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Produrre alimenti nel Sud 
I I movimento cooperativo promuove un mutamento storico - E' dal Mezzogiorno, che finora e stato caratferizzato da vaste aree di poverta, 
che pud venire un contributo importante a l rifornimento del mercato nazionale - Come si muovono i produttori organizzati 

"MEL PROGRAMMA trienna-
*•* nale per il Mezzogiorno 
che il movimento cooperativo 
ha deliberato in un recente 
oonvegno nazionale dell'Asso-
ciazione cooperative agrlcole 
tenuto a Salerno, i compitl 
unitari nei quail si integrano 
gdi impegni di tutte le forze 
rig-uardano i eettori portantl 
dello sviluppo agricolo-lndu-
atrial© e commerclale. La sea-
la di valorizzazione delle rl-
sorse parte da una scelta qua-
lificante del lavoro produttl-
vo e dalla capaclta imprendi-
tiva del piccoli © medl im-
prenditori, una grande mas-
»a che finora c stata sem-
pre umiliata e subordinata ad 
una rete privata speculativa 
one ne rastrellava Je produ-
lioni per la grossa industria. 
Le maglle di questa rete pa-
rassitaria per6 sono state rot-
te in piu punti ed ora e ve-
nuto il momento di sbarazzar-
eene delinitivamente. 

Estete da tempo nelle cam-
pagne del Sud un tessuto di 
cooperative e forme associati
ve, che comprende ormai pa-
recchie continaia di unita con 
decine di migliaia di coltiva-
tori organizzati. Si tratta di 
una realta di fronte alia qua
le, se vl e una responsabili-
ta storica che ricade sul vec-
chio oentralizzato ministero 
dell'Agricoltura, e • proprio 
quella di aver mancato la ri-
cerca ' dell'incontro con que
sto tessuto cooperativo e di 
ftverne anzi spesso ostacolato 
la crescita. Spesso isolato in 
un ambiente arretrato e dis-
servito. • questo movimento 
contadino cooperativo meri-
dionale e restato fin qui fram-
mentario e disorganico, con-
dannato in fondo ad un ruo-
lo subalterno. 

La nuova fase dell'interven-
to, destinato a cambiare lo 
attuale fenomeno cooperativi-
stico dei nostri comprensori 
agricoli mediterranei in un 
nuovo corso di sviluppo du-
Tevole per entita e dimensio-
ni «a livello europeo corau-
nitario», parte da tre nuove 
condizioni: 1) una visione na-
eionale unitaria pienamente 
raggiunta dal movimento coo
perativo e dalla sua centrale 
consorziale; 2) le regioni co
me sedi naturali ritrovate 
neirincontro di tutte le parti 
in causa per operare nei pro-
grammi regional! di sviluppo; 

3) un diverso rapporto di ten-
denza degli entl pubblici con 
i coltivatori, riconosciuti a-
desso quail protagonistl fon-
damentali dell'agrlcoltura me-
ridionale. 

La riforma agraria per il 
Sud signlfica attualmente l'av-
vio alia creazione di una mo-
derna agrleoltura competitlva, 
basata su ample trasformazio-
ni fondiarie, su una estesa ir-
ligazlone, sullo sviluppo pro-
duttivo di ampi comprensori, 
sulla reintroduzione della zoo-
tecnia a nuovi livelll e sul
la espansione deil'industrla di 
trasformazione dei prodotti 
agricoli. 

