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Dove produrre la carne 
Vi sono molti« piani», alcuni specula-
tivl, ma non una scelta generate ade-
guata - Alcune societa hanno persino 
pensato di andare ad impiantare alle-
vamenti in Africa trascurando 11 fatto 
che anche l'ltalia ha milioni di ettari 
di pascoli incolti - In realta bisogna 
aiutare gli uomini ad organizzare nuo-
ve forme di produzione 

montagna si * spopolata anche d l an imal l 

T A GR1SI zootecnlca ha ±J ragglunto 11 BUO oulmine 
e ha rivelato nel Mezzoglor-
no, dove rallevamento struttu-
raiment© e piu debole, le de-

flclenze e le contraddizlonl plil 
acute che non sono solo degll 
assettl agrlcoll arretratl e di-
stortl, ma dell'insieme del 
complesso economlco e socla-
le del Paese. 

E' stata sufficient© una groa-
sa manovra speculative nel 
mercato mondlale del cerea-
11, In presenza dl profondl 
sconvolglmentl monetarl © In-
flat tlvi, per mettere In glnoc-
cnlo la nostra zootecnla e dl* 
mostrare tutta la lnadeguatez-
za del nostri ordlnamenti agra-
rl e produttlvi incapaci dl 
promuovere un progredito svl-
luppo deirallevamento msepa-
rabllmente collegato a un evo-
luto utlllzzo dl tutte le rlsor-
se agricole. 

Slamo arrivatl al punto che 
la caduta zootecnlca non e so-
lo rappresentativa del decadi-
mento agrloolo (smentendo 
clamorosamente coloro che. in 
nome delle nostre «vocazio-
ni natural! », indicavano nello 
sviluppo unlvoco delle cost-
dette produzionl agricole « me-
diterranee» — ortofrutticol-
tura, vitlcoltura, olivlcoltura, 
grano duro — la via del no-
stro radioso avvenire agrlco-
lo) e dello stesso dlssesto del 
suolo agrario, ma costituisoe 
un elemento centrale del pro
cess! speculatlvl e inflattivl in* 
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controllatl che colplscono la 
gran massa del consumattori 
e delle dlstorsloni piu gravi 
del nostro slstema. 

In questo senso la caduta 
zootecnlca si rlflette nel mo
di piu gravi nelle condlzionl 
economiche e soclali dello svi
luppo del Mezzogiorno, anche 
se qui le condlzionl ambien-
tali non favorlscono ralleva
mento. 

Sotto questo profilo 11 pro-
blema del potenzlamento zoo-
tecnico nel Mezzogiorno. nel-
la sltuazione attuale, presen-
ta caratterlstiche pecullari dl 
generate interesse. 

Superata, almeno nella con-
cezione, la fallimentare poll-
tica del preml per l'abbattl-
mento delle vacche e quella 
della Importazlone di vitelli da 
ristallo, per 1'esaurlmento e H 

condlzionamento delle fonti di 
approvviglonamento estero, I 
solonl della politica zootecnl
ca, nella completa carenza del
la politica agricola del Gover-
no, hanno rlscoperto la cosl-
detta «linea vacca-vltello», 
cloe la necessita che per fa
re della carre occorra in Dn-
mo luogo lncrementare l'alle-
vamento delle fattrlci da cui 
provengono i vitelli da ingras-
sare. A questo punto della 
scoperta, molto modesta in 
verlta, ma nuova rispetto ai 
precedenti, ci si e postl 11 
modo dl come attuarla, e in 
particolare di come e dove 
allevare le vacche. II CIPE 
ha ritenuto dl awlare la so-
luzlone del problema auto-
Tizzando 1'EPIM, societa a 
partecipazlone statale. ad im
piantare un allevamento a ci-
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uliveto 
acqua minerale 
naturale 

clo complete di circa 60.000 
capl in Somalia, lgnorando 
che esistono in Italia 4-5 mi
lioni di ettari dl terra ab-
bandonata, e quindi prose-
guendo dl fatto nella vecchia 
tendenza a vicolo cleco ri
spetto alle esigenze improro-
gablll di inverslone dl rotta 
nella cresclta del slstema. Ana-
loghe tendenze per lnvestl-
mentl nell'Afrlca Centro-Me-
ridlonale sembra slano in can-
tlere anche da parte del grup-
pi facenti capo al grande det-
tagllo. 

