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Ogni anno circa 
3000 miliardi 
rfi fire rimangono 
«impigliati» 
nell'attuale rete 
tfi commerchi 
in questa somma 
vi e 1/ recftfi f o 
rfe//e aziende 
commercial*! 
a carattere 
familiare ma vi 
sono oitcbe 
i gigaiifescAf 
prof/fff del 
gramfi groppi 
economic/ cfie 
operano nel 
settore. 
Partendo daiia 
produzione 
e arrivando 
al consumo, 
i prezzi 
si mo/fipffcono, 
in me<ff a, per due 
o per tre volte 
e fino a 
cinque volfe. 
Cid da un'idea 
del grande 
margine entro 
il quale pud 
svilupparsi ana 
seria azione 
contro il carovita 
mediante il 
potenziamento 
della 
cooperazione 

A L L A R G O D E L 
PORTO D I PALERMO, N E L L E 
P R I M E ORE DEL M A T T I N O , 
SONO SEMPRE A L L ' A N C O R A 
alcune minuscole imbarcazioni. con 
un solo uomo a bordo, al massimo 
due. Nop pescano ne fanno altri 
Iavori. Attendono. Quando tornano 
i pescherecci questi uomini miste-
riosi entrano in azione: prima di la-
sciare la terraferma si sono consul-
tati ed hanno stabilito per ogni 
qualita di pesce un determinate) 
prezzo ed ora avvisano, uno per 
uno, i*« capi barca > dei pescherecci. 
Qualche volta si accorgono che la 
pesca ha reso troppo e che la quan
tity del pesce catturato, se portata 
tutta a| mercato, potrebbe far di-
minuire 1 prezzi. In questo caso, 
danno un secco ordine e una parte 
del pesce che gia era pronto per le 
padelle finisce di nuovo In mare. 
Questi fatti sono stati piu volte 
denunziati nel corso di inchieste 
giornalistiche sulla formazione dei 
prezzi dei generi alimentari E le 
cronache « nere > hanno spesso par-
lato di nmicidi c a lupara » al mer
cato del pesce di Palermo: si rego-
lavano i conti con chi aveva in-
franto la « legge» della.mafia 

Alle porte di Roma non e'e ma
fia. e chi regola I'afflusso dei pro-
dotti alimentari sono grandi orpa-
nizzaziom. alcune di esse parte in-
tegrante del « miracolo » economi-
co itahano. come la Federconsorzi 
o i grandi industriali conservieri. 
Migliaia di ettari di terra tra Roma 
e Napoli sono coltivati a pomodon: 
per s'abilire il prezzo di questo 
prodotto, si mette in moto un mec-
ranismo che non e moltn diverso 
da quello che abbiamo de>critto 
per il pesce di Palermo. In questo 
caso entra in ballo il cosideito 
< giuoco delle gabbiette *. vale a 
dire delle cassette di legno nelle 
quali i pomodon - debbono essere 
depositati per poi esse re trasporta-
ti Federconsorz* e Industrie con-
serviere fanno ogni giorno il conto 
di quanto prodotto deve essere rac-
colto. in questo caso per impedire 
che il prezzo pagato ai collivatori si 
muova al di la di certi l imlti pre-
stabiliti. Falto il conto si distribui-
scono giorno per giorno le « eab-
biette ». e se il prodotto che in quel 
momento e venuto a maiurazinne 
non viene colto tutto, perrhe non 
potrebbe essere tutto trasporlato, 
peggin per I) contadino. La ste?.«a 
cosa accade in un'altra zona tipica 
del pomodoro, la provincia di Par
ma: ogni anno i giornali scrivono 
che tonnellate di • pomodori • ven-
gono lasciati sulle pianle a marcire, 
fino a quando i cnltivaton non ac-
cetteranno i prezzi fatti dal mo-
nopolio. 

Quando scoppio la « rivolta dl 
Mangl iano» e i contadini esa^pe-
rali ' deltero vita a drammatiche 
mamfestazinni di protesta. m.-ilti 
giornali vollero fare un'inchiesta 
su| posto. Ne venne fuorj che le 
palate prodotte localmente veniva-
no pagate ai contadini 5 l ire al chi-
lo. nel momento in cui ai consuma-
tori venlva imposto un prezzo di 
70 lire. Un prezzo dl partenza tan-
to assurdo era il frutto di autentici 
ricatti fatti da grandi commercianti 
i quali acquistavano, pagando in 
anticipo, nei moment! di maggiore 

bisogno dei contadini: una scaden-
za di cambiale, ad esempio, o i l 
momento di determinati acquisti. 
per la coltivazione. 

