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Si pud ridurre a meta 
il prezzo della carne 

L'UNIONE ZOOTECNICI 

Strumento dei contadini 
Alleata dei consumatori 
La erisi dell'allevamento, in 

particolare di quello contadi-
no. nelle forme in cui si ma-
nifesta nell'Italia Meridiona-
le, ma pure nell'Italia Centra-
le e un'espressione tipica de
ck squilibri profondi e aou-
ti delle nostre campagne e del 
Paeee. 

Circa H 90ri del latte e il 
TOTo della carne bovina vengo-
no prodotti nel Nord. L'enor-
me aumento delle importazio-
ni zootecniche (e di mangi-
mi: siamo passati da 180 ml-
liardi di lire nel '62 a 490 
rniliardi nel '68 solo di pro
dotti zootecnici importati e da 
95,7 mihardi di lire a 210 
rniliardi di mais per i mangi-
mi), awemtto in quest! ulti-
mi anni, in nome della politi
c s di mercato della C.E.E. non 
pu& non rappresentare un ul-
teriore e piu grave condizio-
namento deirallevamento con
tadino e dello sviluppo della 
impress coltivatrics nel Cen-
tro e nel Mezzogiorno, parti-
colarmente, in mancanza di 
una organica politica zootec-
mca rispondente ai fini di 
una moderns e democrat ica 
trasformazione delle nostre 
campagne e di una program-
mazione dello sviluppo eco-
nomico. Viene citato come ele-
mento che indicherebbe un 
miglioramento della nostra 
sltuazione zoo teen ica, il dato 
sull'incremento delle importa-
zioni di vitelli rispetto alia 
carne macellata (siamo passa-
ti dal '62 ai '68 da 270 mila 
a 1,6 milioni capi bovini im
portati) oppure la tendenza 
all'accrescimento di altre attj-
vita zootecniche (avicole, co-
n'gli, molto in parte, anche 
•umi). 

Si accentuano quindi gli 
•quilibri nell'agriooltura meri-
dionale e dell'Italia cent rale, 
le condizdoni di dipendenza 
del mercato di conaumo agri-
colo e urbano dominate da]. 
le grandi concentrazioni eco-
nomiohe e finanziarie dell'in-
dustria e del commercio dei 
prodotti zootecnici e dei man-
gimi. Nonostante one in Ita
lia l'80<r. deirallevamento sia 
realizzato dall'azienda contadi-
na, non e ssistita fino a due 
anni fa un'organizzazione rap-
presentattva degli allevatori 
coltivatorj. L'Associazione Al
levatori ha sempre rappresen-
tato gli interassi della proprie
ty terriera e dei grandi im-
prenditori della Val Padana. 
Solo in questi ultimi anni 
quaJcosa in questa organ izza-
zione si va modificando sotto 
la pressione delle nuove con-
dizioni. 

In questa situazione di dri
l l deirallevamento contadino, 
di mancanza di ogni autono-
ma rappresentanza, e sorta la 
Unione Italians Associazionl 
Produttori Zootecnici, quale 
expression* delle esigenze de-
gli allevatori contadini di di-
venire i protagonist! dell'azio-
ne per una nuova politica 
zootecnica. per rompere le 
veodhie e recentl strozzature. 

