col quale l ’agrico l
tore, scontando l ’an n u alità  di contributo  s ta 
ta le , può p iù  facilm en te  o tten ere  il m utu o n e 
cessario a far fron te a i suoi im pegn i anche nella  
a ttu a le  sva lu taz ion e  delle sue terre.

U tili agli agricoltori sono anche le d isp osi
z ion i per le  quali i consorzi di bonifica possono  
eseguire opere di m iglioram ento agrario di 
sp ettan za  ai p rivati, coprendo i m u tu i n eces
sari con la  garanzia  del priv ileg io  proprio alle  
opere d i bonifica; u tile  è la  d isposizione che  
con sen te  di considerare opere di bonifica  
in tegra le  anche le  costruzion i e g ii im p ian ti 
cooperativ i per la conservazione, la trasform a
zion e e la  v en d ita  dei p rod otti del suolo; u tile  
agli agrico ltori è il cred ito  agrario esercita to  a 
tasso  di favore .dagli I s t itu t i  specia lm en te  
au tor izza ti a questo  scopo. Senonchè da un  
la to  sono em erse non  poche difficoltà per la  
sovrapposizione dei priv ileg i a lle  ip o tech e  e, 
d a ll’altro, sono sorte delle difficoltà circa il 
valore delle garanzie e circa la  d isp on ib ilità  dei 
m ezzi necessari a far fron te alle crescenti r i
ch ieste  degli agricoltori.

I l prob lem a dei rapporti tra garanzia e ip o 
teca  ha un la to  giurid ico assai im portante, che  
è certam en te  oggetto  d ’esam e da parte  deH’ono- 
revo le  M inistro della G iustizia.-

Ma ha anche u n  la to  pratico , in  quanto  p o s
sono essere m essi in  difficoltà m ateria li g li I s t i 
tu ti m u tu an ti, e può em ergere, com e em erge, 
qualche difficoltà e qualche grave in con ven ien te  
nel passaggio  di proprietà della  terra.

N o n  posso entrare in  partico lari, che ci 
farebbero perdere m olto  tem po; accenno solo al 
fa tto  che, m en tre le ip o tech e  sono regolarm ente  
trascritte, e quind i n o te  a chi facesse  n u ov i 
p restiti garan titi o a chi acq u istasse  la  terra, 
i pr iv ileg i dei quali si parla non  sono trascr itti 
e possono sopraggiungere im p rovv isi a colpire  
in  tu tto  o in  parte  il  va lore pratico  delle  
ip o tech e.

N o n  può quindi far m erav ig lia  se qualche  
is t itu to  di credito è r ilu tta n te  a concedere  
m u tu i sui terreni in c lu s i n ei com prensori di 
bonifica in tegrale. H o  g ià  accen n ato  a lle  d if
fico ltà  che si incontrano per stipu lare m u tu i da
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parte  (l(41c cooperative di agricoltori. Preciso 
che la coox)erative hanno poco capitale azio
nario, e non possono averne di per garan
tire  i m ntni. Le cooperative in  nome collettivo 
offrono timori ca in ente una garanzia solidissima, 
m a non molto valida nella realtà.

tu  fattoi, posto che un  is titu to  abbia concesso 
un  mutuo, poniamo di un  milione, ad una 
(‘oopi^rativa in nome collettivo, a responsabi
lità illimitata., e ((uesta sia costretta  a liquidare 
in regimii fallimentare, P ls titu to  dovrebbe: 
o prendersi da (*iascun socio una porzione di 
te rra  pari al valore del debito di ciascuno, o 
juayndersi t ut ta  la proprietà di uno, di due o di 
tre  soci, lasciando a (piesti la briga di rivalersi 
sugli altri. Nel primo caso, si avrebbe una 
proprietà ' sm inuzzata, di diffìcile realizzazione; 
nel se(‘ondo caso si farebbe u n ’azione moral- 
ment(‘. cattivi ssim a .

Per (pianto riguarda la dis|)onibilità per 
far fronti^ alle richieste degli agricoltori, è 
opportuno osservare che, con un minore incasso 
(li sette m iliardi in due anni, con oltre nove 
milioni di (l(d)iti fra ipotecari e flu ttuan ti, è 
ben diflicih^. che gli agricoltori, pur tan to  tra d i
zionalm ente fedeli ai loro impegni, possano 
pagare le annualità  e far fronte alle scadenze 
cambiarie.

Gli Is titu ti, sia per l ’a lta  comprensione dei 
loro am m inistratori, sia per ragioni pratiche, 
evidenti, hanno tendenza a concedere dilazioni.

Di fa,tto, -mettere a ll’asta  la te rra  degli agri
coltori che non pagano l’annualità  dei m utui, 
vuol dire far precipitare, al disotto del lim ite 
di ogni più p rudente  valutazione, il prezzo della 
t(uu‘a, e, specialm ente per i m utu i concessi 
]>rima del 1930, vorrebbe dire la realizzazione 
di un im porto inferiore all’im porto dei m utui, 
rovinando gli agricoltori a tu tto  vantaggio 
degli speculatori che potrebbero intervenire 
nidi’affiorare la te rra  in  questo momento.

P are  gli a tti  a carico degli agricoltori, che 
non pagano le cam biali alla scadenza, Amol 
dire sequestrare i p rodo tti o, più spesso, le 
scorte a prezzi roAnnosi d ’asta; Amol dire 
m ettere gli agricoltori in  condizioni sempre 
più diflicili.

Dilazionare, in questi casi, è quanto  di 
meglio si possa fare, m a ciò significa im m obi
lizzo di capitali e quindi maggiore difficoltà 
a concedere nuovi prestiti.

Non intendo fare qui alcuna proposta con

creta, intendo solo di esporre il problem a 
nella sua cruda realtà  per pregare il Mi
nistro dell’agricoltura di volerlo esaminare 
a fondo. U na organizzazione integrale ed 
arm onica del Credito agrario non è un  sogno 
irraggiungibile; l ’esempio dell’Is titu to  im m o
biliare, che ha nettam ente  distinto le due fun
zioni di prestito  a breve e sicura scadenza e 
d ’investim enti, è ricco di insegnam enti, visto 
che, per sostenere l’agricoltura, bisogna pur 
tener presente il fa tto  reale che il credito di 
esercizio, esigendo dilazioni e non potendosi 
ferm are, rappresenta in realtà  un investim ento 
che non è un m utuo, m a tu tta v ia  perde la 
sua caratteristica  di credito a breve e sicura 
scadenza.

Io ho la ferm a conA^inzione, più che la spe
ranza, che un ordinam ento integrale, razio
nale del credito agrario fondiario e di esercizio, 
opportunam ente controllato dal Governo fa 
scista, a iu ta to  nei lim iti delle possibilità di 
liilancio, richiam erebbe verso gli investim enti 
agricoli e verso il credito a breve scadenza, 
destinato a ll’agricoltura, la fiducia dei rispar
m iatori.

I risparm iatori, anche quelli rurali, purtroppo 
hanno avuto severe lezioni che debbono averli 
ben persuasi del pericolo contenuto nelle aspi
razioni e nelle promesse di a lti fru tti per inve
stim enti speculativi. La disponibilità di denaro 
non m anca in  Ita lia  e, d a ta  la contrazione di 
alcune attiAÙtà eccessivamente, dirò così, m o
derne, (leve p iu ttosto  aum entare. Quello che 
ostacola è la sfiducia dei risparm iatori. Ebbene, 
bisogna riaccendere la fiducia specialm ente 
verso la terra , il (3he non si sem bra diffìcile. 
D opotu tto  resta  sempre vero, anzi è più che 
m ai vero, che l ’agricoltura, se non può piagare 
il denaro ad a lti tassi, appunto  perchè non è 
una speculazione rischiosa, rappresenta  l ’inve
stim ento più sicuro e quindi più tranquillo. 
Qualche eccessivo entusiasm o, qualche isolata 
tendenza speculatiA^a vi è s ta ta  anche nel campo 
dell’agricoltura ed ha  avuto  orm ai la sua 
punizione, forse anche eccessiva; m a la g ran 
dissim a maggioranza, si può dire la to ta lità  
degli agricoltori italiani, è sempre salda nella 
sua prudenza; progredisce, migliora se stessa 
e la terra , aum enta  la ricchezza, quella vera, 
che dalla te rra  si esprime, m a resta  sempre 
profondam ente e sanam ente rurale.

D ’a ltra  p a rte  i risparm iatori facilm ente si



Atti Parlamentari 456i Senato del Regno

LEGISLATURA X X V III —  SESSIO N E 1929-32 —  D ISCU SSIO NI —  TORNATA D E L  10 MARZO 1932

persuaderanno che tu tto , nel mondo in crisi, 
può arrestarsi; m a la produzione agricola no! 
Perchè, qualunque sia la soluzione della crisi 
mondiale e le fasi, anche acutissime, di questa 
crisi, una cosa è certa: che si può stare senza 
tu tte  le belle ed anche utili cose che la civiltà 
m oderna ci offre, si possono far tacere tu tt i  
i bisogni, contrarre tu t t i  i consumi, si può 
stare un  anno o due senza farsi un  abito nuovo 
e cam m inare con le scarpe ro tte, ma, dopo tre  
giorni, non si può più stare senza mangiare. 
L ’agricoltura è la produttrice  degli alim enti e 
non può fermarsi. Se si fermasse, i risparm ia
tori italiani, che hanno il buon senso italico e 
lo capiscono, se si fermasse, dico, e mancassero 
gli alimenti, cosa varrebbero, più i risparm i 
accumulati'?

Chiudo ricordando una delle fondam entali 
affermazioni del Duce: « l ’agricoltura deve oc
cupare il primo piano della v ita  nazionale». In  
questa affermazióne è una profonda, immensa 
verità; in  questa affermazione è riun ita  la 
sapienza del passato alla visione geniale del- 
Pavvenire. Gli Ita lian i m editino su questa 
affermazione! { A p p la u s i) .

D I FEA SSIU ETO . Dom ando di parlare. 
P E E S ID E hiT E . ISTe ha facoltà.
D I EEA SSIIi'ETO . Mi lim iterò, onorevoli 

colleghi, a richiam are il benevolo esame del
l ’onorevole m inistro dell’agricoltura e delle fo
reste sopra alcune zone della Toscana, p ro d u t
trici di vini tipici, le quali, a causa della fillos
sera, si sono tro v a te  ad avere in questi ultim i 
anni d is tru tto  gran  p a rte  deh loro patrim onio 
viticolo.

Per rendersi esatto  conto delle critiche con
dizioni dei ru rali di quelle zone, occorre tenere 
presente che il vino rappresenta, per la grande 
maggioranza delle aziende collinari della To
scana, il 50 % del prodotto  lordo vendibile 
delle medesime, quando non raggiunga il 60 % 
e m agari lo superi. Ora, nelle plaghe più  in ten 
sam ente colpite, la produzione è r id o tta  a un 
quinto di quella che era nel passato. Se a 
questa notevole riduzione si aggiunga il t r a 
collo subito dai prezzi del vino, è evidente 
quale colpo tu tto  ciò p o rti a ll’economia delle 
aziende. E o n  solo viene a  sparire, dato il 
carico delle im poste, qualsiasi reddito  per il 
proprietario, m a in a ltre tta n te  disagevoli con
dizioni si trovano alla loro volta  i coloni, non

ricavando più dai poderi le disponibilità neces
sarie per provvedere ai bisogni della famiglia. 
Sono costre tti ad indebitarsi sempre più di 
anno in anno verso il proprietario , indeb ita
m ento che ha per forza di cose un lim ite e 
ad ogni modo po rta  ad un  arresto  completo 
di ogni progresso agrario.

Le conseguenze più gravi sono poi quelle 
dell’abbandono dei poderi o di una sensibile 
riduzione nel num ero dei com ponenti delle 
famiglie coloniche, venendo sp in ti i giovani ad 
andare a cercare lavoro nelle c ittà , accre
scendo l ’urbanesim o o a ltrim en ti a trasfo r
m arsi in braccianti agricoli, vera causa di de
bolezza per l ’economia agraria  toscana.

D ata  l ’im portanza del problem a, s tre tta - 
m ente cònnesso a così im portan ti questioni di 
ordine economico e demografico-sociale, è vera
m ente m eritevole di lode l ’Is titu to  nazionale di 
economia agraria  per avere recentem ente p u b 
blicata u n ’interessante monografia, scritta  con 
profonda com petenza in m ateria  dal do tto r 
Mario B andini dell’Is titu to  superiore agrario e 
forestale di Firenze, nella quale sono appunto  
illu stra ti gli aspetti economici della invasione 
fillosserica in Toscana.

Dopo averla le tta , vien fa tto  di chiedersi se 
è ammissibile che proiirio oggi, m entre in 
tu t ta  l ’Ita lia  si s ta  svolgendo, con fervida 
a ttiv ità , un  fecondo lavoro di bonifica integrale, 
vi possano essere delle te rre  in Toscana, con 
una densa popolazione agricola legata ad esse 
da vincoli secolari, le quali rischino, per ab 
bandono dei lavoratori, di essere rid o tte  incolte 
o a magro pascolo, Q ualora non si prevenisse 
il pericolo, ora che ne siamo semjjre in tem po, 
si rischierebbe di giungere a u n ’assurd ità  di 
questo genere: di dovere tra  qualche anno, 
andando incontro a una spesa di gran  lunga 
maggiore, includere nell’elenco dei com prensori 
di trasform azione fondiaria delle plaghe che, 
fin qui, hanno rappresen tato  un  m irabile esem
pio di ciò che possa una  fa ttiv a  collaborazione 
tra  p roprie tari e coloni per ridu rre  a coltura 
intensiva delle terre, sebbene queste non siano 
favorite dalla na tu ra .

O ltre che ciò sarebbe in perfetto  con tra 
sto con la politica di ruralizzazione, di incre
m ento demografico vo lu ta  da ll’onorevole Capo 
del Governo, non va altresì dim enticato quale 
tenace lavoro secolare, quale ingente apporto
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di (‘apitali sia occorso per gli im pianti di v iti
di olivi sulle colline toscane. F u  uno sforzo 

ammir(*,vole, iniziato da quei banchieri e mer- 
{•anli fiorentini, arricchiti nelle a rti maggiori, 
i quali, d iventati proprietari terrieri, profon- 
deva.no i loro denari, quasi con senso artistico, 
nelPabbellire di piantagioni le brulle colline del 
contado. Fu pure uno sforzo ammirevole iniziato 
da oscura gente della cam pagna, tendente ad 
elevarsi al di sopra di q uelli che erano s ta ti fino 
allora considerati servi della gleba, tan to  è 
vero che appunto  da quei tem pi, fine del x ii 
e inizio del x n i  secolo, si hanno i prim i accenni, 
come pattu izioni tra  gente libera, di quel p a tto  
di m ezzadrìa, x>retta creazione toscana, che 
doveva in seguito costituire il fondam ento prin- 
ci])ale j)er la trasform azione agraria d e lfin te ra  
regione.

