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A FERRARA DAL 21 AL 28 SETTEMBRE LA GRANDE MANIFESTAZIONE 

IV Biennale 
ortofrutticola 
internazionale 
«Eurofrut '69» 

Considero una felice oc* 
oaalone quells che ml si offre. 
di porgere il saluto cordial* 
deU'Ainmlinstraslone deiragrl-
coltura « mir peraonale alle 
Autorita, al dooenti, si tecni-
«i, sgli operatori economic! ed 
s tutu colore che prendersn-
no parte alto IV edizione del-
la biennale ortofrutticola di 
Perrara. e dl rivolgere. tnaie-
me, 11 mlo apprez*amento e 
ringrazlamentc agli entl ferra-
real che banno dato Tita al-
ITEurofnn noncM a tutti eo-
loro che alia mantfsstaslone 
dadicano attivita ad intei-
Ugenaa-

Infattl. la bjenoala di; *&r-
rarm al pone oxmal come un 
panto tradisionsJe dl riferi-
mento par quant* sono mteres-
aati alia ortofnitticoltura, ala 
a livello operativo. attraverso 
)e moatre ad 1 aakml speeiaii*-
aatl che dl volt* in volta pro-
aentano quanto dl plu progre-
dito la modarna teenologia 
matte a disposizione, ala a H-
vello deMo studio a dallo ap-
profondimento, attraverso 1 
congress! e gli lncontrl a ca-
rattere Ir-terTwz'onale che too* 
cano aspett! determinant! per 
U futuro de! aettore. 

In queato modo, fra 1'altro, 
l'Eurofrut svolge un'attivita 
promoaionale che contrlbuisoe 
m manlera important* sia al 
migiiorftrnento deirefficien-
aa produttiva della nostra or-
tofruttieolrur*. sin alia sua af-
ferrnaaione tut mercatt biter-
nt ad eiteri 

Infattl Vallargamento • la 
qnsiifieaalone deirares del 
onnsuml — conMfcuente alia 
ttrvers? Mrtrfttrfa *W«or**tpa-
stone ad ai maggiori redditl — 

agricoia. ed bums 
. pio vtati cireulti commer-
elali oonstguenU, oltre che al-
raffermadone dl nuove e plu 
oomptesse forme dl commer-
ciallssaslone ed ai maggiori e 
piu faclli traxport!. anche al-
l'abbattimento delle barrtere 
doganali. tmnongono per que-
sto settnrr- uno sforzo dl ade-

guamenU che trova 1 auoi 
punU focal' nella apeciahzza-
stone d! produzioni rispon-
denti al gust! del consuma-
tori, nella riduzione del coati. 
nel conseguimento di effteietv-
U forme orgaiuzzatlva dl 
mercato. 

Certo, abblamo conseguHo 
rapid! progress! aul piano del-
la espansione produttiva nel 
corso defH ultlmi 15 anrri: fl 
valors delle produzioni orto-
fnittlcole ha ragiatrato Infattl 
un aumento, a prani costsntl 
vaiutabile tntorao al 130%; 
doppio. cuindt riapatto all̂ au* 
mento ragiatrato dalla onsn> 
pjeaaiva produaloM lords agrt 
cola e f orestale Queato svflup> 
po e M Haultato dl una mar-
cata apecialiiaaalone e dl una 
crescente r""»'ff,rp''r»ne. che 
hanno trovato 1 loro puntl 
nodal! soprattutto in alcunl 
compart!, come to mete e le 
pare, ed in alcune provinoie, 
come, appunto quella dl fler-
rara. 

II riconoadmento del pro-
greasi oompiuti non deve far-
ci perdere di vista 1 proble-
mi incombentt l e condizlonl 
produttive del noatro Paeae 
offrono u!terlori possibilitk di 
affermarlone. — aono preaan-
U tuttavji) stroczature e vi-
aehiosltk dl ordine struttura-
le ed operatlvo che debbono 
easere superate. 

Da c!6 la neceasltk dl una 
azione rapida, aempre plu incl-
slva perche la ortofrutticoltu-
ra nacionale consegua gll 
obblettivi aaaegnati dalla atra-
tegia di sviluppo, dando luo-
go ad un trmerale quadro opa-
raUto iMMVambttQ del Jquale 
posaono idoneamente couocar-
ai 1 problem! che al diversl, 
lftelli, debbono eeaeHs a/Tro*-
tMti. 