A differenza delle tradizio-
nali organizzazioni degli agra-
ri e «bonomiane» con Tap-
poggio della Federconsorzi, ]a 
Unione non si presenta come 
•«sociazione di assistenza per 
iJ mantenimenro delle veechie 
condizioni dell'allevamento 
contadino. Essa propugna la 
trasformazione deirallevamen
to contadino in allevamento 
da reddito, oioe orientato ver
so produzioni specializzate per 
il mercato (superamento del 
tradizionale bestiame da la-
voro e da reddito). con la re
lative ristrutturazione della 
ezienda agncola e quindi una 
politica zootecnica capace di 
affrontare le strozzature ohe 
ai frappongono al potenzia-
tnento deH'jmpresa a propne-
ta coltivatrice. Per aRire in 
eoncreto in questa rtirezione 
e per trasforrnare 1'allevamen-
to contadino, occorre 1'asso-
ciazione democratic* tra la 
piocole imp rose, sia nella fa-
se della produzione, sia in 
quella del mercato. Ecro per-
Che lTJnione raccoglie tutte 
Je forme associate, in primo 
luogo quelle cooperative, dei 
produttori zootecnici contadi
ni per elevare la loro capa-
Cita contrattiuale nei confron-
ti del mercato e dell'inlziati-
va pufcfeltea, per aocrescere 
la loro capacity di serviaio 
t\ei confront'. degh associati, 
ma anche par awalerai di que-
*to patrtononio associativo per 
eatenderlo ultenormente tra 
gli allevatori. Oggi 1 'Unions 
a&socia gia un numero note-
rolisaimo « ricco di realizza-
aioni asEOdative: stalle gocia-
U cooperative, maoelli coope-
relativi, latterie social). centri 
di riproduzioni social! per i 
suini, consorzi produttori latte 
dattfnato airindustria o alle 
C3antrali d?l if tie, conaorai 
per l'approvvigionamento e lo 
allavamerrto dei vitelji per l'm-
fraaao, centri social! per l'ap-
prowvJfionamento dei mangi-
mi • T'aaaiitensa neH'alim«n. 
tadone bilanciaU, centri di i 

facondazions artificiale, con
sorzi avicoli di approwigio-
namanto e vendita, associa-
aioni tra cooperative e pro
duttori singoli per raafiisten-
za nei confronti dell'iniziativa 
pufbblica e del piani di risa-
namento de] bestiame, LTJnio
ne opera in stretto collega-
mento con l'AUeanza Italiana 
dalle cooperative agrtcole per 
realizzare, a favore degli as
sociati, 11 massimo potere 
contrattuala negli a pprowi-
gionamerrti (mangimi, vitelli, 
latte in polvere, attrezzature. 
ecc.) e nel collocamento dei 
prodotti zootecnici e garanti-
re la necessaria assistenza tec-
nica per la realizzazione delle 
iniziative associative di base. 

Nel O n tro e nel Mezzogior. 
no gia abbiamo numero&e ini

ziative positive (consorzi di ap-
prowigionamento e alleva
mento dei vitelli, centri di rac-
colta e oontrattazione del lat
te, stalle sooiali, consorzi, in 
Sardegna. tra latterie social!, 
per il collocamento diretto del 
pecortno « fresco ») che dime 
strano le grandi possibilita 
esistenti unendo le forze de
gli allevatori contadini, di ri-
lanclare una vasta piattafor-
ma di iniziative per lo svi
luppo di un miovo allevamen
to contadino, organizzato in 
libere e democratiche associa-
zioni. 

Lino Vitani 

I dnzi M MEC non baniio migliomto I t condizioni dei 
produttori - Quottro motivi dei bossi costi all'estero 

Sono venuti ancoe dagli Sta-
ti Unrti, a questa Fiera ai 
Foggia, per vender* cereali 
da foraggio e mangimi. L'al-
to prezzo della carne pagato 
dal consumatore, infatti, e il 
risultato di un circolo vizio-
so della speculazione che si 
alimenta tn. continuation*; e 
domani pagheremo la carne 
piu di oggi. se non rompere-
mo il circolo speculativo con 
decisiom di riforma. Questi al-
ti prezzi hanno mighorato, for-
se, i redditi del lavoratore 
agricolo, sia esso contadino, 
mezzadro o solo bracciante? 
TMtti dicono di no; per ac-
certarsene comunque, non oc
corre fare indagini speciaM 
poiohe migiiaia id piccoli al-
levamenti podera)i stanno 
chiudendo per mancanza di 
convenienza. 

E' questa la dimostrazione 
piu limpida cbe il Mercato co-
mune europeo, imperniato sul 
sostegno dei prezzi a spese 
det consumi, non ha niente 
di buono da offnre nemme-
no ai produttori. I dazi pro-
tettrvi, irtfatti, raddoppiano il 
prezzo della came acqudsta-
ta all'estero ma nemmeno que. 
sto basta a creare le condi
zioni per incrementarne gli al-
lewamentl da carne. Ma come 
potrebbt bastare se, come do-
cumentano le statistiohe, ia 
produzione di foraggi e dimi-
nuita in Italia di 15 milioni 
di quintali? Come potrebbe 
bastare se una cooperativa co-
stituita per dar vita a un alle
vamento moderno deve aspet 
tare anche due anni per ave-
re un nnanziamento? Quale 
allevamento moderno deve na-
scere in un paese dove l'uso 
di pascolo su un ettaro di 
terra arida (pascolo magro 
per afwvamenti stentati) si 
paga al proprietario della ter

ra 30 mila e anche 40 mila 
lire? 

