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Sal to di qualita 
e quantita per 

la cooperazione 

NEI DIBATTCTI sui rimedl 
da adottare per avviare a 

soluzione la crisi dell'agncol-
tura sembra venga riconosciu-
to un ruolo preminente alia 
cooperazione e all'associazioni-
smo contadini. Questa linea e 
oggl sostenuta dalle organiz-
zazioni cooperativlstiche, dai 
Centri per le rlforme associa
tive, dai sindacati agrlcoli, 
dalle organizzazloni professio
nal! del contadini. La espe-
rienza di questi ultimi anni 
cl dice perd che essa non pas-
sa, cioe non diventa realta 
senza una iniziativa ed una 
lotta unitaria. 

L* Associazione Nazionale 
delle Cooperative agricole 
aderente alia Lega Nazionale 
ha elaborato e sta attuando, 
in proposito, decision! impor
tant!. In concomitanza con la 
costituzione di ufficl regional! 
autogestiti del Consorzio Na-
lzonale delle Cooperative Agri-
cole (AICA) neH'Umbria. nel-
le Marche, nel Lazio, nel Ve-
neto, in Calabria, che si ag-
giungono a quelli esistenti in 
Campania. Puglia, Sicilia, ha 
promosso la costituzione di 
Comitati regionali in ciascuna 
di qucste Region!. Essi sono 
strettamente collegati con i 
cetri regionali per le forme 
associative che sono un pun-
to di elaborazione e di impe-
gno per le varie organizzazlo
ni ad essi partecipanti. 

II salto di qualita e di quan
tita necessario nello sviluppo 
dell' associazionismo perche 
esso sia 1'asse della nuova 
agricoltura comincia cosi a 
trovare la sua strumentazione 
di massa. Netta e la scelta 
prioritaria del centrosud nel 
nostro impegno e non c'e bi-
sogno qui di chiarirne le ra-
gioni. Piuttosto occorre sotto-
lineare che queste strutture 
organizzative approderebbero 
a modesti risultati se non 
fossero immerse nelle lotte 
unitarie dei contadini. nelle 
loro varie categone. e dei 
lavoratori della terra. Le no-
Btre scelte sono rigorosamen-
te coerenti con le lotte in cor-
so. sia per quanto riguarda il 
superamento dei patti agrari 
come la mezzadria e la colo-
nia, sia per quanto riguarda 
rapplicazione effettiva della 
nuova legge suU'affitto, come 
avvio a nuova via per l'ac-
quisizione della terra da par
te dei contadini. 

T >ACCENTO, da noi messo, 
•L i sulla creazione di nuove 
forme associate alia produzio-

' ne, dalle stalle sociali alia con-
b duzione unita dei terreni. a 

propriety divisa o indivisa, 
indica U vasto campo che si 

apre alle nuove iniziative 
cooperative ed associative, che 
gia possono contare su un po-

* tere contrattuale unitario ver
so 11 mercato costrulto attra-
verso 11 potenzlamento e 11 
rinnovamento dell' AICA, an-
che nei suoi allargati rappor-
ti con la cooperazione di con-
sumo. 

Si delinea la creazione di 
strumenti concreti, con la 
partecipazlone democratlca e 
volontaria dei lavoratori e del 
contadini interessatl, per la 
elaborazione dei piani di svi
luppo zonal!, da piu parti 
invocati, ma ancora nei cas-
setti. Le dimension! produt-

' tive e di mercato ottimali si 
trovano In questa soluzione e 
non in altre. VI sono due con
dizioni per questo nuovo svi
luppo della cooperazione e 
dell'associazionismo. 

L'una e un diverso lndirlz-
zo dell'intervento pubblico in 
agricoltura che faccia perno 
sulle riforme chieste dai mo-
vlmento sindacale. l'altra ri
guarda poteri che la Costitu
zione attribuisce alle Regioni 
in questo settore, e sull'asso-
ciazionismo contadino. 

O E prevalessero gli orienta-
^ menti comunitari rivolti a 
potenziare 1'impresa capitali
stic^ avremmo non solo 11 
massacro di gran parte della 
agricoltura italiana ma l'esa-
sperazione degli squilibri eco
nomic! e sociali oggi gia 
drammaticamente operanti. 
L'on. Colombo al Congresso 
della Coldiretti ha affermato: 
« Vogliamo garantire l'evolu-
zione e il progresso di un si-
stema economico nel quale la 
impresa individuale abbia ri-
conosciuto il suo posto, la sua 
presenza vitale, la sua capaci
ty economica di competere 
sul mercato interno e su quel-
lo Internazionale ». 

