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La Montedison £ presente con una vasta gamma di prodotti: dai fitofarmaci alia plastica 

chimica al servizio 
INFORMAZIONE COMMERCIALE 

dell agricoltura 
I progress! compiuti negli ultimi cento anni - Le scoperte di von Liebig - Come debellare le malattie delle piante e gli insetti nocivi 

Esempio di pacciamatura del frutteto con film di plastica nera nell'azienda sperimentale di Mantova. Serre-tunnel per crisantemi giganti nel centro sperimentale Montedison. 

Forse non sara gradito ai cultori 
delle c belle stagioni perdute* ma e 
indiscutibile che oggi agricoltura ed 
industria, i due pnncipali settori del-
l'economia di ogni Paese moderno, 
lungi dal contrastarsi sono stretta-
mente collegati ed intrecciati, trovan-
do per molti aspetti l'uno nell'altro 
la ragione di esistenza. 

Certo. questo sigmfica la fine del-
la cmitologia* dell'agricoltura. co-
si come essa si e svolta per secoli 
e secoli dalla comparsa dell'uomo 
sulla terra; scomparsi i vomeri, i 
gioghi per i buoi che trascinavano 

• pesanti aratri, scomparsi quasi ovun-
que i mietitori, i seminatori di tante 
oleograflche immagini, sostituiti in 
modo massiccio da macchine, ritro 
vati di tecnologie ardite. dalla mec 
canizzazione delle fasi di lavoro; in 
poche parole anche l'agricoltura si 
e industrializzata. Persa la patina 
romantica della quale, per i non 
€ addetti ai lavori >, essa era avvol 
ta. l'agricoltura si e resa conto di 
dover rispondere ad esigenze aumen 
tate vertiginosamente negli ultimi 
decenni. La popolazione mondiale e 
cresciuta a dismisura; e con essa 
anche la fame. Popoli arretrati od 
in via di sviluppo, in Asia, Africa e 
Centro America si dibattono ancor 
oggi tra difficolta inconcepibili in 
Paesi industrializzati. Per milioni di 
persone la terra con i suoi prodotti 
e le sue indefinite potenzialita vitali. 
rappresenta Tunica risorsa. Ma a 
parte questo discorso, diciamo pure 
«umanitario >. vi sono anche altre 
leggi strettamente economiche. di 
produttivita, di mercati non piu na-
zionali ma mondiali, a postulare I'in-
tervento di procedimenti industriali 
nell'agricoltura. D mondo agricolo 
d'aKronde, dopo una resistenza ac-
canita, sorda, tenace. ad ogni tenta
tive di ingerenza di altri metodi che 
non fossero queUi patriarcali tra-
mandatt di generazione in genera-
zione, ha vinto oggi quasi tutte le 
difBdenze accogliendo le scoperte ge-
netiche. biologiche, meccaniche e chi-
miche operate a mo favore. 

II massiccio intervento 
dell'industria chimica 

A parte la meccanizzazione mas 
sicda che ha alleviato notevolmente 
le fau'che degli agricoltori, aumen-
tando contemporaneamente il ritmo 
del lavoro, 1'intervento piu massiccio 
si e verificato nel settore dell'indu-
stria chimica, agraria. Per quasi 
venti secoli in questo campo non si 
sono registrati event! tali da smuo-

, vere l'agricoltura dal suo stato pri-
mordiale: ogni fase lavorativa (ir-
rigazione, concimazione, rotazione 
dei raccolti) si e svolta per secoli 
empiricamente. 