Quando andiaroo a vedere 
per quftU ragioni gli allevato
ri della Romania o dell'Un-
ghena possono venderci car
ne a 450 lire al chik>, tro-
viamo: 

1) che in quel paesi e sta-
ta elamnata la rendita fon-
diana e l'uso della terra e 
praticatnente gratuito, comun
que non incidente sui costi co
me da noi; 

2) che il bestiame e ali-
mentato con foraggi e cerea
li prodotti in azienda e quan
do si paaaa ai mangimi com-
plessi e in azienda che si pre-
parano. usando come base 
prodotti propri; 

3) in quel paeai 1 costi 
di eommercialiZBazione sono 
deMa met*, taJvolta di un ter-
zo one in Italia (anche il ma-
cellaio, infatti, non paga. gli 
alti costi del locale affittato 

O di proprieta come da noi); 
4> il sistema f:scale non 

grava in modo particolare sui 
prodotti destinati all'alimenta-
zkme. 

Non che quel paesi abbia-
no tutto nsolto: anche li e'e 
la necessita di passare all'al
levamento moderno, al prato 
artificiale, al pascolo migho
rato, ai centri di allevamento 
semiautomatizzati. Ma la car
ne ha un costo che e gia la 
meta di quello jtaliano e il 
passagffio di « tutti » gli alle-
vamenti alle forme moderne 
trova le condizioni piii propi-
zie. 

II PCI. in una proposta di 
legge iapirata alia difesa del 
potere d'aoquisto d?i lavora-
tori, ha chiesto la importazio-
ne di came senza prelievo di 
dazi e I'impegno dell'AIMA a 
ritimre ugualmente e comun
que il bestiame da carne dei 
produttori italiani ai prezzi 
fissati. 

Centri di Servizio A ICA 

Abbiamo la tecnologia 
solo per esportarla? 

• Dal glornali del 19 eHebre scan*: Is Traktoroeiport di Mo-
* K i i entrala in traHativ*, tramlta il R»*t-ltil, con it aroppo 
; GIZA concludemlo vn centratte aer > azltnde dl allevamanto 
- suinl per compiessivi 110 mil* capi-anno, par • aztanda di alle-
Z vamenlo vitelli par 11 mila capl-anno, 2> mingimificl annetsi 
- all* attend*. La f*rnltura s*r* *ff*mi*ta dalle Gi. • GI. di Reg-
Z Qio Emilia. L'affare • di circa 35 rniliardi di lire. 
- Etportlamo nits tacnologia, dunque, attrtzzatur* per alle-
Z vamenll quasi interament* aulematlziail. Ma »iamo Incapacl 
Z dl utilizzars quests tecnologia In Italia. Fino a quando gli Enti 
Z di sviluppo rimarranno *p*Hatorl? Fino a quando il flnanzla-
~ monto doll* cooperative u r a offldato a un mltoro itanzia-
- monto dal Plane Verde, par di piu oggi osaurito? 

La Fiera di Foggia ha camminato coi tempi 

Da ritrovo dei pastori d'Abruzzo 
a mercato di sbocco dei mangimi 

II nutrito programma delle moslre specializzale • Un incontro promouo dalla Free Grain Council americana 
• a n 

Le flora del bostiamo non sono piu una libera accolia dl capi in reclntl improvvisati tulla piazza, ma mercati erganlzzsii. 
Sono venuti ancho dagll USA par piazzaro, con I'« agnellon* d« earn* », quel mangimi ch* I* campagn* Italian* pofr*bb*ro 
b*ni»timo produrr* direttament* con grand* b*n*ficio per i co$ti 

FCX;(!IA, novembre 
L'anMoa Fiera nazionalc del 

bestlamp, meglio conosemta 
col nome di Santa Catenna. 
ha IUORO a Foggia dal 25 al 
27 novembre: male nU'epoca 
di Federico II, ed e molto 
ricordata dai contadini, dagli 
allevatori e dalle popolazumi 
della Capitanata e dai pasto
ri dell'Abruzzo. 