Queste affermazionl, men-
tre si rinnova per un anno il 
Piano Verde, che non ha ri-
solto nulla, vogliono forse si-
gniflcare che si intende la-
sciare la cooperazione e l'as-
sociazionismo ai margini del
la politica agraria? Sarebbe 
una linea opposta alia nostra 
come alle richieste della 
grande maggioranza dei con
tadini e dei lavoratori della 
terra. 

Di qui il nostro richlamo 
all'unlta del movimento con
tadino in generate e la nostra 
continua iniziativa per la con-
vergenza unitaria del movi
mento cooperativo tutto, sul
la base dell'autonomia. della 
volontarieta, dell'autogestione. 

. Valdo Magnani 

LA F1ERA DI FOGGIA 

Ovini sul trampolino 
FOGGI A. 5. 

Dopo tre anni di intenso 
lavoro che li ha visti imps-
gnati nelle piu disparate at-
tivita in favore della pasto-
rizia. gli allevatori foggiani 
hanno voluto riassumcre e 
tramandare ai posteri le loro 
fatiche in una pubblicazio-
nc nella quale, sulla scurta 
delle esperienze falte. pre 
sentano precise richieste ai 
Ministero deirAgricoltura 
affmche il tanto auspicato 
rilancio delta pastorizia si 
traduca in realta. Quanto e 
stato fatto nel Foggiano e 
ormai cosa not a. Sotto la 
spinta (linarnica del clot tor 
Leopoldo FERRARA. difatti. 
nell'agro di Manfrednma si 
lavora da molto tempo nella 
produzione deM'AGNELLO 
BIANCO L'indirizzo che gli 
allevatori si sono prefissi e 
appunto quello di specializ-
zare le loro produziom indi-
rizzandole sempre di piu nel
la produzione di un tipo di 
agncllo che ricsca a soddi
sfare1 le esigenze del consu-
matore alio stcsso tempo 
creando per rallevamento 
un reddito che ne giustifichi 
la sopravvivenza. Non si 
poteva. pertanto. puntare 
che sulla carne della quale 
siamo dcbitori aU'estero. 
solo per il comparto o\i-
ni. per circa quindici mi 
liardi allanno. L'AGNELLO 
BIANCO c stato la risposta 
piii goddisfacente a queste 

. aspejtative ed e appunto su 
questa produzione che si so
no concentrate le giuste 
aspettative della pastorizia 
nazionale. 

Dopo un anno, durante il 
quale furono fatte diverse 
pro\c spenmentali che ave-
vano lo scopo di determi-
nare le tecniche di produ
zione piu soddisfacenti. gli 
allevatori foggiani si sono 
affacciati con il loro pro-
dotto sul mercato che han
no studiato a fondo e con 
notevoli sacnfici trovando>i 
a do\er affrontare le varie 
asperita do! nostro sistema 

. di distribuzione delle cami. 
- Era uno scotto che dove-
\ano pagare per acquisire 
quel bagaglio di csnonenze 
che li hanno messi ali'a\afi-

, puardia in Italia per '1 set-
tore ovino. 

Hanno notato che non ba-
sta senvere. logfiere o 
ascoltare vane disriuisizioni 
sulla zootecnia. I-a loro pa 
zienza, il loro pionierismo. 
i loro sforzi. sono stati ri-
pagati con una sola cosa: la 
espenenza. La profonda co 
noscenza del problema del
ta pastorizia. dalla produ
zione ai consume E' ap
punto questa espenenza che 
qualifies la puhblicazione 

- che hanno prcscntato alia 
attenzione della Stampa e 

degli organi competenti. Una 
puhblicazione che ha piu del 
pratico che del tecnico e 
che riassume la loro ini
ziativa. la loro paziente ope
ra condotta al di fuori del 
solito cliche di dipendenza 
da finanziamenti e contribu-
ti. Una puhblicazione che 
riassume le loro speranze e 
le loro giuste aspettative. 

In essa. dojw la esposi-
zione di alcuni dati che evi-
denziano la pan rasa ascesa 
delle importazioni di carni 
ovine ed ovini vivi con una 
formula di estrema sempli-
cita. 1'APA dimostra che 
ove esistesse un sincero in-
teressamento delle autorita 
competenti. da Paese impor-
tatore. I'ltaha potrebbe di-
venire il principale csporta-
tore di carne ovina nell'area 
comumtaria. 