Per quanto riguarda i concimi, ol-
tre al letame. la cenere, It ossa ma-
drntt, occoTTcra attendere flno al 

1805 per scoprire l'eccezionale valo-
re fertilizzante del guano cileno e pe-
ruviano. I millenari depositi di uccel-
Ii marini, ricchissimi di azoto, fosfo-
ro e potassio provocarono, almeno a 
livello di studio, ricerche in questo 
settore. Nel 1840 gli studi di Justus 
von Liebig permisero di dare l'avvio 
all'industria chimica agraria, cosi 
come e concepita oggi. Dopo aver ri-
cavato. trattando le ossa con acido 
solforico. un ottimo fertilizzante (il 
perfosfato di ossa) Justus von Lie-
big stabili le basi della concimazio
ne con sali minerali, « codificando > 
il meccanismo di azione dei concimi 
naturali. Dai suoi studi nasce l'indu-
stria dei concimi chimici; industria 
che tuttavia deve disporre per la 
sua stessa esistenza di una forte in
dustria chimica di base. Per questo 
motivo. mentre verso la fine dello 
scorso secolo in Inghilterra erano ben 
1200 le fabbriche che producevano 
concimi fosfatici, in Italia 1'industria 
dei fertilizzanti chimici tardd a svi-
lupparsi proprio per la mancanza di 
base di una grande industria chi
mica. 

Questo vuoto venne colmato nel 
1888 con la costituzione della socie
ta anonima delle miniere di Monte-
catini, l'embrione cioe di quella che 
doveva diventare in seguito la -t Mon 
tecatini > e successivamente la c Mon 
tedison». Nata esclusivamente con 
finalita di e.strazione mineraria, la 
societa si dedico progressivamente 
alia produzione di piriti. zolfi. acido 
solforico. fertilizzanti fosfatici. spin-
ta a queste scelte esclusivamente 
dalle esigenze deH'agricoltura. La 
produzione dei prodotti di base e 
successivamente dei fertilizzanti e 
aumentata poi progressivamente tan-
to da assumere neH'ambito della pro
duzione del colosso chimico italiano 
uno dei ruoli predominant. 

Alcuni dati meglio giustiflcheran 
no questa affermazione: nel settore 
dei fertilizzanti azotati si e passati. 
dal 1950 al 1968. da 876.612 tonneUa-
te a tre milioni 557.520 tonnellate; nel 
settore dei fertilizzanti potassici. la 
produzione e iniziata nel 1960 con 57 
mila 226 tonnellate mentre nel 1968 
ha raggiunto 335 270 tonnellate. nel 
settore dei fertilizzanti complessi, si 
e passati dalle 202.801 tonnellate del 
1960 a due milioni 99.668 tonnellate 
nel 1968; infine. nel settore dei fer
tilizzanti fosfatici. da un milione 
473.258 tonnellate ne] 1950 si e passa
ti ad un milione 625.371 tonnellate. 
sempre nel 1968. Si tratta. intuitiva-
mente, di una produzione non solo 
massiccia nei suoi dati particolari, 
ma completa nella sua gamma e ta
le da permettere alia « Montedison t 
di soddisfare le piu different! esigen
ze per ogni tipo e condizione di ter-
reno. per ogni coltura. per qualun 
que finalita della concimazione. an
che in rapporto a fattori climatici 
e vegetativi molto diversi (quali ad 
esempio reintegrazione, impianto, 
arricchimento, copertura, manteni-
mento). 

I fertilizzanti chimici, non costitui-
scono pero l'unico aiuto fornito dal-
1'industria all'agricoltura. E' impor-
tante, certo, che i terreni coltivati, 
esauriti da un ciclo agricolo ininter-
rotto riprendano <fiato» e vigore 
mediante questi prodotti, ma che uti-
lita potrebbe avere tutto cio se i pro
dotti delta terra fossero lasciati in 
balia dello sterminato esercito di pa-
rassiti, sia animali che vegetali, che 
ne compromettono da sempre i risul-
tati e la stessa esistenza. Superfluo 
elencare tutti i nemici delle colture; 
e di comune cognizione che se ne 
trovano numerosissimi nel mondo de 
gli insetti (coleotteri. lepidotteri, or 
todotteri. emitteri. ditteri, imenotte 
ri) come nel mondo vegetale soprat 
tutto con le crittogame. Tra i nomi 
piu comuni dei nemici deU'agricoItu 
ra ricordiamo. perche di comune uso 
grillotalpa. cocciniglia' bianca del 
gelso. baco delle mele e delle pert-
tignola del pesco. mosca delle olive 
e delle ciliege. locusta ecc. Non me 

no gravi e tristemente note. Ie ma
lattie provocate dai parassiti vege
tali: carie del grano, ruggine nera 
del grano, carbone del mais, pero-
nospora della vite e della patata, can 
cro del melo ecc. 