Questi sono casi tipici di quanto 
accade ogni giorno nei mercati di 
produzione, nella rete di smercioe 
sui mercati cittadini: una lunga via 
attraverso la quale passano i milio. 
ni di tonnellate di verdura, di frut-
ta. di carne. di grassi. di altri a l i -
menti che ogni giorno debbono nu-
trire la popolazione o che — per 
una parte cospicua — prendono la 
via delPestero attraverso la rete 
delPesportazione. Per comprendere 
perche aumentano i prezzi, per in-
dividuare chi sono i responsabili, 
ed anche per indicare — sia pure 
sommariamente — la via per com-
battere il carovita. il mezzo miglio-
re e seguire in questa via tortuosa 
alcuni prodotti, tra i piu impor-
tanti. Vediamo. appunto, i punti 
nodali di quella che si pud chiama-
re < la via delPinsalata ». 

La rilevazione dei prezzi di par
tenza e di quelli f inali . al consumo, 
di questi giorni, per le varie quahta 
di insalata. risente fortemente del
le devastazioni operate dal gelo. 
Abbiamo tuttavia scelto proprio 

- questo prodotto perche questo e un 
caso tipico: il gelo e'entra, come 
vedremo. ma fino a un certo pun to. 
L'insalata cappuccina che nei mer-
catini rionali delle varie citta cost a 
attualmente anche 500 lire al chilo. 
ha in questi giorni un prezzo ;ni-
ziale che sfiora le 200 lire per le 
piante che hanno resistito abba-
stanza alle gelate e di 160 lire al 
chilo per la parte del prodotto ab-
hfl<itan7j> colnita dal freddn Si badi 
bene: questo prezzo o e scarsamen. 
te remunerativo per i contadini o 
non lo e affatto in quanto. tenendo 
conto del ensto di coltivazione e 
della Darte del prodotto che il aelo 
ha distrutto del tutto, e gia tanto 
se il contadino si rifara delle spese. 
E questo conto — questo e un pun-
to es^enziale della questione — lo 
abbiamo fatto per coltivatori di-
retti piccoli proprietari. Nel caso 
di mezzadri. coloni. affittuari 
(grande parte - degli ortaggi si 
produce proprio in aree dominate 
da questi contratti agrari) . nel caso 
ossia di contadini che non sono 
padroni della - terra che coltivano 
e quindi debbono pagare anche la 
propriety terriera (o in soMi o con 
una parte dei prodotti) le cose sono 
evidentemente peggiori: il conto, 
per loro. si chiudera senza dubbio 
in perdita 

Dai campi, l'insal-ta prende la 
via della citta. verso le tavole dei 
consumaton. con una sene di « tap-
pe» che coslituiscono allrettante 
moltiplicazioni del prezzo Sia gli 
ortaggi che la frutta non espnmo-
no tutto il loro valore commercia-
le se prima non vengono « lavora-
ti ». in altri termini se prima non 
vengono suddivisi Der varie cate-

. gi>rie di qualita. non vengono « cu-
rati » nel senso di eliminare. negli 
ortaggi. le foglie colpite da malnt-
tie vegetali o. nel caso del gelo, 
diventate nere come se fossero sta
te letteralmente bruciate. Per la 
frutta oltre alia classificazione del
le qualita si tratta di «cure di bel-
lezza » per rendere il prodotto piu 
p.ttraente (queste si badi bene non 

sono affatto sofisticazioni). Infine 
e'e un problema che diventa sem-
pre piu determinante ed 6 quello 
della confezione: i prodotti che 
sono destinati alPestero vengono 
selezionati con particolare cura. 
impacchettati con cellophane o al
tr i tipi di carta speciale, imballati 
in cassette particolarmente adatte 
per il trasporto di merce delicata 
su lunghe distanze. Infine il pro
dotto va conservato per essere via 
via spedito verso i mercati di con
sumo. 

EVIDENTEMENTE 
TUTTA QUESTA PARTE DELLA 
€ VIA DEGLI ORTAGGI E DELLA 
FRUTTA » NON POTEVA ESSERE 
costruita da piccole imprese: in 

'questo senso quando il mercato dei 
prodotti della terra si e modermz-
zato, sia per il malurare di nuove 
esigenze dei - consumatori, sia per 
i'accesso dei prodotti italiani sulle 
aree dei mercati internazionali, si 
posero grandi problemi. Essi pote-
vano essere risolti nel senso della 
liberazione del contadino non solo 
uai proprteiari attraverso - la ri-
forma agrana ma anche nel senso 
di dare ad essi i mezzi suffictenti 
per cost ni ire loro, sulla base coo-

< perativistica. una - moderna rete 
p°r la lavorazione. la conservazio-
ne e lo smercio all'ingrosso dei pro
dotti. 

