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Ii MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI: SUA RELAZIONE CON LO SVILUPPO

ECONOMICO DI METAPONTO.—

..[ = INTRODUZIONS
 

“. Lo studio dello sviluppo economico della’zona ‘di Metaponto

--presentagrande.interesse,in parte per lapossibilitA'di prendere que-

- gta zona come esempio: dei vari problemi che:sorgono e delle possibili-

ta che si presentano allorquando si voglia avviareesostenére un pro-

..°.cesso di: sviluppo economico accellerato in una regione sottosviluppata.

_ Certamente la.zona ai Metaponto € anche interessanteper:se stessa. Es-

sa sta rapidamente diventando una delle piu importanti zone agricole

dell'italia Meridionale, sia per le favorevoli condizioni climatiche e

pedologiche,sia per le ingenti trasformazioni‘dovuteinprimo’luogo ai

vari interventi’ pubblici, ed in secondo luogo ai notevoli investimenti

--privati.Ma questa zona pud.anche fornire una importante lezione per

quanto riguarda il processo di formulazione.e di attuazione di-un-pro-

gramma di sviluppo per altre regioni, nelle quali se mai si troveranno

condizioni meno favorevoli di quan to non siano quelle di Me tapon to.

Nella seguente discussione noi--vogliamo attirare ql iattenzio

ne‘sulla struttura ed organizzazione del mercato dei prodotti agricols

nel Metapontino. In particolare considereremo la si tuazione ‘del merca=

to locale della frutta. Riporteremo dati anche se non“completi, per mo—

strare in che modo e organizzato il ‘mereato locale. |

Ma il‘punto sul quale fermeremo naggiormente la nostra at—

tenzione sara lo studio della relazione esistente fra lo sviluppo da

una efficiente ed adeguata organizzazione di mercato ed il processso di

rapido:sviluppo| delle produzioni ‘agricole di questa zona. sosterremo

-percid che ‘nella formulazione di un piano ai sviluppo per ‘L'agricol tu-



ra non ci si potra limitare a considerare progetti di bonifica, irriga-

zgione, riforma agraria, costruzione di strade e ferrovie. Questi setto-

ri sono certo importanti, ed una prova di cid ci é data dalla proporzio

ne dei fondi che la Cassa per il Mezzogiorno ha investiti in progetti

“riguardanti tali infrastrutture. Ma non.meno importanti devono essere

“considerati- tutti eli incentivi e gli incoraggiamenti tendenti:a modi-

 ficare nel senso voluto la struttura ed imetodi di operare del mecca-—

“nismo del mercato.

Lo studio di cui sopra dovrebbe appunto permetterci di giun

gere a delle considerazionieda dei suggerimenti sul come si: potrebbe

migliorare il meccanismo di mercato di Metaponto.

) In altre parole il nostro fine-@ quello di determinarela

relazione esistente fra la struttura del settore distributivo da. una,

parte, il suo funzionamento ed i suoi risultati dall'altra, e quindi

-mettere in luce qualiimplicazioniper‘losviluppo di una regione, de-

rivano dalla struttura di mercato in. essa esistenti.

le Mercato e Sviluppo Beonomico.—

k' in primo luogo necessario mettere in luce la relazione

fra il settore distributivo.e lo sviluppo economico, poiche abbiamo

L'impressione che ad essa non sia data sufficiente importanza se non

da parte degli studiosi, almeno da parte di coloro che hannoguidato

ed appoggiato 1l'impulso straordinario allo sviluppo economico per 11

Mezzogiorno d'Italia. Perquesta ragione ci pare utile dilungarci un

: po sull'argomento. - |

_Appare chiaro a tutti che ogni qual voltasi prevede o si

‘vuol-.. indurre un certo cambiamento nel volume di produzgione di un cer-



 

to settore, bisogna allo stesso tempo prevedere o pianificare cambia—

menti corrispondenti nei settori che forniscono i fattori produttivi

ed in quelli che domandano il prodotto finito del settore per il qua-

le si vuole ottenere il cambiamento. Altrimenti si verificheranno

strozzature che porteranno ad uno sviluppo rallentato ed a sprechi in

gentissimi.

Ma non e sufficiente prendere in considerazione l1'interdi-

pendenza dei diversi settori produttivi. Lo sviluppo del settore del-

la distribuzione e necessario per superare quell'intervallo che gene-

ralmente rimane fra la produzione ed il consumo. Il successo di un cam

biamento produttivo é legato in definitiva alla abilita del settore |

distributivo nel collegare il produttore al consumatore.

Questa abilita& ha due aspetti principali. In primo 1LUOZ0,©

poiché la domanda alla produzione é¢ una "domanda derivata" dalla do-

manda al consumo, a parita di condizioni, quanto piu alti saranno i

costi di distribuzione, tanto minore sara il prezzo ricevuto dai pro

duttori. Il livello della domanda alla produgione é@ quindi determina

to dalla efficienza del sistema distributivo.

Ma vi @ un altro aspetto che a noi pare anche piu importan

te. Il benessere del produttore non dipende solo dal livello dei costi

Gi distribuzione. Gli sforzi per diminuire questi costi hanno fatto

trascurare il problema che i servizi forniti dal settore distributivo

non devono necessariamente essere accettati cosi come sono. Puo ben

darsi che tali servizi dal punto di vista del benessere generale deb—

bano essere in gran parte trasformati ed aumentati. Pud sembrare un

paradosso l'affermare che il produttore starebbe meglio se i servizi

distributivi, essendo ben diversi da quelli che sono attualmente,

comportassero un costo di distribuzione maggiore di quello attuale.

 



. Bppure |noi“crediamo che una tale si tuazione sia molto *pit comune di

“quanto si“oréda,

“Cosi per,esempio la necessita ai raggiungere etcati pit

lontani potrebbe portare ad. un aumento “dei costi di distribugicne,-ma

 opeare.nuovi sbocchi ad un prodotto. Oppure un severo sistema di sele—

zione ec di tipizzazione potrebbe permettere la vendita del “prodotto a

. prregai tanto naggiori da pid che compéngare per 1! aumento del costo di

sono chiare, Lo sviluppo della produsione di una certaaréa“pud compor

distribuaione relative al ‘nuovo servizio “peso.

"Dal punto di vista di un piano di sviluppo’le) implicazioni

!

tare un radicale “‘cambiamento della organizzazione 6 struttura. del-“getq

tore distributive. Bisogneré in. questo. caso prevedere 1‘misure ed incen-

desideratas

tava tendon ti ad ottenere la struttura ed. orgdnizzazione distributiva

In“pratica ogni qual’volta.si @ cercatodi’indurre unfor-

“te sviluppo economico in una Zona, Ita ttenzione 8 stata rivolta quasi

tees

‘gsclusivamenteaeli investimenti nel settori produttivi. La diffi cota

aoperare cambiamenti in pid settori alla volta ha portato poi. acon-

centrare L'attenzione su pochi settori chiave, assumendo implicitamen-—

te che 1 cambiamenti negli altri settori sgarebbero stati spontanei e

nella giusta direzione. Se ‘questo & stato il modo di affrontare il pro—

| blema dello sviluppo per quanto riguarda alcuni settori prodittivi. ri-

spetto ad altri ‘settori produttivi, molto pil a ben ragionecidsi pud

dire dei settori produttivi, in generale rispetto al settore distributi-

 VO6 In quei “pochi- casi in cui anche quest!ultimo settore’®@ considera—

“toy i attenzione va"principalmente alle attrezzature disstributive, qua—

li locali per mercato, impiantd dove si operano selezioni, trasforma-—

gioni ecc. del prodotto. Ma il punto cruciale 8 inverita un“altro,



 

cioé a dire la struttura ed organizzazione del mercato.—

In poche parole potremo dire che lo!sviluppo economico é

_Stato visto dal. pianificatorein termini fisici o quantitativi, “invece

che in termini organizzativi. Ma é@ proprio questo secondo aspetto.che,

almeno per il settore distributivo, riveste importanza determinante.

.. &primadiabbandonare l'argomento vorremmo ricordare.che

il settore distributivo e spesso considerato, e noi stessiinquanto

detto piu:sopra lo abbiamo -considerato in tal modo, come un settore che

viene a rimorchio dagli altrieche deve essere tenuto in’gran-contoso-

la perche sua arretratezzahaeffetti nocivi sul bilanciato sviluppo

‘dell'economia diuna regione. -

-Non bisogna invece dimenticare che in certecircostanze il

. gettore distributivo puo essere quello che trascina gli altri settori;

che questo-settore puo cambiarele posizioni. relative didomandaedof

fertainmaniera da incoraggiare fortemente lo sviluppo economico3e

.che una. tale situazione € piu comune di. quantononsembri, specialmen-

te in zone arretrate e sottosviluppate,.

‘BeMetaponto:Unasituazione in rapida trasformazione.-

Alla luce di quanto detto fin qui veniamo 4a, considerare il

caso della zona di ‘Metapon to. Ci pare che essa sia particolarmente adat

ta ad essere presa come esempio, non solo per“Io straordinario sviluppo

che sta sperimen tando, ma, perché nella pianificazione di questo svilup-

po forzato si sono seguiti i oriteri 2oul abbiamo accennatto piu. sopra,

ed ogni giorno sembra farsi pid chiara la coscienza dei pericolosi squi

libri che possonoverificarsi. In questa-maniera quanto diremo per la

zona di Metaponto avra valore non solo -limitatamente:alla zona stessa,

 



 

ma potra avere interesse generale, applicabile ad altre regioni e ad

altre situazioni.