Va quindi anzitutto aottoll-
neata la eaigenza premmente 
di un vastr. aforzo di adegua-
mento tecnlco, lnteso a me-
gllo strutturare e qualifieare 
le produzioni. sulla base cH 
una manovra aocorta che aJ-
l'interno del singoll compar-
ti sapp';' ivn^rare soeltc. sta-

Ecco il calendario 
delle manifestazioni 

DOMENIC/V 21 8ETTEM-
BRE IN* 
Inangurazlont ufflcUle <i« 

parte rirU'on »vv. GUco-
tno Sedan, ministro <1r|U 
Agrlcoltura 11 tUornaia n.i-
zlnnalr rtrl frulllcoltorr, 
oriaalnata (talis Co*te<i*-
ratioae nas'onalit (let t'»l-
tivatarl Dtrettl. Tavols ro-
tonda sullp forme associa
tive nel mnmrnln pritdui-
tlvo del tettore ortofrmtl-
colo. a eurs della Federa-
tlone nailonsle Cluhi 3P 
Cerlmonla delta pota della 
prima pletra del Crniro 
eommerclale orlofruttlcoln. 
CoBvegno del cinque till 
tens: * Probleml dell'espan-
•lane fruuleola •. 

LVNEPI' it »ETTEMBRK 
IN* 
Ortofruttleoltura Furnpea 

IMA • Dlbattlto-

MAaTEDl « fiETTEMBRF. 
IMS 
Vtvalimo ortnfTuttfrola 

•ellarea cotnunltaria. Or-
ganiiaato dall Utltuto di 
coltlvaalonl arbnree delle 
UnlvenlU dl Bologna e dl 
Pisa • daU'UUiuto d» ortl-
coltura deli'UniveraitA dl 
Plia, Convrfno naxlonale 
dells Eederailonr delle 
Cooperative ortofrut..c»lr « 
acrvmarU aul tema * I.a 
cooperazlone per I'ortofrut-
tfcoltaTS deffl annl 'H». 
Unit* del produltoii per 
una efllclenie ortanltzailo-
ne del aettore ortofruttleo-
|o. a ears deiri'nlone rol-
tivatorl Itallaol e della 
AGAM. lncontrl della Htam-
pa europea: Pranrla-ltalla 
« t/e ricaro AK'tcole >, « tl 
Glornale dl Affrlcoltura •• 

MERCOIEDI' 2* SETTEM
BRE l«» 
PToitcuilnne: VlvsJitnn 

•rtofrnttleolo nell'area co-
maaltaria- Co»ve«n« e fior-
nata dlmoairatlva »ull.- ap-
pllesaloni delle maierle pla-
fttelie aella ortefrattleoltH-
ra, orfABlusti dal centro 
nasloasle •ppileaaloni ma
ter I e plaaUea* « Vm pro-
tfotto dl qaallta per un tu-
Hanio tateraaalonale •. or-
aaalttato dall'Eate frovln-
etals del TartMa* la colls-
torastoae e«a I'Afrtturist 
Coat* dlfeadere * poten. 
irlar* I'esportatleae fruttl-
enla. a ears del fladacato 
Nazfoaale Csponatori im-
portaforl Onofrattleelt ed 
Atrumarl. Olornata promo-
tloasle deiu Slellla, alls 

Rrwenw del preeldente del-
i Resioae oa Mario fa-

slae. 

OlOVgDl' tt PBTTEMBRE 

aaa ajagglera era-
aegll eriWrattreall 

ttailaai sal aseteau esterl», 
dalla redtra-

llone Nazlonale delle Coo
perative Agrlcole Rtnno-
vare la fruttlcoltura itulla-
na per una mlgllore remu-
ncrazlone del lavoro. per 
un plu alto potere conlrat-
lualc, a cora drl I'fiuro 
Na7ional« Forme Associate. 
Heminarlo Tecnico *ul ira-
sporto rontalnerlrtato iirKu 
ortorruttlcoll: Htato attua 
le. prosprttlve ed e*l»l *pe-
rlmrntall. a rura del rRIOK. 
iniverslta di BOIOKIM- Ta-
vnla Rotonda sul tema: 
Asuoctsrti p lotiare unltl 
per una fruttlcoltura rln-
novata. per un reddlto rr-
munerstlvo, Indetta dal Cm-
tro Naxlonale Fnrtnt Asso
ciate. lncontrl drlla sram-
ra rnropta: (Iran BretaKna-
talla. Airrleultural Pretn 

Limited Gruppo (rlornalKtl-
co dell'Edafrlcole. 

VENERDr 2« SETTEMBRE 
I9SS 
Colloqulo IntFTiiaztonalp 

flllle recenll HctiuUUIonl 
ternirhe r iperlmentall sul. 
la frl*ocon»erva?!one deall 
onofruttlcoll, orianlnato 
dal CRIor, (Jnlveratta ill 
nolocna v Oiornaia dlroo-
strutlva dl macchlnr per la 
fruttlcoltura a cura del-
I'UM \ e delllitltuto Pro-
fenlonalr Ajrarlo F.UI Na-
varra. Tavola Rotonda 'Jill-
la meecanliiaxlone in orto-
fmttlcoltura • Tonveprno 
deiri'nlone Nationals AMO-
ctaiinnl Produttorl Ort»-
fruttlcoll rd Acrumari »ul 
tenia • Attuallta « pro*pet-
tlvf detlatioclaalonlimo in 
ortofruttlcolturs • Rlunln-
nr del ronalnllo Naxlonale 
dellltnlone lupettorl ARr»rl 
d'llalia. Rlrevlmentn In or-
ra*lone della Olornata pro 
morlonal* del Trrntlno- Mio 
Adlce 