Non fu questa la strada che 1 
governi — tutti , non escluso quello 
attuale di Fanfani • — imboccaro-
no. Le ccentrali ortof nilticole > 
sono sorte numerose. nel Sud. con 
particolare contributo finanziario 
della Cassa 'del Mezzogiomo, qua
si tutte sulla base o del potenzia
mento degli impianti della Feder
consorzi (che monopolizza la gran
de pade del'prodotto avviato ver
so Kesportazione) o sulla base di 
organismi dominati dai grandi pro. 
prietari. I | Piano verde. per queste 
operazioni. viene quasi tutto mono-
polizzato dalla Federconsorzi. Fan-
no eccezione solo le centrali coo
perative costruite dal movimento 
democratico in Emilia (delle quali 
i contadini sono pienamente pa
droni) e le centrali degli Enti di 
riforma. dove gH assegnatari han
no comtinaue rpodo di far sentire 
la loro voce. Per quanto riguarda 
la politics del prezzi occorre dire 
che nelle condizioni attuali, nelle 
quali i rapporti tra governo e coo
perative s<» non sono di guerra 
calda non sono nemmeno di pace 
e di aiuto statale verso gli orga
nismi associativa non & possibile 
per essi determinare le quotazioni 
della merce sul mercato come av-

viene invece in altri paesi capita
listic!. • 

Le centrali della Federconsorzi 
o quelle che sono dominate dagli 
agrari si sono immediatamente col. 
legate con la vecchia rete di inter-
mediari che, partendo dai campi 
dei contadini, arrivava fino ai mer
cati generali. Cosi i grandi stabili-
menti della Federexport (organiz-
zazione della Federconsorzi specia-
lizzata per l'esportazione) della 
Campania, ai quali sovraintende un 
cognato di Bononii, si sono colle-
gati con i vecchi camorristi napo-
letani dai norni pittoreschi e fan-
tasiosi: c 'O studente>, < Gennaro 
*a valiggia », « Peppiniello 'o ceca-
to », soprannomi autentici di guap-
pi che spadroneggiano nelle cam-
pagne del Napoletano, nella fertile 
plaga vesuviava cosi ricca di orti. 

E a ogni tappa il prezzo au-
menta. I I guappo compra al primo 
gradino e paga al contadino — 
prezzi rilevati questa settimana — 
un chilo di insalata cappuccina 150 
lire, al massimo 200. Se e un guap
po che Iavora in piccolo rivende ad 
un « mammasantissima » (capo ca-
morrista) guadagnando, per la 
cappuccina, una ventina di lire al 
chilo (trasporto a carico del conta
dino); il < mammasantissima > — 
talvolta definito grande commer-
ciante — rivende o direttamente al 
mercato eenerale o alio stabilimen-
to della Federconsorzi o degli in
dustrial! conservieri. I I grossista, 
privato o * bonomiano > che sia, 
guadagna, sempre su un chilo di 
« cappuccina >, non meno di 80 lire. 

I l prezzo del prodotto che stiamo 
esaminando. al mercato generale di 
Roma, compreso il trasporto fino 
ai capannoni del mercato stesso. 
e stato in questi giorni dl circa 
300-340 lire Tante ne ha pagate il 
piccolo commerciante,-il bottegaio 
o colli! che ha un banco in piazza 
Questi ult imi acquistano c o n '• fa* 
migerato sislema della « tara mer-
ci » ossia sborsano un prezzo non 
per tanti chili di verdura ma per 
tanti chili di cassette contenenti 
verdura o frutta: pagano il legna-
me come fosse preziosa insalata o 
uva dorata I I guadagno lordo del 
dettagliante e fis^ato per legge nel 
20% sul prezzo pagato al mercato 
generale. ed e questa Tunica fase 
della dhtribuzione nella quale esi-
ste un controllo sui prezzi oper.ito 
da: vigili urbanj in base ai « 'a-
gliandi » distribuiti ai mercati ge
nerali e che il rivenditore deve 
conservare - p e r confrontarli. di 
fronte ai rappresentanti del Comu-
ne. con i cartelli dove sono segnati 
i prezzi al consumo Da quel 20% 
vanno detratte le tassc. le spese di 
trasporto dai mercati generali ai 
mercatini o alle bolteghe. Quello 
che resta per aziende ove spesso Ia
vora piii di una persona delta stes-
sa famiglia si puo definire un gua
dagno non certo elevato. spesso — 
se diviso per le unita impiegate nel 
lavoro finale di distribuzione della 
merce — poco superiore ai guada-
gni medi dei lavoratori. • -•-

