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olio d'oliva 
dal f armacista? 
II riniiovu della produzione e scoraggiato, i prezzi salgono - La CEE cuntiiiua a 
sussidiare gli agrari parassiti rifiutando di collegare il finanziamento pubbli-
co alia buona coltivazione - II prodotto rimane cosi insufficiente - II ruolo del 
Consorzio nazionale olivicoltori e delle cooperative nella politica regionale 

Olivicoltura dei tempi andnti, non piu produttiva 

Y I SONO due occuMoni uti
le quali 1'olio tl'oliva vie-

ne alia ribaltn tlella croiiaca: 
per il pagamento del sussi-
dio della Conuinita europea e 
per Tauinenlo dei prez/.i al 
consumo. Le scorse settimane 
si e giunti <ul lino •-< scontro » 
nterna/.ionale col mmistro 

Ferrari Agjiradi nnpeiiiiato a 
fare un compromesso sul sus 
sidio. clu* poi do\eva risulta-
re diininuito di poco in ter 
mini di lire ma moltissimo 
a causa della svaluta/ione die 
queste lire hanno subito nel 
frattempo Di produzione e di 
pre//i <U con-.umatoie non «e 

n*e parlato nelle 48 ore die 
i ministri della CKK lianno 
impiegalo a discutere dell'olio 
d'oliva. 
' 1/olivicoltura italiana avra 
il sussidio. Ma quale? Vi so 
no. 6 vero. define di migliaia 
di piceoli eoltivatori. Aceanto 
ad essi pero opera un ceto di 
pro|)iietari die storieamente 
sono stati deliniti « assenlei 
sti » perdu1 tenevano l'oliveto 
come un boMCo dove si racco 
glievano olive come vi si s.i 
rebbero polute raccoglie 
re gluaude. Nienle operazio 
ni colturali die richiedono la 
a^siin/imie di manodopera. eo-
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Miscelazione accurata, 
qualita sempre costante 
che non tradisce, 
aromatico e fragrante. 

BRASILEIRO. 
Dal Brasile per te 

albare 
acasatua 

daiia compsigiiia kileniaKHNUilc •««fffel 

no.'»Leii/.a ilell'aite di culliva 
re, insomnia investinienti. In 
questa vicenda e il dramnia 
di ampie zone del Mezzogior-
no. e non soltanto di quello 
d'ieri ma anclie quello di un
fit poidie la coltura dell'olivo 
ha un posto di primo piano 
in l'uglia. Calabria e Sicilia. 

1/oliveto da un produtto die 
non ha bisogno di cercare il 
mercalo In Italia il consu 
mo 6 pawito da il a 12 li-
tri anno per abitante negli ul 
timi cinque aimi. Questo con 
sumo non e mai stato inte 
ramente soddisfatto dalla pro 
du/ione interna e nel l!i*<2 io 
no stati importati olii d'oliva 
per un nulioiie e 242 mila 
qumtali. pari ail un terzo del 
la produzione italiana dell'au 
no scorso. II pre/zo, rimasto 
stabile negh anni passati, ha 
ripreso a salire nel 1972 ed 
e ancora oggi abbastan/a al
to da consentire di p.igare in 
vestimenti e lavoro qualora 
vengano organi//ate a/.iende 
condotte con criteri tecnici ed 
economici adeguati. Vi MHIO 
tutte le condi/ioni di uno svi 
luppo. in termini di reddito e 
di occupa/.ione. di cui il Me/. 
zogiorno ha grande bisogno 
ma questo sviluppo non c"e 
stato. 

L'oliveto non -.peciali/zato 
ha diminuito negli ultimi cin 
que anni la superfice di 1.111 
mila ettari (da 1 315.000 a 
1.158.0001 e quello speciali/./.a-
to Ilia aumentata soltanto da 
942.000 a 1.040.000. Nonostante 
il sussidio della Conuinita eu-
ropea di 28.000 lire a quin 
tale. E anzi. proprio percho 
questo sussidio — un esborso 
che dovrebbe essere in via di 
superare i 400 nuliardi di h 
re — viene dato sen/a alcun 
coilegamento con il lavoro 
svolto e gli investinienti nel-
l'oliveto. 