Scambio di 
esperienze 

In questo dlsegno attuale 11 
contributo deil'AICA alio svi-

• luppo agricolo del Mezzogior
no che si va realizzando at-
torno al programmi nazionali 
del movimento cooperativo si 
pud integrare sostanzialmente 
a perfezione nei piani regio-
nali di settore. Vi e gia in 
atto uno scambio di esperien
ze tra le grandi cooperative 
emiliane ed i nuovi organism! 
associativi meridional!. Si co-
mincia da un rapporto stabi
lity in forme preliminari di col-' 
legamento e dl organizzazione, 
per l'aggregazlone di gruppi 
consistent! di produttori e di 
lavoratori In cooperative, ac-
compagnando subito a que
sta promozione un rapporto dl-
retto ad assicurare assistenza, 
aiuto direzionale e collabora-
zioni tecniche e finanzia-
rie. Tutte le nuove cooperati
ve che sorgono al Sud trova-
no a loro disposizione le 5 fi-
liali AICA di Bar!. Napoli. Ca-
tanzaro, Catania. Palermo e 
vengono subito allacciate alia 
grande rete di mercato alia 
produzione che ormai copre 
tutta la penisola, in collega-
mento .diretto con diversi 
gross! canali distributivi ver
so i mercati di consumo ita-
liani ed esteri. Questa stessa 
rete di produzione, trasfor
mazione, commercializzazione 
rappresenta il supporto ope
rative della iniziatlva ten-
dente ad unificare nei con-
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I ceti piu poveri spendono di piu nell'alimentazlone, conducono un'eslstenza subordinata alia 
catena alimentare. Ecco perche i probleml debbono essere risoltl nel senso della riduzione 
dei costi e dei prezzl. 

fronti del mercato tutta l'of-
ferta della produzione delle 
cooperative agricole alimenta-
ri sotto l'egida del marchio 
Agricoop. 

La contrattazione realizzata 
deil'AICA nei vari settori ha 
raggiunto — crescendo dl an
no in anno — volumi d'enti-
ta e valori economici di tut-
to rispetto: nel 1970 34 miliar-
di di lire. 41 nel 1971 ed un 
movimento d'affari intomo ai 
60 millardi nel 1972. L'attivi-
ta consortile si attua — in 
una specie dl girone d'anda-
ta — a cominciare dall'ac-
quisto massiccio dei prodotti 
necessari al processo produtti-
vo agricolo — sementi, ferti-
lizzanti, antiparassitari, medi-
cinali, zootecnici, macchine, 
carburanti, plastica, attrezza-
ture — e quindi con la di-
stribuzione di tali forniture 
alle cooperative, ai gruppi ed 
a singole aziende di base. Da 

notare che l'AICA ed il grup-
po di cooperative emiliane 
hanno realizzato diverse azien
de consorziali autogestite 
(come la SCAM industria chi-
mica cooperative e la Super-
lat-Zoointegratori), che produ-
cono in proprio concimi ed 
anticrittogamici; mangimi ed 
ahmenti a base di latte in 

polvere per suo zootecnico, dei 
quali riforniscono direttamen-
te il mercato contadino del 
Sud. In collaborazione con 
talune Industrie e con cen-
tinaia di tecnicl sparsi nei 
luoghi di produzione, i servi-
zi tecnici deil'AICA interven-
gono attuando una diretta as
sistenza per impianti, speri-
mentazionl, introduzioni agro-
tecniche, biotecniche e zootec-
niche nuove, specializzazioni 
varie, e in caso d'insorgen-
ze Infestantl. 

Quello che si potrebbe chia-
mare « girone dl ritorno» al 

termine del ciclo agricolo, si 
sviluppa invece dalla agricoi-
tura al mercato di pronto 
consumo fresco, con pa^aggi 
di forti aliquote di prodotti 
alia conservazione, lavorazione 
e trasformazione in der-
rate alimentari special}. Tre 
canali sono utilizzat! per il 
passaggio dei prodotti Agri-
coop sul mercato interno: la 
rete dei dettaglianti associati 
Conad, quella Coop-Italia del
le cooperative di consumo ed 
il circuito distributive di ne-
gozi privati e convivenze pub-
bliche. 