RAnATO 27 SETTEMBItr 
19*9 
Convrnno Intertta/lonaii-

tul prohlrml drlla fftfflfflft-
clall*«aT|(inc dr| prodottl 
onofruttlcoll neli'arra det-
I'OCSE. « L'ortofruttlcoltura 
del doniani e I'Kuropa .. 
orzanlrrato dall'Aiiocla/li,. 
nc Nailonale Olovanl Airl 
coltorl (ANQA) Ineontrl 
della Stamp* europea; R«>-
pubbllrs Federate dl Oer-
manls-Italla. * Fruchthan-
del >. « L'lqformator* asra-
rlo *. 

DOMENICA 2fl tETTEM-
BRE tstt 
Proseeuilone Conveano 

OrSE * I probleml del rom-
merelo SI dettSfllo drl pro. 
dottl onofruttlcoll » le for
me dl aasoclaclonlsmo ero-
oomlco *. indetto dall Ai«o-
elssloat Natlonale Vendl-
terl AnbalsaU • Delta-
gUaatl- CtrlMeala 41 ehiu-
sara d«Ue 4. BleaaaJe Or to* 
fratueela lataraasioaal* • 
•ararnrt •#. 

billre prlorita e graduare uv 
terventi in termini dl accer-
taia convenlenxa economica. 
In queata enunctezione e so-
atanzialrnente eontenuta quel
la che potremmo chlamare la 
politlca a livello produttivo, 1 
cui molteplici aspetti si eollo 
eano preminentemente airin-
temo deirazienda. 

Naturalmente tutto cib chle-
de anche il sostegno e la gui-
da della pubblica amminlstra-
done. chiamata a soddlsfare 
quelle esigenze alle quail 1 
produttorl non aono aingolar-
mente in grado dl prowedere. 
Per cut aspare fra 1'altro evl-
dente la neososita di una plu 
ampta e eoordmata atthrlta dl 
rlcerea e di aperimentaaione, 
quella di un graduate poten-
eiamento del servtzl dl ln-
formaniorK di mercato e quel
la dl uno sviluppo delle atti-
vlta dl agaiornamento profes-
sionale e dt aasistenza tacnica. 

E del pari sara opportuno 
far leva sul canal! pubbliel-
tati per attuare una Intenaa 
propaganda che, se ivolta con 
sistematlcita, potra coatltuire 
elemento stlmolante e partico-
larmente produttivo. 

NeU'ordine delle cose da fa
re quests rappreaentano cer-
tamente una neceaaaria pre-
measa. da. momento che la di-
aponlbllita dl prodottl di ele
vate qualiflcazlone, conoseni* 
tl dal conaumatorl e che si 
dlspdeffhlno su un esteao ar-
co temporale e merceologico, 
eoatitutaee condlalone- indl-
apent*bfle di afferrnastone 
mercantile. 

Al quale proposito, e attual-
mente all'attenzlone degtt or
gan! eomunitari ill preMema 
dell^eaMamento del "gola-
.manti dl mercato per go oy-
tofruttiroll Su questo proble
ms, era gia stata espres-
sa dalla delerazione Italian* 
ed e atato ribadito, l'awlso 
che a tale adeguarnento, unlta-
mente alia messa a punto del 
regolamentl che ancora atten-
dono d! esser*- def!n!ti, s! deb-
ba giungeM prima ancora 
di affrontare i probleml re-
latlvi alle mlsure a mpdio 
termine previste dal Memo
randum ManshoK. 

M- anrhf nella prospettlva 
di una piu efficace integra-
zlone eomunitaria la spinta al 
rinnovamento deve andare ben 
oltre per invest I re l'intero sl-
stema che dalla produaione 
prende awio fino all'ultlmo 
anello della catena; quello del 
commernc al dettaglio. Si 1m-
pone la neoessita di dare mag.-
Ciore efftcienza ai mercati 
ortofrutticoli: insufficienze e 
scompensi che si denunolano 
a livello della commerdalizza-
zione e dp)l:« distribvizione del 
prodo:ti nor solttuito determi-
nano cosh flpfinruuv pd ingiu-
stifiratl, rrm costituiscono ad 
tin tempo elementi dprisamen-
te eondWonanti per respanslo-
ne dfJ eonsumi e, quindi. del
le stesse fonti di produzione. 

Dl qui la esi^enza di un 
proopsso di revisions che Inve
st* aspetb onTanbzativi e con-
trattuall. dl una azione coor-
dinata «i" nmnn intprsettoria-
le e territorials intesa a ra-
•/ional]7/i.n- l'intero sistema. 
Si tratta dl far si che la or-
frBnizi'a»:r.ni ritultante dalla 
attivita delle categorle lnte-
ressa*/> fl;''1 dî  • "-••>>; 1 itk e 
dsll'iiso delle affrezzattire, 
dalla stp«si H'S'i'o'fna triuri-
dica sia in grado di assicu-
rare !o «VP1'»'P""UO Hella fun-
?.ione di«tnbutivn secondo i 
crlterl della magglore uti* 
lita comune 

Va aRRiunto che 1n questo 
eontesto, «sen7p nulla togliere, 
a quelle cateRorle la mil fun-
zlone nei proce^so distributl-
vo trova plenn rieonosr.imento, 
adeguato niolo e chiamata ad 
assumere t'aerieoirura. 