~ Lavelocita di sviluppo economico della zona di Metaponto

é notevole, ne poteva essere altrimenti, dati gli.investimenti opera—

ti.(1).

La rete ‘stradale Nazionale @ stata in granparte. costruita

omigliorataneldopoguerra.Adessasi  affiancata l'opera dei consor

zi di bonifica che hanno costruito nel comprensoriodi Stornara 136 Kn.

‘di strade, e nel comprensorio di Metaponto 181 Km. Anche 1'Imte Riforma

hacostruito strade comparabili a quelle di bonifica (148-Km.:) ed ha”

dato molto impulso alle strade interpoderali (50 Km.)

Riguardo alla irrigazione della zona sono Stati costruiti’

nel comprensorio:diStornara 80 Km.. di canali, ed in quello di Metapon-

to250 Km. di canali, pit umadiga e due traverse. L'ampiezza di-aquesti

progetti@ rilevante. Controllando le disponibilita di acqua,econla-

vori mi sistemazione si pensa di: rendere ben presto irrigabili’ 75.000

ha ed'irrigati 52.000 ha. La spesa per queste opere superai -cento mi-

liardi.

Dal canto suo la Riforma ha espropriato 24 mila ettari, e

ne ha assegnati. 20 mila. Le case oo loniche costruite (in parte da priva

#4) ‘Superano le 2000. La speaapper. queste opereS gupera 41 dic C1 miliardi.

“Por quanto rigzuarda il mercato dei prodotti agricoli Ltat-

‘tensione si é recen temente rivolta al miglioramento delle attregzzatire,

“con la cogstruzione di Contrali Ortofrutticole, une gia in via di comple—

“tamento. a Hetaponto, ed un'taltra a Taranto. Lsse sono sorte per inigia~

_tivadi Consorzi, ai enti pubblici ¢privatis o

 

(1) I dati che verrannocitati qui di seguito sono ricavati dal rappor—

tos Metaponto Area Europea, Laterza, 1961.

 



 

‘La struttura produttive della zoria @ moltocambiata in con

seguenza delle possibilita create dagli investimenti pubblici sopraTL

“cordati,eper effetto degliingenti.“investimenti privati, per i quali

7 Ulthint”Ltaiuto-dello Stato 8, come:tutti sano,“notevole. Dati precisi

‘sulle superfici delle diverse culture sono difficili ad ottenere. Ha

..per dare un!ideadell'ordine ai -grandozze del: fenoneno;- oi pareinteres

Sante riportare le stime effettuate nello studio. da base “del ‘rapporto

“Metaponto Area Buropea, relative alle superfici delle varie cul ture nel

(1957 ed alle previsioniperlestesse.superficinel 1965. (Pabella -1)

Come Si.vede gli aumenti sono sempre notevole, persino superanti.il 100%,

80. abbiamo. ragione di credere che queste ottimistiche previsioni. verran

no in alcuni casi superate dalla realta.

Gli investimenti privati naturalmente non si limitano alle

culture agricole, ma investono le costruzioni, le industrie di trasfor-

maZione dei prodotti agricoli o comungue legate all'tattivita agricola,

e le altre industrie.

is' difficile dire se i cambiamenti nella struttura della

produzione hanno avuto influenza sulle dimensioni della proprieta ter-—

riera. Certo la Riforma Agraria ha avuto come effetto la creazione di

numerose proprieta di piccole dimensioni. Ma a parte l'effetto della

Riforma la proprieta della terra tende ad esseresuddivisa, e negli an-

ni recenti si ha l'esempio di alcuni grandi e medi agricoltori che han

no venduto parte della loro proprieta per ottenere i capitali necessa—

ri a finangiare gli investimenti richiesti dalla trasformazione a cul—

tura intensiva della rimanente parte della loro proprieta.

Poiche la distribuzione della proprieta condiziona il pro-

cesso produttivo ed anche quello distributivo, specialmente negli sta

 



 

beees

“ .. Jab,1 -'Superfici delle diverse culture nella zona di Metaponto

 

Culture.
Zona Materana Zona Tarantina - DPotatle
 

1957 1965 Aumen
“ha ha

1957 1965 Aumen
ha we ha to

0

1657 1965 Aumen

ha. -ha_ to© Ge
 

Culture orti ;

cole | 4. 000 6.000

_. Uva da tavo | : |
‘la 150 +150
ee ~ 1.600 2.600
“Frutteti -—=—-1. 800 2. 800

50

63

56

5.000 8.000.

1.500 3.000

900 3,000

100° 500

Fontes Metaponto Area Europea, Laterza, 1961.

 

60

100

233
ACO

9.000 14,000 56

4,650 3.150 91
25500-54600 124

1.900 3.300 74



 

di piu viciniallaproduzione,; riteniamo interessante riportare alcuni

dati derivati:da:indaginideiConsorzidiBonifica.

-DISTRIBUZIONEDELLAPROPRIETA'
Coes Or (Numero di -Aziende) -

“Zona Tarantina (1)

Inferiori ad 1 ha. a 2960.

Da- ta 5 ha... | | - 20 82

‘Da .5.a 10 hae 9°. OAT

Da 10a 20hae . | Se , 82 .

Da 20 a 50 ha. OT

Da 50 a 100 ha. 40

Da 100 a 250 hae eo ATbe 250 2 $00 ha, ae

~ Superiori a 500 ha. | BB

Zona Materana (2) ~

Inferioria 1.ha,. - | | wee ADR TOT

~Da1 a6 ha. an , Pete

Da 6 a 10 ha. | — 836sa
)

Da 10 a 25 ha. 653

D 9 25 a 50 ha. | C390

. Da’ 50 a. 100 ha, ~ a . Ce 154” be 1008 200hae Co RR es 400 ok

-: Oltre 200 hae | 7 - a | - 64

 

(1) Zona Tarantina -— Comuni di: Bernalda, Castellaneta,, Ginosa, Massa—

fra, Palagianello, Palagiano, Taranto.

(2) Zona Materena - Comuni dis Alieno, Bernalda, Colobraro, Montalbano,

continua nota a pag. seguente

 



 

_ Come si vede, su un. totale di 36.432 azionde ben il.96%

di esse risulta inferiore ai@ieci sttari. Bisogna. quindi ‘coneludere

che anche se la produzione commerciale puo essere concentrata in mag.

gior proporzione nélle aziendedidimensioni pit: grandi, una larga

parte di questa produzione verr® prodotta in aziende piccole, e quin-—_

aa in partite piuttosto modeste.

“Per ‘completaare il breve quadro di quanto e stato fatto per

lo sviluppo economico della zona di Metaponto, non devono infine osse-

re dimenticati.gli investimenti delle industrie controllate dello sta,

to nelle zone immediatamente adiacenti all'area da noi studiata, e ‘che

certamente faranno sentire la loro influenza sul setttore agricoleche

ci interessa particolarmente.

C. Dipendenza della Produzione Agricola dal Settore Distributivo. - |

Tl programma di sviluppo della zona di Motaponte'& come si

vede grandioso, ma il suo successo dal punto di vista agricolo dipende

dali! adeguamentodel: settore distributivo. Questo settore, come vedre-

mo, € ancora ad un-livello primitivo, e gli sforzi fatti fin. ora,ri-

guardano solo leattrezgzature, che non sono a nostro parere, 1! elemen-

to determinantedel cambiamento.

 

cont.nota pag. precedente

Miontescaglioso, Nuova Siri, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Santarcan—

gelo, San Giorgio Lucano, Stigliano, Tursi, Valsinni..Nella-zona Mate-
rana le agiende degli assegnatari della Riforma sono raggruppate a se-

conda dei centri aziendali, sosi da costituire solo undici aziende che

vengono tutte a ricadere nelle classi superiori ai 100 ha.

 



-11-

L'effetto di cio puo-esseregrave.Peresempio pare.chevi

‘ _ Sila una tendengaper’alcuni dei-piccoli.agricoltori recentemente crea-

ti:nella: zona, a dedicarsi alla produzione.per 1'auto-consumo -invece™

che akle culture commerciali,.¢cio-:perl'incertegza del: piazzamento

di questi ultimi prodotti. Una volta avvenuto questo cambiamento potra

essere piu difficile indurre unmovimento ‘opposto verso una agricoltu-

ra commerciale. ms

_E' sbagliatoo almeno troppo ottimistico.credere che al pro

gresso produttivo debba seguire automaticamente un adéguamento del set—

tore distributivo.. Ci troviamo di fronté ad un circolo vizioso, poiche

.@-anche vero che senza un’adéguato mercato la produzgione- commerciale ©

‘snon avra incentivo a svilupparsi, sia quantitativamenteche qualitati-

_ vamente.e =

Questo circolo vizioso pud essere rotto solo per mezzo di

. -. uno Sviluppoparalleloebilanciatodella produzione.e del mercato, svi

- luppo che rion.avviene spontaneamente,ma deve essere.preparato e piani-

ficato. Cio é particolarmenteimportanteperipiccoliagricoltori e

pergli assegnatari della Riformache <sono‘i pit indifesi riguardo al-

ole .incertezzeed inefficienzedel mercato.Masuquestoargomento ri-

.°-torneremoin seguito.°°

Aquesto momento, invece, prima “di continuareconlostudio

 particolare della gona di Metaponto,:ci pare utile discutereinforma

generale quali sono i punti. da tener. presenti in unqualsiasiprogramma

- di sviluppo del settore.distributivo.chetenga conto di quanto .abbiamo

detto piu sopra.