Un altro Indlrizzo, ed e 
quello che implicltamente si 
trova nel «Progettl speciall 
carne», affidatl dal CIPE al
ia Cassa per 11 Mezzogiorno, 
e per l'utilizzo delle zone ab-
bandonate merldlonali inter
ne, colllnarl o montane, per 
l'allevamento delle vacche e la 
dislocazlone dell'allevamento 
del vitelli nel piano per la 
possibility di valorizzare le 
migliorl e piu intensive risor-
se foraggere. 

L'orientamento e dl indub-
blo interesse e si va dlffon-
dendo in generale anche nel 
territori dell'Italia Centrale. II 
pericolo che perd sussiste in 
questo indlrizzo e quello dl 
concepire la possibility di giu-
stamente integrare l'economia 
del colle e del monte con 
quella del piano attraverso lo 
svUuppo dell'attivlta dell'alle
vamento, sulla base delle ri-
sorse natural! abbandonate, 
del pascolo incolto, in un as-
setto del suolo molto spesso 
In via dl disgregazlone, s<%y 
za le indispensabili infrastruc
ture civill delle zone interne 
e appenniniche. 

Si tratterebbe di un dise-
gno di «valorizzazlone» del
le zone abbandonate dell'alta 
colllna di tipo coloniale desti-
nato al slcuro fallimento per 
11 potenziamento zootecnlco e 
ad aggravare le condlzionl di 
dlssesto della montagna, con 
conseguenze gravi anche per 
II piano. 

Probabilmente al dl sotto dl 
questl lndlrizzi, esistono 1 dl-
segni di alcuni gruppl finan-
zlarl di realizzare allevamentt 
brad! estensivi, con amplo BO-
stegno del pubblico dena-
ro, senza alcuna condizlone dl 
base che prima di tutto e 
data dalla possibility di assl-
curare al lavoratore-produtto-
re le condlzionl Indispensabi
li per un'attivita produttiva 
vantaggiosa. 

H problema dell'integrazio-
ne dell'alta colllna e del mon
te con 11 piano, e quindi del
le zone interne abbandonate 
del Mezzogiorno con i terri
tori oostieri, e fondamentale 
ai flni dello sviluppo dell'alle
vamento, della difesa del suo
lo agrario, della valorizzazlo
ne delle risorse natural! dello 
ambiente. Ouesta Integrazlone 
perd in prlmo luogo si basa 
sulla trasformazione degll at-
tuall assettl degradati del ter
ritori Interni piu alt! per la 
creazione degll element! fonda-
mentali su cui basare 1'attlvl-
ta deU'allevamento e su nuo-
vi orientamenti nella trasfor
mazione irrigua e nelle valo-
rizzazioni foraggere (compre-
sa, nel Sud, l'utilizzazlone del 
sottoprodotti dell'ortofrutti-
ooltura e bieticoltura, ecc) 
nelle zone del piano. 

Questa scelta, che e stretta-
mente collegata alia parteci
pazlone del lavoratore e del-
contadlno, e Tunica che pos-
sa concorrere a bloccare Peso-
do disordinato dalle campa-
gne e a modlficare 11 senso 
dell'attuale dlstorsione del no
stro sviluppo. 

In relatione a eld. 1 «Pro-
gettl speciall carne » non pos-
sono essere. come per 11 pas-
sato, calati e gestiti dall'alto, 
ma divenire parte integrant* 
del piani regional! di svilup
po delle Regkml e, con esse, 
delle Comunlta Montane. 