Nella puhblicazione viene. 
quindi. evidenziata la assi-
dua opera della stampa na
zionale che ha dedicate du
rante il 1970. ben 192 arti-
coli ai problemi della pa
storizia nazionale. 

In merito alia regolamen-
tazione del mercato ovino la 
puhblicazione dell'APA ri-
porta integralmente le dispo-
sizioni adottate dai francesi 
per proteggere i loro alleva
tori dalle importazioni. 

Infine. dopo aver breve-
mente trattato gli indirizzi 
tecnici che dovrebbe seguire 
la pastorizia nazionale," la 
puhblicazione elenca le ri-

• chieste che I'APA di Foggia 
rivolge al Ministero a nome 
di tutti gli allevatori ita-
liani. * .-
v Per il loro alto significa-
to riportiamo integralmente 
queste richieste: 1) Un rego-

v lamento comunitario sul com-
merao delle cami ovine; 2) 
una immediata regolamenta-
zione che stabilisca un li-
vello adeguato dei prezzi 
delle cami ovine ed ovini 
vivi d'importazione dei Paesi 
lerzi: 3) una revisione del
ta classifica delle carni ovi
ne: 4) un adeguato stanzia-
mento di fondi per la pro-
mozione di mercato in favo
re deHAGNELLO BIANCO: 
5) la concessione di contri-
buti agli allevatori per , to 
acquisto di arieti riprodut-
tori: 6) l'intervcnto del 
ministero della Agricoltura 
per la costituzione e la 
gestione di centri per la 
produzione dell'AGNELLO 
BIANCO. 

E' questo quanto gli alle
vatori ovini italiani chiedo-
no alle autonta competenti. 
Gli o\ini pertanto si trova
no ora su di un trampolino 
dai quale possono ricevere 
notevole impulso o caderc 
miseramente a scconda o 
meno della acccltazione del
le richieste avanzate. 

Perche i costi crescono piu dei prezzi ? 
La domanda c e, e qualificata, ma la produzione agricola resta in diffieolta - La produttivita « non serve »: il costo 
delle materie fornite daH'industria al coltivatore aumenta piu rapidamente - II divario con gli altri settori non si 
elimina, dunque, per questa via ma per quella della riforma 

Industria, terzo padrone 
Gestione cooperativa o potere contrattuale per il contadino - Nuove 

spinte alPingresso del capitale finanziario, nuove diffieolta - L'inferio-
rita del Mezzogiorno in questo campo diventa spesso dramma 

Ricercare le cause che en-
stringono l'agricoltura italiana 
a dei rapporti precari o, in 
taluni settori, pressoche inesi-
stenti, con l'industria alimen-
tare di trasformazione non e 
certo cosa facile. Tali e tan-
te sono le ragioni che stanno 
alia base di# questo precano 
rapporto e, spesso, cosl cum* 
plessi e intricati gli interessi 
che lo accompagnano, che la 
indagine finisce per farsi ar-
dua e azzardata e le previsio-
m di sviluppo egualmente dif-
ficili. 

Chi dirige, chi controlla og
gi il processo di commerciaiiz-
zazione dei prodotti agncoli? 
Non certo l contadini, sia co 
me smgoli che come associa-
ti. Una piramide presiede all.i 
defmizione dei rapporti tra 
agricoltura e industria ali-
mentare di trasformazione, 
una piramide in cui il contv 
dmo, guarda caso, e al punto 
piii basso e piu esposto alle 
« mtempene » dell'economia e 
del mercato. II contadino <r> 
con esso gran parte dei set 
ton produttivi della nostra 
agricoltura) e indifeso, nei 
pieno significato della paro 
la. Proviamo a vedere come 
arriva la materia prima 
(prendiamo a caso un quaisia-
si prodotto, ad esempio il p> 
modoro) all'industria alimon-
tare, in questo caso conser 
viera: al momento in cui il 
prodotto e disponibile il con
tadino si pone subito il pro
blema di dove, come e a qua 
le prezzo puo vendere il suo 
prodotto, il frutto del suo la
voro. L'interrogativo, di fatto 
non sussiste per il contadi
no: egli dovrk inevitabilmeji-
te accettare le regole che al
tri hanno imposto e che cer-
tamente giocano tutte a suo 
danno. Sara infatti il commer-
ciante locale che per primo 
gli si presentera davanti e ell 
chiedera di vendere la sua 
merce, ai prezzi che lui stes-
so fissera. La merce dei cam-
pi e di breve serbevolezza, 
quindi va venduta in fretfa. 
altrimenti scade. marcisce e 
allora non se ne ricava pro-
prio nulla. Fatta la sua parte 
it commerciante locale, que
st! si rivolge al grossista. il 
quale acquistera lo stok di 
materia prima al suo prexzo 
per poi farla giungere, piu ra
pidamente possibile, all'indu
stria di trasformazione. 