In primo luogo bisogna averchiaro aquale @ loscopo del

.. programmadisviluppo.Ammettiamo che esso sia.l'!aumento del reddito-

 



 

pro-capite degli agricoltori di.una certa zona. Se questo@ lo scope

delprogramma, quali-sono:-le mete da raggiungersi per il.settore distri

butivo implicite nello scopo piu generaledel programma di sviluppo?..

-. Se il programma di Sviiuppo non comportaalcuncambiamento

sostanzialedella ‘struttura produttiva e. di quelladoi.consumi, la me-

taperil settoredistributivo—potrebbeesserelariduzione dei costi

dei servizi resi.
° oc 4

“Ma se lo sviluppo comporta fondamentali cambiamenti nella

“produzionee nei consumi,la meta da raggiungere nel settore. distribu-

tivo potrebbe essere quella di-unastrutturaed organiazazione-di mer-

cato-che fornisca un nuovo pit adeguato insieme -di.servizi,a deico --

“Sti minimi, per la nuova prevista combinazione di -prodotti,. E!. possizy:-

bile che questi nuovi costi di distribuzione siano pit alti relativamen

te a-quelli esistenti al momento. di--partenza.-

polit. “Ma le due mete sopraclencatesonoentrambe.in.termini di.co-

“Sti, ed a noipareche una miglior formulazione degli.-scopi che ci pre-

figgiamo per il settore distributivo sia non in termini di«.costi, ma.

~piuttosto’in:manicra che risulti chiaro il ruolo non. solamente: passivo,

ma:anche attivo: che il mercato assume nel processodisviluppo.Con gue

sto in mente la meta che bisogna prefiggersi riguardo al settore distri-

-butivo puo essere.a nostro parere, cosi formulata. Bisogna tendere ad

una’ strutturaed organizzazionedimercato che abbia caratteristicheta

li da nonostacolare, ma anzi da favorire il-raggiungimento del .tasso

- di sviluppodella.produgione e del consumo previsto nel programma gene-D 4

rale di sviluppo.

Dopo quanto abbiamo dctto pensiamo che questa formulazione

non richieda:alcun ulteriore chiarimento, ma non vorremmo. che un. letto-

re affrettato la consideri banale per la sua generalitas e veniamo per-

 



cio a considerare quali sono ie Amplicaziont al.essa.inun piano di.
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sviluppo.

Pud bendarsi’chelamiglidér décisione riguardo al settore

_ distributivo.sia quella del non intervento, se la situazione sembra mo—

. .strare che esso-non sarz di ostacolo allo sviluppo-déeli -altri“settori.

Cosi, per esempio sé il. mercato di un certo prodottoappare efficiente,

..@ la combinazionedei servizi resi adeguata alle médérnenecesita, si

pudprevedere che un- aumento della produzione del prodotto stesso o di

altri analoghi, sara facilnicnte ‘assorbito ed incanalato dallaesisten-

_ te organizzazione commerciale.

..Anche nel caso di produzioni nuove, se il processo produt—

tivo;richiede una impresa di larga mole,@probabilé che questa’impre-—t

ga sarA in condizione di sviluppare1a sua-propria organizzazione‘di-

~stributiva.in maniera efficiente.c moderna.. E' chiaro' the questocaso

ek molto-poco probabile nel campo della produzioene’agricola, ‘ma puod°nre-

sentarsi. per alcune industrie alimentari collegatecon 1l'agricoltura.

In questocaso un intervento riguardo al settore distributivonon sem-

bra necessario, e l'attengionepotra.concentrarsi:stgli interventinel

settore produttivo.

Ma nella naggior parte dei casi“‘tna~politic a ai non~inter-

: vento non sara adeguata porch’ non si potra in verita. provedere:che il
a ee ome oewe a

settore distributivo Si sviluppi.automa ticamon te, ‘In questo:‘caso per de-

‘ cidere sul da-farsi bisognera studiare quali. sono. gli,‘ostacoli cne im—

“pediscono oritardenol'adeguanento dol. settore cistni bubive, 02 una,

; volta individuati questi ne scaturiranno le misure atte a correggere

le insufficienze ec le lacune osistenti.

 



 

D, Miglioramenti del Sistema diMercato.——

“  Non'é possibile indicare in via teorica deisuggerimenti

‘che abbiano valore generale nelle diverse situazioni che.si possono

-- piscontrare nelle regioni ad economiasottosviluppata. Purtuttavia dai

. numerosi. studi su questo argomento (1) possiamo individuareuncerto

- numero di miglioramenti che non solo sembrano essere: necessari-: invia

generale, ma che- sono anche di naturatale da richiedere. una:azione

“<pubblica diretta per poter essereattuati..

Un primo esempio di cio ci.édato dai miglioramenti.dial-

~"@tine pratiche del sistema distributivo,unparticolarmodo per quanto

‘ piguarda i sistemi di gradazione delle qualita, l'uso di standard se-

“ lettivi, e alcune pratiche contrattuali.Una:semplificazione di questa

Materiaavracomeefféetto di rendere pit facileil:processodi negozia~

gione e le transazioni in genere, permettendo quindi un notevole:rispar—

“mio. D'altra parte in molti casi @ chiaroche i miglioramenti -in questio

". ne-richiédono'una azione pubblica di incoraggiamento che abbracci interi

 settori produttivi, poiché gli incentivi all'azione individuale sono in-

 

(1) Vedi p.esempio: Abbott, J.C., "The Role of Marketingin thea Growth

., of Agricultural Production and Trade in Less Developed Countries",

Monthly Bulletin of Agriéultural Economics and Statistics (FPeALO.),

Vol. IX, Sept. 1960, pp.1-73 Holton, R.H., "Marketing Structure and I-
conomic Development", Quarterly Journal of Economics, Vol. LXVII,

August 1953, pp. 344~3615 Bauer, P.T. and B.S. Yamey, "Economics of
MarketingReform", Journal of Political Economy, Vol. LXIT, June 1954,

| Pp. 210-235.
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... Sufficientiper :permettere ad un privatodi operare tali cambiamenti,.

_., Legataaquanto detto piu sopra @:la necessita di:modifi-

care la legislazione e le usanzeche hanno: come effetto..di Limitare la

.concorrenza,comepossono.essere sistemi: antiquati.di dazi,di.licenze

di leggi discriminatoriechepossono ritardare la.comparsa sul mercato

di imprese di dimensioni efficicnti.

Un altro servizio necessario allo sviluppo del mercato eé

.- quello delle informazioni commerciali.Unserviziodi‘:tal.genere.potreb-

_, beessere sviluppato cooperativamente, ima cio avviene di rado,:ed&mol

_,bo spesso nuovamente lo Stato che deve organizzarloqualeincentivoal-

lo sviluppo di unefficiente organizzazione di mercato. 77°.

. Di importanza preminente é€ poi la disponibilita di capacita

-,imprenditoriali, mancando la quale anchecon:.abbondanzadi.capitali:av—

verra che questi capitali: saranno. impicegati-in investimenti..chenonri-

Chiedono particolare:impegno da parte del proprietario, invece che cs

. Sere rischiati in qualchenuovainigiativa. Riguardo:a questo fattore

imprese private possono farequalcosa,maé piu lo Stato che curando

con un programma a lunga scadenza l'istrugzione e 1'informazione:sui:pro

blemidi attualita, pud.ovviareaquesti inconvenienti.

In ultimo bisogna ricordare che-i cambiamenti del settore

distributivosonofra di loro dipendenti a diversi livelli del canale

di mercato. Non si potranno in molti casi introdurre. innovazioni. senza

aver in qualche modo un controllo,oalmcnopoter contare su cambiamen-

ti adeguati negli,anelli succsssivi della distribuzione. In altre paro-

.-le il considerareilmercato al livello locale non é sufficiente,se

non si puo contare su di una organizzazione sulle .altre piazze di con-

sumo,:e talvolta dei consumatori stessi, :che sia pronta a ricevereil

 



 

nuovoprodotto. Tipico@ il caso ben noto dei succhi-congelati, che ri-

chiedono’speciali: mezzi di trasporto, speciali attrezzatureper la ven-

dita ed infine disponibilitadi conservazione da parte dei consumatori.

In tali.casi accordi privati possono far superare: ]'ostacolo, ma anche. |

lo Stato con attrezzature e regolamenti.pud esplicare una azione-favo-_

revole.

~ Da.quanto. detto sopra..deriva che nella maggior parte dei

Casi non si pud assumere che i cambiamenti neccessari nel’. sistema distri.

butivo perchénon.si abbiano strozzature, avvengano automaticamenteal-—.

lorquandonegli altri-settori e specialmente inquellodella produzio—...

ne si verificheranno:gli sperati’ cambiamenti. »

“~ Dialtra parte il settore "mercato" ha dellecaratteristiche

proprie che lo distinguono dagli altri settori. Non. si. trattera inmol-.

ti casi di costruire nuovi impianti o di migliorare.e modernigzzare le, ..

attrezzature esistenti. Questa partehalasua importanza,ma spesso e..

ancora pittimportante la trasformazione della struttura e della.organiz—

zazione del mercato stesso. E questa &una meta molto pit difficile da -

raggiungeres- ae aR i : ne Sr,

[ miglioramenti del settore distributivo a cui abbdiamo ac-..

cennatoin via generale pit sopra, sono un eSempio di cio poiche non ri-

guardano la costruzione di stebilimenti, ecc., ma bensi la prestazione..

ed organizzazionedi servizi. |

Riguardoai cambiamentidellastruttura del mercato 6 evi-

dente che non‘si possono dare delle regole-generali. Sard invece neces=

sario uno studio approfondito della situazione particolare per arriva—-

réalladoterminazione pit o merio précisa.della‘stbuttura necessaria .._

ad assolvereinuovi compiti, ed in. °seguito, tenendoconto.della strut
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tura esistente, determinare i'provvedimenti atti adindurre“i cambia~

menti voluti.