Lasciare che tu tto  questo lavoro di vera e 
propria bonifi ca vada d istru tto , sarebbe un  im 
perdonabile errore: tan to  più grave in quanto, 
tranne  in pochi casi, non sarebbe possibile di 
modificare sostanzialm ente e con profitto eco
nomico l ’a ttu a le  assetto delle aziende collinari 
della Toscana.

La coltivazione del grano, quella delle p iante 
di rinnovo, delle foraggere con conseguente 
increm ento del patrim onio zootecnico, potranno 
essere m igliorate; ma non sostituirsi, per il 
loro reddito  e per largo impiego di mano 
d ’opera colonica, alla vite, la quale, in tu t t i  
i te rrito ri dove si producono dei vini tipici, 
(pielli appunto  dei quali ci interessiam o, r i
m arrà  sempre la p ian ta  principale. FTè è da 
ritenersi, per un  complesso di m otiv i che 
sarebbe troiipo lungo di esporre, vi possa 
essere convenienza per gli agricoltori di dette  
zone di produrre, con criteri industriali, uva  da 
tavola e fru tta . Anderebbero, con esito incerto, 
incontro a spese di im pianto maggiori di quelle 
necessarie per rim ettere  in pieno assetto la 
produzione vinicola, orm ai accred ita ta  e la r
gam ente a ttrezza ta .

Nella loro grande m aggioranza i p roprietari, 
per quel profondo atfetto  alla te rra  di cui in 
Toscana hanno dato sempre prova, si sono 
sforzati, finché i prezzi del vino lasciavano 
delle disponibilità finanziarie alle aziende, di 
contrastare, con nuovi im pian ti di v iti su 
piede americano, i danni p ro do tti da ll’inva
sione fl-llosserica.

Nella sola provincia di Firenze si può cal
colare che le ricostituzioni superino i 30.000 
ettari. Ci si può fare u n ’idea delle ingenti 
somme occorse quando si tenga conto che il 
costo di ricostituzione dei v ita ti su piede am e
ricano si aggira dalle 4 alle 6 lire per p ian ta  e 
quindi am m onta dalle 8 alle 10 m ila lire per 
ettaro  nella coltura prom iscua e dalle 15 alle 
25 mila lire in  quella specializzata.

P u r troppo l ’a ttu a le  crisi ha p o rta to  a  un 
rallentam ento sensibile nell’opera di ricosti
tuzione. M entre nel 1929, sempre in  provincia 
di Firenze, furono p ian ta te  circa un  milione e 
mezzo .di viti, nell’anno successivo la cifra si 
ridusse a meno di un  quarto. Nel 1931 si è 
avuto  invece un  leggero increm ento nelle nuove 
piantagioni. Ciò è specialm ente dovuto a che 
i proprietari, dando prova di com prendere le 
necessità del mom ento e aderendo agli inv iti 
degli organi del P a rtito  e della Federazione 
degli agricoltori, si sono sforzati, a costo di 
sacrifizi, di com battere la disoccupazione e di 
venire in soccorso, con compensi per lavori 
straordinari, alle famiglie p iù  bisognose delle 
aziende.

Per dim ostrare la necessità di provvedere 
a un intenso lavoro di ricostituzione bastano 
poche cifre. Secondo i da ti raccolti dalla C at
ted ra  am bulante di agricoltura di Firenze nel 
compilare il nuovo catasto  agrario, risu lta  che 
il num ero delle v iti oggi in  quella provincia è 
rido tto  a 80 milioni, in  confronto dei 126 esi
s ten ti nel 1910. D alla fillossera è stato  dunque 
d is tru tto  un  terzo del patrim onio  viticolo e 
ciò senza tener conto delle nuove piantagioni 
fa tte  su piede am ericano in questi u ltim i anni. 
La perd ita  in prodotto  vino si può calcolare 
annualm ente dai 50 ai 60 milioni. Quando poi 
si tenga presente esservi, sempre secondo i 
rilevam enti eseguiti per il nuovo catasto, circa 
a ltr i 40 milioni di v iti già fortem ente danneg
giate dalla fillossera e quindi in  via di andare 
d is tru tte , è dato prevedere che la pe rd ita  
annua si' eleverà in  breve tem po a oltre 100 
milioni.

Che le cifre indicate per ta li perd ite  non siano 
esagerate, se ne ha facilm ente la p rova ricor
dando che una v ite  produce in  m edia kg. 1,5 
di uva, corrispondenti a litri 1 di vino, da va lu 
ta rs i al giorno d ’oggi al prezzo di lire 130-140 
al quintale.
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D ato tale  stato  di cose vien fa tto  di chiedersi 
se non sia ginstificato nn  qualche in tervento  
dello S tato  per facilitare e accelerare il lavoro 
di ricostituzione.

Tale lo si dovrebbe ritenere, quando si con
sideri quale grave pericolo di carattere  de- 
mografìco-sociale rappresenterebbe una forte 
rarefazione della popolazione rurale nelle zone 
colpite dalla fillossera.

L ’urgenza di prevenirlo fu anche rilevata u l
tim am ente nel Congresso provinciale del F asci
smo fiorentino, in cui, fra gli a ltri voti, fu ap 
provato il seguente: « che nella grande politica 
agraria iniziata  dal Fascismo per la bonifica e la 
redenzione del territorio  nazionale sia ten u ta  
nel giusto valore la necessità di a iu tare  e p ro 
vocare la ricostituzione viticola delle zone col
pite dalla fillossera, e specialm ente nelle zone di 
vini tipici come il Grevigiano e il Sancascia- 
nese

Se a prim a v ista  il problem a può sem brare 
abbia soltanto carattere  di interesse particolare 
per lim ita ti territo ri, effettivam ente non è cosi. 
A ltrim enti non mi sarei permesso di p rospet
tarlo in questa Assemblea.

D isgraziatam ente la superficie dell’Ita lia  è 
ris tre tta  in confronto della sua popolazione. 
Per questi m otivi m entre presso altre  nazioni 
è dato, m i si perdoni la b ru tta  parola, di razio
nalizzare l ’agricoltura con l ’usufruire il più 
possibile di macchine, tenendo in seconda linea 
la necessità di adoperare larga m ano d ’opera, 
da noi invece non è lo stesso. Dobbiam o sì 
con mezzi meccanici perfezionare il lavoro 
umano, liberarlo da tu tto  quanto non rapp re
senta un  u tile impiego della sua energia, valo
rizzare in una parola il fa tto re  uomo nei lavori 
dell’agricoltura; m a tenendo sopra tu tto  p re
sente di dover risolvere un grave compito, 
quello che u n  num ero sempre crescente di 
lavoratori trov i modo di ricavare dalla te rra  
i mezzi per po te r vivere.

Sono specialm ente le colture arboree da 
frutto , e tra  queste in prim o luogo la vite, quelle 
che danno la possibilità di im piegare profi
cuamente, di stringere stabilm ente alla te rra  
non tan to  il singolo lavoratore, quanto  l ’un ità  
famigliare, elemento fondam entale per in ten 
sificare la ruralizzazione. I l m an tenere  in 
efficienza la v itico ltu ra  in  tu tte  quelle località, 
dove non vi sia convenienza di sostitu irla  con

altre  sia dal punto  di v ista  economico, sia da 
quello demografico-soeiale, rappresen ta  dunque 
una vera e propria  necessità, dato che ci dob
biamo preoccupare di utilizzare al massimo 
grado tu t ta  l ’estensione del nostro suolo.

In  quelle zòne poi della Toscana, di nobilis
sime tradizioni per la produzione dei vini tipici, 
la v itico ltu ra  m erita  di essere difesa anche sotto 
un punto  di v ista  di interesse economico n a 
zionale, in quanto  è necessario di aum entare 
le nostre esportazioni di p rodo tti agricoli, 
valorizzandole sempre piu dal fato della q u a 
lità. JSTei riguardi dell’esportazione enologica 
sono senza dubbio i vini veram ente degni di 
essere denom inati « C hianti » (senza per questo 
volere en trare  nella d ib a ttu ta  questione del 
più o meno esteso territo rio  a i cui p ro d o tti sia 
applicabile ta le  denominazione) quelli che più 
di tu t t i  hanno incontrato  e incontrano il favore 
dei consum atori esteri. C ostituirebbe dunque 
un danno non indifferente per l ’economia n a 
zionale, con la perd ita  di m ercati faticosam ente 
conquistati, se la loro produzione venisse ad 
essere dim inuita e peggiorata.

Mi lim iterò ad  accennare, non volendo d i
lungarm i di troppo, a u n ’a ltra  dannosa rip e r
cussione nei riguard i di interessi economici. 
I l ridursi cioè o il venire a cessare dell’a ttiv ità , 
con conseguente aum ento della disoccupazione, 
di aziende commerciali e industriali, s tre tta - 
m ente connesse alla produzione enologica, le 
quali in parecchi centri della Toscana hanno 
acqu ista ta  una  notevole im portanza.

Sotto quali forme potrebbe in tervenire un 
concorso dello S tato  1

Eiuscirebbe certo di vantaggio il facilitare 
le operazioni e il tasso per il credito agrario di 
m iglioram ento. Temo però che gli agricoltori 
diffìcilmente in  questo m om ento vorranno r i 
correre al credito, perchè giustam ente preoc
cupati di andare incontro a  indeb itarsi m ag
giorm ente. O ccorrerebbe dunque p iu tto s to  u n  
d ire tto  contributo  dello S tato  per l ’esecuzione 
dei lavori di ricostituzione, di cui potessero 
usufruire anche i singoli agricoltori, senza r i 
chiedere che essi si debbano riun ire  in  con
sorzi, la costituzione dei quali incon tra  spesso 
delle difficoltà assai gravi.

Salvo dunque a ltre  form e m igliori che pos
sano essere proposte d a ll’onorevole m inistro  
dell’agricoltura e delle foreste, v i potrebbe
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essere quella, sempre quando egli ritenga fon
da ta  la richiesta di un  concorso da parte  dello 
Stato, di comprendere, bene inteso entro d e ter
m inati e precisi lim iti, i lavori per la ricostitu 
zione delle zone fillosserate tra  le opere contem 
plate nel nuovo schema di legge unica sulla 
bonifica.

Si tra tte rreb b e  specialm ente di estendere a 
tali lavori i con tribu ti per dissodam enti, af
fossature, sistemazioni di terreni, acquisti di 
esplosivi e di apparecchi a tt i  ad effettuare 
lavori profondi, nonché le sovvenzioni e prem i 
per im pianti di linee elettriche e per l ’impiego 
dell’energia elettrica, conforme alle disposi
zioni contenute in alcune delle leggi speciali 
riguardan ti le opere agrarie fondiarie facol
ta tive , leggi da unificarsi appunto  nel nuovo 
testo  unico.

Ritengo che la concessione di ta li contributi, 
od a ltra  form a di in tervento  statale, sarebbe giu
stificata quando si tenga presente che, come 
norm a nel selezionare le iniziative di bonifica, 
si debba, sono queste testuali parole di S. E. 
Serpieri: « selezionarle  con (criterio della  m a s s im a  
u t i l i tà  naziona le^ ohe n o n  è solo u t i l i tà  econom ica: 
ricordare so p ra ttu tto  i l  fin e  dem ografico  e a n ti-  
urhan istico^ (lucllo cioè d i d a r v ita  a ta li  n u o v i  
o r d in a m e n ti  della  p ro d u z io n e  che assorhano  nel-  
V u n ità  te/rritoriale i l  lavoro d i u n  n u m e ro  m a s 
sim i) d i c o n ta d in i so lid a lm en te  e s ta b ilm en te  a t
tacca ti a lla  terra  ».

E a nuovi ordinam enti, per rispondere sem 
pre più  alle d ire ttive  dell’onorevole sottosegre
tario  per la bonifica integrale, m antenendo 
bensì predom inante la coltura della vite, do
vrebbe essere subordinata  la concessione di 
(pialsiasi contributo  alle aziende delle zone 
fillosserate, ordinam enti del resto già la rga
m ente ad o tta ti in  Toscana per i lavori di rico
stituzione.

Si dovrebbe cioè procedere a nuovi im pianti 
di v itign i soltanto in v igneti specializzati o 
a ltrim en ti in filari, purché questi d is tan ti tra  
loro in  m isura ta le  da perm ettere  di dare un 
m aggiore increm ento in genere alle colture 
erbacee.

'Nei lavori da effettuarsi si dovrebbe poi 
sempre tenere presente lo scopo di dare una 
migliore sistem azione ai terreni, in  modo da 
im pedire i franam enti, il dilagare delle acque; 
di procedere insomma, di pari passo con la

piantagione delle viti, ad una vera e propria 
opera di bonifica delle zone collinari, ricor
dando che la Toscana, anche in  questo campo, 
ha delle nobili tradizioni, collegate ai nomi 
del Eidolfi e del Testaferrata.

Aggiungo u n ’a ltra  condizione, alla quale in 
modo assoluto bisognerebbe subordinare la 
concessione di contributi. L ’essere le aziende 
comprese in un consorzio di vini tipici. Sta 
bene di proteggere la v itico ltura, m a purché 
essa ne sia m eritevole per i suoi prodotti. 
Quando questi siano costitu iti invece da vini 
che ingom brano e deprezzano il m ercato, la 
cosa é ben differente: sarebbe assolutam ente 
da escludersi, senza discussione, qualsiasi r i
chiesta di con tribu ti allo S tato . Questo ha il 
dovere di proteggere la v iticoltura, m a purché 
essa risponda a interessi di carattere  nazionale.

Quando si subordini, entro ta li lim iti, la 
concessione di contributi, è da ritenersi che non 
si dovrebbe andare incontro ad eccessivi aggravi 
finanziari, perchè è lim ita ta  l ’estensione delle 
zone alle quali potrebbero essere accordati, 
purché, bene inteso, si escluda qualsiasi favo
ritism o assolutam ente fuori di luogo.

La m ezzadrìa, onorevoli colleghi, come fu 
detto  l ’anno scorso dall’onorevole Sarrocchi, 
è insostituibile nella regione chiantigiana e, 
possiamo aggiungere, in  m olte altre, perchè 
ha la funzione di custodire le p ian te  arboree 
e specialm ente le viti, patrim onio precipuo della 
nostra  agricoltura. Quando questo patrim onio 
venisse ad essere d is tru tto , cesserebbe per con
seguenza la funzione della m ezzadrìa, condotta  
inesorabilm ente a sparire.