L'industria. quindi. quasi 
mai tratta coi produttori agri-
coli e tanto meno stipula con 
essi contratti preliminari, per
che la grande quantita di orto-
frutta, I fluttuanti giochi del 
mercato europeo, la richie-
sta di mercato intemo la met-
tono in guardia dall'accettare 
questa prassi contrattuale. 
preferendo, appunto, la trat-
tazione a voce con il grossi
sta. Questo b. In linea di mas-
sima, il modello di contratto 
di compra-vendita tra produt-
tore agricolo e industria tra-
sformativa. 

II fatto e che, mancando 
airagricoltura qualsiasi rego-
lamentazione in • materia, 1 
suoi prodotti vengono anco
ra venduti con contratti a».i-
pici in cui la parte del leo-
ne la fanno i grossisti e 'e 
Industrie e chi ci rimette ir-
rimediabilmente sono proprio 
I produttori. Tutto questo, 
ad esempio, da tuogo a quel
le clamorose distruzioni di 
frutta (la piii reoente e del 
settembre dello scorso anno), 
soprattutto nel campo delle 
pere e desll n.Truml, proprio 
perche 1'offerta in quel mo
mento era eccedente rispetto 
alia domanda e la industria 
alimentare non aveva alcun 
lnteresse ad acqulstare gran-

di quantitativi di materia pri
ma (se lo faceva, offriva prez
zi talmente irrisori che il con
tadino preferiva regalare o di-
struggere i suoi prodotti). 

La mancanza di potere con
trattuale dei produttori, 1 
fortissimi cali imposti all'at-
to della cessione della merce 
e la ste'ssa possibility per la 
industria di utilizzare una 
massa di produzione dequa-
lificata, tutto ci6 e alia base 
del divario fra i prezzi alia 
produzione e quelli al consu-
mo. Un dato globale, rifento 
al 1969, ci dice che mentre < 
prezzi complessivi pagati alia 
produzione ammontavano a 

5.500 miliardi, quelli pagati 
al consume erano poco al di 
sotto di 12 miliardi. Molta 
parte di questo divario non 
e vero « valore aggiunto ». ma 
speculazlone. 

In questo quadro si lnne-
sta il problema delTimporta-
zione di notevoli quantitativi 
di materie prime cui il nostro 
mercato e sempre piii f requen-
mente costretto dai gioco di 
interessi a livello comunita
rio, in particolar modo per 
quanto riguarda le carni con-
gelate, 1 prodotti lattiero-ca-
seari (essenzialmente dalla 
Francia), il grano duro (dal-
1'Argentina e dai Nord Ame
rica). In alcuni settori, che 
interessano sopratutto l'indu
stria dolciaria, le esportazioni 
sono diminuite dell's,!*^ 
mentre le importazioni sono 
aumentate del 7.T': 

E' evidente che In una s>-
tuazione simile, in cui la no
stra agricoltura fa fatica a ca
re una adeguata e redditizia 
destinazione ai suoi prodov-
ti, I'introduzione «liberalizza-
t a » di merci dall'estero mm 
fa altro ciie compromettere 
ulteriormente te sue condi7if»-
ni e te prospettive anche piii 
rawicinate. 

II nodo che quindi va at-
f rontato e sciolto e ancora una 
volta quello di un diverso rap
porto tra produttori agricoli 
e industrial!. L'industria ah-
mentare e indubblamente cre-
sciuta in questi anni, ma si 
e innestata in un tronco di 
rapporti vecchi, parassifax! 
con Tagricoltura. Tale indu
stria, per tasso annuo di svi
luppo e quantita di capital* 
investiti e salita al terzo po
sto nella dinamlca della cre-
scita industriale del paese. E 
certo ad essa fa buon gioco 
l'attuale situazione per quan
to attiene ai rapporti con Ja 
agricoltura: t'esiguita del D<̂  
tere contrattuale dei produt
tori e le ampie possibility di 
rastrellamento della produzio
ne agricola creano indubbla
mente condizioni di favore p»*i 
redditizi investimentl. E ' per 
questo che si rifugge dalla stl-
pulazione di contratti di col-
tivazione e dl cessions del 
prodotti, preferendo la meala-
zlcme tradlzionale • t*> 

glieggiante di commercianti e 
grossisti. 