Avendo discusso in generale i problemi di sviluppo del set-—

tore distributivo, é€ ora tempo aa passare allo studio del | caso speciti—

co di Metaponto. Dovremo in primo luogo accertare i vari aspetti ‘della

Situazione attuale di questa zona; in secondo luogo determinare quale

funzione. principale deve espletare il settore distributivo.nel proces—

so di sviluppo, ed arrivare cosia determinare-i cambiamenti:che sembra

no necessarie In ultimo cercheremo di suggerire provvedimenti concreti

“por facilitare ed indurre tal.cambiamenti. Nella. nostra’‘@iscussione

non ‘dimenti cheremo perd che il nostro scopo non & quello di studiare

lio taponto solo per ‘se stesso, ma, anche per 1 “suggerimenti che uno stu-

dio simile pud- fornire per ‘lo sviluppe economico dialtre™ZONE.

 



 

-, LI - LA STRUTTURA DEL MGRCATODI-METAPONTO
 

A, Figure di Mercato od Attrozzaturo.-

_ - .Per poter capire la struttura del morcato ortofrutticolo

di Metaponto bisogna in primo luogo individuare le divorse speciedi

oporatori che operano in questo morcato.

a) Piccoli operatori locali. Sono in genere della zona Tarantina.J1

loro numerosi aggira sui 20-30. Le loro dimensioni sono piccolee spes~

so ossi non dispongono dei magazzinio cell'attregzatura per trattareil

prodotto che comprano. In generale essi agiscono per conto di imprese:.

piu grosse che pur essendo al di fuori della zona mantengono il contat

to attraverso questi piccoli operatori. Alcuni agiscono per conto pro-

prio, ma in questo caso cssi sono in genorale degli speculatori che o-

perano saltuariamente quando si presenta la buona occasione e facilmen-

tc sono costretti ad uscire dal mercato quanto l'occasione si rivcla

cattiva. Non hanno riserve né possono lavorare o spedire il prodotto

con quella accuratezza c quci bassi costi che derivano dalla pratica,

dagli impianti moderni ec dalle rcelazgioni costanti con 1 mercati di con

sumo. Por questa ultima ragionc oc data la limitata conoscenza dei mer~_

cati il loro rischio @ forte. Gli agricoltori non sono quindi scmpre

disposti a servirsi di loro per il rischio che questo comporta. In ge

nerale la occupazione principale di questi piccoli operatori sia di

quelli che lavorano in proprio, sia di quelli che agiscono per conto

di torzi, 6 un'altra o varie altre. La loro saltuarieta fa si che il

piccolo proprictario non @ mai sicuro di trovare un compratore por
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il suo ‘prodottsalmomento del: raccolto, nésaa chi-rivolgersiper:

inizgiare trattative. E' difficile dire quali sono le diménsioni*mo~'©

dic di tali oporatori. I pitt si-limitano a trattare®pochi:vagoni-fer-

roviaridimerce all'anno,°a morio che non agiscenodainteormediari

per altre ditte pit grosse,;nelqual caso la quantita trattatapud

essorebenmaggiore.

 

-b) Piccolioperator non. locali..Sono quasi sempre speculatori, _

che magari.-hanno solo la necessita di. ‘brovare un caricoPer il viag-—

gio di ritorno del loro camion. Tutti idifetti. della saltmaricta

della loro azione sono quindi.aumentati . Spesso. hanno come loro shoc_

co alcuni .morcati minori, del contro-nord,omercati pit grossi quali.

Napoli, Bologna. .Quesyba figura |al mereato intoressa -principalmente al

°

commercio deci cavolfiori ec del carciofi.

—°),Modi _operatior Local. Sono. in numero,pinttosto| basso, proba-
 

bilmonte non pit di sci o sotto C localizsati gonoraimente nel ‘lato’

tarantino ‘(Ginosa, Palagisiano,- Massafra, Taranto)» ‘Hanno “ingonorale

det locali di deposito dove cseguono anche|la: lavorazione del pro-

dotto.con attrezzature poco costose econ largo Uso.ai mano@@lopora..

Le loro-dimonsioni sono difficili a stabilirsi anche perche varlano..

Potranno spedire intorno ai 50 vagoni per stagione. falvolta non trat—

tano solo.un prodotto, ma per escmpio lavorano agrumi ininverno C

poi uva da tavolainestate. Spesso sono anche proprictari agricoli .

co.l!occupagione commerciale ¢ solo secondaria.lo dimensioni sono.

spesso limitate dal numero dei familiari . Cosi puo avvenire che un /

operatoresi limitiaspedire su di un solo morcato.di consumoinI-

talia perché non ha un membro della famiglia da mandare su altre

 



 

‘Diazze a curare i propri interessi. L'idea di affidarsi ad altri pex:

tale, servizio sembra loro troppo rischiosa. Possono spedireil:prodot

to con etichette che.portano il proprio nome, oppure indicantila so-

la origine inmaniorachela stessa confezione possa esscre usatada

altri compratoripitgrossi..dIn generale sono gia stati negli affabi

per un certo numero di anni (5-6), bonché® vi sia stato un. ricambio™.

con ditte che sono fallite o nuovi operators entrati noglt anni pit

reeenti. Sono in contatto con i moveati“dol hora; ‘dove hanno dei rap

presontanti, quasSi sempre ‘personeda famiglia. Esportano anche all'o-

storo. Essendo stabili in imposto e possibilo ai produttord Tocali-

dirivolgersi a loro in caso di necessith ai vendita. ‘Di cidessi“Bren

dono vantaggio. ‘Spesso alcuni proprictari anche: di larghe difinsioni

vendono il loro prodotto a‘questi ‘oporatéri’‘in maniora abitualoogni
anno. a | Lo oy

hocali operatori di larghe dimensi ont non esistono,ccco~

gionefata por il pomodoro por il quale esiste una antioa dita con-

sorviera che opera sla sul noreato nazlonale sila per LosportaBALONCo

a) Grosse ditte non locali. Per gli ortofrutticoli sono in gono~
 

ralo delle zone di Bari, Lecce o Biscoglic, anche se taluno di quoste

dipondono da ditte del Contro o Nord Italia. Il ‘loro numero si neegira

“pulle 4-5. | | oO

Per quanto riguarda gli agrumi le ditto provengono invo-

co dallaSicilia o dalla Calabria, anche qui in numero molto Limitato

(2-3). Esse perd non sono venute a Notaponto rogolarmente od in qualche |

anno il morcato ha dovuto pasarsi solo sui commorciantd Local. Por 1

-pomodori’ ‘alcune ditte consorvicore ai Napoli O Salerno’ sono anche venu

te a fare dei carichi saltuari “nella zona.
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Tutte queste grosse ditte non harmo attrozzatura o impian

ti fissi riclla zona. Spesso, come nel caso dcll'uva da tavola,. portano

il prodotto ai’ loro magazzinidi-lavorazione nella zona. di origine. Al.

trovoltela lavoraziono avviencsulposto usando magazzini dei picco-

li operatori locali con i quali queste imprese sono collogate. Talvol

ta poile ditte fittano dei Idcali ai: deposito per la stagionedi la

vorazione c lavorano il prodotto con attregzature molto semplici GC.

largo uso di mano d'opera. Vi.@ il caso poi di alcuni grossi agricol

tori che possiedono locali.c attrezzatureper la lavorazionesulfon

do, © li fittano ai compratori del prodotto che.sono.benlicti di tro.

vare questi servizi- gia belli ec pronti ec quind. hanno ancho una prefe

rengapertali partite. Per il momento nessunadi. queste grosse ditte

si é trasfoerita nella regione di Motaponto, giustificandoquesto fat-

+40 con la quantit& prodotta a loro avviso ancora insufficicnte. |

‘Questc “impreseoperano gia da molti anni nelle .zone di o-

rigine: Esso spediscono il prodotto in confezioni che portano i1 loro

nome ed hanno loro rappresentanti sulle maggiori piazze italiane od

anche cstcrce

I grandi commercianti trattano. direttamente solo per par

‘tite abbastanza larghe, mentreperpartite pit piccole operano attra-

verso i piccoli intcrmodiari locali.

 

c) Produttori commercianti. Ju! qucosto uno doi gruppi pid interes

santi cntrato solo recentementc sul moreato. Si tratta di larghi produt

tori che non avendo contatti continuativi con compratori, non potendo

inviare 11 loro prodotto ad un mercato locale che non osiste, hanne ~

om 

 



 

~ Tnizgiato a spedire camiono carri ferroviari porproprio conto sui

-mercati di- consumo (specialmente Bologna). Avendo. avuto qualche.succes©

_ 80 hanno insistito suquclla:strada, incontrando ancho insuccessi.che

- hanno scoraggiato taluni ed hanno indottoaltri ad organizzare meglio

questo sorvizio. I produttori;che hanno tentato. questa via.sono stati

parecchi. Probabilmente. una,quindicina.Attualmenteiproprictari.che

spedisconoipropri prodotti direttamente saranno cinqueosei,sia

della zona Tarantinachedi.quella Matcrana.1prodotti spediti sono

principalmentecavoli, cavolfiori ec careiofi, piu raramentc lattuga.