Quest'ultimi nel periodo in-
vernale scendevano con le 
greggi in terra di Capitanata. 
Qui le pecore dei pastori a-
bruzzesi svernavano ed erano 
oggetto di oontrattazione al 
mercato di Santa Catenna Un 
mercato con le sue leggi c 
tradizioni, dovp il contadino 
portava il suo maiale da ven 
dere per arq<ustare un caval-
lo da tiro, oppure lo utihrza-
va come meroe di scambio, 
cosa che avveniva dl frequente. 

Oggi la Fiera di Santa Ca-
terina e parte integrante della 
Fiera nazionale deU'agnroltu-
ra e delta jsootecnia di Foggia, 
che il 26 novembre dl ogni 
anno rinnova questo antico 
mercato cittadino. 

Le manifestazioni della Fie
ra nazionale del bestiame que
st'anno si raratterizzano con 
due ban distinte iniziative: una 

a carat tere cnmmencale e 
che vedra la presenza del be-
stianie proveniente da tutte ]e 
purti dpi paese e d'Europa, 
luia a rarattere tecnioo con 
most re sppcializzatc promos-
se dalle associazioni di alleva
tori di razza. 

II programma delle tie 
giornate fieristirhe e molto 
mtPiiMj e si articola in tre 
pnncipali iniziative: 1) ft. mer
cato nazionale del «giovane 
l>pstiame ovmo» migliorato, 
indotto dall'associazione na
zionale della pastorizia. 2) 
mercato nazionale del «gio
vane bestiame femminile bo-
vino » di ra/za bruna alpina 
r frr-ona italiana. indPtto dal 
l'ussociazionp italiana allevato
ri, d'intpsa con le associazio
ni di razra; H) licra naziona
le del bpstiame. 

Sull'ottavo mercato naziona
le del « giovane bestiame ovi-
no », che si svolge nello stesso 
luogo e periodo di tempo de
gli anni scorsi, si insist* mol
to: sul mercato Infatti si col-
loca vantaggiosamente il be
stiame migliorato, che serve 
anche alPapprovvigionamento 
di soggettl di pregio dl origi-
ne controllata e preventiva-
mente esaminati sotto il pro

file) delle caratteristiche di 
produttivita. In questa dire* 
zione il ministero dell'Agricol-
tura e l'Associazione della 
pastorizia pensano ad un piii 
organico sviluppo della sele-
zione geno • morfo funztona-
le delle principal! razze ovine 
allevate in Italia, mediante la 
istituzione per ciascuna di es
se (in via di realizzazione) 
del libro genealogico nazio
nale. 

Alia Fiera di Foggia saran-
no present i duemila capi ap-
partenenti alia magglor parte 
delle razze Italians, quali la 
C'rentlie dt Puglia, la Soprav-
vlssana, 1'Altamurana, la Ber-
gamasca, la Moscia leccese, ed 
altre. 

Non mancheranno soggetti 
di razze non italiane, ma al
levate nel nostro Paese: tra 
le piu note la Berrichon du 
Cher, la He de France e la 
Merinos precoce. 

In questo mercato sono 
previsti un premio di alleva
mento per clascun soggetto 
venduto ed un parziale con-
corso nelle spese di traspor-
to per i soggettl invendutl. 

Anche con il mercato na-
stonale del giovane bestiame 

femminile bovino si cerca di 
mettere a disposizione degli 
allevatori bestiame selezionato, 
scelto dalle associazioni com
petent! di razza alio scopo di 
offnre agli allevatori la possi-
bilita di approwigionarsi di 
soggetti altamente selezionati 
e garantiti, al di fuori del mer
cato strettamente commercia-
le. Nutrito e anche il program
ma fieristico riguardante gli 
incontri tecnici con gli alleva
tori per approfondire e discu-
tere le prospettive relative 
ad uno dei problem! piu as-
sillanti della zootecnla: l'incre-
mento della produzione di car
ne. L'incontro, per il 25 no
vembre, ore 17, con gli alle
vatori ovini indettc dalla Free 
Grains Council, interessata 
alia « mangimistica », tende a 
realizzare lo scopo. Per mer-
coledl 26, ore 10,30, e previ-
sto un incontro con gll alleva
tori bovini, mentre alle 16.30 
si incontreranno gli allevatori 
suini interessati alia produzio
ne del maiale da carne. A cia-
scuno di questi incontri par-
teciperanno studiosi italiani e 
stranieri. 