Ma il discorso non puo evi-
dentemente esaurirsi entro 
questo apparent* circolo 
chiuso. Su questo terreno, che 
e alio stesso tempo terreno 
di scontro sia a livello eco
nomico che politico, si rivela-
no due momenti fondamen-
tali: a) sul piano della tra
sformazione dei prodotti si 
mcontrano gli interessi rte, 
contadini e quelli delle i?ran 
di masse urbane degli opera1. 
dei piccoli operatori economi
cs b) anche al di la di u/e 
cisi interessi economic! da di-
fendere, i contadini esigon-.i 
una risposta al problema es-
senziale che hanno posto in 
questi ultimi tempi: queuo 
della partecipazione attra-
verso proprie organizzazioni 
associative, alia gestione y;i 
settori di loro lnteresse pri-
mario; una risposta, cioe nel 
senso dell'autogestione. 

Risolutivo appare un diver
so indirizzo dell'investimento 
pubblico. Fino ad oggi gli :n-
vestimenti pubblici, soprattut
to attraverso gli Enti di svi
luppo, sono stati diretti alia 
creazione e gestione di una 
rete di impianti trasformativi 
o di cooperative subalterne e 
talvolta antidemocratiche. E 
guale discorso vale per gli or-
ganismi finanziari della Cas-
sa per il Mezzogiorno che, fi-
nora hanno costituito 8 socie-
ta di trasformazione soprat
tutto nel campo ortofrutticolo 
ed agrumario nel meridionp 

Infine si consideri che lo 
awio alio sviluppo monopolt-
stico in questo campo e sta
to dato. proprio dallo Stato. 
con rindennizzo (denaro pub
blico) alle societa ex elettri-
che (i famosi 1300 miliardi). 

Una prova attualissima di 
tale orientamento e con ten u-
ta nelle misure che II gover-
no ha recentemente preso, for-
nendo ulteriori agevolazioni 
alia fusione fra societa e — 
non facendo mmimamente 
cenno ad interventi per la tra
sformazione agrario-fondiaria 
e alle riconversioni colturali 

nerali e non rischia la iistru-
zione dei frutti per cui ha 
lavorato. Ma le poss-bllita 
operative della cooperazione 
sono ancora limitate. Nel set, 
tore del vino e dell'olio, ad 
esempio, esse riescono a tra-
sformare il prodotto, ma non 
sempre sono in grado di im 
bottigliarlo e venderlo diret-
tamente al consumo, menf.re 
devono rivolgersi necessaria-
mente al grossista. Per que
sto occorrono investimen^i per 
creare impianti moderni e le 
condizioni per il completo 

— destinando 28 miliardi al
ia trasformazione dei prodot
ti «di interesse nazionale» 
che tendono a di venire 
il principale anello di con-
giunzione per il rifomimento 
della materia prima ai gruppi 
monopolistic!, attraverso gli 
organism! costituiti dagli En
ti di sviluppo e la Federcnn-
sorzi. 

In questo contesto si m-
serisce il ruolo che la coope
razione democratica e volonta
ria pub svolgere, e gia ades-
so sta svolgendo. Le esperien
ze fin qui compiute sono estr?-
mamente interessanti e positi
ve. Quando il produttore rie-
sce a sottrarsi alia morsa del 
grossista e orienta le sue ma
terie prime verso la coopera
tiva o il consorzio di coope
rative, vede senslbilmente mi-
gliorate le sue condizioni ge-

espletamento del ciclo pro-
duttivo e di vendita. Questo 
vale anche per il latte e 1 suoi 
derivati: il 60.°/« della produ
zione odierna viene dalle coo
perative, ma solo il 25B-fr di 
questo 60 viene portato dalla 
produzione al consumo, men
tre il restante 35° b viene ce-
duto all'industria privata. 

Quindi, dare innanzitut-
to alle cooperative di trasior 
mazione dei prodotti agncoli 
le dimensioni economicne che 
sono necessane per ciascuna 
produzione; determinare con
dizioni per cui airagricottura 
si assegnano commesse e con
tratti a lungo termine, onde 
consentire piani di riconver-
sione colturale, innovazioni, e-
levamento della qualita dei 
singoti prodotti della terra, 
e quindi contratti preventivi 
e non proposte-capestro. 