Sul mercato estero i pro
dotti Agricoop vanno sempre 
piu lontano affermandosi sui
te piazze piu esigenti in fatto 
di gusti e qualita, rispetto alle 
diete dei piu elevati tenori di 
vita. Sul panorama globale 
rilevlamo: olio dl oliva pu-
gliese preferito in tutta la 
area comunitaria; uva da tavo-

la del nostro Sud sul mer
cati scandinavi, svizzeri e te-
deschi; vini In Prancla, Ger-
mania, Paesl nordicl; mentre 
uno stock annuo crescente dl 
vlnl delle cantlne soclali glun-
ge fino a New York. Limonl 
e arancl, cavolfiori, carciofl, 
ortaggi e primizie affluiscono 
in quantlta ragguardevoli nei 
paesi est-europei. 

Su questa liriba l'iniziativa 
consortile deil'AICA va ope-
rando nel Sud da diversi an-
ni, attraverso cooperative, con-
sorzi ed associazionl dei pro-
dull'ori, che hanno una lar-
ga base dl massa e sono al-
trettanti esempi di vera au-
togestione contadina. Baste-
ra citarne alcunl. Come il con-
sorzlo CIS dl Brindisl che 
associa 8.000 contadinl orga-
ril^zali in 35 cooperative, tra 
le quali 14 cantine del Salento, 
1 coop tabacchlcoltori, 6 coop 
di servizi interaziendali ed il 
consorzio interregionale degli 
oleifici sociall che rlunisce gll 
olivicoltori di 15 frantoi so-
ciall. In questl complessl il 
raccolto lavorato nell'ultlma 
staglone e di 80 mila qulnta-
li di olive, 360 mila quinta-
li di uva e altri prodotti, 
per un valore lordo vendibi-
le dl oltre 3 miliardl e mez
zo dl lire. 

II settore 
zootecnico 

Un rilevamento particolare 
merita altresl la saldatura 
delle iniziative in via di svi
luppo nel Sud con i program-
mi aziendali di un gruppo 
di grandi cooperative e con-
sorzi emiliani: i 5 macelli del-
i'Emilia con le Coop dl alle-
vatori campani: il gruppo Cor 
di Ravenna con le Coop or-
tofrutticole lucane e sicilia-
ne; i consorzi Civ e cantine 
riunite con i gruppi di can-
tine social! pugliesi e sarde. 

L'AICA interviene anche nel 
settore zootecnico con l'acqui-
sto e l'importazione dall'este-
ro di bestiame da ingrasso 
per riftfrnire stalle sociali e 
gruppi di allevatori. Destina-
zione prevalente dei vitelli in 
Campania, Lucania e Sicilia 
orientale. 

Nel quadro del piano agru-

mario l'iniziativa AICA si rl-
feriece alia realizzazlone di • 
due centrall di mercato alia 
produzione a Rosarno in Ca
labria e nel Catanese. Nel set-
tore ortofrutticolo si propo
ne dl realizzare una serle di 
strutture al servizio del pro
duttori dell'arco jonico: la ge-
stlone di una centrale dl mer
cato in zona Metaponto, la 
costruzione di uno stablllmen-
to industrial per la produ
zione dl succhl di frutta, un 
centro dl lavorazione e com-
merclo per le nocciole e la 
frutta secca. Dl rllievo ancora 
i progetti dl secondo grado 
per la valorizzazione della pro
duzione olearia e vinicola: un 
centro dl imbottigliamento vi- • 
no in Puglia ed un olelficlo 
in Calabria, nonche Impianti 
per sottoprodottl (sanse, vi-
naccioli) nelle stesse aree. Per 
il tabacco l'AICA si pone lo 
obiettivo di dare inizio in bre
ve ad un nuovo proprio ser
vizio di settore, nella com
mercializzazione per conto di 
tutte le cooperative Interessa-
te e di nuclei dl tabacchicol-
tori sparsi. Nel settore cerea-
llcolo si prevede l'attuazione 
dl un magazzino-silos per lo 
ammasso del grano duro al 
margine delle zone granarie 
del Tavoliere e del Potentino. 