Una storia 
esemplare 

La CEE ha pagato i paras
siti. quegli agrari meridionali 
che non perdono occasione 
per organizzare rivolte reazio 
narie contro le rifornie socia 
li. La tecnocrazia di Bruxe] 
les ha sposato la mafia meri-
dionale a spese dello sviluppo 
sociale. E' una storia esem 
plare che vede le organizza-
zioni cooperativistiche e il 
Consorzio nazionale olivicolto 
ri proporre il legame fra sus
sidio e buona coltivazione 
mentre i ministri della «c pro-
duttivita » CEE. invece. si pre ' 
occupano semplicemente di 
pagare il prezzo die debbo 
no a ristrette cerchie paras 
sitarie in cambio dell'appog 
gio politico ricevuto. 

I eoltivatori dell'olivero so 
no oggi non piu soltanto l'eser-
cito stagionale delle raccogli-
trici ma anche una categoria 
organizzata. L'anno passato 
400 oleiTici sociali avevano la 
adesione di 70.130 soci. Eeco 
un canale per ii quale far 
passare i finanzTamenti dello 
Stato qualora si facesse la 
scelta del miglioramento della 
produzione. Le olive lavorate 
negli oleifici cooperative sono 
risultate soltanto 1*8.5 per cen 
to del totale nazionale ma evi-
dentemente questa quota 
aumentera immediatamente 
quando i eoltivatori vedesse-

ro che lo sviluppo passa per 
la cooperativa e l'azione del 
governo utilizza l'associazione 
democratica. autonoma in al-
ternativa alia cricca eletto-
rale. 

In Calabria. Puglia, Umbria. 
Toscana il Consorzio olivicol
tori ha pre.sentato progetti im-
pegnativi di investimento alle 
Hegumi e agli Enti di svilup
po. Alcuni sono ammessi al 
finan/iamento. Vedremo dun-
que tornare a svilupparsi. spe-
cialmente nella collina diffi-
cilmente irrigabile una col
tura moderna dell'ohveto 
die aumenti le dispombihta 
di questo prodotto fino a far* 
ne un articolo di esportazione? 

Un articolo 
dietetico 

Fino ad oggi 6 stata fatta 
la politica di toghere all'olio 
d'oliva carattenstiche di con
sumo di massa lino a fame 
un articolo dietetico da veil* 
dere in farniacia. C'e chi ha 
preso tanto alia lettera questo 
uidirizzo da pubblicizzare oho 
d'oliva -i speciale » — un pre-
testo come un altro per alza-
re il prezzo — come un far-
ni.ico. L'aumento del prezzo 
e stato teoriz/ato in iiome di 
i qualita » die anziche esse
re comuni al prodotto vengo-
no attribuite solo a certe con-
fezioni di esso come giustifi-
ca/.ione del differenziale di 
prezzo. 

Ecco una lezione imparata 
dalla tecnocrazia dei grandt 
monopoli: fare piu profitti 
producendo di meno. E' con
tro 1'interesse dei consuniato-
n, dei produttori. dell'msie 
me della popolazione ma fun-
zioua fino a quando questa 
i collettivita » non si impone 
dettando la direzione in cui 
ilevono andare i finanziamen-
ti e rasaistenza tecnica. 

Le Regioni. se prenderanno 
questa .strada. non hanno un 
compito facile. L'impresa 
esclusivamente olearia non da 
continuity di occupazione. II 
npopolamento olivicolo su ba-
si agronomiche nuove — il 
rendimento per ciascuna pian 
la pud triplicare: le oseilla-
zioni di produzione da "un 
anno all'altro possono ridur-
si con appropriati trattamen-
ti die farebbeio salire da so 
li la produttivita del 30 per 
cento — richiede una ristrut-
turazione imprenditoriale arti 
colata che consenta di uni-
re piu speciali/./.a/.ioni coltu 
rali e chV* rinnovi l'antica espe 
rienza contadina delle coltiva-
/.ioni nuste su basi nuove. 
I/apporto che le Hegioni do 
vranno dare ai Consor/.i e alle 
Cooperative di olivicoltori do 
via e»sere tale, ad esempio. 
die questi jiossano assumere 
dei tecnici e organizzare espe-
rienze - pilota che anticipinn 
formule di associazione esten-
dibili a tutti i eoltivatori. ' 

II rinnovamento ha le sue 
basi sociali nel lavoratore. sia 
esso operaio agricolo o pro
prietary coltivatore. Non c'e 
scelta • produttivistica valida 
che non part a da questa con 
s»atazione. Non sara possibile 
difendere I'olio d'oliva cor I • 
consumo di massa senza die 
i lavoratori dixentino i prota 
•jonisti della trasformazione 
agraria. 