GM stessi regolamenti eo
munitari stablllscono rindden-
te presenja deiragricoltura a 
sfabiUzzare 1 mercati attraver
so le assoclazlom del prodtit-
^or!. 

In questo quadro romposlto 
di attivita c di jmpegni se 
spetta alls pubblica Amminl-
strazione, nelle sue diverse ar-
ticolazlonl. reallzzare un effi
cace eontesto giuridico e isti-
tu^ionale, e promuovere, 
orientare ed aiutare le azioni 
di associ&zioni e privati, e fuo-
rl dubblo che proprio a que
st!, alia loro spinta di rinno
vamento e di organlaeaslone 
e affidato In lines primaria 
11 compito dl portare ad un 
n tstema di moderns rlsponden-
zs rortofrutticoltura itaMana. 

Le conaiderasionil svolte sot-
tolineano 1'apporto che ITuro-
frut puo dare alia impostazio-
ne ed alia attuaslone di una 
politlca coordinata. che affron-
tl in modo unltarto 1 divers! 
aspetti connesst alio sviluppo 
del aettore .Ed e nella certez-
za che anche queata edltio-
ne, come quelle precedenti, sa
ra in tal aenao rlcca dl con-
creti rttuttati, che mi a gradi-
to rinnoYare agll organiimto-
ri l*augurlo della piu faKoa 
riusciU daSa manifeataaione. 

On. Aw. OIACOMO SIOATI 
Mlnistra par ]*A«riooltur« • 
le Foreete 

LUNEDI, A FERRARA 

Dibottito 
internazionole 

Lunrdl 22 tettrmhre (ore 
IS) talane delle eonferenie 
della Camera dl eonuaerelo 
d| Ferrara. 

•elatoii: 
•ea. prof. OIU1EPPE ME

DICI proaldeate d#U'Aeea-
demfa Nazlonale di Afiicot. 
tura-

Sen. prof. MANLIO ROS
SI PORIA prealdente della 
Commlailone arrleoltura del 
tenato. 

Conslgltere dl Stato prof. 
PAOLO ALBERTA RIO pre
sident* della CommlMlonc 
per lo studio e la toluzlone 
del probleml dl Intereue 
aaricolo derlvantl dalla par-
teelpatloae dellltalla alia 
CEE. 

P>rof. GABRIELE GAE-
TANI D'ARAOONA preal-
dente della CommlMlone 
latereatnerale dell'af rleoltu
ra dell'Vnlone lUllana del
la Camera dl eommerelo, 
Indnstrla, srrJflansto e agrl-
eoltura. 

Una dicbtarazlone del doHor Romeo Sgarbanti, preskJenle 
dell'Ente minHcdazioni ortofrutticole di Ferrara 

Una linea italiana 
nella politica 

ortofrutticola 
LA IV Biennale Ortofrutti

cola di Ferrara ofire l'ooca-
sione par fare U punto sulla 
sRuaxione del aettore e per 
traoclare vaJido uidicazioni da 
sottoporre ail'eaame degh or-
gariisinl intawnazionali tntexes-
aati, del govemo italiano, det 
produttorl e degli oparatori 
economici. 

La fruttlcoltura e fra le at-
tivite produttiva agrioole quel
la ohe in Italia ha avuto il 
ma—imn aviluppo ed il piu 
elevato dinamismo. Eaaa par-
Ucrpa par circa un tarzo alia 
produzione agricoia lords ven-
dibile, per un vaiore che si 
aggira, compreae le uve da 
tavola, sui 1.800 miliardi-

L'eloquenza di questo dato 
aoquista maggiore rilievo al-
lorohe ai awerte che le col-
ttvasioni frutticole hanno un 
grado dl concentrazione geo-
grafica relativamente basso, 
m quanto esse si articolano 
in auparftci diaaeminate sul 
territork) del Paese. Vicever-
sa. si ba per alcune specie 
un elevato grado di concen
trazione reglonale, come gli 
agrumi, che interessano par-
ticolairmente la StoUia, la Ca
labria, la Puglia ed il Lazio; 
come la fnitta pomaoea che 
interesaa soprattutto l'ltalia 
nord orientals e sud oociden-
tale; come la frutta in gu-
scio che interessa il Meri-
dione. 

Altro elemento oaratterizzan-
te e il rapido processo di 
specializzazione della fruttlcol
tura che si e compiuto ne-
gli ultimi venti anni, con la 
quasi ficomparsa delle coltu-
re promiscue. II fenomeno, 
che indica una particolare 
evoluzione tecnica del setto-
re, ha implicato consistenti 
investimenti fondiari per le 
nuove aistemazioni del terre-
ni, ed agrari per il rinnovo 
completo delle piantagioni. 