La difficile battaglia 
contro gli insetti 

Anche in questo settore, per se 
coli i contadini si trovarono per lo 
piu indifesi, ricorrendo addirittura, 
nel medio evo, a formule magiche. a 
funzioni religiose e «scomuniche > 
contro i parassiti. U rimedio contro 
questa terribile < piaga » venne tro-
vato ancora una volta daU'industria 
chimica ed in particolare daU'indu
stria petrolifera. Dai primi tentative 
nel 1950 negli Stati Uniti (dove ven-
nero usate per la prima volta so-
stanze funghicide ed insetticide) la 

difesa chimica della agricoltura ha 
compiuto passi da gigante, indivi-
duando composti per ogni tipo di 
c attacco > a lei rivolto. 

Oggi i c fitofarmaci» prodotti dal
la Montedison sono numerosissimi e 
comprendono una serie di soluzioni 
che vanno da quelle di uso tradizio-
nale a quelle piu moderne. suddivise 
tra insetticidi, acaricidi e funghicidi. 
Tutti questi preparati vengono ven-
duti in varie concentrazioni ed in di-
verso stato fisico e per ognuno di es-
si la Montedison assicura agli agri
coltori che ne facciano uso una con-
sulenza per l'impiego. Si tratta, e 
doveroso riconoscerlo, di una produ
zione complessa, molto diversa da 
quella della produzione di concimi. 

•- Quest'ultima infatti, basandosi su 
concetti scientifici e tecnici definiti-
vi, procede su schemi prestabiliti. 
che poco o nulla oramai devono in 
novare; la Iotta contro animali e ve
getali nocivi. invece, non pud cono-
scere punti di arrivo a causa della 

Coltivazion* di meianzarm doppiamente protette da tunnel grandi • piccoli, realizzati In e Plypac ». 

straordinaria flessibilita biologica 
dei destinatari di questi prodotti. 
Adattamento. assuefazione. selettivi-
ta rendono infatti spesso inutile e 
sorpassato un prodotto efficace fino 
a ieri. Si tratta ilunque di una lotta 
aperta, continua, basata su un in-
cessante lavoro di ricerca e di stu
dio che il colosso chimico italiano 
svolge senza soste. Per rendere piu 
celere e razionale l'impiego degli an-
tiparassitari, dei diserbanti, delle se-
menti e dei concimi. una societa del 
gruppo Montedison, la Elicopter fin 
dal 1962 impiega elicotteri equipag-
giati con impianti studiati per l'ir-
rorazione dei diversi prodotti chi
mici. 

Sarebbe gia sufficiente quanto ab-
biamo esposto finora per giustificare 
l'affermazione iniziale della inevita
ble collaborazione dell'industria con 
l'agricoltura. In realta vi e ancora 
un importante settore che merita di 
essere ricordato: quello dei mezzi 
strumentali forniti daU'industria chi
mica mediante le materie plastiche. 
Si tratta in questo caso di un inter
vento non solo destinato a rendere 
piu agevoli le condizioni di lavoro, 
ma di una esigenza primaria, colle-
gata alia stessa competitivita della 
agricoltura italiana. Insidiata nei suoi 
mercati tradizionali, costituenti fino 
a poco tempo fa uno sbocco norma-
le per i suoi prodotti. l'agricoltura 
del nostra Paese e stata posta davan 
ti all'alternativa: rinnovare le pro-
prie strutture o rassegnarsi al decli-
no sul piano della competizione eu 
ropea e mondiale. E* successo infat
ti che, mediante l'applicazione di 
tecniche industriali (serre nscaldate 
e illuminate artificialinente) anche 
Paesi da sempre «tagliati fuori» 
dalla coltivazione di ortaggi. frutta e 
fiori a causa deU'inclemenza del ch-
ma, sono divenuti improwisamente 
pericolosi ed agguerriti awersari 
che minacciano di conquistare non 
solo i mercati europei ma addirit
tura di competere validamente nel 
nostra stesso Paese con gli agricol 
tori nostrani. Si tratta evidentemen 
te di un prcblema complesso che 
comporta anche delicate soluzioni di 
scelte di mercato. 