S iffatta possibilità desta nell’animo di noi, 
agricoltori toscani, un  senso di vivo sgomento. 
Ci sentiam o troppo a ttacca ti per tradizione a  
ta le  p a tto  di lavoro, che ci ha permesso, lo 
dico a tito lo  d ’onore per la nostra  regione, di 
distinguerci per un  prim ato , di cui al giorno 
d ’oggi non si tiene, spesse volte, sufficiente
m ente conto di fronte ai risu lta ti che dànno, 
con maggiori produzioni, specialm ente g rana
rie, a ltre  regioni do ta te  di p iù fertili terreni. 
I l p rim ato  è quello di avere una  densa popola
zione di famiglie coloniche, stab ilm ente fisse 
alla te rra  e s tre tte  a noi da vincoli di p e rfe tta  
collaborazione. O ra noi consideriamo come un  
punto  di onore di conservare ta le  p rim ato , 
ben sapendo che esso risponde in  pieno a
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quelle elie sono le d ire ttive  per una  più in tensa 
ruralizzazione volu ta da ll’onorevole Capo del 
Governo.

Specialm ente per questo, di fronte al pericolo 
ben grave cbe corre la m ezzadria in alcune 
zone della Toscana colpite da ll’invasione fìl- 
losserica, ho ritenu to  doveroso di richiam are 
su di esse l ’attenzione dell’onorevole m inistro 
dell’agricoltura e delle foreste.

Mi auguro che, con quella fervida e profonda 
passione con cui prende sempre a cuore i p ro 
blemi più v ita li della nostra  agricoltura, egli 
vorrà  cortesem ente tener conto di quanto  ho 
fin qui esposto, abusando m agari troppo, ono
revoli colleghi, della vostra  cortese benevo
lenza. [ A p p la u s i  e co n g ra tu la z io n i).

M ILIAhfl. Domando di parlare. 
PEESIDENTE. Ne ha facoltà.
M ILIA N I. Onorevoli Senatori. Quando per 

tu t ta  una v ita  che non è più  breve, si è seguito 
con in te lle tto  d ’amore un  im portan te  problem a 
0, per meglio dire, un  complesso di problem i 
dei quali per lunghissimi anni si è tan to  p a r
lato senza venire se non a qualche ra ra  e 
trascurabile  conclusione, non si può non m ani
festare u n ’in tim a e profonda soddisfazione, 
constatando che riguardo a questo, e cioè alla 
restaurazione della m ontagna, si è realm ente 
cominciato a passare dal periodo dei m olti d i
scorsi e dei pochi fa tti a quello dei m olti fa tti 
e dei pochi discorsi.

N on ho bisogno, per non ted iare il Se
nato, di rifare la storia an tica della legisla
zione forestale e tan to  meno di rifarm i ai 
principii per cui questa  legislazione è s ta ta  
messa in a tto  nei diversi paesi civili, e sempre 
più è an d a ta  perfezionandosi in  guisa da 
poter veram ente proteggere e sostenere l ’eco
nom ia della m ontagna. Dirò sem plicem ente 
che in  Ita lia , nell’ultim o cinquantennio, si è 
incom inciata a vedere l ’im portanza che le 
questioni forestali avevano pel paese. Ma la 
visione era m olto lim ita ta  e riguardava sola
m ente i te rrito ri boschivi. In fa tt i  la legge del 
1877, che fu la prim a in  m ateria  dopo la costi
tuzione del Eegno, era una legge liberalissim a: 
essa si preoccupava soltanto  di m antenere la 
stab ilità  dei terren i, fossero essi nudi o boschivi, 
c non si ad d en trava  in a ltr i cam pi e neppure 
si curava del m iglioram ento e dell’aum ento dei 
boschi.

I l Eegim e fascista, conscio dell’enorm e im por
tanza  del problem a che riguarda la m ontagna 
ita liana, pose m ano fin dai prim i anni di Go
verno al riordinam ento  di tu t ta  la legislazione 
forestale, inquadrando il vecchio concettò del 
vincolo in  una più larga visione delle forme e 
delle esigenze dei problem i della m ontagna; 
ponendo a to ta le  carico dello S tato  le spese per 
la sistem azione del regime m ontano e anche 
provvedendo a ll’istituzione dei consorzi facol
ta tiv i e obbligatori fra enti e p riv a ti per i 
lavori di rim boschim ento, favorendo, m ediante 
contributi, la buona tecnica e la buona am m i
nistrazione dei pa trim oni dei comuni e degli 
a ltri enti ijubblici, e provvedendo a stim olare, 
con esenzioni fiscali e con forti contributi, l ’in i
z iativa p riv a ta  in fa tto  di rim boschim ento e 
di m iglioram ento di boschi e di pascoli. A que
sto principalm ente provvede la legge 39 d i
cembre 1923. Dopo di essa il Eegim e fascista 
ha elaborato e reso esecutive le seguenti leggi: 
Legge sulla bonifica in tegrale  21 dicem bre 
1928; legge sulla caccia 15 gennaio 1931, legge 
sulla pesca 8 o ttob re  1931, legge sulla tu te la  
dei castagneti 18 giugno 1931. La legge sulla 
bonifica in tegrale prevede la restaurazione 
to ta le  della m ontagna in  perfetto  accordo con 
la sistem azione dei to rren ti e dei fiumi, nonché 
il m iglioram ento dei pascoli e della viabilità. 
In  conseguenza di questa legge le funzioni della 
pubblica am m inistrazione incaricata  della sua 
applicazione, da semplici funzioni d i polizia, si 
sono venute trasform ando, per effetto dei nuovi 
concetti, ponendosi sulla via di esercitare una 
vera tu te la  del patrim onio forestale e m ontano. 
D a qui è so rta  anche la necessità di apportare  
alla pubblica am m inistrazione, cui prim a era 
dem andata  la funzione deUa applicazione della 
legge forestale, una  sostanziale modifica che 
il Eegim e ha voluto s’im perniasse sulla m i
litarizzazione e sull’aum ento degli organici 
per fa r fron te  sem pre meglio alle sue nuove 
attribuzioni. F ra  le principali vi è quella della 
vigilanza sulla applicazione delle nuove leggi 
indicate e la organizzazione in tem po di guerra 
della polizia m ilitare.

E  cosi sorse la Milizia forestale, forte  di 
ufficiali p ro v e tti e di m iliti accuratam ente  
scelti ed is tru iti nelle scuole appositam ente 
create.

La bonifica in tegrale  deve essere (anzi cosi
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è disposto nella legge) non solo rivolta  alla 
bonifica della pianura, m a anche a  quella della 
collina e della m ontagna perchè si possa avere 
un tu tto  armonico e inscindibile, come elemento 
essenziale della nostra  politica economica.

Oggi, dovunque, nei paesi specialm ente 
di Europa, si deve constatare il ritorno ai 
principii nazionalisti; in I ta lia  questo è più 
evidente per opera del fascismo. D ’altra  
parte  non vi è ilubbio che i problem i economici 
assumono sempre più un carattere  generale, 
internazionale. B asta, senza perdersi in  molte 
parole, pensare al fa tto  incontestabile della 
crisi che colpisce ugualm ente i paesi grandi e 
piccoli, quelli che hanno fa tto  e quelli che non 
hanno fa tto  la guerra, ricchi e poveri, basta  poi 
riflettere alle tan te  cose che su questa crisi 
sono s ta te  dette  da com petenti e da incom pe
ten ti sui giornali, sulle riviste, nei libri e nei 
congressi, senza che nessuno abbia saputo preci
sarne le cahse e tan to  meno indicare quali siano 
le vie per poterne uscire. La sola cosa che si 
può fare è di non abbauilonaisi alla sfiducia, 
chiam ando a racco lta  tu tte  le energie, resistendo 
e m anovrando per non essere sopraffatti dalle 
difficoltà del m om ento. E precisam ente questo 
ha fa tto  il Governo fascista, quando da una 
jiarte  ha promosso la ba ttag lia  del grano e 
dall’a ltra  ha prom ulgato le leggi per la bonifica 
integrale. La battag lia  del grano, è inutile  che 
stia  a dirlo, ci ha porta to  a dei risu lta ti v an tag 
giosi innegabili. Nel m om ento presente qual
cuno dei soliti pessim isti che non m ancano 
mai, strisciando pei corridoi, insinuandosi un 
p o ’ dappertu tto , cerca di svalutare questa 
magnifica opera del Begime. Ma invano ; 
troppo sono evidenti i fa tti  e i da ti s ta ti
stici che li confermano; e più ancora sono 
notevoli i benefici iierm anenti che la b a t
taglia del grano ha procurato  a ll’agricoltura 
nazionale, spingendola a m ettersi al corrente 
dei processi p iù  m oderni e ad aum entare la 
produzione con un più largo uso dei concimi, 
con una più diffusa applicazione di macchine, 
con la sistem azione dei terreni, cose tu tte  
essenziali per una agricoltura che debba corri
spondere alle esigenze del nostro tempo.

L ’agricoltura, a differenza dell’industria , non 
ha bisogno di cam biare tu tto  il suo a ttrezza
m ento per cam biare le sue produzioni. In  un 
dato  terreno, e in un dato clima possono jiro-

sperare e svilupparsi tu tte  le p ian te che in  quel 
clima e in  quel terreno hanno la possibilità di 
crescere. N ell’industria, al contrario, qualsiasi 
cam biam ento anche tenue della produzione 
esige fondam entali rinnovazioni negli im pianti 
e nel m acchinario che, nel p ia dei casi, viene 
svalu tato  quasi com pletam ente. Cosi se m alau
guratam ente  dovesse verificarsi il caso in cui 
la coltura del grano non fosse più. conveniente, 
qualunque a ltra  dovesse sostituirla troverebbe 
già u n ’o ttim a preparazione. E se accadesse 
-  che Dio disperda il pensiero che in questo 
m om ento mi viene -  una guerra, sarebbe faci
lissimo to rnare  alla coltivazione del grano in 
quel terreno che in  a ltre  circostanze era stato  
dedicato ad altre  colture.

Ma non voglio insistere su questo punto.
La bonifica integrale provvede, in concor

renza con le a ltre  leggi forestali, oltre che 
alla sistemazione del piano, a quella della 
m ontagna, compiendo una funzione della più 
grande p o rta ta , in quanto le sistemazioni della 
m ontagna non solo servono ad accrescerne i 
p rodotti, m a servono altresì al consolidamento 
di una p arte  notevolissim a del patrim onio 
della Nazione. Perciò tu tto  l ’insieme di leggi 
che teiide a ta l fine è da lodare senza restrizioni 
e bisogna in tu t t i  i m odi curarne e favorirne 
l ’ applicazione, anche se talune paiono e 
non sono di secondaria im portanza. In fa tti, 
se i principali risu lta ti che si a ttendono dalla 
bonifica integrale devono essere quelli di con
solidare il suolo, di aum entare la produzione 
dei boschi, e dei pascoli, ve ne sono altri, e 
non trascurabili, che possono efficacemente 
concorrere se non ad accrescere ad im pedire 
però ulteriori esodi della popolazione dalle 
zone m ontane. Ino ltre  osservo che i p rodo tti 
della m ontagna anche in  avvenire è da r ite 
nere che siano meno soggetti di quelli della 
p ianura  alla concorrenza che può venirci fa tta  
dall’estero, non foss’altro  per l ’alto costo dei 
traspo rti dato il volume, il peso e la povertà  
del valore dei p rodo tti stessi.

Ho ricordato  da principio le principali 
leggi che il Governo fascista ha concretato 
nell’interesse generale e principalm ente in 
favore dell’economia m ontana tra  cui quelle 
per la caccia, per la pesca e per le piante* offi
cinali.

La legge per la caccia -  che tra  l ’altro  è un
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ottim o esercizio sportivo e interessa un più 
grande num ero di persone che non si creda -  
è riuscita finalm ente a coordinare per quanto  è 
possibile le diverse tendenze, è g iun ta  a troncare 
una volta  per sempre le controversie che esiste
vano tra  riservisti e non riservisti.

Mi perm etto  però, fa tta  la debita  lode alla 
legge ed ai suoi fini, di fare alcune considera
zioni delle quali spero po trà  essere tenuto  conto 
dall’onorevole M inistro. 8e in questi giorni si 
sfogliano le riv iste  venatorie si vede che si 
fa un gran parlare  delle num erose lanciate 
di pernici, starne, fagiani, ecc. O ra io osservo 
che questa è una bella cosa perchè tende a 
ripristinare il patrim onio strem ato  della nostra  
selvaggina stanziale. Ma penso che non sarebbe 
difficile fare di più e di meglio giovandosi di 
una disposizione della legge stessa e cioè 
quella delle bandite, che potrebbero essere 
veram ente i centri di ripopolam ento della 
selvaggina, specie nella zona m ontana.

Con ciò si raggiungerebbe un duplice scopo: 
m entre a ttua lm en te  le lanciate di selvaggina si 
fanno con selvaggina in tro d o tta  dall’estero che 
costa m olto cara e non si acclim ata facilm ente 
(tanto che può ritenersi che non più del 50 % 
di essa prende a vivere norm alm ente nel luogo 
dove viene immessa), facendole invece con 
selvaggina to lta  dalle nostre bandite  si o tte r
rebbe una notevole economia e, tra ttan d o si 
di soggetti già a d a tta ti a ll’am biente, si avreb
bero assai migliori risu ltati.

Le Commissioni venatorie provinciali do
vrebbero essere stim olate ad effettuare l ’is ti
tuzione delle band ite  e delle riserve im pie
gando -cosi, in  conform ità delle disposizioni di 
legge e della buona pra tica  venatoria, con 
sicuro vantaggio i mezzi di cui dispongono.

ÍÍon serve dire che principalm ente la custodia 
delle bandite  ed anche delle riserve di carattere  
collettivo form ate dalle Commissioni provinciali 
dovrebbe essere affidata alla Milizia forestale 
che nelle sue scuole avesse acquistato  le op
portune cognizioni.

Q uanto alla pesca piacem i rilevare come 
aell’annuario recentem ente pubblicato ven 
gono m olto opportunam ente riassunte le d i
sposizioni legislative che la riguardano e ne 
d.0 am pia lode a ll’onorevole m inistro, e ai 
suoi collaboratori. T ra le iniziative per la 
pesca delle acque in terne è veram ente notevole

quella della istituzione dei Consorzi dei quali 
liarecchi hanno adesso cominciato a funzionaTe 
e prom ettono bene. È  necessario, però, che sia 
meglio in tesa l ’im portanza di questi Consorzi, 
perchè ho dovuto constatare che ancora que
sto concetto non è penetrato  non som nelle 
popolazioni rurah , m a neppure fra le persone 
che dovrebbero interessarsi a diffonderlo.