Un ultimo aspetto da s~>tto-
lineare, soprattutto per quan
to riguarda il Mezzogiorno si 
riferisce alia creazione in loco 
delle industrie di trasforma 
zione: perche, ad esempio, 11-
talia meridionale deve essere 
destinata a produrre materie 
prime e non invece avere an
che le necessaiie Industrie 
trasformative. capaci di assor-
bire Tintera produzione e be-
neficiare cosl degli indubbi 
vantaggi che questo fatto 
comporterebbe? 

Sono questi 1 punti essen-
ziali che si pongono traitan-
do 1 problemi della manipo-
lazione, trasformaz.one e com-
mercializzazione dei prodotU 
agricoli. 

Di fronte a questi probl**-
mi deve concentrarsi oggi una 
precisa e concreta attenzione 
delle Regioni, per un effetti-
vo sviluppo delta cooperazio
ne agricola e delle associazio-
nl di produttori, e un pre-
ciso indirizzo degli investimen
ti pubblici. 

Piero Gigli 
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In Italia mllle persone al 
giorno lasciano l'agricoltura, 
le campagne cercando altro 
ve, In altro settore e in altre 
zone, un'occupazlone piu re-
munerativa e capace di fare 
uscire le loro famiglle dalle 
conzioni di arretratezza eco
nomica e sociale in cui hanno 
vlssuto da sempre. II grande 
esodo. dunque. continua, in-
cessante. 

Cento anni fa. aH'inizio ,del-
l'unlta d'ltalia, l'agricoltura 
rappresentava quasi il 60 per 
cento del prodotto lordo na 
zionale. Prima dell'ultima 
guerra, nel 1938. vl partecipa-
va col 33 per cento. Nel 1959, 
alia vigilla del cosidetto « mi-
racolo economico», la quota 
scende al 22 per cento e nel 
1970 addirittura a poco piii 
dell' 11 per cento. Gli occupa-
ti in agricoltura, d'altra par
te, nel 1970 erano scesi al 19 
per cento rispetto al 48 per 
cento del 1936. 

Non e il caso di stare qui a 
piangere su questi dati. Si e 
pianto per troppo tempo. E' 
un mondo, una civilta che 
scompare — si e detto — 
mentre avanza la cosidetta 
« civilta industriale » che tra-
volge tutti i valori, impone 
altre dimensioni ai rapporti 
umani e sociali. Senza voler-
si ergere a difensori • della 
«civilta industriale» sappia-
mo tutti. pero. quanto intri-
sa sia di sfruttamento. di la 
voro bestiale e mal retribuito. 

. di chiusure. la «ruralita». i 
cui paladini. non si dimentichi 
questo, molto spesso sono co-
loro i quali hanno sempre 
«vissuto bene nelle campa
gne », perchd hanno sfrutta-
to generazioni di contadini e 
di braccianti. Un . problema, 
tuttavia, si impone all'atten-
zlone. 

L'esodo, il capovolgimento e 
avvenuto ubbidendo non cer
to ad una esigenza della col-
lettivita (nel caso; alleggeri-
re la pressione nelle campa
gne e rendere piu dignitosa 
la vita di milioni di fami
glle), ma ad una legge spie-
tata della sviluppo capitalisti-
co del Paese. Cosl l'agricoltu
ra ha finito col fornire ma-
no d'opera, materie prime a 
basso costo. Tutte cose, del 
resto, gia dette e ridette mi-
gliaia di volte. Quel che cl 
sembra necessario sottolinea-
re oggi e il fatto che questo 
processo continui incessante-
mente. Dove si arrivera? Fino 
a quale punto si tratta di un 
esodo indispensabile? E, so
prattutto. perche questo sta
to di inferiority dell'agrlcol-
tura? Torniamo ai dati. 

La produzione agricola ita
liana, negli ultimi venti anni, 
si e piu che raddoppiata. Au-
mentata e anche la media di 
produzione per ettaro. C'e sta
to. poi. un incremento della 
produttivita del lavoro agri
colo. Nel decennio 1950-1960 il 
prodotto netto del settore 
agricolo ha subito un aumen-
to del 39 per cento, mentre il 
prodotto netto per unita la-
voratlva occupata ha avuto 
un incremento quasi del 66 
per cento (per via anche. ov-
viamente, della diminuzione 
delle forze occupate che. nel 
periodo in questione, e stata 
del 16 per cento). Dal 1960 al 
1970 il prodotto netto della 
agricoltura e aumentato del 
77 per cento, in buona parte 
provocato ancora dalla ridu-
zione della mano d'opera, che, 
in questo decennio, e stata 
del 24 per cento. 