Un articolo del professor Agostino Rigi Luperti 

In costante espansione 
la produzione di frutta 

NeU'ultimo decennio il setto-
re della frutta per il consumo 
fresco ha registrato in Itaha 
una sensibile espansione parti-
colarmente per alcune specie, 
come ad esempio, le mele, die 
da una media di quintali 14 mi-
lioni frW mils nel triennio 1957-
\95S-\959, aono passate ad una 
media di q.li 20 milioni e mez
zo nel triennio 1966-67-68. 

Nell'ambito degli stessi pe
riod! dl confronto, le pere han
no piu che raddoppiato la pro
duzione media, passanto da q.li 
6 milioni 318 mils a q.li 14 mi
lioni 254 mila. le pesche han
no triplicato la produzione e 
cioe, da q.li 4 milioni 840 mila 
hanno raggiunto una media di 
q.U 12 milioni 862 mila. L'uva da 
tavola ha registrato una media 
di q.li 9 milioni 528 mila. con-
tro i 4 milioni 592 mila quin
tali prodotti mediameute nel pri-
mo termine di raffronto. I«e ci-
liege sono palate da q.li 1 mi-
hone 536 mils a q.li 2 milioni 
177 mils. Le susine. da quinta
li 859 mils a q.li 1 milione .538 
mila. Inflne, anche la albtcoc-
che hanno raddoppiato la pro
duzione media passando da 370 
mila a 838 mila quintal!. 

Se si aggiungono gli agrumi 
(circa 21 milioni di q.li) e la 
frutta in guscio (5 milioni di 
q.li), la produzione italiana dl 
frutta supers annuabnente gli 
85 milioni di quintali. 

Circa il 20% di quests in-
Rente produzione fruttieola vie-
ne esportata. il resto (quindi la 
parte di gran lung*, piu cospi-
cua). vlene consumata all'in-
terno del paese. Modesto e in-
vece il quantitativo di frutta 
svvista alia trssformazione in-
rtiistrisle (frutta sciroppata. e«-

îccats o surgelats: traaforma-
ta in msrmelltta. succhi, puree, 
•cceters). 

Uno degli aspetti piu salien-
ti dell'evoluzione recente del
ta fruttlcoltura italiana a 11 
progressive abbandono della 
comira promiacua a favore dal
la ooltura apeclalisaata ohe 

a pooa « 

scomparendo le colture arboree 
consociate tra loro, per dar 
posto a colture ben distinte 
per specie, pur rispettando le 
esigen/e itisoppnmibili delle 
consociazioni intervanetali per 
favorire la fecondazior.e incro-
ciata. 

Altro asnetto degrw della ma<s-
sima atten«ione e una maggio
re considcrazione della voca-
zione ambientale per assicurare 
ad ocni specie, almeno entro 
certi Vimiti. le condizioni pU"l ido-
nee alle loro esigenze, sia in 
rapporto alia produttivita che 
alia quality. 

1^ possibility tecniche di ul-
teriori incrementi produttivi sa-
rebbero indubbiamente impo-
nenti. Basti considerare la co
stante espansione delle superflci 
irrigue, 1'introduzione di varie
ty pii) produttive e di portain-
nesti che anticipino la fruttifl-
carione. l'evolu7ione delle tec-
niche di potature e concimazio-
ne. la intcniifk-azione della di-
few flto'innitaria, ecc. 

Tuttana di fronte a tall po-
tenzialita produttive esiatono 
gravi diffieoltA di mercato e di 
redditi7io collocamento della 
produzione, che eonsigliano mol-
t« prudenza nell'estensione degl! 
impianti. I/e diverse specie di 
frutts hanno owiamente.a que
sto rigusrdo, prospettlve diver
se, le quali vanno inquadrste in 
un campo che va ben oltre I 
conflni nazionall ed In ogni ca-
so tenendo conto della resits 
della comuniti economica eu
ropea. 

E' da sconsiglisrsl un'ulte-
riore indiscriminata diffusion* 
del melo, se si penss che si so
no avutl incrementi notevolis-
simi In Prancia e nells ste^ss 
Ciprmania. prmcipale sbocco del-
resportazlone Italians. 

Anche tenendo conto di ricor-
rent! difficolta di ordine cli-
matico, 1'area eolturale del me
lo puo eatendersi a Istitudlni 
•ssai aettentrkmali, ricorrendo 
anohe a varieta maggiormenta 
reaiatsfitl. L*aitredutione di nuo
ve RiutafknL dl piA adattl per-

tainnesti clonau e di forme dl 
allevamento particolarmentc in
tensive. contribuisce ad eleva-
re la produttivita media unita-
ria, diminuendo nel contempo i 
costi di produzione. 