Questi agricoltorisi appoggiano. gencralmonte .a-commissionari sullo

piazzedelCentro-Nord. Altre volte inveco. vanno direttamenteaiMor-

cati: Generali dove vendono al migliore offerente. La-spedizione diret

‘ta @ in.goneraleunaviadi ripicgo a cui.si ricorrenolcaso.che1.:.

compratori.nonarrivinosulfondo o.che il-prezzo. locale sia troppo. .,

‘basso. Avvicne percid inmanicra’moltosaltuaria,.:I1 mezzo di tra-

sporto @ gencralmente il camion data appunto la saltuaricta oc il.ca:

rattere improvviso.della:dccisLone di ricorrere aquesto mezzo. La.

lavorazione del prodotto @ nulla o molto primitiva. Non sono usatc ..

speciali confczionio octichette.

. Diverso 8 il caso:di alouni produttori.che hanno. fattodel

commercio dei prodotti una loro attivita primaria.;Molto intcressante

da questo punto di vista il caso di una ditta di Palagiancllo che la-

vora QO “ spediscc ‘anche prodotti di tori:Tate.‘ditta ‘dopo.aver ‘spodito

agsuol ‘prodotti. por aleuni anni, roecentemonte ha intvapreso ‘la lavo-

razdone © speedizione per ‘conto: torzi, agsendo comé una commissionaria

che paga i prozzi realmenteSpuntati sul merecato per lapartita, me--’

no il costo dei sorvizi resi.

 



“Por assicurarsiuna continuita di lavoro,cdun certo volu

mo div prodotto questa ditta fa dei contratti con altri. produttori, specs

so dandolescementi cd anche assistenza tecnica. Tale ditta ha in.pro-

gotto divoestondore questo Scrvizio a molti prodotti orticoli aL qualita

selegionata. Icontratti gia fatti intcressano non sclo ta zona faran~,

tina, ma anche alcuni larghi proprictari. dclla zona Matorana. Tnoltre

la ditta tratta larghe quantita di agrumi. Lo attroszature sono molto

pin moderne delle altre ditte locali. Per la lavorazione di alcuni or-
~ Ja mano Ts

taggi/ d'opera specializzata viene importata porla stagione .dal Ucntro~

Nord ed-insogna la lavorazione alla mano c'opera locale. Le confezio-

ni sono accurateec:portanoilnome della ditta. La dittaha rapprescn-

tanti sulle prindipali piazzo'ced @ anche in. contatto con socicta tede-

sche.

£)2 Produttori dottaglianti. T picccola produttori che verdono al
 

dettaglio. sono quasi inosistonti. Vogliamo ricordarli solo in rolazio-

ne al fenomeno che si verifica speciaImente nella Zona al confine ‘con

La Calabria in cui le nuove ed ancora quanti tativamonte non molto. im

portanti pr oduzi oni aa rutta, (specialmento agrumi , pesche ed in misu-

ra minoro. 1'uva) vengonoin gran parte vendute agli automobilisti eho

transitano sulla Litoranca Jonica. La vendita ¢avvicne in| capanno di

lia o frasche in cui il prodotto & messo in bella mostra Lunto la

strada.

gr) Cooperatives | La Cooperazione nol Motapontino e molto,yoco svi-

_ luppata,. sia dal lato dolla compora dei fattori produttivi, che por quan

to riguarda la vendita dei prodotti. Esiste una cantina cooperative nel

territorio.el Bernalda. Vi sono alouni contra ai raccolta dol latte. lb

 



a parte questo a nostra conoscenza non vi sono altri esempi di coopera

tive interessanti gli ortofrutticoli, ceccezion fatta vor Ile cooporative

dell'Ente Riforma. Riguardo le cooperative dell'Ento Riforma csse sono

da una parte del genere di cooperative por l'acquistodi fattori pro -

duttivi por gli asscgnatari od anche por 1l'esecugione di lavorazioni

del tcorreno, specialmente usate nella zona Covone-Scanzano. D'altra

parte vi sono lo cooperative della zona ad indirizzo ortofrutticolo

che si intercssano di questi prodotti. Tali cooperative non sono in ve

rita organizzazioni molto attive. Palvolta gli assegnatari si limitano

ad usarne i locali come deposito, talvolta vi fanno una prima lavora~

zione del prodotto con l'assistonza dei tecnici della Riforma. Ma a

parte 11 caso di alevne produzioni di primizic por le quali l'Ente Ri

forma ha cercato di trovare il piazzamento sul mercato, primizic che

spesso venivano prodotte in via spcrimentale oc dimostrative dall'Ente

stesso ec non dagli asscgnatari, non accade di frequente che la coope-

rativa si occupi di raccoglicre il prodotto di molti assegnatari ec poi

Sl proenda cura del suo piazzamento c vendita.

In via generale sono gli asscgnatari che vendono dirctta-

mente a compratorilc partite Singole. Anzi vi sono aicuni assegnatari

che hanno venduto il loro prodotto attraverso la ditta di Palagiancllo,

menzionata pit. sopra, ed hanno sottoscritto contratti di produzione con

la ditta stcessa.

h) Conservifici. L'unico csistente gia dal principio del secolo si
 

trova sulla riva del fiume Lato ec si occupa quasi cesclusivamente di po-

modori, che raccoglic in massima parte per contratti antco-semina in tut

ta la zona di Mctaponto ec anche in Calabria. La stagione va dalla meta

di Luglio cominciando con i pomodori di WVassafra c di Palagiano, fino
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afine Scttombre coni ponodori Calabresi. La capacita dell'impianto@

sui 4500 Q.1i- al giorno di‘ consorva ec 300 Q.1i di pelati., ma¢e.in pro-

getto un ampliamento che dovrebbe raddoppiare la capacita. I1-.progotto..

dovrobbe:ancheincludere la lavorazionc.di.ortofrutticoli da conserva-

‘to como pescho, carcioci, carotec, pisclli, fagiolini,perunaquantita

ancora imprccisata.-I1-prodotto dovrebbe essere confczionato in scato-

le o in grossi mastolli. A parte questo Stabilimento nella zona, vi. so-

no altri conservifici verso Baril, che vengono a comprare prodotti nella

zona di Mcotaponto, ma in generale in piccolo quantita ©oporanto attra

Verso piccoli operatori |ilocali. Welle zona, ah Policoro |e stato rocente=

mente.costruito un conservificio, che pero non e mad contrato in| funzione.
ion “

i) Contrali ortofrutticole. A Motaponto @ gid in avanzatacostruzio-
 

nouna contrale ortofrutticola che dovrobbo ontrar “in funzione contro:

questo o al massimo cntro Liannd prossimo. 1‘La contrale Sorgora por ini-

giativa di un consorzio: formato! da’ onti quali l'imte Riforma, il Consor-

ZLO di Bonifica, 1a Camora’di Comnercio, Le prestazioni.cella Contralo

sono provistecomescguts.

- Capacita di lavorazione (giorno) gg LE 1.000

- Capacitadiprerofrigorazione (giorno) = oo" 1.000

~ Capacitaé di produzione ghiaccio (giorno) _ a oe no 200

- Capacita di conservazionec sosta tomporanoa(gioro) On 20.000

- Carri frigoriferi in spodizione (giorno) oe | | 10

Non ci e stato possibile accor taro comic sara gostita la

Centrale, sc cioé ossa si limitera a mottore a disposi zi onc dogli- into

ressati.la sua attrezzatura , o sc lavorcra e spedira i prodotts por con

toterzi,o se infine prendera o no cura anche della vendita doi prodot-

 



ti, Tale incortcgza desta molté préoccupagionidaparte dei produttori

cho abbiamo avviéinato c che si sono mostrati:sempre molto intcressati

alla Centralc.

Un'altra Centrale Ortofrutticola é inprogetto(ormai in

faso di realizzazione)a Taranto. ssa sorge porl'iniziativa della Ca-

mora di Commercio:c di altri Enti. Le sue dimensioni saranno.approssi-

mativamentele scgucontis

- Prodotti lavorati (giorno) So gy 1a. 4,000

- Prorofrigorazione (por spodizione) (giorno) |a tm Ago:

- Prorefrigorazione (por consorvazionc)(giorno) tt GOO

- ‘Capacita colle frigorifecro EB — mt 49,000

- Capacita disinfcstazione occ. (giorno) | "20,000

- Produzione di ghiaccio (giorno) | oT - a 100

= Carri frigoriforiin spoedizionec_ (giorno) | | 5

La Centrale fornira tutti i servizi necessari, sia a produt

tori cho commercianti, por la lavorazione, conscrvazionce e spedizionc.

di prodotti ortofrutticoli. Non si occupera perd del piazzamcnto o del-

‘la vendita del prodotto.

1) Morcati Gencrali.La citt& di Tarantoé sprovvistadi mercato go-
 

neralo. ussa viene rifornita da commorcianti che si recano a comprare

sul fondo o in altri morcati. 2! inveco pit importante il morcatodiPa-

lagiano che Tapprosonta, a nostra conosconza, ‘1'unico punto di incontro

Figso fra produttori © commorcianti. he ‘dimonsioni di questo morcato so-

_no pero rolativanonte limitato, e non & raro”vedere lunghe file di carri

altri mozzi cho aspottano por ontrare nel mercatostesso. Avviene cosi

che spesso la compora acl ‘prodottoha luogo prima che i carri-raeglungono



 

il mercato.