E* variata anche in questi 
anni la composizione produt-
tiva: sono aumentati i pro 
dotti cosidetti moderni a sca-
pito owiamente di quelli 
tradizionali. 

Ma queste variazioni, men
tre in qualche modo seguono 
l'orientamento del mercato e 
degli incentivi, non solo non 
possono essere considerati sod
disfacenti. ma si sono verifi-
cate in modo disordinato ed 
arbitrario creando squilibri e 
disagi. 

E' awenuto. in sostanza, 
quel che si temeva: uno svi
luppo insufficiente e distorto, 
accompagnato da un proces
so di abbandono e di disgre-
gazione di intere zone. Le mez-
ze misure, gli interventi a 
spizzichi e bocconi. la costitu
zione di oasi di sviluppo capi-
talistico, se hanno elevato 11 
tono generale del settore e, 
specificamente, di alcune zo
ne, non hanno fornito l'agri
coltura di quegli strumenti ne-
cessari a fare di essa non la 
palta di piombo al piede per 
lo sviluppo del Paese. ma un 
elemento rlequitibrante di 
esso. 

L'ostacolo fondamentale sul
la via di un diverso sviluppo 
agricolo resta owiamente il 
groviglio di strutture e di rap
porti arretrati che attanaglia 
te campagne. Esso imped isce 
qualsiasi iniziativa. A questa 
diffieolta. pert, bisogna su
bito aggiungerne altre, non 
meno importanti. 

Prendiamo. ad esempio, il 
problema dei prezzi. sia di 
quelli dei beni e del servizi 
necessari al processo produt-
tivo. sia di quelli del prodotti 
agricoli (come dire 1'intero ci
clo produttivo del settore). In 
linea di massima si pud dire 
che si assiste ad un aumento 
costante dei prezzi dei servizi 
e del beni necessari alia pro
duzione e a un contempora-
neo aumento del prezzi dei 
prodotti agricoli sul mercato. 
La qualcosa non va certo a 
vantaggio deU'agricoltura, ma, 
nel primo caso, a favore della 
industria e degli altri settori 
fomitori di beni e servizi e, 
nel secondo, dato I'enorme di
vario tra mezzi alia produzio
ne e prezzi al consumatore, 
agli speculator! e at mate or-
ganizzato servizio di dlstri-
buzione. - • 

Nel 1970, per acquisto di be
ni e servizi, sono stati spesi 
in Italia 1464 miliardi di lire, 
con un aumento del 5,3 per 
cento rispetto al 1969. L'inci-
denza sulla produzione ven
dible, che era pari al 22,9 per 

cento nel 1969, 5 passata al 
23,2 per cento nel 1970. Rispet
to al 1951 la cifra spesa 6 piu 
che triplicata (era 550 mi
liardi). Nel 1961, inoltre, la ci
fra saliva a quasi mille mi
liardi. 

Complessivamente, somman-
do, cioe. spese e ammortamen-
ti e allargando ancor piu lo 
sguardo, si pud dire che tra 
il 1951 e il 1970 dette spese 
quadruplicano, mentre, nello 
stesso periodo, come abbiamo 
visto. la produzione lorda ven-
dibile aumenta appena del 50 
per cento. L'incremento del 
fatturato agricolo (+ 1645 mi
liardi dl lire), 6, in definitiva, 
assorbito dai costi (+ 1143 mi
liardi), particolarmente sensi-
bill proprio in quel settore zoo-
tecnico che ha meglio tenuto 
sotto il profilo dei prezzi. Pos-
siamo dire, in sostanza, che 
oggi il 30,5 per cento della 
produzione lorda vendlblle e 
assorbito dalle spese e dagli 
ammortamenti. 

Qual e la conclusione da 
trarre? 