I  Consorzi, sorti in  forza della legge del 
m inistro Acerbo, possono corrispondere agli 
scopi della medesim a per gli en ti che rap p re 
sentano e per gli uom ini che sono chiam ati a 
comporli; m a abbisognano di m olta p ropa
ganda e del valido appoggio della vigilanza che 
deve essere affidata alla Milizia forestale.

Inoltre, fra  le riserve della zona m ontana, 
è necessario tener conto della raccolta e della 
coltivazione delle p ian te  officinali. Il nostro 
territorio , dalle Alpi a ll’estrem a Sicilia, si 
p resta  m irabilm ente al na tu ra le  sviluppo e alla 
co ltura delle più  diverse p ian te  officinali per 
le essenze medicinali. Questo ram o non è 
sta to  curato ancora abbastanza e si sa che 

, oggi l ’Ita lia  è costre tta  a im portare annual
m ente p ian te m edicinali per o ltre 100 milioni 
di lire.

Ora, se non tu tti, questi 100 milioni di lire 
in  gran  parte  potrebbero essere dati dalla 
flora che già- na tu ra lm en te  cresce sulle nostre 
m ontagne o che potrebbe esservi in trodo tta .

Ed ora, a proposito di bonifica integrale, 
mi si p e rm etta  di scendere al piano, e di racco
m andare a ll’onorevole m inistro e a ll’onorevole 
Serpieri alcuni allevam enti di alberi, che cre
scono meglio nelle valli e lungo il corso dei 
fiumi.

Il pioppo, ad esempio, può dare un  no tevo
lissimo prodotto  e supplire alla m ancanza di 
legnam e tan to  deplorata. Si t r a t ta  di una 
coltura già molto no ta  e stud ia ta , ed anche 
già largam ente diffusa; m a bisogna fare di più: 
vi sono gli studi di cui si in teressava il com 
pianto  Arnaldo Mussolini, vi è un  rilievo accu
ra to  di tu t t i  i terren i lungo il Po, sia di p ro 
p rie tà  dello S ta to  che dei privati, ad a tti 
alla coltivazione del pioppo.

P er u n ’a ltra  essenza non trascurabile, quella 
dell’ailanto, c ’è uno studio fa tto  alla Scuola 
superiore di Firenze; esso potrebbe vegetare in 
terreni affatto  diversi da quelli del pioppo, 
e sarebbe a tto  a fornire del legnam e per di-

D isc/ussioni. /, 602
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vì'tkì iLsi tra  cui la fabbricazione della cellulosa 
o(*corrente per la carta,

basiste uno studio clic deve trovarsi presso il 
Ministero delPagricoItura e delle foreste, 
piantagione, lungo il litorale Adriatico e Medi- 
t(U’raneo, del pino, p in u s  p in e a , piantagione 
d ie  potrebbe essere molto sviluppata lungo le 

■ nostre spiagge. Infine ricordo ancora che sono 
sta ti fa tti degli sttidi, specialmente in tem po 
passato dall’Am m inistrazione ferroviaria, per 
la (‘oltivazione deireucaliptus. Di questa p ian ta  
ve ne sono m olte varie tà  e qualcnna può riu 
scire utile per la fabbricazione delle traversine 
ferroviarie. 8u questo punto  sono in grado di 
dare una notizia sicura e cioè che nel Brasile, 
precisam ente nello S tato  di San Paulo, si sono 
bruciate grandi estensioni boscate di p ian te poco 
utili per sostitu irv i im pianti di encaliptns per 
fornire le traversine ferroviarie, con risu lta ti 
splendidi, tan to  soddisfacenti che oggi la fer
rovia paulista  ne usa già largam ente e con 
profitto.

Lo studio di tale questione m erita  di essere 
ripreso, tan to  più che da noi si avrebbero larghe 
zone dell’Ita lia  meridionale e insulare dove 
Peucaliptus può magnificamente svilupparsi 
e jirosperare.

E non voglio più oltr(i abusare della pazienza 
del Senato, m a non posso chiudere il mio dire 
senza richiam are l ’attenzione di Esso e del 
Governo sulla im portanza e la m olteplicità 
dei compiti affidati alla Milizia forestale.

Aon ho bisogno, dopo quello che della Mili
zia forestale è stato  scritto nella relazione del- 
l ’ou. Eornaciari alla Camera e nella relazione 
al Senato dell’on. Eaineri, di tesserne le lodi: 
sarebbe un fuor d ’opera. Io soltanto mi limito- 
a constatare che l ’opera di tale Milizia ha dato 
veram ente risu lta ti maggiori di quelli che si 
potevano sperare ad onta della sua recente 
formazione e dello scarso num ero dei suoi 
componenti, sia nel personale degli iifficiali che 
il] quello di custodia. Onde è che ho provato 
un senso di m eraviglia e un  vero dolore nel 
leggere il decreto 25 gennaio 1932, n. 56, che 
riguarda la riduzione degli organici della Milizia 
forestale, (ùipisco benissimo le necessità di 
bilancio, le difficoltà dell’ora ]ii’<^sente, m a mi 
è difficile renderm i conto di un  provvedim ento 
che non può certo beneficanaente influire sulla 
a ttuazione delle leggi di cui ho fin qui parlato .

La deficiente sorveglianza -  m i rivolgo spe
cialm ente all’on. Serpieri, che sta  facendo 
eseguire lavori m irabili — può essere che faccia 
venir meno, e in ta luni casi faccia m ancare 
del tu tto  quei risu lta ti che si potrebbero 
aspettare  se i de tti lavori fossero opportuna
m ente assistiti e sorvegliati.

E ipeto, la Milizia forestale fa tu tto  quello 
che può, anzi più di quello che sarebbe da 
aspettarsi da essa, m a si sente m anchevole di 
fronte ai bisogni sempre crescenti, poiché sta  
di fa tto  che, di mano in  mano che le opere di 
bonifica integrale e della sistemazione aum en
tano, aum entano necessariam ente anche i com
p iti della Milizia forestale.

Ho accennato alla caccia, alla pesca, alla 
coltura delle p iante medicinali, ecc., per porre 
in evidenza la complessità dei servizi a cui 
bisogna provvedere perchè l ’economia m on
ta n a  si consolidi, si sviluppi e sia sorgente di 
v ita  alle popolazioni che la m ontagna abitano.

Però voglio ancora raccom andare a ll’ono
revole ministro- d ’interessarsi di fare in modo 
che il sopraindicato decreto-legge 25 gennaio 
1932, n. 56, venga sospeso per impedire che 
abbiano ad aversene dannose conseguenze e 
che siano dim inuiti e r ita rd a ti i benefici che 
devono portarci la bonifica integrale e l ’in 
sieme delle leggi che il Eegim e ha prom ulgato 
per la redenzione della m ontagna.

-Concludo riassum endo: la m ontagna in I t a 
lia ospita non meno di un quinto della-sua 
popolazione, ed occupa più di un  terzo della 
sua superficie. Occorre non dim enticare, anzi 
avere sempre presente, al contrario di quello che 
si è fa tto  per il passato, che questa en tità  non 
sta  a sè, m a è s tre ttam en te  collegata con l ’in 
te ra  superficie del territorio . Mi perito affer
m are che dalla salute e dalla economia della 
m ontagna -  presa questa  parola nel suo più 
largo significato -  dipende principalm ente la 
salute e l ’economia delle valli e del piano. E 
così essendo, parm i che, se ben si riflette, sia 
ancora troppo poco quello che si dà per la siste
mazione della m ontagna in confronto di quello 
che si dà per il rim anente del territo rio  nazio
nale. Ciò tan to  più se si considera che, m entre 
la bonifica delle valli e della p ianura richiede 
in  m olti casi, su lim itata  superficie di terra , 
ingentissim e spese, con eguale somma si pos
sono sistem are vastissim e zone m ontane. In o l
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tre  si pensi alle immense (jiistese di m onti clie, 
specialmente nell’Appennino del centro d ’Italia^ 
possono essere rimesse in buone condizioni in 
breve girò di anni, solam ente con un  più  
razionale ed appropriato  regime, che non 
richiede se non una più assidua intelligente ed 
amorosa sorveglianza.

Io non aggiungo altro. Ho la ferm a li duci a 
che tan to  l ’onorevole M inistro come i suoi 
maggiori collaboratori, che danno il massimo 
affidamento, abbiano ben compreso le cose 
che ho detto  e che spero possano coincidere 
con le loro vedute, sicché, nei lim iti del possi
bile, si compiacciano di accoglierle o almeno di 
tenerne conto, nell’interesse della m ontagna e 
dell’intero paese, che tan to  ancora aspe tta  
con fiducia dall’opera del Eegime. (A p p la u s i ) .

D E CAPITANI. Dom ando di parlare.
P E E S ID E N T E . Ne ha facoltà.
D E CAPITANI. Onorevoli Colleglli, da qual

che anno il bilancio dell’agricoltura ha dato  
a me la compiacenza di po rtare  il mio pic
colo contributo  ad una  discussione che è, 
nei due ram i del Parlam ento , fra  le più  im por
tan ti, e alla quale la Nazione dopo l ’avvento  
del Fascism o -  e per m erito  di questo -  presta , 
di anno in  anno, crescente attenzione.

La circostanza di questa discussione dà 
modo di considerare l ’agricoltura ita liana  in 
tu tta  la sua v astità  e com plessità.

D na tale  visione to ta lita ria  del m aggior 
problem a nazionale, con rilievo partico lare  
dei p u n ti più dolenti della sua economia nel 
momento a ttuale, ha saputo darei in modo 
sintetico, evidente e chiaro l ’onorevole relatore. 
Un argom ento di ta le  mole ed im portanza è 
stato tra tta to  dal collega E a ineri in modo 
veram ente m agistrale.

La nostra  agricoltura è così varia  e m olte
plice nelle sue origini, nei suoi mezzi, nelle sue 
esplicazioni che solo a pochi è dato approfon
dire in ogni p a rte  un  così immenso scibile.

Ognuno però, secondo le sue conoscenze e 
possibilità, deve dare la sua collaborazione 
affinchè, da voci diverse e da diversi in te lle tti, 
venga agli organi dello S tato  e al Governo 
quella sana collaborazione che vale a m antenere 
sempre saldi e aderenti alle effettive esigenze 
della v ita  agraria i p rovvedim enti e la legisla
zione, e il Paese abbia -  in in te rro ttam en te  -  il 
conforto di sentirsi assistito  dallo studio assiduo

ed appassionato delle sue necessità di v ita  e di 
progresso.

La grav ità  del m om ento economico che il 
nostro Paese a ttrav ersa  -  come tu tto  il mondo -  
non ha bisogno di essere descritta.

T u tte  le categorie p rodu ttive  ne risentono 
il peso crescente: l ’agricoltura ne è s ta ta  e ne 
è tu tto ra  investita  in pieno; m a resiste iier la 
forza morale, m irabile, degli agricoltori e per 
i iirovvedim enti economici num erosi, organici, 
efficaci del Governo Fascista.

Sempre, quando ci si accinge ad accennar«^, a 
necessità non ancora scoperte o parzialm ente 
scoperte da ll’in tervento  statale , occorre aver 
presente tu tto  quanto  è stato  fa tto , xier conte
nere i nostri rilievi, le nostre  osservazioni, le 
nostre richieste nei lim iti che i l . senso della 
m isura ed i g iusti non vulnerabili interessi di 
a ltre  categorie impongono.

V ’è u n ita  alla relazione del bilancio dell’agri
coltura una tabella  -  l ’allegato C: « Elenco dei 
principali provvedim enti recenti a d o tta ti dal 
Governo Fascista  per difendere e sostenere i 
prezzi dei p rodo tti agricoli » -  che gii agricol
to ri dovrebbero m andare a m em oria e che a 
cara tte ri di fuoco dovrebbe venire im pressa in 
fronte dei denigratori delle eure e degli sforzi 
che il Governo Nazionale po rta  a ll’agricoltura.

E l ’elenco è già oggi invecchiato perchè in  
esso non è indicato il decreto-legge pubblicato  
in questi ultùnissim i giorni, col quale -  nuovo 
titolo di g ra titud ine  degli agricoltori verso il 
Eegim e -  è stato  riveduto  il dazio di protezione 
sull’im portazione del burro. Questo provvedi
m ento, vivam ente atteso  dagli agricoltori, specie 
della Valle P ad an a  nella quale partico larm ente  
si accentua la xiroduzione bu rriera  nazionale, 
farà  in modo che il burro  estero, fermo rim a
nendo il prezzo medio a ttu a le  dei grandi m er
cati di origine in lire 7 al chilogrammo, non 
po trà  en trare  in I ta lia  che ad  un  jirezzo v a 
rian te  da 11 a 12 lire al chilogrammo.

Il provvedim ento ha un  im m ediato riflesso 
anche sui prezzi del la tte  che, come è noto, 
sono fissati con riferim ento ai prezzi dei 
derivati. In  alcune provincie della Lom bardia 
e del P iem onte la discesa dei prezzi del la tte  
negli u ltim i tem pi aveva toccato  le 28-30 lire 
per e tto litro : la m età  del prezzo di costo!

Q uesta saggia m isura p ro te ttiv a  deve essere 
posta nel quadro generale del problem a casea
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rio italiano. L ’Ita lia  è paese esportatore di 
p rodo tti caseari. Anche nelle due ultim e sca
brose annate  abbiamo potu to  m antenere con 
l ’estero una esportazione attivissim a di p ro 
dotti, però con sacrifici sempre maggiori sui 
prezzi di vendita per i nostri industria li ed agri
coltori.

Ma prim a di ino ltrarm i nel considerare la 
produzione nazionale casearia nei suoi rapporti 
con l ’estero, occorre che accenni ad alcune 
altre  questioni assai im portanti: innanzitu tto  
alle con trattazioni del la tte  industriale, nelle 
(¿uali gli agricoltori hanno visto in questi ultim i 
anni ad d irittu ra  trascurato  il fa tto re  del prezzo 
di produzione. L ’assurdo di fare il prezzo, com
pletam ente trascurando quelle che sono le 
spese vive di produzione che gli agricoltori 
sostengono, ha porta to  l ’economia agricola delle 
zone in tensam ente la ttifere  ad un esaurim ento 
che non ha bisogno di essere illustrato .

Le con trattazioni a base del titolo di grasso 
-  caldeggiato dal Sindacato nazionale dei 
tecnici agricoli -  m eritano di essere tenu te  p re 
senti nella ricerca di m etodi più rispondenti per 
la determ inazione del prezzo del la tte  indu 
striale.

In  questo campo, certo, c’è molto da fare da 
p a rte  degli agricoltori che solo in questi ultim i 
anni, sotto la sp in ta delle giovani organizza
zioni sindacali fasciste, si stanno dando u n ’a t 
trezzatu ra  economica.