Altra consegucenza della limitatezzadelmercato é la. pos-

sibilita di manovre.‘speculative da parte del commorcianti.chesb accor-

-..dano per far precipitare i proezzi ocpoi comprarea prezzi bassi.

Bs Specializzazione, Integrazione ec Pratiche Commerciali.-
 

Dopo aver descritto lo figure degli operator’ che operano

al livcollo delle prime fasi dolla distribuzione ‘doi‘prodotti ortofrutti-

_ coli di ‘Motaponto , e gli implanti ed abtreZZavurc: esistonti o-in proget—

to, veniano ora a parlare, noll!oréine y della spocializzazione perpro-

“dotti doglioporatori, aclla loro integrazione conproduttori ogrossi-

‘stic dottaglianti e delle praticho usate nella compora del prodotto,del—

la destinazione dcl prodotto ce dei mezzi di trasporto.|

a) Special gzazi one degli operator’. In generale la specializzaz2one
 

doggli oporatord rigucuardo ad un~golo prodotto non 2 molto diffusa. Pa ec

cozione qualcho produttore commerciante cho ‘spoedisce il suo protprio “pro-

dotto. “Anche una cccezione é rappresontata dal consorvificio, ‘aa cui ab-

pismo parlato in, procodonza, che ha trattato fin ora quasi esclusivamen-

to pomodori « Ma anche in questi duc casi pare ‘che vi sia una“tondoriza a

“passare | ad un numero di prodotti invece cho spocializzarsi in uno. Cosi

iproduttori ‘comnercianti dopo aver “oporato por qualche stagione Oo fini-

‘gconopper ritirarsi oO cominciaiio a cspandord il loro commorcio ineluden-

‘do altri prodotti. C lavoraando ail prodotto ai tori. Por quanto riguarda

il conservificioabbiamo accennato al progetto ai estendere la lavora-

ZLone ad altri ortofrutticoli.

Cli oporatard che abbiamo incontrato spicgavano quosta ton--

4

Genza con la possibilita LL allungare la stagione della lavorazione ed

 



in questa manicra da una parte si sfruttorebboro di piu gli impianti,

dall'altra si formorebbe pit facilmentc una mano d'onora specializgzata

che avrebbe impicgo per quasi tutto l™anno.|

Contrario al fenomeno di cui sopra @ quello dei piccoli com

mercianti locali, che non avendo quasi impianti o attrozzature o lavoran—

do il prodotto in manicra nolto primitiva, tcendono a sycecialigzarsi noi

procotti che sono meno rischiosi, per esompio abbandonando l'uva da ta-

vola per specializzarsi nei soli agruni.

pb) Intograzione. L'integrazione pit o meno strotta fra produttori oc
 

commerclanti si e¢ andata sviluppando in alcuni casi, ma rimane ancora

molto bassa. L'Entc Riforma distribuisee Ssencnti c concimi agli asscgna-

tari, ma poichée in goncrale non si occupa della vendita dei prodotti, non

possiamo chiamare questa vora c propria intcgrazione.

Un accenno ad intograzione compare nel caso di alcuni pro-

Cuttoril che per abitudine vendono i loro prodotti allo stesso commercian-—

te. Ma anche in questo caso non vi @ nessun contratto o accordo née quin-

di finanzgiamento o controlloe della quantita oc qualita dol prodotto.

Hsiste intograzione invece nel caso del consorvificio cho ot—.

ticne la pit gran parte deci suoi pomodori attravorso contratti. Qucsti

Sono stipulati prima della somina per mezzo di un tecnico del conservifi-

cio. Agli agricoltori viene fornito il seme, l'cttaraggio é detcrminato,

spesso-anche il prezzo vicne fissato, un certo finanziamento vicne con-

cesso in forma di fortilizzanti, ed anche assistonza tecnica viene for-

nita. -

Altro csempio di intograzione e quello del produttore-—con—

merciante dolla zona di Palagiancllo, a cui abbiamo acccnnato prima.Anche

qui i contratti sono stipulati prima dclla plantagione con produttori scel-
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yti per la.loro serictaé. La qualita vienecontrollata:fornondo i

--.-@ controllando 1'csecuzionedei lavori-durante.la crescita-della “pien-

tas L prezgi non vongono stabiliti,.poichécomoabbiamodcttc,la@it-

ta si limita:a vendcre por conto doi.produttori.

In ultimo dobbiamd citarc come-caso di intograzione fra pro

dugion® c distribuzioréqucllodeci proprictari che spediscono ilore

prodotti direttamente sulle piazze del Centro-Nord..°~

In quanto alla integrazionefraproduttori e comnercianti>

locali, con altri mercati o con opcratori grossisti o dottaglianti, es~

“ga.@ anche in genere. poco‘sviluppata.Abbiamovisto il caso dei piccoli

commercianti locali cheoperano:por conto diditte pit grosse lécalizza-

te per la. maggior parte nellazona Bari, Lecco,Bisceglic,od:anche por

@li agrunmi in Calabriacoc Sicilia...

Vi sono poi i medic grandi.commercianti-localichehanno

-: in-gonorale un-rappresentante:sui mercati ‘del. Contro-Nora;‘oppure si

gorvonodi: un commissionario:cheoperasui:Mercati Gonéralidi queste

-piazzc,.e che. ricevo unacommissione oscillante dal 6 al 10%. “Aleuni com

'morciahtilocali hanno.propri’postoggi sui Moreati® Gencrali-del ‘Centro

Nor Cs .

In quantoai- produttori.che spediscono dircttamonte, anche

essisi scrvono in genere di commissioneri ma talvolta spcediscono sui

.-Mereati Generali senza appoggiarsi ad-alcunoec vendono la merece come

meglio possono.

Deve essere poi citato il caso del Conservificio,cheha ro

centencente stabilito rapporti con unacatenadi supormorcatidelContro-

Nord, realizzando percio un canale quasi. perfettamentc intcgrato della

produzgione: fino al consumo.
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c) Pratiche di mercato.. Riguardo: alle pratiche-usatenella .conpe-
 

ra ec nella.distribuzionedei.prodottiortofrutticoli,'si potrebbe scri-

vere molto. Ci limitcoremo ad una rapida rasscgna di-quelle. che. cl: paio-

no pitXY importanti dal punto di.vista del nostro studios . 92.0. J

“Ingenerale il prodottovieneacquistato:al momento del

raccolto o poco prima. .Fanno.cccezioneicasi ci.contratto’ pre-scmina.

che abbiamo indicati a proposito della integrazione. Duc sono le,man

nicrodi-acquistareilprodotto:-a.campooa peso (o numero a scconda

dei prodotti).

Ncl casosicompri.a campo ilcompratore diventa propric.

- tario di tuttoquanto il. prodotto. di un corto appezzamoento. Sono Qa

suo carico laguardiania, altre’ cvcntuali -operazioni, cd in:generale

la raccolta, anche sc quest'ultima pud venircsoguitainalcuni casi

del produttore. Ilpagamento*nonavvicnetuttoinsieme,ma in genera-

lei vorsamentisonoinrolazionea quanto vicneraccolto,cosicheil*

produttore viene ad essere garantito contro cventuali insolvenze dal

- prodotto che.é ancora sul campo. Nol caso di. gravi danni specialmento |

atnosferici,odiuna brusca caduta di pregzi, questa garangia si Ti-.

vela talvolta insufficiente ce le rimancnti rate non vengono pagatc.

CiO specialmente con i piccoli compratori che non hanno sufficiente

riscervacnon dcevono difendere. il buon nome ci una ditta affermata.

Nel caso di compera a peso la raccolta puo essere. escgui-

ta sia dal produttore che dal venditore. Salvo diversi accordi tutto.

il prodotto*vicne ritirato dal compratoro senza operare una scelta. Wan

mano che il prodotto vicne ritirano esso viene pagato sccondo il prez-

zO0 uhitario che é stato stabilito. In gonorale il. trasporto;del pro

dotto ai magazzini di lavorazione é€ cscguito dal compratore...
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Il contratto pud essere scrittoono. In generale i1primo caso2 pit

Frequeiteperivlargshiproduttori. Nel caso dei piccoli commercianti

nonlocali.chesceridonocon i camion nella ZONA y l'accordo, la raccol-

. ta ed ‘Ll. pagamento avvengononel’giro della stessa giornata. |

Abbiamo gia dotto che la lavoragionedi nolti prodotti ave

~Vicne.aldifuoridella zona. La varte che vione’ lavorata nol Motaponti

no. ricevo -una jJavorazione piuttosto sempliceconmolto uso dimario ato-

pera. Possono venir usate confezioni portanti ilnomedol cotimerciante,

ma altre: volte. le ctichcette indicanosclo L'origine del~ prodottocost

che possono essere distribuitedaaltre ditte pidgrosseca osportato

-Senza canbiare confczione. La lavorazione consisté principalmente nolla

.. Sclegionatura:del prodottoascconda delle dinonsioni:¢ talvolta’dol

peso. -

Alcuni prodotti orticoli richicdono confozioni vit acéurato.

..Abbiamo ricordato il caso della ditta di Palagiancllo che importa mano

d'topera del:Nord per offettuarela lavorazione spocialmento’ doi cavol-

Lior » Talo @itta spedisce sonpre con il proprio nome. Por ilprodotto

che viene spedito all'Estcro 1'I.C.5. opera un controllo dei vagoni fer

‘Toviarial.momento dclla partenza, cd applica il sigillo agli stessi.

d) Mercati di sbocco. Riguardo agli sbocchi di mercato per il pro-

dotto di Metaponto dobbiamo distinguere i morcati locali, primo fra -tut—

ti Taranto, c quelli nagionali cd internazionali. Il mercato di Taranto

é un mercato di consumo abbastanza importante. Non vi sono Mercati Gone-

rali dove i produttori possono portare il prodotto. In generale sono i

commercianti stessi che riservano una parte del prodotto, di solito una
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parte di qualita infcriore c-pit deperibile; a questo mercato.