Le prospettive p?r l'espansio-
ne eolturale del pero, sono an-
cor meno favorevoli di quelle 
del melo, non tanto per I'm-
cremento della produzione d'ol-
tra) pc, che e stata nel comples-
so modesta. quanto per l'impo-
nente aumento della produzione 
nazionale e rM«r lc minori possi-
hilita di conser\ az:onc frigori-
fere che offre qnesta specie 
Sia al nero che al melo sono 
piu congeniali lo zone fruttico
le dell'Italia settentricnale ed 
alcune varietA di prenio han
no anche particolan preforen 
ze terntonab (ad esempio la 
pera Williams per 1'Emilia, la 
mela renetta Canada per gli 
altipiani alpini, ecc). 

Per la poscliiooltura le pro
spettive sono eertamente piu 
favorevoli. sempre che si trat-
ti rli tinn moderate esp.insone 
o reali7.7^ta con oculatez7.i e 
prudenza. Infatti tra i piesi 
del MEC solo l'Halia c la Fran-
cia sono forti produttorl di pe
sche per il consumo fresco; gli 
altri paesi hanno limitaxionl di 
carattere ecologico non supera-
bill. La cosiddetta quota di ri-
monta. d'altronde. e a ssai supe
riors nel pesco che nelle poms-
cee, data Is sua minore longe
vity economica e la dinamics 
dell'evoluzione varietale. 

Le principaH regioni peschi-
cole sono, come e noto, 1'Emilia-
Romagna, Veneto. Campania e 
Piemonte. Circa la specializza
zione regionale delle varieta. e 
evidente il vantangio di riser-
vare al MerzoRiorno le varieta 
precocissime e prococi ed agli 
ambienti piu settentrionali le 
cultivar a media maturszione o 
tardive. 

Nel calendario di maturszio
ne delle pesche, che va dalla 
terca decade di maggio a Ane 
settembre, potranno opportuna-
menta inaeiwfi 1* peacna da in

dustry e le nettanne di recente 
introduzione. 

Anche per l'uva da tavola gli 
incrementi produttivi sono sta-
ti cos! notevoli, che un uiteno-
re espansione potrebbe compro-
mettere I'equilibrio di mercato 
specialmente per le varieta set-
tembrine (Regina e Italia). 

L'area idonca alia proflcua 
coltivazione dcll'uva da tavola 
si trova al di sotto del 42° pa
rallel, in quanto solo con ele
vate temperature estive si ha 
una tempestiva maturazione ed 
un'ottima quabta. 

Gioca invecc a fa\ore di una 
ulteriore diffusione deH'alhi-
cocca la considcrazione che non 
esistono, almeno per ora. par
ticolan problem! di collocamen
to della produzione. 

Sono tuttavia bon note le esi
genze climatiche di questa spe
cie. che ne limitnno la coltura 
a particolan ambienti. piii fre-
quenti ncintalia mendionale 
che in quella centro-settentrio-
nale. Anche altre specie quali 
Mismo. rjliomo. nocciuolo, no 
ce, m.indorlo. presentano anco 
ra prospettive interessanti. in 
considerazione delle possibility 
che in determjnati casi offre Is 
manipolazione mdustriale. 

Come per altri *ettnri dells 
agricoltura, anche in quello del 
fruttiferi, obiettivo costante de
ve essere il miglioramento qua
litative del prodotto. sia nella 
fase eolturale che in quella del
ls normau'zzazione per il mer
cato. 

Esistono ancora diverse possi
bility nelle apphcazioni tecni
che che in molti ambienti non 
vengono adeguatamente utiliz-
zate, permanRono soprattutto 
esigenze di orjiani77azionc sul 
piano della produzione e su quel
lo della commerciahzsazione, 
che vanno pienamente compre
ae sia (is i pubbbci poteri che 
d*i iingoli operator!. 

Prefesser A. RIOI LUPUTI 
Direttore della produzione 
agricoia numstero deW'Agri-
oehura • doUe Forest*. 

Inoltre, ha dato una nuova 
fisionomia alle tecniche col-
turaii, all'impiegu razionaJe 
d»i mem tecnici e soprat
tutto alio sviluppo della mec-
camzzazione, per quanto su 
quest'ultimo punto at atten-
dano ulterior; miglioramenti 
delle attrezzature che ne ren-
dano piu economico l'uso. 

M ancora un altro elemen
to va tndJcato, anche se of
fre tarum aapatti negathd che 
biaogna affrontare per rapi-
damente superarli: la fruttl
coltura e attivita prevalente 
di piocoli e medi agricoltori. 

If fatto che essa si sia sv!-
luppata hi aziende dl dimen
sion! limrtate « dovuto strll 
elevat4 redditl che essa pro-
cura, al fabbisogno di lavoro 
umano che il ciolo produtti
vo richiede e che ha nelle fa-
miglie diretto-coltivatrici una 
larga base dl soddisfacimen-
to. Tuttavia anche nelle azien
de frutticole ai nota da vari 
anni un processo di allarga-
mento delle dimensioni, con 
il fine di mlgiiorare 1 cost! 
dl lavoro e di produzione. 