Si deve trovare un migliore equilibrio tra  la 
produzione di la tte  alim entare e la produzione 
di la tte  destinato ad uso industriale, e prim a 
ancora si deve trovare  un  migliore equilibrio 
fra Pallevam ento del bestiam e da la tte  e 
l ’allevam ento del bestiam e da carne.

Il la tte  alim entare ha subito ingiustam ente 
la sorte del la tte  industriale  nel continuo deprez
zam ento, senza che il consumo se ne sia avvan 
taggiato.

Le centrali del la tte  hanno troppo spesso 
aum entato  questa discordanza, poiché hanno 
aggravato il prezzo del la tte  della spesa della 
manipolazione, oltre a quelle inerenti a ll’am 
m ortam ento  degli im pianti ed a ll’u tile delle 
imprese che gestiscono le centrali stesse; non 
sarebbe m ale se, dopo questo periodo neces
sario di esperim ento, si addivenisse ad una 
revisione generale della questione delle centrali 
onde adeguarle alla rea ltà .

Comunque, è evidente che necessita una m ag
giore propaganda per il consumo del la tte  
alim entare, in  modo da spostare in  questo se t
tore una parte  della produzione oggi eccessiva 
del la tte  industriale.

I  medici italiani, che hanno udito  quel m agni
fico discorso del Duce re lativam ente a  quanto 
essi devono fare per m igliorare l ’igiene nazio
nale, dovrebbero ricordarsi che con una sana 
propaganda alim entare farebbero realm ente 
il bene della inazione dal punto  di v ista  non 
solo igienico, m a anche economico.

II m ercato interno va p ro te tto  non solo 
dalle im portazioni dall’estero, m a anche dalle 
sofisticazioni e dalle frodi che sempre si p e r
petuano in  larga m isura. ISTon occorre dire a 
quali gravi danni va incontro la nostra  p rodu
zione casearia, lasciando crescere . la m ala- 
p ian ta  della frode. Bisogna dar b a ttag lia  
accanita  ai p rodo tti non genuini. La p rodu 
zione ita liana  di burro soffre non solo per la 
concorrenza estera, non solo per l ’alto costo 
di produzione in terna  del la tte  in  confronto 
a quello estero -  elem enti a cui è s tato  posto 
un  correttivo con il recente rialzo del dazio 
doganale sul burro -  m a so p ra ttu tto  dalla 
concorrenza dei p rodo tti non genuini. Si cal
cola che il 50 per cento del burro consum ato 
in Ita lia  sia fabbricato  o con miscele di burro 
nazionale con quello estero, o ad d irittu ra  m ar
garinato, 0 con buona dose di grassi vegetali, 
ilo n  pare possibile che si continui a to llerare 
un  simile sta to  di cose; u n  provvedim ento che 
ha dato buoni risu lta ti in altro  campo potrebbe 
anche qui essere applicato: il divieto di usare 
il nome di burro per i p ro do tti non genuini. 
È  presum ibile che le nostre popolazioni r id u r
ranno notevmlmente il consumo dei surrogati 
quando avranno la possibilità di distinguerli 
dal prodotto  genuino. Sono da elogiarsi le 
m isure che hanno preso le due grandi organiz
zazioni degli industria li e degli agricoltori per 
la lo tta  contro i p ro d o tti non genuini: m a 
queste m isure potrebbero avere un  migliore 
e più facile risu lta to  ove il provvedim ento go
vernativo vietasse l ’uso del nome burro  per i 
p ro do tti fabbrica ti con grassi differenti da 
quelli del la tte .

Conseguentem ente a questo provvedim ento 
si potrebbero lim itare le miscele di bu rri a r t i 
ficiali coi bu rri naturaU, rialzare i dazi doganali
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sugli olii di seme, i quali tu rbano  il m ercato 
onesto del burro genuino come quello dell’olio 
di oliva.

ISTel campo dei form aggi le sofisticazioni 
avvengono attraverso  la miscela della m arga
rina, e non vi è altro  da fare che aum entare  la 
sorveglianza e punire gravem ente le frodi. Le 
m ulte, che si vedono applicare ai sofisticatori 
dalle nostre  P retu re, sono ben poca cosa di 
fronte aH’utile  che ricavano questi speculatori.

17ei riguardi dell’estero la politica del con
trollo delle esxiortazioni, in s tau ra ta  con suc
cesso in  Ita lia  dopo il 1920 dal Governo Fascista  
a  mezzo dell’Is titu to  nazionale dell’esporta
zione, dovrebbe estendersi ai form aggi. Si 
deve assicurare al consum atore estero l ’u n i
form ità, la tip ic ità  dei prodotti. Ad esempio 
la produzione del grano si è diffusa in  varie 
provincie le quali cercano di farsi l ’un  l ’a ltra  
concorrenza : bisognerebbe restringere la p ro 
duzione nella regione tipica.

In  sostanza quello che si è fa tto  per i vini 
potrebbe anche essere studiato  per i formaggi: 
la costituzione di Consorzi di form aggi tipici 
per l ’esportazione. Con questo si verrebbe ad 
aiu tare  quella concentrazione delle vendite 
a ll’estero che è una rea ltà  di fa tto  nella vicina 
Svizzera, dalla quale molto abbiam o da im pa
rare  per la organizzazione commerciale ca
searia.

La difesa del prezzo del formaggio attraverso  
la costituzione dei Consorzi, la tipizzazione 
delle produzioni, la lo tta  contro le fabbrica
zioni non scelte, sono tu t t i  elem enti che vanno 
non solo a vantaggio degli industriali, m a anche 
a vantaggio dei p ro d u tto ri della m ateria  
prim a, cioè a vantaggio degli agricoltori.

Chiudo questo argom ento con l ’augurio che 
la tradizionale industria  Qasearia, alla quale 
sono in teressate  quasi tu tte  le regioni ita liane 
con produzioni tipiche di formaggio, possa 
riprendere il suo cammino ascensionale. L ’ag ri
coltura col sistem a dei prezzi a riferim ento 
ha salvato in  questi u ltim i anni l ’industria  
casearia sopportando quasi da sola i danni 
provocati dalla svalutazione delle derra te  agri
cole, dal sotto consumo derivato dal fenom eno 
della disoccupazione e dalla discesa dei redditi. 
Veda ora l ’industria  di a iu tare  l ’agricoltura 
evitando che essa sacrifichi to ta lm en te  le 
proprie risorse,

I l Governo anche in  questo campo ha fa tto  
molto; spetta  alle organizzazioni interessate 
di aiutarlo , ricercando la via migliore per cam 
m inare assieme in  m u tua  collaborazione in 
difesa dei superiori interessi del Paese.

E, semjjre per rim anere nei tem i a me cari, 
perchè più  da vicino sen titi e conosciuti con 
m odesta com petenza m a altissim o amore, la 
sciate -  colleglli illustri -  che m i rip e ta  (non 
è un  anno che da questa stessa tr ib u n a  ne 
parlavo e non per la p rim a volta), lasciate 
che vi accenni alla bachicoltura e che richiam i 
su di essa l ’attenzione del Governo, quella 
che so benevola del Duce e di S. E . Acerbo, 
quella -  che vorrei benevolissim a -  di S. E. 
Mosconi.

Sono fiducioso ed o ttim ista  per n a tu ra  e, 
come già vi dicevo Panno scorso, pu r non 
disconoscendo la g rav ità  della crisi in  cui si 
d ib a tte  la sericoltura ita liana, non m i sento 
di fare eco alle varie Cassandre che, senz’altro, 
ne vedono a breve scadenza la irreparabile 
fine.

Ma devo oggi aggiungere che a un  p a tto  solo 
si può essere ragionevolm ente o ttim isti, e cioè 
che anche per la bachicoltura si in tervenga 
con una  azione di protezione concreta, p ronta, 
efficace. Se questo non sarà, allora anch ’io 
dovrò divenire pessim ista. Si t r a t ta  di una 
a ttiv ità  a cui sono legati gli interessi d ire tti 
di 500-600 m ila famiglie di agricoltori; si 
t r a t ta  di una  industria  che dà lavoro a circa 
200 m ila persone; si t r a t ta  di un  commercio 
che, considerato solo nei rap p o rti con l ’estero, 
e cioè dell’oro che per esso si im porta  nel Paese, 
supera il m iliardo e mezzo di lire. Si t r a t ta  di 
un  prodotto  forse da nessun altro  eguagliato 
per v astità  c profondità  di interessi nazionali 
ad esso connessi; si t ra tta , illustri colleglli, di 
una  ricchezza nazionale di prim issim a, cap i
ta le  im portanza, la  quale s ta  strenuam ente  
resistendo sulle sue ultim e posizioni, per quella 
passione che secoli di c iviltà e di sto ria  hanno 
accum ulato a tto rno  a questa  nostra  aristo'- 
cratica  produzione: resistenza -  iicordiam olo -  
che è sacrificio economico che non può essere 
sostenuto oltre certi lim iti. O rincalzare questa 
resistenza col rinforzo di provvedim enti gover
nativ i, o a ltrim en ti la  linea dovrà definitiva
m ente piegare.

Gli allevatori, in  verità , devono sentirsi
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confortati e rian im ati dalla m olteplicità di 
incoragi>iamenti e di in terventi, d ire tti a soste
nerli nello sforzo: ricordo l’azione fondam entale 
delle Cattedre am bulanti di agricoltura e 
dell’E n te  nazionale serico, ({nella degli E n ti 
sindacali e cooperativi agrari, quella di Casse 
di risparm io ed E n ti di credito, e in modo 
particolare ed assai significativo Pinteressa- 
m ento del Segretario del P a rtito  -  S. E. S ta 
race -  nella sua qualità di Presidente dell’Opera 
Nazionale del Dopolavoro. Perchè non si 
riduca il quan tita tivo  di seme messo alla 
incubazione è s ta ta  escogitata una lo tteria  che 
le Casse di risparm io hanno finanziato con un 
milione di lire.

Mi perm etto peri) far presente al senno del 
Governo nazionale che tu t ta  questa m oltepli
cità di in terven ti ha una im portanza x)sicolo- 
gica, sulla (ìui p o rta ta  sarebbe lecito esprimere 
qualche dubbio, se l ’agricoltore non può 
vedere che alla resa dei conti -  al raccolto -  le 
fatiche, le spese non potranno ricevere qualche, 
sia pure minimo, compenso.

Per questo, e per concludere su un  tale  punto  
dolentissimo dell’economia -  non solo agraria -  
nazionale, con profondissim a convinzione di 
chiedere a ll’erario sacrifici p roduttiv i, senza 
ferm arm i sui modi che so da a ltre  fonti compe
tentissim e già stud ia ti ed indicati, m i perm etto  
esprimere il voto che lo S tato  in tervenga d ire t
tam ente  e con mezzi m ateriali a  ferm are il 
declino, che alla fine potrebbe incontenibil
m ente x>i‘<^cipitRi*e, di una delle branche di 
maggiore a ttiv ità  economica della Nazione.

La ixdazione E aineri ci dà conferm a di una 
a ttiv ità  febbrile e crescente che Ministero, 
Is titu to  per le esportazioni. Confederazioni 
agricole e del commercio, portano alla p rodu
zione ed al commercio o rto -fru ttico lo , argo
m ento pure questo « di costante primissimo 
ordine per il nostro Paese ».

Dalle notizie in teressanti che la relazione 
ci dà sulla organizzazione commerciale nostra  
a ll’estero sono passato a ll’esame delle im por
tazioni ed ho dovuto ancora convincerm i che, 
se vi è campo di espansione oltre i confini della 
P a tria , vi è anche m argine a  benefiche e, 
penso, anche re lativam ente facili lim itazioni 
nelle im portazioni, se vediam o che nei prim i 
undici mesi del 1931 abbiam o im portato  prugne 
secche per quasi 15 milioni di lire e uva  secca

per circa 5 milioni! In  verità  io penso che po r
ta re  prugne e uva in I ta lia  dovrebbe essere 
({uahdie cosa come portare  « vasi a Samo e 
notto le ad  A tene »!

Con grande piacere ho visto portare  a ll’onore 
di una i)articolare segnalazione da p a rte  del 
relatore, il lavoro che da qualche tem po si 
va svolgendo, e con risu lta ti che cominciano ad 
essere apprezzabili, per la organizzazione (com
merciale degli agricoltori, con sovvenzioni sui 
p rodo tti e la costituzione di am m assi sociali 
pe.r ev itare le vendite affre tta te  e disordinate 
al m om ento del raccolto, e favorire con la 
buona conservazione e la vend ita  graduale delle 
diverse derrate  (per ora particolarm ente boz
zoli e frum ento) il realizzo di prezzi migliori.

Non bisogna illudiusi di po ter fare passi 
veloci su questa strada, m a indubbiam ente si 
t r a t ta  di iniziative che hanno in  sè una ragione 
tropjjo elem entare e profonda di successo jier 
dub itare  che non possano arrivare  -  se ben 
d ire tte  -  a felice conclusione.

In  verità  io penso (e il m om ento induce alle 
profonde m editazioni ed alla revisione d ’ogni 
procedim ento fin qui seguito) che, se la tecnica 
ha fa tto  in  agricoltura passi m irabili (e il 
Senato può essere di ciò buon testim onio, 
poiché noi tu t t i  eravam o già uom ini quando 
ancora essa non m uoveva che i p rim i tim idi 
passi), in  fa tto  di vendita  dei sudati p ro do tti 
siamo ancora al sistem a -  per tre  q u a rti e 
forse più degli agricoltori -  di seguire l ’unica 
via, che la necessità di realizzare in  m oneta il 
raccolto impone: cioè vendere presto a qua
lunque prezzo.

Istituzion i che contem perino questa p u r
troppo inelu ttab ile  necessità di fare denaro, 
con ({[uella di una vendita  giudiziosa, graduale, 
scaglionata -  la quale, portando con sè la possi
bilità di form are grossi e omogenei ammassi, 
dà modo di conseguire anche per questo fa tto  
prezzi assolutam ente in ib iti ai piccoli e m edi 
p ro d u tto ri -  m eritano ogni possibile aiuto 
perchè, in  definitiva, m irano ad innalzare i 
prezzi di vend ita  a scapito non del consumatore', 
nè del com m erciante, m a di quid!a bassa e 
im produ ttiva  categoria di speculatori che pesa 
sull’onesto guadagno sia del com m erciante 
come del p roduttore.

Abbiamo già, sia pel frum ento  come e più 
partico larm ente per i bozzoli, esempi notevoli e
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numerosi di queste oroanizzazioni che, aiFinate 
dall’esercizio di diversi anni, possono ormai 
servire di studio e di esempio per la loro d if
fusione altrove.