In tema di lotta contro il caro
vita torn a la questione di modifica-
re l'attuale rete distributiva. Ab- -

biamo visto — nelle sue linee es-
senziali — come essa e fatta: I'esem-
pio delPinsalata vale, con poche 
varianti, per tutti i prodotti ali
mentari. Questa rete ha dei nodi 
decisivi ed e appunto li che occor
re ag i re - in primo luogo. Sono i 
nodi delle industrie alimentari, del
le centrali ortofrutticole, dei grandi 
commercianti. Di H la rete si dipar-
te per tornare a frammentarsi in 
una miriade di piccoli commercian
ti . cosi come prima di quei nodi la 
rete della produzione e suddivisa 
in una grande massa di piccoli pro. 
duttori (cio vale in particolare 
per gli ortaggi). 

UNA VERA LOTTA 
CONTRO IL CAROVITA NON 
RAGGIUNGERA' IL SUO OBIET-
TIVO SE DA QUELLE 500 LIRE 
che il consumatore sborsa per un 
chilo di insalata non saranno tolte 
la rendita dei g«*andi proprietari 
terrieri. i profitti di speculazione 
delle grandi Industrie e della Fe
derconsorzi, le percentuali varie 
percepite dalla camorra e dalla 
mafia vecchia e nuova. I l che si-
gnifica riforma agraria. costruzicne 
di una rete di cooperative contadi-
ne grandi. efficienti. moderne. fa-
cilitazione per il sorgere di associa-
zioni economiche tra i piccoli com
mercianti per unirli nella fase del-
Tacquisto e forse anche — in a l 
cuni casi — nella fase della ven-
dita. L'esperienza di questi anni 
dice chiaramente che questo ten-
tativo di riforma e di razionaliz-
zazione del commercio non puo 
essere affidato ai gruppi mono
polistic!. 

Quando in Italia — una dectna 

di anni fa — venne aperto il pri
mo supermercato per la vendita 
dei generi alimentari con un mo-
derno sistema di esposizione, i mo-
nopoli che iniziavano quell'opera-
zione affermarono che questo era 
solo il principio di un grande 
esperimento per realizzare alfine il 
fatidico slogan < dai produttore al 
consumatore». I consumatori han
no visto come la cosa sia andata a 
finire. Nei supermercati non si r i -
sparmia. Tuttavia - i consumatori 
dimostrano di preferire queste 
forme di vendita: in primo lut»go 
per il maggiore assortimento della 
merce e poi per la comodita che 
un supermercato off re (a comin-
ciare dal fatto che e coperto men-
tre la maggior parte dei mercatini 
sono sulle strade). 

Ma chi paga il prezzo del rinno-
vamenlo. della rete commerciale 
concepito ed attuato dai Borletti, 
dalla Federconsorzi, dalle alt re 
grandi societa che operano in que
sto settore? Buona parte dell'au-
mento dei prezzi corrisponde a 
quella che e stata chiamata < una 
scclta strategics dei monopoli »: in 
parole povere. ad un preordinato 
rastrellamento di grandissime som-
me prelevate mille lire per mille 
lire dai bilanci familiari . Gli altis-
simi profitti del monopolio servi-
ranno a finanziare ulteriori piani 
di sviluppo del loro potere nel set-
tore del commercio: si pensi che 
solo Borletti. il padrone della R i -
nascente-UPIM. ha chiesto la licen-
za per aprire altri 400 supermer
cati (48 nella sola citta di Torino). 
Ci saranno altre scintillanti vetrine 
pagate dai consumatori spremuti 
oltre ogni limite. 

Questo il piano del monopolio 
non contrastato da nessuno dei go
verni che hanno retto il paese in 
questi anni. L'alternativa non * 
confinata sui piano di un domani 
non meglio precUato ma riguarda 
I'oggi Le riforme — r ;guardanti 
ragricoltura e la rete commerciale 
— propugnate dal PCI . scaturisco-
no da una necessita oggettiva del-
Peconomia. di quella nazionale co
me di quella piu piccola. ma non 
meno »mportante. dei milinni di 
contadini. di consumatori e di pic
coli commercianti. 
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