Da notare, infine, tutta la 
impostaziorte data a queste 
opere ed iniziative cooperati-
vistiche che tende a far ri-
sultare chiaro fin dall'inizio 
che non si tratta d'una sor-
ta di esportazione al Sud di 
qualche attivita calata dall'al-
to. Ma e la promozione in 
luogo di una partecipazione 
organica alia politica econo-
mica democratica dello - svi
luppo sollecitata dallo stato 
e dalle regioni, secondo gll 
stessi indirizzi di tutto il mo
vimento cooperativo italiano, 
dei sindacati e delle forze po-
litiche. per contribuire • con 
tutto il peso e la forza pro-
pulsiva della centrale consor
tile ad un progresso equili-
brato e duraturo di cui i pro-
tagonisti sono in ognl caso 
i produttori contadini del 
Mezzogiorno, che passano co-
sl da riserva quasi inutiliz-
zata della nostra agricoltura 
a forza nuova del potere con-
trattuale cooperativo. 

Arturo Medici 

Gia prima 
chenasca, 
il bambino 
ha bisogno 
di un'acqua 

adatta 
•" Futura Marnrria, nel delicato 

perlodo della gravidanza, I'acqua tl 6 -
necessaria piu che mal. Tu devi bere spesso. 
per elimlnare le scorie del tuo organismo, 
per apportare elementi naturali necessari 
all'equilibrio biologico tuo e "suo" ed anche 
per purificare ed equilibrare I'ambiente 
liquido interno che e alia base della vita 
delle cellule. •• 

/ • . L'acqua Sangemini, per il suo 
adeguato tenore minerale. e in grado dl 
svolgere questa attivita fisiologica utile 
alia nuova vita che in Te si forma e che 
da Te si alimenta. 

Anche dopo la gravidanza si 
pud avere piu bisogno di aequo.'In questo 
periodo la bellezza di una donna ricomincia. 
La Sangemini porta un aiuto prezioso 
per ristabilire I'equilibrlo biologico perch& 6 
dotata di una attivita fisiologica completa. 
ilnfatti la Sangemini rispondeai requisiti 
indispensabili per mantenere un equilibrio 
costante. nel continuo rinnovamento. 
dei liquldi organic!. 

- E'senzafondamentoscientifico 
la convinzione che l'acqua faccia -
ingrassare: l'acqua non produce infatti 
calorie. La Sangemini in particolare. per la 
sua azione fisiologicamente favorevole.' 
puo essere bevuta anche in abbondanza 
con benefici risultati. La sua importanza 
e data dal fatto che essa e un elemento 
vitale per le cellule. Tu puoi bere spesso 
Sangemini con sicurezza. 

Autorizzato da l Ministero della Sanita 
con decreto n. 3663 del 2.4.73 

tutte lemattine... 
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Tiburtina 
vera r icotta romana 

piu latte 
Sempre fresca di giornata. 

E la prima ricotta con il nome su ogni felt a. 
Richiedetela nella sua forma tipica: TIBURTINA e inconfondibile. Consegnamo 
TIBURTINA tutte le mattine: ecco perche e sempre fresca di giornata. 
Prodotta con il generoso latte di pecora, il piu ricco di proteine, mantiene 
inalterato il sapore naturaie e genuino della tradizione, 
Come Settecolli e Vergaro. la ncotta TIBURTINA e un prodotto tipico della 
campagna romana. 
Una delizia che si scioglie in bocca. 

Un genuino prodotto A U B R A N D I 

La delizia 
di questi formaggi 

nasce 
dalla genuinita 

settecolli 
delicato e morbido 

una delizia che si scioglie 
dolcemente in bocca 

veigaro 
piccante dal sapore appetitoso 

e stimolante 
Formaggl Allbrandl. 

formaggi all'antica che non hanno 
nulla da nascondere. 

Genuini perch6 prodotti 
esclusivamente con latte 

intero selezlonato: 
senza additivi, colorant?, 

antifermentativl. 

Settecolli * Vergaro 
delizie fatte formagglo 

One genulnl prodotti M i l l I t K r l N j U J l WS 

Fonnaogi tiplcl oellt campegnt 