La produzione 
La produzione fruttieola 

(tutte M specie, cornpreai gli 
agrumi e la frutta in guscio) 
si pud atimare superior* ai 
95 milioni di quintali (del 
quali 75 milioni otrca pro-
vengono dalle colture specia-
lizzate), con un balzo di cir
ca 10 milioni riapetto al 1965 
fdati prowisori rtportati dal
la Belazione CEE del ghigno 
1969). Essa e ottenuta su una 
superficie (a coltura specia-
lizzata) di circa 290.000 etta-
ri, di cui 223.000 occupati dal 
meio, dal pero e dafpaaco. 
Risperto alia produzione della 
Comunita sttmata per II 1968 
in 151.380.000 quintali, quella 
italiana corrisponde al 62,75 
per cento. 

Dal punto di vista della 
vocazlone e delle possibility 
determinate dalle nuove tec
niche, che consentono lo spo-
stamento delle aree e ptu an
te produzioni medie per et-
taro, e prevedibile nei pros-
simi anni un estendlmento 
delle aree frutticole. Tale e-
stendimento sara soprattutto 
agevolato dalla djffusione del-
l'irrigazione, promoasa dalle 
grandi opere di bonlfica e di 
trasformazione fondiarla ti-
nanziate dallo Stato e apes-
so originate da iniziatirre di 
produttori consorziatl in vista 
doirottenimonto del contribu-
ti statali e regional!. 

Orbene, queste basilar! con-
siderazioni, ohe riflettono 3a 
Irnportanza economica ed a-
gronomlca della produzione 
ortofrutticola, lmpongono una 
azione di difesa, poiche non 
sarebbe concepibile incorag-
glare i produttori ad immet-
tersl in un canale produtti
vo senza assicurare ad essi 
condizioni dl reddltivita ade-
guati alle aomme lnvestite, ai 
risch! delle coltivazioni (pro-
vocati dalle calamity meteo-
rologiche) ed alle esigenze dei 
bilanci aziendali, 

Sulla promozione di questo 
fronte si discuts da tempo 
in Italia, rilevando 1'enorme 
divario dei prezz! fra quelli 
percepiti dai produttori e quel
li pagat] dal consumatori, e 
lamentando crisi di prezzo 
provocate da abbondanti rac-
colti e da discrasie fra la 

offerta e la domanda, oppu-
re da difficolta di esporta/i>> 
ne. SI fa appello ai produt
tori perche si organizzino in 
associazioni che, oltre alia 
eentralizzazione massima del
la offerta sul mercato, abbia-
no per obiettivo Porientamcn-
to della produzione sulla ba 
se delle esigenze e delle ten-
denze delle masse consuma-
trici delPinterno e dell'este-
ro. Spsso si awerte che ta-
lun! aspetti del nostro siste
ma d! commsrcializzazione so
no anacronistici e mostrnno 
gravi ritardi rispetto ai Pae-
si concorrenti, specie a quel
li di nuova agricoltura, Li cui 
produzione e organizzata su 
basi centralizzate. Mancano 
spesso 1 mercati nelle 7on» 
di produzione nei quali si 
possa acoentrare la merce 
commerciabile; le contratta-
zioni awengono per un'alta 
percentiiale nelle aziende, pri
ma ancora dei raccolti: rnnn-
cano le central! dl produzio
ne tntese come servizi da ren
der* ai venditor! ed agll ope
rator!. Mancano, innPre, nel 
nostro Paese quelle forme d! 
integrazione tra i produttori, 
le Industrie trasformatrici e 
le grandi catene di dlstribu-
zione che In altri Paesi han
no dato una spinta formldu-
bile alio sviluppo ed alia mo-
dernlzsazione della produzio
ne. Senza dubblo il fronte 
della difesa deve easere or-
ganiazato con crlterl moder-
nl, che liapondano al lupii-
ce obiettivo della garanzia dl 
eque remunerazioni al pro
duttori e di un adeguarnento 
quantitativo e qualitativo del
le produzioni alia domanda. 
E per raggtungere questi ob-
biettivi occorrono larghl in
vestimenti pubblict e privati. 

L'ltalia si e battuu a Bru-
xsllss per ottenere una rego-
lamentaaione del mercati e del 
prtaal ortofrutticoli di par! ef-
floacia dl quella promoasa dal
la Comunita EconomJoa par 1 
oaraaii, agli effetti dalla •ann
ua del preaal mfeotml • del

la iicurezz* dei collocamen
to. Abbuuno oitenuto U ucu-
aoscmiemo del pruicipio ael
la re»poibabiUU» unaxuia.-a 
del 1-t.OOA anche per qu«--
*Ut regoiamenuuionti, che e 
stata unperruata aulla orga-
nizzaaione dei produttori, ben
ch* embrlonaie o del tutto 
mancante. Si calcola che la 
organizzazione associativa aei 
produttori italumi non mg-
giunga che il 10 per cento 
otlla produzione ed e, perai-
tro, altamente concentrata in 
poche zone del nord. Non 
abbiamo ottenuto l'ammissio-
ne dei prodotti frutticoli al
le « restituzioni » che aiute-
rebbero lo export delle ecce-
denae. 