• * - • t • > . , , 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M 
i 

LE CURE TERMALI NELLA 
TERAPIA DELLA PATOLOGIA 

DELL'ETA' PRODUTTIVA E 
DELL'ETA' SENILE 

i 

Prof. Michelangelo CAIRELLA 

Aiuto dell'lstituto di Terapia Medica Sistematica e Docente nella scuola dl 
Perfezionamento in malattie del Fegato e del Ricambio dell'Universita di Roma 

Estratto da TV-Medica n. 6-1973 -

a cura 
DELL' ACQUA MINER ALE 

FURAPANE 
Modalita di cura 

II niigliore eflet lo della cura si ottlene con la 
bibita in loco, ma buoni vantaagl si hanno anche 
con I'acqua imbotligliala secondo le migliori re
sole Igienlche. 

L'acqua dell'Antica Fonte di Furopane e bene sia 
ingerita per la cura a digiuno in una dose giorna-
liera di 800*1500 cc iiiiziando con dosi piccolo c 
progressivamente aumentando per un periodo di 
cura di 20 giorni. Si consiglia la bibita dell'acqua 
tiepida in circa 4 5 minut! con intervalli di 5 mi-
nuti tra un bicchiere e I'altro. 

Per un maggiore assorbimento, ad alte dosi, e 
consiglialo talora il clinostatismo (posizione semi-
dis tesa) . 

L'acqua dell'Antica Fonte di Furapane pud anche 
essere utilizzata a temperatura ambiente per bibita 

Le cure termali rappresentano 
senza dubbio non solo un mezzo 
terapeutico preventivo ma anche 
curat ivo di numerose malattie. 
Ricordero che le acque minerali 
arsenical! terruginose e carboni-
che trovano indicazione nelle ma
lattie del sangue e degli organi 
di circolo; le acque solfuree, sal-
sojodiche, solfuree solsojodiche e 
bicarbonate sono indicate per la 
cura delle malattie dell'apparato 
respiratorio; le acqu? salso-solfato-
alcaline e cloruro-sodiche. te bi-
carbonato alcaline e alcaiino-terro-
se, le solfate, le bicarbonato sol-
fate. le solfuree, ecc. possono es
sere utilmente prescritte in molte 
alfezioni morbose del tubo dige-
rente; i malati di fegato troveran-
no giovamento da cure con acque 
salso-solfato-alcaline, cloruro-sodi
che e con acque bicarbonato-sollo-
Ic; molte delle malattie del ricam
bio potranno essere curate oltre 
che con la terapia dietetica e far-
macologica, con cicli di terapia 
idropinica con acque oligominerali 
e con acque minerali salso-solfato-
alcaline, cloruro-sodiche e con ac
que radioattive nonche con tratta-
menti con fanghi termali o in 
grotte e stufe; le acque solfuree, 
le radioattive, le salsojodiche, i 
fanghi e le grotte trovano indica
zione in molte malattie artico-
lari cromche; le malattie dei ren. 
e delle vie urinarie rappresentano 
la principale indicazione delle ac
que oligominerali; intine molte al
fezioni ginecologiche e della pelle 
potranno giovarsi di cure con le 
acque salsojodiche, solfuree e sol
furee salsojodiche. 

Per quel che riguarda l'azione 
terapeutica delle cure termali in 
rapporto ai cicli annuali di cura 
e ad alcune malattie, molto intc-
ressanti ed esplicative sono le pcr-
centuali riportate nella Tabella 
dalla quale risulta che i vantagg! 
terapeutici sono maggiori e piu 
frequenti dopo alcuni anni di cura 

Desidero settolineare anche la 
importanza sociele delle cure ter
mali. che puo essere tradotta in 
esatti termini monetari. Alcuni dati 
mi sembrano molto significative 
in Francia le assenze dal lavoro 
per malattie dell'apparato respi
ratorio si sono ridotte a meno di 
3 giorni per anno (in luogo di 
numerose settimane) nel 7 5 per 
cento dei lavoratori adulti che s 
sono sottoposti a cicli di tera
pia termale; ed jncora il numero 
di giornate di asserua dal la /orc 
e del 2 5 - 3 0 per cento inleriore 
nei pazienK con arteriopatie cro 
niche degli arti interior! che rren-
no fatto cure termali, in rapporto 
alle giornate lavoraiive pcrdute da 
coloro che hanno praticalo solo 
cure farmacologiche: inline dopo 
cicli di cure termali. le spese lO'-
maceutiche si riducono dal 10 t) 
3 0 per cento nel 6 0 per cenlo 
dsi casi. 