L'agricoltura italiana e un 
misto di arretratezza e di oasi 
di modernita. II governo, so-
stanzialmente, non ha una po
litica agricola che non sia 
quella dell'assistenza (e non 
sempre viene attuata adegua-
tamente) e del sostegno a un 
certo tipo di sviluppo capita-
Ustico. All'infuori di questo, 
quel poco che viene fatto si 
attua lentamente, con criteri 
sbagliati e, sopratutto, attra
verso vie burocratiche che. 
quando conducono a destina
zione gli interventi, spesso e 
troppo tardi perche. nel frat-
tempo, il destinatario, cioe 

il coltivatore (agli agrari cl6 
succede assal meno) o e mor-
to o e emigrate 

Se, in qualche modo, l'agri
coltura « regge », aumenta la 
produzione, si specializza, non 
bisogna certo farsi illusion!: 
il divario tra 11 suo « passo » 
e quello degli altri due setto
ri importanti della • vita del 
Paese (quello industriale e 
quello terzlario) e in crescen-
te aumento. Se si pensa, poi. 
che nulla lascia pensare per 
ora ad un arresto dell'esodo. 
ci si potra rendere conto fa-
cilmente delle prospettive che 
stanno di fronte all'agricoltu-
ra italiana. 

Cresce, in sostanza, la «do
manda » per un'agricoltura 
moderna, capace dl soddisfare 
i bisogni del Paese e. d'altra 
parte, si fa poco o niente per 
soddisfare questa domanda. 
Non si programma, non si in-
veste adeguatamente. non sem
pre si ha il coraggio di svec-
chiare i rapporti di produzio
ne. non si interviene. come ab
biamo visto, per imporre una 
giusta politica dei prezzi. E. 
soprattutto, non si punta sul-
l'azienda contadina. sull'asso-
ciazionismo. sul risanamento 
e snellimento del settore del
la distribuzione. Agrari, specu
lator!, burocrati. insomnia. 
dettano ancora legge. Ora c'6 
l'occasione delle Regioni. Mol
to puo essere fatto. Anche per
che cresce nel Paese. fra i 
contadini e fra gli operai. la 
consapevolezza che. andare 
avanti di questo passo. signifi-
ca veramente tenere in piedi 
una fonte permanente di in 
flazione. 

Franco Martelli 

II programma delFAMGAS 

La metanizzazione 
progettata a Foggia 

L'Aztenda Gas trae le sue 
origini dai lontano 1867. I 
suoi processi produttivi sono 
sempre stati quelli tradizio
nali basati sulla distillazio-
ne del carbone fossile. Dopo 
quasi un secolo di esercizio 
ha nel 1964 sostituito i suoi 
impianti con altri a proces
so produttivo completamente 
nuovo: quello della crackiz-
zazione delle benzine leg-
gere. II gas tecnico di nuo
va produzione ha trovato la 
piena soddisfazione della 
utenza. II suo potere calo 
rifico ha nolevolmente in-
ciso sulla economia degli 
utenti. per cui il volume del
le vendite attuali e pres
soche raddoppiato. 

L'abbattimento di lire 9 
dalla tariffa dei consumi ec-
cedenti i 50 mc. mensili ha 
reso conveniente l'uso del 
gas di citta anche per i 
riscaldamenti domestici pri-
vati. dimostratisi di straordi-
naria praticita e soprattutto 
per i pubblici esercizi e per 
la produzione dell'acqua 
calda. 

Purtroppo la limitata 
estensione della rete di di

stribuzione alia parte vec-
chia della citta ha frustrato 
ogni ulteriore sviluppo ed ha 
indicato i traguardi futuri. 
Difatti la Commissione am-
ministratrice da tempo inte-
ressd una societa specializ-
zata, cui affido la elabora
zione di uno studio per lo 
amplinmento della rete di 
distribuzione in acciaio nei 
quartieri sprowisti. per la 
utilizzazione del metano tal-
quale. per l'accertamcnto 
del possibile sviluppo della 
utenza e per avere delle pre-
visioni sugli increment!" del 
consumo medio. 

II progetto esecutivo e sta
to approvato dalla Commis
sione Amministratrice che lo 
ha rimesso a) Consiglio Co-
munale richiedendo il finan-
ziamento del progetto in pa-
rola. I vantaggi che derive-
ranno dalla realizzazione 
clell'opera sono notevoli e 
possono sintetizzarsi: nella 
riduzione delle tariffe di 
\endita. differenziate per i 
diversi usi. conscntendo. per 
economia. praticita e po-
tenza termica 1'impiego del 
gas di citta. 

CASSA 
Dl RISPARMIO 
Dl PUGLIA 

Istituto Regionale 

Patrimonio: 3,1 miliardi 
Depositi: 117 miliardi 

• credifo agrario di esercizio 

• prestiti per acquisto 
di macchiM agricole 

• prestiti zootecnici 

Sede di Foggia: via gen. Torelli 
Tel. 23.606 - 28.504 
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