Roberto Consiglio 

a Bari, Palermo e Napoli 

Tre nuovi 
capisaldi per 
lo sviluppo di 
cooperative 
Nttftro sarin* 

BOLOGNA. 24. 
Qui. nella centrale commer-

ciale dcH'AIC\ si coordina una 
attivita mtensa e costante di 
collegamento e di servizio con-
trattuale per acquisti all'estero 
di bestiame da allevamento da 
immettere nelle aziende conta-
dine e cooperative. Annualmen-
te la centrale cooperativa bo-
logncse e in grado <h curare 
l'importazione di oltre 15.000 ca
pi bovini. 

Questo bestiame, selezionato. 
sano e di razza. a volte con 
tanto di pedigree, proviene ge-
neralmente dai Balcani. dalla 
Francia. dalle due Germanie, 
dall'Olanda e dalla Danimar-
ca. e in parte viene prelevato 
anche dai mercati alia produ
zione deU'interno) va smiitato 
di solito in Emilia e aiic stalle 
sociali e a quelle azientiah dei 
soci delle lattene. o destinato 
ad aziende associative contadi-
ne dell'Umbria. Toscana e Ve-
neto: ma da un certo tempo 
ragKiuntfe pure il Sud. tramite 
la filiale AICA di Napoli (Cor-
so Umberto I. n. 23). dove 
si stanno organizzando gruppi 
associativi e cooperative con-
tadine per costruire stalle so
ciali: come a Villa Citra. Pon-
tecagnano e Casapesenna. in 
Campania: in Puglia. dove 
opera gia una seconda filiale 
AICA-Sud. quella di Bari (via 
Cardassi. 14); e nella stessa 
Sicilia. dove opera gia una ter-
za filiale (a Palermo, in via 
Marchese di Villabianca. 54). 

I funzionari deH'AICA-2iootec. 
nica formano insieme uno 
«staff» di esperti imbattibi-
h. capace di lavorare su sea
ls intcrnazionale. Essi posso
no recarsi di volta in volta 
nei mercati di origine del be
stiame, scegliere. contrattare: 
poi ai valichi di confine a 
« sdoganare > le mandrie in ar
rive per avviarle a destinazio-
ne. Lavoro che viene fatto con 
gran cura per la salute di ani-
mali pregiati di razza Charo-
lais. Simmenthal. Frisona. ecc. 
Di una comitiva che e appena 
tornata dalla Jugoslavia, fa-
cevano parte anche singoli con
tadini interessati agli acquisti. 
Ogni volta che vanno su que
sti mercati. Belgrado. Zaga-
bria. Lubecca. Monaco, Am
sterdam, Bordeaux, Tolosa. essi 
enmpiono un autentico «viag-
dio studio». Infatti questa at
tivita riporta su una nuova di-
mensione, che prima era loro 
sennosciuta. l'orizzonte di mer
cato dei nostri contadini. essi 
si formano in sostanza una co-
scienza <* europea > dell'eserci-
zio del loro potere contrattua-
le di mercato. oltreche miglio-
rare le loro conoscenzc sui si-
stemi e sugli impianti. 

Non va dunenticato che la 
centrale della AICA si e co-
stituita e consolidata a Bolo
gna al centro del grande com-
prensorio zootecnico cispadano. 
in un tcrntorio compreso nella 
la fascia europea del mais, 
dove le masse contadino. ol 
tre ad una secolare espericn-
za produttiva zootecnica. di-
sponevano gia di una lunga tra 
dizione cooperativistica (in E-
miha le piu forti cooperative 
lattierocasearie e quindi di al
levatori di bestiame bovino e 
suino sono piu che cinquente-
narie. 

Le stalle sociali progeltate 
nella sola Kmilia sono una 
trentina, mentre si vanno for-
mando i gruppi associativi per 
!o stesso scopo in altre reRio 
ni: Umbria. Toscana, Camiia-
nia. Puglia e Sicilia. 