Una’ porzione dcl proddttova poi'ai mercati nagionali. Po-

“co a Bari, Napoli o Roma. In genorale.abbianoriscontratoun-unanime

proferonzaporilmercato di Bologna. Questa prefercnza ‘dei:commercian

ti di Motaponto’ci & stata spicgatacolfattochei Mercati goncrali
et | |

di Bari; Napoli c Roma, sono norcati molto mal organizzatinei quali3 " 7

bisoena avere una posizioneo apvorriarsi aoporatorilocaliperché il© +: I ™“d a &

‘Pischio non sia troppoalto. Su tali-morcati @ poi molto fortelacon-

correnza doi produttori locali. Anchei produttori-commercianti di Me-

~~“'taponto spedisconoil Loro prodotto sulla piazza di Bologna.

Un'ultina parte dol prodotto delMetapontino8dostinata al

noreato estcro, specialmonte alcune primizic. La spedizione pud avveni+~

re direttancnte oppure por smistamento di vagoni spediti sulle piazze

ai Bologria, Toririo, ce.” mS

os “Ht difficilea questo momento dare una sia pur approssima-

ta stina dclla-proporzione dol prodottocheviene destinataaimercati

‘nazionalic di quella. che viene esportata. Il probloma morita’di:esso-

re approfondite in uno studio sussoguente. Pit oltre vedremo invece di

arrivarc ad una stima’ dolla’ parte di prodotto-cheva al. consumoloca-

li ec di quella che viene spedita al di fuori dolla zona. A questo fi~

no potra vius cire utile una indagino in corso dapartedol Consorzio

di Bonifica di Matora, sulla destinazionc dei prodotti dolla zona Ma-

toranao
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c) Mozgi-di Trasporto. Riguardoai mozzidi trasporto usati “bisogna
 

distinguerefra i prodotti che vengono speditisuimercati nazionali op-

‘pure csteri da una parte, e.dall'altra partofra i- prodotti che richic-

‘dono:refrigorazione o no..l[ prodotti per l!csportazioneec quelli chehan

no bisogno di‘ refrigerazione usano.quasi: csclusivamente mezzi: ferrovia-

ri. Bisogna pero notare che almono fin oral'ammontare di:prodotto spe -

dito sotto refrigerazione dalla zona di Mctaponto é mininmo. Poiche i

vari oporatori »non sonibrano ‘ritonor cho1s @isponibilita "di carri ro=

frigoratio frigoriferi abbia costituito una linitazi ono al Lore USO,

dovreniio concludere che per lo Lore, carattoristicho tocniche -i| prodot-

ti non richicdono rofrigorazione. a oo

Draltra parte poiché i prodotti vengono sposso ‘portati “nol-

da zona ai ‘Bari Co Biscoglic ‘por la lavorazione ce spodizione, e€ in questa

~ gona che ‘bisogna studiare gli effetti. dolla @ieponibilita “di. una2 cate-

“na édol Proddo. — Os

Un mezzo al traspor to che va svi luppandosi nolto |e il ca-

mion. La flossibilita di talc mezzo pornetto ai far arrivare ontro 24

ore il prodotto sulle principali piazzc del Gontro-lord, prime fra tut—

to come abbiano gid dotto, Bologna. Alcuni proprictari ° conmorcianti

ed hanno.fatto notare a questo riguardo quanto pit importante sarobbo

per ‘lore 11 colleganiento attraverso, una superstrada adriatica con il

Contro-Nord, invece cho la progettata ‘Nap Oli~Bari « Si é@ ‘anche dato Gl

caso ai canion cho abbian traspor tato prodotti ‘fino in Gornania 7 Le pre

visioni“dogli oporatori sono per un ulteriore svi luppo ai questo. me ZZo

di trasporto.
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C. L'opinione degli agricoltori su_alcuni problemidel Morcato.-
sm .

G4 restano ora da trattare alcuni problemi di difforonte
“natura cho sono vonuta alla luce durante lo interviste con gli agricol

© tori O commercianti dolla zonae. Poiché riflettono le: idee’ ¢ le preoc-

oupa.ZLONL doi suddotti operatori cl. pare. che questi: problemi rivesta~

no una spocialo importanza.

a) Importanza dello sviluppo dol woreato, Avondo domandato quale

eraad opinione: ‘degli interrogati la ragione deila primitivita della

struttura del morcato cdil poco sviluppo della sua organizzazi one, ci

-€& stato comimomonte risposto che la produzione ancora limitata della

zona non giustificava una tale trasformazione.

Opinione’ comune parova quella che conlo sviluppo delle pro

_ dugioni anche’ilmercato si sarobbo organizzato convenientemente. Alcu-.

ni.sono arrivati a direi cho’non’ vodevano nessun problcra dal punto di

vista del mercato. D'altra parte cra sposso ovidentc la preoccupazionc

da narte dell'agoricoltore da poter vendere i] proprio prodotto,

-bbiamo notato al rigguardo, ed it fatto ci € stato confer-

mato da alcuni proprictari, cho la prooceupasione riguardoal mercato

era: specialnente forte noi piecoli agricolteri. Poichs non vi e un pun-

to di riferimento dove incontrarsi con i compra ORL, O dove possono av-

venire lo vondite, @ un pd lasciato al caso sc un compratore vicne a

contrattare una piccola partita di ‘prodotto. Le estensioni piantate dai

_grandi proprictari sono -invece soneralmente conosciute, cost cho semp=c

qualche compratore viene a vederle c a fare le suc offerte. Ne pol. que~

ste sono giudicate troppo basse restera sempre al grosso produttore la
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~altornativadi spedire.direttamente il prodotto-sui. morcati diconsumo,

come@ stato fatto spesso.

  

b) Effotto“aelle ai mensioni aniondali. Un problomacho }ha molto. a

che fare con il precedente @ se le dimensioni ridotte doi produttori

‘possono portare a degli inconvenicnti »dalpunto adi vista de. compratoOri.

Tali inconmvcnicnti: potrebbero distinguersi-in due classi: qualita. od o-

mogencitaéa delprodotto, e inefficienza dovuta alla piccoladimensione

della partitas La-poco omogencita.delprodotto non viene considerata

“importantedai:commerciantiper quella parte di prodotto cheviene de-

-stinataalconsumo locale. Per gli-altri mercati, spocic esteri, 1'omo-

~ goneita é-importante, ma i commercianti sembrano ritonere che da questo

‘puntodivistanonvi siano inconvenicntia trattare-con -piccoli propric—
tarké te ae ; . . So op nate : 3 DsTE .

Anche dal puntodi-vistadella qualita non senbra che ei

-sianodifforengze notevoli fra piccoli-c.grossi. agricoltori, Inveco dal

punto-di vista della convenicnzaatrattarecon piccoli. proprictari

(a parte 'l'omogencita e qualita del prodotto), molti commercianti, spe

cialnente i pit. grossi, ci hanno dichiarato che gli inconvenienti, sono

notevoli. A meno che i piccoli appezzamentisianovicinifra adi loro,

vi sono ineonvenionti per quanto riguarda la raccolta, il trasporto,

la sorvoglianza ecc. Cio naturalmente varia da:‘prodotto:aprodotto, pol

che per alouni prodotti ertioc?ti, specialnonte se precoci, un piccolo

appozzamonto nud gia costituire una partite di dimensioni sufficienti.

Por 1 prodot'bL ‘frutticoli in “ ponore & invece vero il contrario. Le ‘pic-

cole partite +vengono quindi trattate di solito dai: piccoli commercian-

 



 

we

ti,magariperconto di ditte pit grosse ed in génere il prezzo spinta-

to @ inferiore. Dobbiamo quindi concluderecheancheda qucsto punto

di vista i piccoli proprictari si trovano in una posigzione di infcrio-

rita rispetto ai-grossi.

ce)Bisogno .di_un mercato -locala. Una soluzione di alcuni-deipro-

blomi,dicuisopra,che ci &.stata suggcerita da vari intcrvistati,@

ueclla di creare.un Mercato GonoraleaTaranto.Gliagzricoltoridi.cui

sopra pensavano che il mercatodiconsumodi Taranto, anchesc.nonmol

to largo attualmentc,@ insviluppo-cpud costituircuno sboccoper par

_te, della produgione del Betapontino.Ilflusso dei prodotti.vorso Taran

to& perd.al momento molto disordinatocbasato principalmentesuipic-

. coli commercianti locali, la:.cui:azgionc, come’ abbiamo gia dctto,.@sal-ee eeeee 9 - ca) 5

tuarla e discontinua. Il Mercato Generale, a cui avrebbero acccssoan

che ipiccoli produttori, verrebbeacoordinare questo flusso creando

un punto-di -incontrofra compratori-c-venditori. Inoltre il lMercato-Ge

nerale potrebbe avere anche importanza perle.contrattazioni relative

a quellaparte di. prodotto destinata ad altri mercati nazionali’ ed e-

steri. La sua funzione Ael meccanismo della formazionedelprezzo dei:

rodotti. dovrebbe cssere songz!altro positiva.
2S ‘a . . ve : > -- ae a

 
 

a) Cooperative. Riguardo allo svi luppo della cooperazione fra 1

‘proprictari dolla zona por la vendita der prodotti abbiamo riscontrato

tra gli intorvistata un goncralo possimisno.La ragsLone dicio & Stata

indicat essore “Lo spirito individualistico degli agricoltori. od un.sen=

SO ai sfiducia ‘roeiproca. Questa dovrebbe esscre la causa di. aleuni | ton—
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tativi fallitidicoopcrazione. BE! difficile diro quanto questo cor=

risponda a vorita e quanto invece sia dovuto alla mancanza del fat-_

tore imprenditoriaie e@ direttivo,cho,spesso¢la causadel fallimon

to delle cooperative. Ma @ importante prendero.atto di questa situax

ZLone di fatto, cioe a dire dello scctticismo degli aggricoltori, non

‘sulla utilitadella -cooperazione, ma*sulla possibilita 088sottiva di

formarc..dclle cooperative. Ogni possibile csperimento inquesto scn—_

-so-verrain ultima analisi a cozzare contro.questo scetticismo. a

0) Sentrals Ortofrutticoli. Tl problema delle Contrald Ortofrut—
'

Vass oe te.