Mi si perm etta , come Presidente dell’Asso
ciazione delle Casse di risparm io italiane, di 
dire che fra le maggiori loro benem erenze vi 
è quella di aver p restato  e m utuato  m olte 
e m olte decine di milioni perchè non fosse 
svenduto il grano che si teneva nei magazzini. 
Mi auguro che le Casse di risparm io abbiano 
di anno in anno a m oltiplicare questo loro effi
cace intervento , in modo da dim ostrare ancora 
m aggiorm ente quale è l ’etica im portanza di 
questa istituzione p re ttam en te  ita liana.

Queste istituzioni sono chiam ate a  ringio
vanire -  com pletandone la funzione -  i Con
sorzi agrari cooperativi, a cui devesi riconoscere 
il m erito di avere, a fianco delle C attedre am bu
lanti di agricoltura, esplicato azione utilissim a 
pel progresso dell’agricoltura nazionale.

Mi si p e rm etta  di fare un plauso al concorso 
efficace p restato  dalle C attedre am bulanti 
italiane: si può dire che in  pochi, forse in  nessun 
paese, con così poche cattedre, con così pochi 
mezzi, si è po tu to  o ttenere quanto  le cattedre  
italiane hanno o ttenu to  in  questo decennio.

ifonostan te  i colpi fierissimi e con tinuati della 
crisi che si prolunga e si inacerbisce, seminando 
in tu tto  il mondo ed in ogni campo rovine e 
caduti, l ’I ta lia  rurale  serra i pugni e la volontà, 
no n  m o lla . Analogia terrib ile  con la cruenta 
grande guerra, nella quale i nostri ru rali 
hanno saputo passare in  trincea  q u a n ti  in v e r n i  
sono s ta ti  n ecessa ri per arrivare, in  fine, alla 
v ittoria.

L ’esercizio al sacrificio è, invero, un  santo 
retaggio della nostra  stirpe, sì che di esso il 
rurale, m aestro di così num erose e varie colture 
quanto è vario il terreno ed il clima della nostra  
bella Ita lia , si è costru ita  -  da ll’uno a ll’altro  
capo della Penisola -  u n ’unica anim a, una 
unica psiche, solida e po tente, nobilm ente 
semplice.

Quale differenza c’è fra  il contadino delle 
Puglie, che con fatica veram ente eroica po rta  
sui m argini dei m onti quella poca te rra  d a ' 
muricciuolo in  m uricciuolo, per p ian ta rv i poi 
la vite, ed il contadino della nòstra  a lta  Ita lia , 
di Bornio o di quelle vallate, nelle quali egli 
porta questa te rra  senza pensare che una  tem 

pesta sola può annientare tu tto  il suo lavoro 
com piuto in  così lungo tempo? Così il contadino 
m eridionale come quello setten trionale sono ani
m ati da una  grande fede, dalla fede di arrivare 
con la loro fa tica  alla AÙttoria.

Essa va ten u ta  sempre presente, va anzi 
profondam ente compresa per scegliere i m e
todi pili opportuni, così nella propaganda come 
nella legislazione, per avvantaggiare  la grande 
industria  nazionale: l ’agricoltura. Guai se quello 
che si chiam a «progresso » dovesse m utare  dalle 
fondam enta m ente e cuore del nostro rurale.

I j’anim a rurale  è uno specchio lucente che 
riflette le qualità  m eravigliose del nostro con
tadino e dei nostri agricoltori in  genere, che si 
riassum ono nella pazienza e nella fiducia illi
m ita ta  nella propria  te rra , alla quale -  im p ertu r
ba ti e im pertu rbab ili -  seguendo il volgere degli 
astri, dedicano filiali, commosse cure, vincendo 
con la costanza e col tem po -  ché per la stirpe 
è infinito -  ogni bufera, ogni devastazione, ogni 
rovina.

Su questa n a tiv a  incoercibile potenza del
l ’anim a rurale  sta  la certezza di ogni v itto ria .

Hoi lam entiam o qualche volta, nel rurale, 
le ataviche abitudini, gli a tteggiam enti statici: 
provvedim enti di Governo e fatiche decennali 
di istituzioni -  voglio alludere so p ra tu tto  alle 
C attedre am bulan ti di agricoltura -  sono s ta ti 
spesi per incam m inare l ’agricoltore sulla v ia  
del progresso.

Aon saremo oggi così ingiusti da ripetere  che 
l ’agricoltore non abbia  voluto in tendere le 
necessità nuove e rim anere irreducibilm ente 
abbarb icato  al passato.

L ’agricoltóre italiano ha  seguito la .tecnica 
m oderna, ha saputo progredire, e nonostante 
tu tto , ancora nelle ristre ttezze  odierne, non si 
è ferm ato. Ma non si può pretendere  che il suo 
passo diventi corsa: p rim a ancora dell’agricol
tore è l ’agricoltura, è la te rra  -  che non tem e 
di invecchiare -  che si oppone alle innovazioni, 
alle trasform azioni tum ultuarie  e disordinate. 
La volontà um ana -  che quando è d ire tta  al 
bene è raggio divino racchiuso nel nostro  p ic 
colo petto  -  può solo sollecitare, non sconvol
gere, non precipitare, ciò che è nell’ordine 
naturale  delle cose.

Ae viene che le leggi stesse p ro te ttiv e  del
l ’agricoltura non possono prescindere, per 
essere efficaci ed utili, dalla psiche dell’agricol
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tore, e così si avverte  che concezioni -  in v ia  
a s tra tta  e teorica -  o ttim e nella p ra tica  con
tingente risultino  bisognevoli di guado azioni e 
di ad a ttam en ti che ne rendano possibile l ’ap 
plicazione p ratica, appunto  per quella insop
prim ibile necessità co n n atu ra la  nell’agricol
tore, di progredire per gradi, di cam m inare sì, 
m a senza fare salti: « natura, non facit saltus », 
m a nemmeno l ’ agricoltore « facit saltus »!

B lasciate, onorevoli colleghi, che a questo 
riguardo e con viva com piacenza rilevi come 
l’azione dei sindacati fascisti m ostri voler 
in tonarsi, di giorno in  giorno, sem pre meglio a 
quello spirito  di g iusta  reciproca com pren
sione che d istanzia sem pre più  nella nostra  
m em oria i sistem i dei rap p resen tan ti delle 
vecchie classi sorpassate. hTon solo si vanno 
m igliorando i rap p o rti reciproci fra  le varie 
categorie, m a gli organi fondam entali dello 
S ta to  corx)orativo vanno acquistando cono
scenza e po teri sem pre m aggiori di aderenza alla 
rea ltà , e spirito di responsabilità: è in  questo 
uno dei segni più  confortevoli della solidità dei 
nuovi ordinam enti.

Comprensione xirofonda e realistica delle 
condizioni e delle possibilità ru ra li nostre, 
devono xiresiedere alla nostra  legislazione. 
Essere « assennatam ente  audaci » è una fo r
m ula non con tradd itto ria . Cosi per l ’assistenza 
e la previdenza -  m agnifiche costruzioni del 
Eegim e -  occorre progredire senza allarm are 
il coltivatore con aggravi finanziari nuovi. 
Così nel campo delicatissim o del credito b i
sogna curare che le nuove necessità finanziarie 
si inseriscano arm onicam ente nel quadro delle 
istituzion i giuridiche ed economiche vigenti.

E d  a questo riguardo m i sia lecito -  onorevoli 
colleghi -  afferm arvi la m ia profonda convin
zione che anche nello sforzo magnifico ed 
im m ane della bonifica integrale, che tu t t i  noi 
seguiamo con v iva sim patia, non debbano m ai 
essere sacrificati quei sani p rinc ip i giuridici sui 
quali si fonda per an tica  sapienza il nostro 
regim e creditizio im m obiliare e sui quali pog
giano si può dire i cardini stessi del nostro 
ordinam ento  sociale ed economico.

La certezza della garanzia ipotecaria, se
condo l ’ordine di p rio rità  cronologica, deve 
sem pre restare  la base sicura e norm ale del 
eredito di qualsiasi specie, sia esso cioè fon
d iario  od agrario, e non deve essere derogata.

se non per ta ssa tiv a  e ben de lim ita ta  eccezione, 
nei casi in cui evidenti ed inoppugnabili r a 
gioni di u tilità  sociale o nazionale im pongano 
e legittim ino il sacrificio dell’interesse privato , 
e nei lim iti ris tre ttiss im i di ta le  necessità.

Ho m otivo di confidare che questi concetti 
corrispondano perfe ttam en te  alle d ire ttive  del 
Governo Fascista , e che troveranno  ap p li
cazione concreta nel nuovo Testo di legge che 
dovrà tra  poco codificare la bonifica integrale. 
I  lavori p repara to ri della nuova legge a t te 
stano la saggia e doverosa preoccupazione di 
assicurare un  giusto coordinam ento fra  il 
regime eccezionale del privilegio ed il regime 
norm ale ipotecario; a tte stan o  la p ruden te  
cautela che i finanziam enti necessari a lla  
bonifica in tegrale  non verranno m ai ad in a ri
dire le fon ti stesse del credito cui a ttingono.

E  questa cautela non sarà m ai troppa, ne l
l ’interesse dell’agrico ltura, dell’econom ia n a 
zionale in  genere e delle istituzion i del credito 
fondiario in ispecie.

Val meglio, m olto meglio cogliere con m ode
razione i f ru tti  che non correre il pericolo di 
recidere alle basi la p ian ta ....

Onorevoli colleghi, ho finito: ho volu to  
accennare ad alcune questioni -  t ra  cui p rinc i
palm ente: la tte  -  se ta  -  credito fondiario -  che 
nell’ora che volge m i sem brano, le due prim e, 
bisognevoli di a tte n te  cure, l ’u ltim a  della 
m aggiore tu te la .

E  non ho saputo tra tte n e rm i di fare le lodi 
della m eravigliosa psiche dell’agricoltore i ta 
liano, che con le sue v ir tù  di sobrietà  di v ita , 
di costanza e serenità nella fa tica  e nel sac ri
ficio, che col suo spirito profondam ente e sere
nam ente  cristiano, dà alla  IsTazione in te ra , ne 
m om enti p iù  tragici, la  fede, che non conosce 
tu rb am en ti.
' V o i  -  D uce -  avete  nel vostro cuore una  
suprem a certezza; la stessa certezza è nel cuore 
di tu t t i  i ru ra li d ’Ita lia : le avversità  la rin sa l
dano, non la spezzano.

La vostra  titan ica  fa tica  a rriverà  v itto riosa  
a  tu t te  le m ète che per la grandezza della 
P a tr ia  già avete  segnato. { A p p la u s i  —- C o n 
g r a tu la z io n i) .

SANDEHSn. D om ando di parlare .
P E E S ID E N T E . ETe ha facoltà.
S A U D E IN I, Onorevoli colleglli, figlio di agri

coltori, vorrete  consentire che m i renda eco
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ili questo m om ento ed in  questa  Aula solenne 
delle loro sofferenze. Avendo avu to  l ’onore di 
presiedere la Commissione per la risoluzione 
delle vertenze agrarie nella provincia rom ana, 
m olte cose dolorose ho anche dovuto ap p ren 
dere.

L ’agricoltura ita liana  m olte crisi nel tem po 
ha superato: ricordo il terrib ile  periodo dal , 
1875 al 1880, in cui i te rren i della Bassa F r iu 
lana si vendevano a 500 lire l’e tta ro  e non 
c’era chi li comprasse. Le crisi sono sta te , x>er 
eventi economici di cara tte re  generale o di 
cara tte re  particolare, vo lta  a vo lta  felicem ente 
superate. Ciò non toglie che quella di oggi sia 
partico larm ente  sp ieta ta . È  quindi obbligo 
di ciascuno di concorrere con idee e con p ro 
poste a ll’a ttenuazione e a ll’alleviam ento della 
crisi stessa, e a ll’avviam ento  ad  una felice 
risoluzione.

Ho dovuto considerare, anche per quella 
funzione che ho esercitato  nei sei mesi della 
prim a m età  dell’anno scorso, la  in sopportab i
lità  per l ’agrico ltura d i oneri finanziari al di 
là della pressione fiscale. A vete udito  oggi dalla 
voce esperta  dell’onorevole senatore Marozzi, 
che le nostre  aziende agrarie sono, in  generale, 
deficitarie: fa tto  il rapporto  dell’e n tra ta  pro- 
do tti e dell’uscita  spese, il bilancio si chiude in 
deficit. O ra se l ’agricoltura nostra  non riesce 
a dare da  sè i mezzi sufficienti per la  v ita  del
l’agricoltore, xootrà dare i mezzi sufficienti per 
la v ita  di due persone, che abbiano una la 
necessità di fa r f ru tta re  la te rra  per vivere, 
l ’a ltra  per specularvi sopra ?

Ho ten ta to  di f a r e , una  inchiesta  sopra 
i m u tu i che oggi colpisconD ' l ’agricoltura. 
L’ Ufficio centrale  di s ta tis tica  è m uto  in 
proposito, le D irezioni generali delle im poste 
d ire tte  non com unicano i loro da ti al p redetto  
Ufficio centrale  di sta tistica , le iscrizioni 
ipotecarie non risu ltano  dagli annuali della 
S tatistica: bisogna quindi fa r ricorso alle re la 
zioni, ai p rospetti, ai da ti dei singoli dicasteri. 
Ora la p rim a cosa ohe appare  da una relazione 
molto e sa tta  e diligente del M inistero delle 
finanze, che riguarda  gli anni dal 1913 al 1930, 
è questa: la s ta tistica  di ciò che si è pagato  ' 
per im posta di ricchezza m obile per i  red d iti 
classificati in  categoria A, soggetti cioè alla 
aliquota del 20 % (m utui), ci dice' che nel 
1913 i redd iti iscritti nei ruoli rappresen ta-

D ù c u s s io n i ,  /I 603

vano la cifra di 342 milioni, e nel 1930 am m on
tano alla cifra di due m iliardi e 118 m ila lire. 
Questi due m iliardi e 118 mihi lire (com pen
sati i dej)ositi, x)Lire inclusi nella stessa c a te 
goria, con i p res titi occulti sono gli in teressi 
che si piagano.

D a ta  la situazione deficitaria, quale ò s ta 
ta  descritta  dalla x)arola eloquente del col
lega senatore Marozzi, è possibile che oltre 
la pressione fiscale, la ])roprietà fond iaria  a 
l’u rbana possano sop|)ortare un pagam ento  di 
in teressi (jioichè l ’accertam ento  iscritto, nei 
ruoli rapp resen ta  appunto  questo), per oltre 
due m iliardi? È  possibile tu tto  questo? È 
tollerabile? Può l ’agricoltura, la te rra , la m adre 
te rra  che rende il 3 o 4 %, perm ette re  che oltre 
questo 3 o 4 % dovuto a ll’agricoltore, ci sia 
un 7, un 8, un  f O, un  12 '%  a favore dei m u 
tuan ti?  È  una situazione questa di assoluta 
insox)portabilità e bisogna per fòrza x̂ -̂î isare 
ai rim edi.