Nello stesso tempo l'inlzla-
tlva del lavoratori, del conta-
dini oer la trasformazione de! 
vecchi assetti. per l'oocupazio-
ne. per 1'evoluzlone del su-
perati rapport! soclali, per 
una nuova valorizzazione del
le risorse dell'agricoltura me
ridional*. deve esprimersl an
che nella reallzzazlone deT!* 
forme cooperative e associati
ve piu adeguate per integra
re rallevamento del monte 
con quello del piano attra
verso forme di conduzione as
sociate. del terreni. alleva-
menti in forma collettiva del 
vitelli per l'lngrasso con un 
utlllzzo nuovo di tutte le ri
sorse foraggere esistentl e rea-
lizzabili sulla base delle mo-
deme tecniche, liberandosi dal 
peso insostenibile Segli acqul-
sti extrazlendali del mangi-
mi, la presenza In forma as
sociate nella gestione delle 
Oentrali del Latte che deb-
bono sostenere lo sviluppo 
della cooperazione contadiro, 
ecc Su questa base si deb-
bono creare nuovi rapport! di 
valKSo aluto con la coonera-
zlone delle altre parTl dlta-
11a per dare una piu forte 
splnta all'lnlziatlva del movi-
mento contadlno nel Mezzo
giorno. quale condizlone per 
una piu elevata e larga con-
slstema al movimento per la 
attuazlone di un «program-
ma nazionale di sviluppo zoo
tecnlco », da affidarsl alle 
Regkml. come scelta onallft-
cante dl una polltTca" HI pro-
fframmazlone democratloa del
lo fvlluppo economlco. 

Line VlMni 
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La produztone dell'Ollo di Oliva e per la MONINI una tradlzlone di famlglia della quale andare 
orgogliosi, jjlusfamente orgogliosi, perche I'OLIO MONINI e rluscito ad esaltare II gusto e la fra-
granza delle olive raccolte nella campagna spoletina, diverse da tutte le altre che fanno dell'ollo 
di Spoleto un prodotto inconfondiblle, e veramente di qualita 
Per la sua posizlone geografica la penisola italica e uno del paesl prlvllegiatl per la coltivailone 
dell'ollo e tra le varle reglonl, I'Umbria ed in particolare la zona di Spoleto, vanta da lungo tempo 
un primato di altisslma qualita nella produzione dell'ollo. 
E' per questo che nella stortca citta di Spoleto ha trovato la sua degna sede I'Associazione Nazio
nale dell'Olivo e, per 1'lnteressamento del suol benemerlti ollvlcoltorl, II piu antico Istituto Spe-
rimentale dedlcato all'OlivIcoltura e all'Olelflclo. 
A questa tradlzlone ed a questo primato la MONINI ha sempre voluto restare fedeje, garanten-
do alia sua clienfela un Olio puro e genuino dalla qualita costante e rigorosamente controllata. 
L'OLIO EXTRA VERGINE Dl OLIVA MONINI viene spremuto da olive accuratamente scelte 
nel famosi ullvetl della verde Umbria. Da questa spremuta nasce un prodotto perfettamente na
turale che e II piu puro, i l piu genuino, i l piu gustoso; frutto di Implant! modernlssimi costante 
mente aggtornatl che permettono alia MONINI di essere sempre alia pari con le piu important; 
Industrie olearie nazionali. 

Ditto, 

F.LLI GIOMI 
Industria e Commercio 

IMPORTAZIONE CARNI E BESTIAME 

Macellazione 
nel proprio 
stabilimento 
di bestiame 
di prima qualita 
ESTERO 
e NAZIONALE 

VIA PANTALLA 
Telefono 51.343 
ABITAZIONE : 

Telefono 51.127 

VENTURINA 
(LIVORNO) 

presto 
sul mercato 

Yogurt garantito dal marchio 
di qualita delle 

Central! comunafi del Latte toscano 

Centrale del Latte 
Livorno. 
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