Ritengo che queste poche per-
centuoK e te co.isidarazioni prece-
dentemente fatte siano piu che suf 
ficienti a far valutare I'importan 
za. oltre che della eventuate conve 
nienza economica di rendere ob-
bligatorie le cure termali per al
cune categorie di lavoratori, della 
organizzczione con un particola-
re criterio specialistico di Ospedal:. 
di Case di Cura e di Colonie ter
mali con attrezzature per le varie 
malattie per le quali esiste la cor
respondent* indicazione terapeuti
ca del locale patrimonio •'dromi-
nerale (in Italia Ic Stazioni ter
mali sono circa 1 7 0 ) , nonche del-

durantc i pasti, alio scopo di favorire I procesil 41-
gestivi in varie forma dispeptiche. 

Indicazioni prevalenti 
L'acqua ' mlnerale naturale dell'Antica Fonte dl 

Furapane, alia luce della sua chiarita azione blolo-
gica, trova indicazione clinica: 
1) nelle malattie catarrali a dispeptiche dell'appa

rato digerente; 
2 ) nella piccola insufflcienza epaticai 
3 ) nelle epatomegalle del mangiatori e degli etlllsti; 
4 ) nella calcolosi epatica e nelle flogosl della co-

lecisti e delle vie biliari; 
5 ) nelle dlsclnesle della colecistl e delle vie blllari; 
6 ) nel postumi dolorosl della colecistectomia; 
7 ) in alcune allergosi dl origlne alimentare o me

dicamentosa. 

\ 

Anni dl cura 

1. 
I I . 
I I I . 

MALATTIE 

Asma bronchiale 
Sinusiti 
Malattie del metabolismo 
Malattie dell'apparato 
e del fegato 
Eczemi 
Otiti croniche 
Artropatie croniche 

digerente 

Nessun 
migllora-
. mento 

1 0 , 2 % 
5 , 2 % 
2,7 96 

49b 
596 
496 

596 
5 % 

' Scarso 
migliora

mento 

23,396 
1 3 . 7 % 

8,296 

1996 

1096 
-

1596 
2996 
3496 

Noteuole 
migliora

mento 

57,896 " 
53,696 
47,396 

7796 
3096 . 
8096 

66 °o 
669o 
63°o 

Guarl-
- gione 

' 8,796 
27,596 
41,896 

6596 
8896 

8096 

la soluzione dell'annoso • grave 
problems posto dal carattere sta
gionale dell'attivita termale. La 
decongestione delle punte stagionali 
potra ottenersi solo convincendosi 
che i cicli di cura, pratirati un? 
o piu volte l'anno, anche durante 
la bassa stagione ed il periodo in-
vernale, potranno essere atiuati in 
condizioni veramente ideali per 
iruire con beneficio dell'azione del-
ia crenoterapia. 

La utilizzoziune del nostra ric-
co patrimonio idrologico diverreb 
be, allora, veramente razionale e 
completa ed il termalismo assume-
rabbe, cosi quel ruolo di primo 
piano che gli compete tra i pre-
sidi di indiscutibile efficacia pre-
/entiva e terapeutica. 
- Notevole interesse presenta il 
problems dell'inserimento delle cu
re termali. specie di quelle ettua- • 
bili con acque mineral! salso-sol-
iato-alcaline (Montecatini, ecc.) e 
medlominerali bicarbonate alcaline 
calciche (Furapane. e c c ) . nell'am-
bito della farmacoterapia cosidetta 
anii-vecchiaia, intesa come mezzo 
capace di correggere fenomeni pa-
tologici che sono propri della vec-
chiaia (e non soltanto le malattie 
che possono intervenire nei vecchi 
come nei gio/ani) nonche di in-
terrompere la via patogenetico che • 
nel singolo caso porta le « vec-
chiaia-fenomeno fisiologico x nel 
lerritorio deila ivecchiaia-matattia* 
(PATRONO). 