L ’articolo 642 del Codice odierno,
punisce come delitto  l ’usura. In u tile  ricercare 
nel Codice la determ inazione dell’usura in 
concreto, cioè quando si verifichi che un  inte-^ 
rosse, da alto interesse, si trasform i in usura  
delittuosa. Ma, on. Poggi, ella che m i sorride 
e che è cosi esperto di ta n te  cose e specialm ente 
di ciò che avviene nella provincia, ove p u llu 
lano ta n te  piccole banche, cosi d e tte  ru rali, 
sa bene come queste banchette  e so p ra ttu tto  
certi speculatori, che si chiam ano sovventori, 
m utu ino  il loro danaro al 12 % e spesso con 
una  quo ta  agg iun ta  per provvigione o per 
interessi occulti, ed un prem io per soprassello, 
tu t ta  m erce che passa sotto  m ano per sfuggire 
alle sanzioni fiscali. { A p p r o v a z io n i) .

O ra questo (ed io ho avu to  l ’onore di denun
ziare qualche caso veram ente s traz ian te  alle 
au to rità  politiche) è un  vero e proprio reato , 
reato  di cara tte re  sociale, che l ’agrico ltu ra , 
specialm ente, non può, non deve sopportare; 
e gii agricoltori si rivolgono, a voi, em inente 
m inistro, on. Acerbo, che ne siete il n a tu ra le  
Iiro te tto re ,. e p o te te  fare  qualche cosa per o v 
viare a questo terrib ile  m ale sociale. P e r esem 
pio, m ettendo un  lim ite  agli in teressi. N on è 
possibile, 0 signori, che m entre  l ’agricoltore la 
v o ra la  terra,, si affatica e versa su di essa sudore 
di sangue, m en tre  il p roprietario  urbano co
struisce le case e le m antiene, m en tre  l ’indù-
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striale soffre ogni sofferenza fisica e m orale per 
la sua industria , e tu t t i  lavorando e patendo si 
contentano di un m odesto e mescliiuo profitto,

pagano i rispettiv i gravosi trib u ti, uno solo,
10 speculatore del credito, il m u tu an te  non 
soffra e non paghi: il m u tuan te , che lieto e 
tranquillo , quando ha dato  il suo danaro  
alP8, 10, 12 per cento, non paga tasse, non 
corre i rischi della grandine e delle intem perie 
e mese per mese, sem estre per semestre,, perce^ 
pisce le sue ra te  di interessi, incolum e da q u a
lunque fatica, im m une da qualunque sofferenza. 
Questo non deve avvenire nelPattiia le  m om ento.

Se crisi deve esserci per tu tti , dovrà anche 
esserci ])cr i signori m u tuan ti.

Allora io dico: Signori del Governo, voi avete 
più mezzi ])ei- ovviare a questo stato  di cose: 
po te te  lim itare il tasso degli interessi, po te te  
determ inare Pusura per non lasciarla alPap
prezzam ento del m agistra to , p o te te  conse
gnare gli usurai a ll’au to rità  politica, m a avete 
linalm ente un altro  mezzo.

Ri(‘ordo una  legge di quella grande anim a, 
che fu Pon. Sonnino, nel M inistero Orispi 
del 1894, che, accrescendo l’a liquo ta  della 
tassa di ric(*hezza m obile per i m u tu i (dal 10 
quale era allora, la portò al 20 %), stabilì che 
l ’aum ento doveva essere pagato dai creditori 
nonostan te  qualunque p a tto  in contrario  del 
co n tra tto  di m utuo.

Ora voi po te te  dire: « fino al 5, fino al 6, 
al 7 %, paghi pure la im posta  di ricchezza 
mobile il disgraziato debitore, se è in  condi
zioni di fioteria sopportare; m a da questo lim ite 
in su è giusto che la debba pagare il creditore;
11 m u tu an te  ».

Giustizia esige, che come il proprietario  
terriero, come il proprietario  urbano paga la 
im posta sulla sua rendita , anche il m u tu an te  la 
debba pagare sulla propria. •

E non solo l ’onere dei m u tu i p riva ti, m a 
anche quello dei crediti fondiari è divenuto 
aspro ed insopportab ile  per i debitori.

L ’onorevole E aineri, sapiente in  « om nibus », 
ha nella sua pregevole relazione dichiarato , 
che i m u tu i fondiari concessi per un  periodo 
dai 20 ai 25 anni, im portano  una  quo ta  d ’am 
m ortam ento  annua del 7,50 per cento. O ra 
dom ando a lei, onorevole E aineri, se l ’ag ri
coltore possa sopportare  questo tasso, in ag

g iun ta  ai m olteplici oneri fiscali, alle sue spese 
generali, alle sue spese personali!

C’è un  rim edio, sissignori, un  rim edio che 
è sta to  già accennato dall’onorevole Marozzi. 
I  m u tu i fondiari, onorevole Acerbo, bisogna 
po rta rli ad  un  cinquantennio, a p a rtire  da oggi; 
occorre ra tizzare  l’am m ortam ento  in  questo 
lasso di tem po, per renderlo possibile àgli 
agricoltori.

Ho u n ’a ltra  piccola ven tu ra : presiedo la 
Commissione di vigilanza sulle cooperative 
edilizie degli im piegati s ta ta li. Verso di queste  
il Governo è stato  largo, e g iustam ente, per 
procurare e favorire  la costruzione delle case 
agii im piegati. I l  Governo ha  concesso ad esse 
dei m u tu i cinquantennali; ad  un tasso deh 5 
per cento, cui il Governo contribuisce per p ro 
prio conto dal 2 al 3 per cento.

Gli agricoltori non hanno m ai avu to  di 
questi benefici. -Ma senza spingerci ad  accor
dare con tribu ti, che, però, e lo riconosco, per 
certe peculiari condizioni sono s ta ti in qualch e 
m isura accordati, basterà  un  semplice p rovve
dim ento od un accordo con gli is ti tu ti  di cre
dito fondiario, per cui l ’am m ortam ento  si p o rti 
a c in q u an t’anni, per avere subito un  alleggeri
m ento, un  sollievo per tu t t i  gli agricoltori; 
in  ta l modo dal 7,50 per cento ,si scenderà al 4
0 4,50 per cento e la pressione degli oneri av rà  
un  po ’ di respiro e si renderà  sopportabile, 
senza danno di nessuno.

Ho voluto dire crudam ente  queste cose che 
preoccupano angosciosam ente gli agricoltori,
1 quali non possono p iù  reggere: essi non 
possono più pagare nè le im poste, nè gli in te 
ressi dei m utui; e 'le  espropriazioni per m oro
sità  fioccano! A iuti non si trovano  per sa l
varsi; e se si salvano a m ala  pena  le grosse 
aziende, onorevole M arescalchi, la  p ro p rie tà  
fraz ionata  sparisce, perchè non può reggere ai 
pesi fiscali, nè a quelli m aggiori che derivano 
dalla situazione usuraria  dei p restiti, che co- 
jirono la  p rop rie tà  oggi al di là  del suo valore.

Onorevoli colleghi, io v i ho p arla to  d isador
nam ente, m a col cuore in  m ano: questa  s itu a 
zione p o trà  essere superata , se si divideranno i 
sacrifìci, rialzando coloro che già p ie g a n o . . .  
Solo allora si ap rirà  un  orizzonte favorevole 
anche per l ’avvenire della no stra  agricoltura.

Voglio finire col d irv i che in  questi giorni 
ho v isita to  qui alle po rte  di E  orna il magnifico
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tenim ento  di un ex nostro collega della Cam era 
dei d ep u ta ti (che non vedo ancora fra noi, 
nè alPAccadem ia d ’Ita lia , nè in a ltri aulici 
siti, l ’onorevole Francesco Somaini) il quale 
ha bonificato 640 e tta ri di terreno aspro, bo
scoso, m alarico creando con le sue sole forze, 
senza m utu i, senza sovvenzioni, u n ’azienda, 
che alle po rte  della nostra  Eom a, costituisce 
un  m irabile esempio di quan to  possa operare 
il capitale saggiam ente investito  nell’in dustria  
della te rra : il suo esperim ento rende palese 
come, senza l ’aggravio degli interessi usurari, 
l ’agricoltura può ancora soddisfare a sè stessa, 
può ancora incoraggiare e prem iare la fa tica  
di qualche v a len t’uomo!

E  coll’augurio che l ’esempio dell’onore
vole Som aini possa trovare  m olti im ita tori, 
chiudo il mio dire; spero che il Governo vorrà 
venire incontro  alla situazione che ho depre
cata, il risolvere la quale, riconosco, sarebbe 
com petenza del m inistro  delle finanze. Ma io 
mi sono rivolto  a lei, onorevole Acerbo, che, 
lo ripeto , è il n a tu ra le  p ro te tto re  dell’ag ri
coltura; a lei gli agricoltori espongono per 
mio mezzo le loro sofferenze, certi di essere 
asco lta ti e di essere a iu ta ti. {A ppianasi e co n g ra 
tu la z io n i) .

M EìIO ZZI. D om ando di parlare.
P E E S ID E K T E . î le  ha  facoltà.
MEìTOZZI. Sarò m olto breve, m i lim iterò 

ad  alcune osservazioni e toccherò so ltan to  
alcuni p u n ti anche per non ripe te re  cose già 
d e tte  dagli o ra to ri che m i hanno proceduto .

ÌTell’anno passato , d iscutendosi il bilancio 
dell’agrico ltura , ebbi l ’onore di p rendere  la 
paro la  ed invocavo, come invocavano tu t t i  gli 
agricoltori, p rovved im enti da p a r te  del Go
verno per difendere i n o stri a llevam enti. Il 
Governo era p e rfe ttam en te  conscio delle c ir
costanze pericolose in  cui si tro v av a  la nostra  
produzione zootecnica e assicurava di stare  
studiando l ’adozione di opportune  m isure. La 
nostra  fiducia, la fiducia degli agrico ltori, non 
fu delusa. ìfo i avem m o dapprim a un  dazio 
sulle carn i congelate e sulle carni refrigerate; 
poi il con tingen tam ento  del bestiam e d esti
nato  alla  m acellazione nei nostri m a tta to i, 
in  m odo che solam ente u n a  d a ta  a liquo ta  di 
bestiam e forestiero potesse essere in tro d o tta  
da ll’estero per ta le  scopo. Si trovò  il m odo di 
eludere questa  disposizione con l ’in tro d u rre  il

bestiam e m acellato: il Governo in tervenne sol
lecitam ente  equ iparando  il bestiam e m acel
la to  al bestiam e vivo.

U ltim issim o provvedim ento  di questi giorni 
è il dazio sul burro .

Q uesti sono p rovved im en ti dei quali gli agri- 
eoltori sono riconoscenti al Governo: io porto  
qui il pensiero di associazioui di sodalizi agrari 
ed esprim o la riconoscenza degli agricoltori 
al Governo fascista.

H anno p o rta to  questi p rovved im en ti un  r i 
su lta to  sensibile ìsTonsipuò ancora precisare, 
però se noi stiam o alle cifre re la tiv e  alle im 
portazion i di bestiam e dobbiam o riconoscere 
che un  certo r isu lta to  si è o tten u to ; x)erchè, 
p e r esempio, dallo spoglio dei bo lle ttin i do
ganali del 1931, fino al 30 novem bre (perchè 
non ho ancora i d a ti del dicem bre) risu lta  
che abbiam o im p o rta to  per 96 m ilioni di buoi, 
m en tre  nel 1930 ne avevam o im p o rta ti per 
167 milioni; di vacche ne abbiam o im p o rta te  
per 33 m ilioni invece dei 60 m ilioni dell’anno 
precedente; di giovenche 49 m ilioni invece di 
60; di v ite lli 30 m ilioni invece di 50, di carne 
congelata 137 m ilioni invece di 175 dell’anno 
precedente.

O ra in  p a r te  questa  differenza è d o v u ta  alla 
riduzione del consum o, m a in  p a r te  è anche 
dov u ta  ai p rovved im en ti presi dal Governo.

Certo ci trov iam o ancora in  condizioni g rav i 
per quanto  riguarda  a ltr i generi: di pollam e 
s’im p o rta  ancora per 59 milioni; di uova per 
112 milioni; di burro  per 27 m ilioni, m en tre  
l ’esportazione del burro , che era una  espor
tazione di cui la zootecnica ita lian a  , si g lo
riava , è r id o tia  presso a j)oco a due m i
lioni. Circa i form aggi abbiam o alcuni tip i 
di essi, come i form aggi a p a s ta  du ra  ed il go r
gonzola, che m antengono una buona esp o rta 
zione. A nche le carn i affum icate, che sono u n a  
conquista  dell’in d u stria  ita liana , m antengono 
u n a  notevole esportazione.

N oi dobbiam o certam en te , riconoscere che 
un  certo effetto questi p rovved im en ti l ’hanno 
avu to  e p resto  avrem o dei r isu lta ti  tang ib ili 
e p iù  cospicui con tu t to  il lavoro  cui h a  dato  
la  sp in ta  il Governo coll’a ffron tare  1 problem i 
zootecnici. A bbiam o tu t to  u n  piano  che spe
riam o veder p resto  in  a ttu az io n e  ed auguriam o 
che il Governo possa dedicare ad  esso mezzi 
sufficienti. Ma a  p roposito  di tu t to  questo
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iiran la.vio'o che si sta. inizia,lido io mi perm etto  
di rii o l ie re  una pr(*.a’hiera al m inistro dellligri- 
coltiira. Xon voglio en trare  in  dettagli per non 
ted iare  gli onorevoli colleglli, m a y ì  sono a l
cuni in in ti d ie  m eritano di essere esam inati.