L'obiettivo proposto dnlla 
AICA per imboccare la via dei
rallevamento intensivo dei bo
vini. nella persistente carenza 
di una valida politica zootec
nica pianificata dal governo 
sn scala nazionale, si presen 
ta og«i come 1'esigenza piu 
urgonte di rimboecarsi le ma-
niche da parte dei contadini 
per formare un gran numero di 
cooperative zootecniche e pro 
durrr piu carne e put latte. 
trasfnrmando l'allevamento .su 
dimension) imprt*.iditi\e II che 
richiedo in pnrten/a la crea 
zione di strutture has^te su 
cnteri industrial!': stalle in so-
cieta. gestite con s'.strmi mo-
derni. sorrette da tinanziamcn 
ti puhblici. statah e comum-
tari, ncila piu lar«a misura 
possihile preMsta da leggi e 
regolamenti, utiliz/azione otti 
male dell'unita lavorativa (da 
un minimo di 100 lattifere ad 
un massimo di ,r>0fl capi da car
ne per ikimii addetto alia cu
ra dp) bo.stiame). cosd di pro-
duzione del latte e della carne 
non superior! rispettnamente a 
50(50 lire al litro ed a 400 
500 lire al chilo. II paese pui 
assetato di latte e piu affama-
to di bisteccho che oggi esista 
in Kumpa si attonde qualcosa 
del genore dai suoi contadini. 
oltreche dal governo! 

L'AICA come Consorzio di 
servizio cooperativo nazionale 
concorre drmamente alia hat-
taglia per stahilire nuovi rap-
porti nel mercato dt con<uimo 
del nostro paese. in collega
mento diretto con il Coop-lta-
lia. il consor7i'o delle cooperati
ve di consumo, che dispone di 
5 000 punti di vendita nella pe-
nisola. oltre ehe con il CONAD 
che associa altre migliaia di 
esercenti di negozi alimentari. 

L'AICA abbinata al Cooplta-

lia. si presents dunque nella 
economia italiana come una 
grande struttura consortile uni 
taria. una centrale nazionale di 
contrattazione e di rappresen
tanza cooperativa nei rapporii 
con la grande industna. con il 
mercato, nei confront! dello 
stato e della stessa CF.E: e 
tutti i gradi deU'imponente dop 
pia catena di organismi produt-
tivi e commerciali-distributivi 
funzionano in base ai principi 
cooperativi <dei costi e rica-
vi. del bando alia speculazio
ne. del passaggio diretto dalla 
produzione al consumo, della 
assoluta genuinita e migliore 

Il pofrimonio 
zootecnico 

della Puglia 
BOVINI 
Bruno Alpina 
Frisene italiana 
Pugliase 
Altre 
Increcl vari 

OVINI 
Gentil* di Puglia 
Altamurana 
Mesci* lacces* 
Altre 
Incroci varl 

CAPI 
•2.50* 
u.m 
• 5*3 

53* 
32.9*2 

4cB-2*S 
U7.4S0 
231 J*5 

ISO 
221-OI 

1.029J42 

I dati si riferiicono al 
3M2-19M. 

qualificazione dei prodotti of-
ferta >. 

Perche il movimento coope
rativo che fa capo all'AICA, 
costituito da un forte gruppo di 
aziende economiche autogestite 
dai contadini soci e dai lavo-
ratori che ne formano il cor-
po di lavoro specializzato, nu-
nite in tj-ossi consorzi di zo
na, non operano isolatamente, 
ma partecipano con d loro pe
so al potenziamento dell'inte-
ro settore e con particolare im-
negno dedicano energie e mez-
zi alle iniziative concertate con 
le organizzazioni del Centro na
zionale sviluppo forme associa
tive come l'AUeanza contadini 
e la Federmezzadri e vari con
sorzi di produttori che opera-
no in diversi settori. 

Crediamo che nel cuore del 
nostro «profondo Sud» vi sia 
oggi un vasto potenziale di 
sviluppo che in primo luogo 
denva da una coscienza de-
mocratica che affiora tra nu-
merosi gruppi di contadini as-
segnatan, che vien fuori dalla 
constatazione del fallimento di 
una lunga e dispendiosa fasc 
della poKtica mendionalista ba-
sata su enti dominati troppo a 
Hingo da una burocrazia di 
estrazione politica retrograda c 
clientelare, un potenziale uti-
li7zabile mediante una rete coo-
perativa che agisea nei nfor-
nimenti del processo produtti-
vo e via via fino alia vendita 
sul mercato-

Arturo Medici 

/ « grandi spazi del Sud » sono 
solo per gli speculatori? 