Le deficienze e le lacune 
della regolamentaziune eomu
nitaria aono da attnbuirsi an
che alia circostanza di rap
port! strettissuiu Ira gli un-
prenditori di alcum Paesi del
la CEE (specialmente delta 
Germania e dell'Oianda) con 
gli esportatori dei Paesi ter-
zi. Spssso e stato constaU-
to che 1 Paesi grandi impor-

tatori del MEC hanno lega-
mi economico - produttivi coi 
Paesi di nuova esportazione. 

La linea di difssa eomuni
taria dei prezzi non ha fun-
zionsto come era negh obiet-
tivi e nelle eperanze dei no-
Stri fmtticolton. Le tusse di 
compenaazione, che dovevano 
colmare le differenze fra i 
prezzi di entrata dei prodot
ti provenienti dai Paesi terzi 
ed l cosiddetti « prezzi di ac-
quiato eomunitari», non sono 
rnai state applicate. 

Anche per queste ragioni 
l'ltaua ha richiesto a Bru-
xelles la revisione del rego-
lamento, che dovrebbe assi
curare I'efficacia della difesa 
dei vari prodotti sui livelli 
fissati dal Consiglio della Co-
munitju Si rende necessana, 
ora, una ragionata fermezza 
perche le esigenze fondamen-
tali dei nostri produttori sia-
no riconosciute ed esaudite. 
Nel contempo dovra svilup-
parai la cooperazione inter
na fra produttori ed opera-
tori poiche, data la tendenza 
ail'aumento della produzione 
e le difficolta inasprite per 
l'esportazione dalla concorren-
za degli altri Paesi, una sem
pre piu elevata aliquota delle 
nostre disponibilita vendibili 
trovera collocamento sui mer
cati naizonali. Questa coope
razione, alia quale sara valido 
lo sprone degli organi gover-
nativi, dovra orientarsi non 
solo in difesa dei prezzi, ma 
anche nella direzione della 
propaganda dei consumi, 

Le esportazioni 
L'ltalia esporta prodotti or

tofrutticoli per un vaiore di 
circa 350 miliardi, dei quali 
circa 245 (nel 1968) attribui-
bili ai orodotti frutticnlo-agru-
mari. Questa cifra ha una par
ticolare irnportanza nel qua
dro della bilancia commercia-
le agricolo - alimentare appe-
santita da una importazione 
che ha superato i 1.000 mi
liardi in raptfone d'anno. Lo 
apporto della frutticoltura al-
1'equMibrio delle nostre cor-
rentl commerciali potra sen
za dubbio aumentare, se rju-
sciremo ad ottenere una mag
giore solidarietk da parte di 
Paesi partners della CEE: so-
lldarieta doverosa se si pen-
sa aH'importanza economics 
che 1'agricoltura riveste nel 
nostro Paese, dove oltre un 
quinto della popolazione atti-
va trova occupazione nelle at
tivita agricole. Ma sarebbe un 
errore se l'ltalia puntasse sul
la sola esportazione nei Pae
si del MEC. Dobbiamo allar-
gare lo scacchlere in tutti i 
Paesi dell'EFTA. del Centro e 
dell'Est Europeo. Verso tali 
Paesi ! nostri sbocchi sono 
in promettente sviluppo e pen-
siamo che potremo ancor piu 
contare su di essi man mano 
che le condizioni economiche 
di quelle popoJ^zioni mig!1o-
reranno. 

Tuttavia avremo da affron
tare grossi probleml, come 
quelli dei trasporti in regi
me di freddo ed a mezzo d! 
containers, quelli della eon-
servazione del prodotto con 
moderni sisteml piu econo
mic! e piii validi alio scopo 
onde consent!re un largo sca-
glionamento delle vendlte nel-
l'arco annuale. Ed infine dob
biamo sviluppare le nostre 
industrie conserviere, operan-
do in modo che esse acqui-
stino una funzlone comple-
mentare della produzione e 
non alano considerate solo 
come vaivole di sbocco net 
periodi di eccesionale abbon-
danza. L'esoerienza degli Sta-
« r/ridtl, pure !n un merca
to assaJ differente com'e quel
lo europeo, dovrebbe faciuta-
re l'attuazione di diagrammi 
di trasformazione attraverso 
i quali poter sviluooare con 
sistematicita e continuita la 
utilizzazione alimentare della 
nostra frutta. 

Rlteniamo che la politica 
fruttieola del nostro Paese pos
sa darsi una lines oarticolar 
mente adatta alia atruttura 
della nostra produzione attua-
le ed alia poaslbillta della su* 
espansione. 

LTurofrut *6f, a questo rl-
guardo, non manchera di for-
nzre un appassions 
bum * M M a dl 
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