Tuttavia non sembri eccessivo af-
rermare che un valido argine con 
tro questa pericolosa concorrenza 
puo essere fornito dall'uso in agri
coltura delle materie plastiche. Oggi 
esse sono presenti un po' ovunque. 
in ogni settore deH'agricoltura. gra 
zie alle loro infinite applicazioni. La 
plastica e presente dal momento del-
I'impianto delle colture fino alia con 
clusione del ciclo. attraverso le fasi 
della spedizione e della vendita del 
raccolto (condizionamento climatico 
delle colture forzate, irrigazione. 
pacciamatura. raccolta, conservazio-
ne. lavorazione e imballaggio). 

Anche in questo settore la Monte 
dison e presente con una produzione 
completa; anzi per ottenere piu vali-
di risultati, ha dato vita ad un « Cen

tro Sperimentale per lo sviluppo del
le applicazioni plastiche in agricol
tura » che ha lo scopo specifico di 
studiare i problemi connessi con una 
corretta utilizzazione dei diversi ma-
nufatti. Nel Centro. che occupa una 
area pari a circa 150 ettari, vengo
no coltivati tutti i possibUi tipi di ve
getali per controllame la eventuale 
precocita e la resa in rapporto alle 
diverse condizioni di coltura. Ricor
diamo soltanto alcune delle piu rile* 
vanti applicazioni delle materie pla
stiche in agricoltura: tubazioni di re-
sine sintetiche che hanno permesso, 
soprattutto nelle regioni del Mezzo-
giorno e del « profondo > Sud una ra
zionale distribuzione delle acque; 
cfilm» plastici utilizzati per la im-
permeabilizzazione di bacini per la 
raccolta e la conservazione della 
acqua a fini di irrigazioni; applica
zioni varie nelle colture idroponiche. 
oltre alle tettoie di protezione ed al
le serre vere e proprie che tali col
ture ospitano. La creazione di coltu
re protette (oggi in Italia sono circa 
diecimila gli ettari che risultano sal-
vaguardati da ripari in materiale pla-
stico) e l'impiego delle reti antigran-
dine. soprattutto nei settore deila 
frutticoltura. 

L'uso della plastica 
negli allevamenti 

Non meno importanti le applicazio
ni delle materie plastiche in campo 
zootecnico. L'uso di tali materiali ha 
infatti determinato un processo di 
rinnovamento nella * gestione » degli 
allevamenti, con un netto migliora-
mento delle condizioni igieniche e sa-
nitarie generali. contenimento delle 
spese di impianto ed in definitiva 
maggiore produttirita. Anche nella 
costruzione delle stalle. l'uso delle 
materie plastiche e ormai abituale. 
Altro impiego di materie plastiche si 
ha negli impianti di mungitura mec-
canica che sempre piu utilizzano tu
bazioni di resina per la raccolta del 
latte ed il trasporto all'impianto di 
refrigerazione. Eguale diffusione han
no a\uto applicazioni plastiche nel-
I'avicoltura sia per gli allevamenti 
in batteria che per quelli a terra. 

In conclusione dunque, passando 
dai fertilizzanti alle sostanze di di
fesa delle colture e dei raccolti dal
le specie biologicamente dannose, fi
no al!e applicazioni delle materie pla
stiche (per non parlare di mangimi 
mtegratori deU'alimentazione del be-
stiame e di farmaci per la preven-
zione e la cura delle malattie cui il 
bestiame e soggetto) abbiamo elen-
cato. sia pure succintamente. una 
straordinaria gamma di interventi 
dell'industria chimica ed in partico
lare della Montedison nell'agricoltu
ra. Si tratta. a ben vedere, di un 
aiuto doveroso che un'industria di 
punta fomisce alia parente «pove-
ra >; senza la quale perd, nessuno 
di noi potrebbe vivere. 
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