Fabbriche 
della bistecca 

sulF«osso» 
meridionale 
Dal BOttro iaTLiio 

FOGGIA, novembre. 
L'Istituto per l'assistenza al

io sviluppo del Mezzogiorno 
(IASM) spende decine di Ii-
lionj per fare pubbhcita, sui 
giomaJi finanziari, ai «gran
di spazi del Sud d'ltalia ». Que-
gli stessi spazi che sono ne-
gati, invece, al contadino na-
hano, al colono, al bracciante: 
insomnia alio sviluppo di una 
branca moderna dell'agricoltu-
ra quale puo essere il gran
de allevamento in aziende de
gli Enti di sviluppo o coope
rative. Lo spopolamento delle 
zone di « o s s o » mel Mezzo
giorno (collina e montagna) e 
servito, finora, a far senvere 
milioni di parole a cattivi so-
ciologi e ad economisti com-
piacenti ma non ha prodotto 
decision! concrete per la tra
sformazione. Le zone dell'osso 
sono aride, pietrose, malser-
vite dail'infrastruttura 

Cosi ccme sono nop posso
no « reggere » allevamenti mo-
derni, ma appunto questo e 
il problems che i lavoratori 
pongono da vent'anni: trasfor-
marli. Lo si pu6 fare se si ha 
la volonta di elirninare gli in-
teressi della proprieta fondia-
na, di dare un aiuto concre
te all'associazione fra gli alle
vatori attuali, di allargare la 
proprieta demaniale e pubbli-
ca, di costituire le aziende re-
gionali dei boschi, di dare a-
gli Enti di sviluppo un ruolo 
di costruzione economica ef-
fettivo. Sull'osso del Sud si 
possono costruire le « fabbri
che della bistecca » di cui ab
biamo bisogno, si pub dare 
una svoita alia zootecnia. 

Due anni or sono diverse 
centinaia di allevatori foggiani, 
che avevano le bestie sul Gar-
gano, presi dalla disperazio-
ne per la prolungata siccita, 
tentarono di far invaders dal
le mandrie la Foresta Umbra. 
Le antiche cisteme che nei se-

coli scorsi erano state oo* 
struite nei boschi sono, per 
trascuratezza, quasi del tutto 
lnuulizzabili. Nella valle det-
ta della «carbonara», nei 
pressi di Monte S. Angelo 
gli allevatori avevano raduna-
to oltre un mighaio dj capi 
di bovini intorno ad una ci-
sterna scoperta che aveva si e 
no dieci centimetri di acqua 
verminosa. Erano stati rag-
giunti li da rapaci commer-
cianti speculatori provenienti 

; dalla Campania che volevano 
comprare capi di bovini per 
poche decine di migliaia di li
re. 

Questo dell'acqua e uno dei 
problemi pnontari se si vuol 
sviluppare sul seno la zootec
nia nel mezzogiorno- Insieme 
a quello deli'elettrificazione 
delle campagne e delle infra-
strut ture civili. Per quanto 
tempo ancora si troveranno 
nelle campagne puglies; sala-
riati fissi, pagati male, dispo-
sti a sollevare a braccia, quan
do e'e, quintali e qumtah di 
acqua per abbeverare il be
stiame? O disposti a levarsi 
di notte per accudire il be
stiame che molto spesso vie
ne tenuto in stalle ormai im-
possibili, prive di luce? 

Si piange sul fatto che I'l-
talia importa carne per oltre 
400 rniliardi di lire 1'anno 
(piii di un miliardo al gior-
no). Piangere pero non basta. 
L'Ente di sviluppo, che aveva 
come compito istituzionale an
che quello di creare centri di 
allevamento che fungessero da 
esempio e guida sul piano del-

l'associaziomsmo contadino, ha 
potuto fare ben poco, messo 
com'e alia stessa stregua di 
un privato che deve far la co
da per attingere ai finanzia-
menti del Piano Verde. Ha so
lo cinque centri, ma il groa-
so dei suoi progetti attende 
da anni il finanziamento. 

Italo Palasciano 
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