Prima di tu tto : è possibile sperare di arri- 
v iire  jiiTisto ad un noteomle m iglioram ento 
in a,lcun(‘. nostre jiroduzioni zootecnicìiej per 
(isempio in quella del la tte  ! Poicliè è da notare 
che anche le hosIitì regioni più la ttifere  si tro- 
\'ano in uno stato  di inferiorità  rispetto  alla 
lirodiizione estera,. M entre in L om bardia si 
ca.lcola, in media, una produzione di 27-28 
(|u intali ])er m ucca e per anno, in O landa, in 
Danimai'ca,, nella G erm ania del nord, nella 
►Svizzera la produzione m edia di una  m ucca 
è di d r( ‘.a 36-37 quintali. O ra è possibile an- 
ch.e da noi arrivare  a questi r isu lta ti ì  Si, è 
])erfettam ente possibile, purcliè si adottino  quei 
m etodi che a ll’estero sono s ta ti già a d o tta t 
da pai'ecchio temilo e che da noi coniinciaiio 
ora a farsi strada: il libro genealogico, il con
trollo del la tte , e(‘c. Si può a rrivare  in  breAm 
t(uupo a una produzione che raggiunga quella, 
dei paesi esteri c ita ti. A questo rigua,rdo mi 
riferisco ad alcune aziende del Parm ense, ad 
a ltre  del Gremonese e del Milanese nelle quali 
sono s ta ti in tro d o tti il libro genealogico ed 
il controllo del la tte  (*, una alim entazione 
adeguata  arrivando  ad una  produzione di
3)6-37 (|u intali. Nessun dubbio dunijue che 
con (|uesti m etodi, che a ll’estero sono a d o t
ta t i  da, circa, 30 anni, si possono rag^pungerc^, 
ili breve analoghi risu lta ti. Ho ac'cenìiato aal 
una, alim entazione a.deguata: su (jmesta io ri- 
(diiamo per il m om ento l ’a ttenzione di S. IL il 
m inistro: alim entazione razionale del bestianu^, 
vuol dire buona ])roduzione foraggein, e corio- 
seenza della composizione dei foraggi.

i ’iò che dom am i crei a S. E. il m inistro  è 
(|uest'0 : vorrei che nelle nostre  direttiAm zoo- 
tecni(*he si desse p a rte  cos]3Ìcua alla produzione 
dei foraggi e a ll’esame della loro composizione 
per (lari', così un  fondam ento sicuro ai nostri 
allevatori. Poiché è ne,cessario un lavoro di 
revisione sulla composizione dei foraggi, quali 
essi si producono e si conservano. 11 m ateriale  
che possediam o in proposito  è an tiq u a to  e 
deve essere aggiornato. Questo lavoro di re 
visione deve riguardare  anche i m angim i con
cen tra ti che si ottengono con mezzi industria li

che si vanno m odificando continuam ente come 
per i panelli e per a ltr i cascam i che si desti
nano al bestiam e.

Q uesta re\usione mi pare  rappresen ti un  
lavoro che si può fare senza grande difficoltà, 
a mezzo dei nostri I s t i tu ti  sperim entali, e può 
essere fa tta  con una  certa  sollecitudine senza 
graAci sacrifici finanziari. Mi perm etto  perciò 
di rivolgere in  proposito  una  preghiera a 
S. E. e sarò lieto se Amrrà p renderla  in  consi
derazione.

Ho seguito, come tu tt i ,  con grande interesse 
la nostra  xiroduzione orto fru ttico la .

Il nostro GoAmrno e l ’Is titu to  per l ’espor
tazione hanno fa tto  opera A fram ente m eri
toria. D istinguiam o produzione di uva da 
tavo la  e produzione di ortaglie e f ru tta  in 
genere per consumo in terno e per esportazione.

Il consumo di uve da tavo la  è aum entato  
iioteA^olmeute a ll’iiiterno e questo è u n  grande 
risu lta to  benefico; m a ciò che più  in teressa è 
l ’esportazione. Ho qui alcuni da ti secondo i 
quali l ’esportazione delle uve da tavo la  dall’I 
ta lia  è salita  da 247.751- qu in ta li nel 1926 a 
453.230' qu in tali nel 1930. Come vedete,' noi 
abbiam o quasi raddoppiato  l ’esportazione di 
uva da taim la. È un risu lta to , signori, m olto 
confortante, tan to  p iù se si tien  conto del 
fa tto  che l ’I ta lia  è il Paese nel quale questa  
esportazione ha m ostrato  il m aggior incre
m ento.

La Erancia è passata  da 165 m ila qu in tali 
a 231 mila qu in ta li e la Spagna da 262.354 
([uintali a 385.226 qu in ta li e cioè hanno 
aum entato  a,iiche esse la loro esportazione, m a 
mni nella, m isura in cui è riuscita  ad aum en
ta rla  l ’Ita lia .

Va da,ta perciò lode al Governo e lode 
speciale a ll’oii. Miarescalchi per la passione, 
oltre  che per la com petenza e per la capacità, 
per il calore che pone nell’indurre  i nostri 
AÙticultori a dedicarsi a questo ram o di p ro 
duzione, sia con la scelta di buoni vitigni, sia 
colle m aggiori cure da im piegare nella co lti
vazione, nella racco lta  e nella spedizione del 
prodotto . La nostra  produzione o rto -fru ttico la  
in  genere ha dato anche essa o ttim i risu lta ti. 
Abbiam o una esportazione dall’I ta lia  per la 
G erm ania che nel 1926 era di 395 m ilioni e 
697 m ila lire, m entre  oggi ha o ltrepassato  i 
702 milioni. Qui ci troviam o effettivam ente in
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presenza di un  ram o di produzione, in  questi 
m om enti cosi diffìcili, che m anifesta  b rillan ti 
risu lta ti e ciò deve essere ragione per noi di 
grande com piacim ento e nello stesso tem po 
d ’incitam ento  a continuare per la v ia in trapresa.

Se mi sono permesso di m ettere  in  rilievo la 
fa tica  di S. E. M arescalchi, è doveroso anche 
esprim ere la nostra  piena soddisfazione pel 
grande e sapiente lavoro che compie a questo 
riguardo l ’Is titu to  per l ’esportazione.

Anche a riguardo di questo ram o di p ro d u 
zione mi perm etto  di rivolgere a ll’onorevole 
M inistro e ai suoi valorosi collaboratori una vi
va raccom andazione. Uve da tavo la  e vini sono 
conosciuti per la loro composizione e per la 
loro qualità  generale.

Però vi sono ancora m olte cose che non si 
conoscono appieno circa la composizione di 
questi p rodotti; vi hanno alcune sostanze che 
non sono s ta te  bene stud ia te  per quel che r i
guarda la loro n a tu ra  chim ica ed il loro valore 
biologico. Io  desidererei che uno studio p ro 
fondo fosse fa tto  per le nostre  uve da tavo la  e 
per i nostri vini, in  modo che con anàlisi ap p ro 
fondite si riuscisse ad isolare e a riconoscere 
quelle sostanze meno note od anche affatto  
sconosciute dal punto  di v ista  del loro valore 
fisiologico e biologico. Io credo che, sia che 
esca dai nostri labora to ri sperim entali, sia a 
mezzo del Consiglio delle E icerche, una docu
m entazione, una  illustrazione scientifìca di 
questi p ro d o tti nel senso da me indicato po
trebbe riuscire m olto u tile  e vantaggiosa.

M AEESGALCHI, so ttosegretario  d i  S ta to  g er  
V a g rico ltu ra . Il suo desiderio, onorevole Menoz- 
zi, è già esaudito; c’è la stazione di A sti che sta  
axipunto facendo questo studio.

M EUOZZI. P rendo no ta  con xjiacere.
ISToi tu t t i  seguiamo col massimo interesse 

la bonifica in tegrale  e l ’opera così a ttiv a  d e l 
sottosegretario on. Serpieri. Io  credo essere 
più che m ai necessario che siano m an tenu te  
quelle d ire ttiv e  rigorose che l ’on. Serpieri ha 
'tracciato. Q uesta grande opera è destin a ta  a 
po rtare  col tem po una trasform azione p ro 
fonda nella nostra  econom ia ag raria  con g ran 
de benefìcio del Paese.

T u tti sappiam o che l ’agrico ltu ra  a ttrav e rsa  
un  periodo critico, come l ’in d u stria  e come il 
commercio. Ma gli agricoltori confidano nella 
volontà del Capo del Governo, nella vo lontà  e

com petenza di S. E . il M inistro e nella p as
sione e capacità  dei suoi collaboratori. { A p 
p la u s i) .

P E E S ÌD E N T E . I l seguito di questa  discus
sione è rin v ia ta  a dom ani.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PEESIDEISTTE. Comunico al Senato che il 
m inistro  co-mpetente ha  trasm esso la risposta  
sc ritta  a ll’in terrogazione del senatore Nuvoloni.

A norm a del regolam ento,, sarà in serita  nel 
resoconto stenografico della sedu ta  odierna.

Annuncio di presentazione di interrogazione.

P E E S ID E jSTTE. Prego il senatore seg re ta 
rio Cossilla di dar le ttu ra  di una interrogazione.

COSSILLA, segretario:

Al Capo del Governo prim o m inistro  ed al 
m inistro  per le corporazioni, per sapere se non 
credano opportuno di prendere in esam e Tabro- 
gazione o la modifica del decreto-legge 16 di
cembre 1928, « sulla disciplina del commercio 
di vendita al pubblico», la cui esecuzione, non 
ostante le più oneste intenzioni delle Commis
sioni g iudicatrici, si può prestare, e qualche 
volta- si p resta, ad a tti di ingiustizia che pos
sono parere  di favoritism o; e ciò specialm ente 
dopo la pubblicazione del decreto-legge 19 m ag
gio 1930 che vietò per cinque anni l ’ap ertu ra  
di nuovi negozi per la vendita di generi ali
m entari. . '

Ch im ien ti.

PEESID EETTE. D om ani alle ore 16 sedu ta  
pubblica  col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

.Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 luglio 1931, n. 1084, concernente , la
ripartizione delle a ttiv ità  provenienti dalla li
quidazione della Banca austro-ungarica  (979);

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 17 luglio- 1931, n. 1022, rig u ard an te  
l’attuazione delle norm e contenute nel Regio 
decreto-legge 26 m arzo 1931, n. 311, per la
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soppressione .d e ir  Istitu to  «V ittorio  Em anue
le III » per i danneggiati dai terrem oti di 
Reggio »Calabria e per la concessione dei m utui 
da parte  del Consorzio per i danneggiati dal 
terrem oto del 1908, con sede in Roma (1032);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 21 agosto 1931, n. 1051, che modifica i l  
regime doganale del granturco  (1089);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 4 luglio 1931, n. 869, che modifica il Re
gime doganale delle fa rin e  di frum ento  e di 
granturco bianco (1090);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 13 novembre 1931, n. 1434, concernente 
provvedim enti per la concentrazione di azien
de sociali (1099);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 24 settem bre 1931, n. 1555, contenente 
provvedim enti per i tito lari di ¡rendite di in
fortunio già a carico di Is titu ti austro-ungarici 
di previdenza sociale (1103);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 13 novembre 1931, n. 1414, recante va
riazioni nella ripartizione Rei fondi destinati 
alla esecuzione di opere pubbliche s trao rd ina
rie (1104);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 21 dicembre 1931, n. 1621, che apporta  

' modificazioni ai Regi decreti-legge 17 settem 
bre 1931, n. 1189, e 13 novem bre 1931, n. 1414, 
riguardan ti la esecuzione di opere pubbliche 
s trao rd inarie  urgenti (1105);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 16 novembre 1931, n. 1455, concernente 
la proroga del term ine stabilito  dalharticolo 6 
del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, in. 1045, 
recante provvedim enti per la sistemazione 
finanziaria delFindustria m arm ifera  carrarese  
(1106);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 19 novembre 1931, n. 1454, concernente 
la costituzione di un « Fondo speciale di ga
ranzia )) per la sistemazione delFindustria m ar
m ifera  carrarese  >(1107);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 24 settem bre 1931, n. 1244, col quale è 
stato  aum entato  il fondo stanziato  al capitolo 
SO -ter  del bilancio del M inistero dell’agricol
tu ra  e delle foreste  per contributo dello Stato

in favore di agricoltori particolarm ente bene
m eriti (1112);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 28* dicembre 1931, n. 1683, recante mo
dificazioni al piano finanziario delle leggi sulla 
bonifica integrale in relazione alle nuove dispo
sizioni del Testo Unico di legge per la finanza 
locale (1113);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 19 novembre 1931, n. 1485, recante di
sposizioni per la sistemazione edilizia dell’Ospe- 
dale civile di Venezia (1114);

Conversione in legge del Regio decreto- 
legge 21 dicembre 1931, n. 1595, concernente 
il conferim ento o il riconoscim ento di pensioni 
ad alcune categorie di funzionari dell’antico 
Regno d’U ngheria divenuti c ittad in i italiani in 
base alle norme em anate per Fium e (1117).

IL Seguito della discussione del seguente d i
segno di legge:

Stato di previsione deLia spesa del M ini
stero deiragrico ltu ra  e delle foreste per l ’eser- 
cizio finanziario dal 1̂  lùglio 1932 al 30 giugno 
1933 (1102).

La sedu ta  è to lta  (ore 19,5).

Risposta scritta ad una interrogazione.

N U V O L O IiI. —  A i m in istr i delle  com u n i
cazion i e dei lavori p ub b lic i, su lle  ragion i per  
cui, m en tre da circa due anni è s ta ta  s istem a ta  
m erav ig lio sam en te  la  V ia  A m e lia  n e ll’estrem a  
L iguria occid en ta le, n on  si è in v ece  ancora  
s istem a ta  la  curva p erico losa  di d e tta  strada  
in  regione A zzig lia  presso B ordighera.

R i s p o s t a . —  ̂ R isp on d o a lla  sua in terroga
zion e p resen ta ta  al Senato  del R egn o  n e i r i
guardi della  s istem azion e della  curva e s isten te  
lungo il tra tto  di strada sta ta le  n. 1 « A u relia  » 
in  corrispondenza d e ll’a ttraversam en to  con  ca 
v a lca v ia  della  ferrovia  S avon a-V en tim igU a , a  
P u n ta  M igliarese in  loca lità  A zzig lia  presso  
B ordighera.

Già da tem p o  q u esta  A zien d a  ha in iz ia to  
tr a tta tiv e  con  l ’A m m in istrazion e delle  Ferro-



A tti Parlamentari 4585 Senato del Regno

LEGISLATURA X X V III —  SESSIO N E 1929-32  —  D ISCU SSIO NI —  TORNATA D E L  lO MARZO 1932

vie dello S ta to  per addivenire alla concessione 
occorrente per il ricoprim ento di un  breve 
tra tto  di trincea lasciato a ll’epoca della co
struzione ferroviaria  fra  la te s ta ta  della galle
ria  ed il successivo cavalcavia, lavori cbe do- 
vi’anno ap p o rta re  un  notevolissim o m igliora
m ento alla  curva in  parola.

Senonchè il p rogetto  p resen ta to  dalla Se
zione di Genova delle F F . SS. al 'Com parti
m ento della v iab ilità  per il P iem onte  e la L igu
ria, fu riten u to  inaccettab ile  da questa  A zienda

e quindi rinv iato  alla su d d e tta  Sezione per 
l ’opportuno riesam e della questione.

Posso assicurarla  che è s ta ta  già sollecitata 
da questa  azienda la nuova elaborazione del 
progetto  in  parola, al fine di concludere ra p i
dam ente l ’is tru tto ria .

I l  m in is tr o :  
C r o l l a l a n z a .

Prof. Gioacchino Laurenti

Capo dell’UiRcio dei Resoconti