Tra i numerosi probleml che 
possono essere valutati in que
sto campo, particolare interesse 
presents — dal punto di vista 
idro'.og'co — il problema dei rap-
porti tra fegato, metabolismo lip:-
dico e aterosclerosi. considerata 
questa come una malattia dismeta-
fcolica connessa a particolari per-
tu.-bazioni umoroli sopratlutto de!-
'equil.brio lipido-protid'co (ME5-

5 I N I ) . 

Secondo GOFMAN nell'aterD-
sclerosi esisterebbe una specie d. 
b'occo m2tabo!ico (cui il parti-
cotarment^ importante ricambio de. 
.;D;di a livello epatico non sareb-
ba estraneo) il quale rallente-
ebbe la normale trasformazione 

delie grosse motecole ad alto Sf in 
quelle piii piccole o Sf minor* piu 
laolmcnte metabolizzabili e piu 
solubili. -

I rapporti ' tra fegato e atero
sclerosi vennero studiati da GOF
MAN e PIERCE in 'conig l i intos-
s:cati con CCI4: essi osservarono un 
aumento di tutte le classi di be-
talipoproteine e ottennero, nei co-

nigli intossicati e tenuti a dieta 
ipercolesterolica, evidenti lesiom 
aterosclerotiche. II fegato intossi-
CQto non sarebbe capace di elabo-
rare le beta-lipoproteine, forma di 
trasporto dei tipidi dai deposit! e 
dall'intestino al fegato (GOF
M A N ) . 

Lo spostamento nel corso di 
un trattamenio epatotrcpo dello 
equilibrio dei complessi lipopro-
teici verso quadri ed a favore di 
irazioni molto meno attive in sen-
so aterogenetico, gia dimostrato da 
noi in corso di danno epatico spe-
rimentalmente provocato con tetra-
cloruro di carbonio nel coniglio, 
puo essere interpretaio attraverso 
un'azione specialmente sul metabo
lismo, a livello epatico, presumi-
bilmente mediante l'esattazione dl 
attivita enzimatiche. 

Per quanto. specialmente m 
America, un'empta sarie di lavori 
tenda a limitare molto il con 
cetto che faceva dell'aterosclerosi 
una malatita caratteristica della se-
nescenza [interessanti ad es. te 
grossolane lesioni aterosclerotiche 
coroneriche dimostrate nel 7 7 per 
cento dei sotdati americani ( 3 0 0 
soggetti) _ fra i 2 0 e i 3 0 anni 
morti in combattimento, con p.u 
eievata frequenza di lesioni ne! 
punti di maggiore usura, come sc 
note /o le fosse la componente 
meccanica], non c'e dubbio tutta-
via che le manifestazioni cliniche 
dell'aterosclerosi, nai suoi van 
aspelti , aumentino in funziono 
dell'eta; e poiche ho invocato, sulla 
base ancha di dati sperimental. 
In campo idrologico, meccamsm 
enzimatici nella interp.-etazione dsi 
risultati esposti, e giusto ncorda-
re che non sembra essere afiatto 
lontana dal vero I'ipotesi che la se-
nescenze. con i suo! piu freqjen-
ti aspetti clinic!, tra i quali e an
che I'aterosclerosi, sia legata 3d 
un rallentamento o ad una !n!b>-
zlone dell'atti/ita di alcuni enz.-
mi; compres! enzim! fondamsntali 
a livello epatico. 

Ne consegue che I'impiego in 
terap're d! acque mineraii e medio-
minerali ad azione squisitamente 
epatotropa ed attivante ! var! sl-
stemi enzimatici — come quelle 
salso-solfato-alcaline leggere (ad es. 
Tettuccio di Montecatini) e bicar-
bonato-sotfato-alcalino-terrose (ad 
2s. Furapane) — possa rapprs-
sentare un prowed.mento oapace 
di riportare la < vecchiaia matat-
tia s nei confini della c vecehlaia-
fenomeno fisiologico ». 

M. CAIRELLA 

DALLA CENTRALE DEL LATTE 
DIROMA 

lo yogurt "in f ermento" 
latod 
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