 

esse pero é Lifficilo ad otgenorsi 2 porch sia per le Contralo5 ak Nota

_ponto che per quelladiTaranto si sa“Rolto poco per quanto riguarda

la gestione, L'orgganizzazi one ed i sorvizi oho, vorranno resi al pub-

blico. GLa intervistati cl hanno quindsdato un gludizio“generale su

quella che dovrebbe essere a Loro avviso. ia funzione della Centrale.Ta

Le Gludizio é abbastanza unanime. Liutilite primaria ‘dolla Contralo e

considcrata essere nella possibilita di voendere i prodotti attra¥erso

la: Contrale stessa. La Contraledovrebbe quindi funzionarc come una

“agongia di vendita deci prodotti dolla zona,c la sua influenza sui

prezzi potrebbe cssore notéevole. Sul problema:se la Centrale dovesse

vendere per conto doi produttori o sc invece dovessecomprare i pro-

dotti o poi rivendorli‘per conto pnoprio, i: pareri: sono stati discordi.

Ma sulla necessita della funzione di agenzia di vendita della Centrale

l'accordo era quasi unanime, cccezion fatta naturalmente per qualche

commorcianic.

 



 

Se ta Contraale si Ainitassea Tornire servizi da. lavora~

zione oc conservazi ono ‘dol prodotte il suo USO- sarcbbo limiteto. Gli in

torrogati pensavano “cho in questo caso, ‘solo a piccoli produttors Bo-

trobbero ot tonore ‘un1 vantagiio, od ancho in questo caso principalnente

perch’ la Centrale fornirebbe un punto ai appoggio ec di incontro ira

produttori C‘commatori. /

Riguardo alla possibilita,aa conservare i prodotti al geiu-

dizio non @ unaninoe, ma ‘la maggioranza ponsa ‘che ta conservazione sia

specialmonte utile sui mercati ai consumo, C quindd nel caso della Cen-

trale di Taranto per i prodotti.locali-c per quelli.di:altre rogioni do

stinati al_ consumo della citta. Ma. questo non,avrebbe molto influenza

sul mercato dei prodotti della ZONED. »

| Riguardo alloc attregzature.per la. lavorazione, sclezione o

confezione del prodotto, la Contrale sarcbbe certo modernanente attroz-

zata, ma gli intorvistati ln gencrale non davano troppa importanzaa

questo clenento poiche attrozzature moderne non sono troppo costose ec

anche se non proprio nella zona osistono nelle zone vicine o sono facil

mente attenibili anche da privati.

°) Impianté por ConservaZi one ‘Sulla possibi lita fous avere altri

consorvifici O‘stabilinonti por la produzi one dei succhi nella zona,g@li

intorrogati ci hanno rispostocho la produzione locale e ancora — ‘troppo

nodosta. Por i succhi poi cssi avevano dubbi sulla possibilita ci un gran

ado aumento della domanda ai tall, prodotti e quindi consideraavano il pro~

bbma pronaturo. Anche in ques to caso Io probabilita, ai SUCCCSSO cll ini-

giativa orano considorate nage ori por un private che per la Forma coope—

rativa.
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f) Sviluppi futuri. Una domanda su cui‘abbiario-molto insistito era sul
 

come gli intorrogati vedevano il futuro sviluppo dolla struttura cd or-

ganizzazione di moercato. della zona.. Spessole risposte.sono state vaghe,

ma’ quando invece .abbiamo,.ottenuto una -risposta: pit precisacsseconcor—

davano abbastanza..tra di loro.Piuche.nel movimento di ditte commercian

ti da altre. zone a quella di.-Motaponto;--la nuova struttura:sarcbbe pog-

(Giata, sccondo gli intorvistati,suproduttori localicheavrobbero-di

piu in pit. spedito direttamenteil loro prodotto,-o prinéipalmontedal

sorgere di-ditte, tipo quella appena sorta:a.Palagiancllo, diprodut-

. tori.che si. davano al commercio. Tali ditto potrebkero comprare.il pro-

..dotto, o.venderlo per conto dj, altri proprictari..Ancheunacooperativa

cheagisse in questo scnso potrebbe avere successo,ma ingenerale’la

. forma privata sombra preferita. Tali risposte: si sono parse’ voranente

-intoressanti.

SSBeers thee Beet ee ee

 



 

III — DIPENDENZA DELLA PRODUZIONE FRUTTICOLA DI MBTAPONTO

DAIMERCATI NON-LOCALI..~.,

“°° Depo ladescrizione della struttura del ‘mercato dei pro-—.

* dottiortofrutticolinélla ZonadiMetapontoci pare chedebba seeui

“" peuna ahalisidiquelloche 8-il‘ruolo‘chela struttura stessadel

mercato deve compiere.Il problema potrebbe essere studiato in varie

differentimanieré,maanoipareche unodegli aspettipit macroscopi

eiche conviene considerare ‘e quello dellarelativaimportanzada una

“-parte del consumo locale comémercatodei prodotti agricoli della zona,

e-dall'taltradeimercati dialtre regioni, cioé delle "esportazioni"(1)

‘al di-fuori délla zona da noi studiata.Inaltre parole, vorremmo inve-—

'.stigarequalé&la’fungione che il mercato deve assolvere, consideran~

do in‘particolare’verso che direzione deve incanalare il flusso déi pro

dotti e se deve pit specificatamente limitarsi alla distribuzionedei

prodotti per il consumo locale o riguardare prodotti spediti in massima

parte su mercati di consumo al di fuori della regione presa in conside-

razione, o addirittura sui mercati esteri.

L'importanza della questione 6 chiara se si pensa alle im—

plicazioni pratiche sulla struttura del mercato che si vuole raggiunge-

 

(1) Da ora in avanti in questa parte del rapporto, useremo, a meno che

non sia specificato diversamente, la parola "esportazioni" per in-

dicare quella parte del prodotto che viene spedito al di fuori del-
la regione di produzione,cig verso altre regioni italiane che ver-—

so l'estero,
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. °©@, del differente scopo a cai questa struttura deve servire. Basta

“pensare alla necessitadiattrezzatureper la conservazione del pro-

_dotto sul posto e dei-rapporti.con i dettagliantidelle vicine citta

(Taranto-Matera) se il. prodotto.éper’la maggior parte destinato ai

mercati locali. Mentre una organizzazione di adeguati mezzidi traspor

_ to, di rapporti-con i commerciantisulle. altre piazze, wn servizio’ di

informazioni.di mercato ecc. sono indisoensabili per una efficicnte di

stribuzione dei prodotti al.di fuori della zona di produgione.

.. Poiche é@-spesso difficile di:giudicare dal: significato di

alcuni dati se non :paragonandoli a*quelli di altre regioni 0 di diver-

Si periodi di tempo, studicremo il problema dal punto di vistadel’Moz

- gZogiorno d'Italia in: generale,.e:dellaregione di Metaponto in partico-

clare paragonandoli al. Centroed al Nérdd'Italia’ ne

Limiteremola nostra discussione ai soli prodotti fruttico-

li seguenti: agrumi (aranci, mandarini, limoni) posche;peré, meld6uva

_ da tavolas. 08.50 Ee one Boe hea

Per ricavare una indicazionédi quella che @ la principalc

funzione..del mercato.occorreconsiderare16condizioni di domanda ed

offertadelle differenti. regioni, ed in questa manieraarrivare ad una

stima del volume diprodotto esportato a1. di fuoridi ogni regione, e

-Gel valore: percentuale di-queste spedigioniin’ relazione alla produzio-

_netotaledellaregione. Il nostro scopo immediato S percid quello di

stimare il.volumedeiprodotti frutticoli suindicatiche viene espor-

tato dalla zona di Metapontoe dalle altre regioni italiane. Questa

stima costituira la base per delle considerazioni sulla importanza

(assoluta e relativamente alla quantita prodotta) delle esportazioni

al di fuori della regione, e ci suggerira delle conclusioni sulla fun

zgione che la struttura del mercato regionale @ chiamata ad assolverc.

 



 

la stima aclie spor tazioni felsénso re gionale~che abbia-

mo.dato loropid sopra, &stata ottenuta ‘polativanonte ‘all'anno’1959.

per le 18 rogioni-italime (Valle, aAosta ‘inclusa in Piemonte) ed an~

_ohe per. laregione ai Motaponto. Questa ultima, non essendoci ‘dati re~

‘Latavi,alltarea goografica da noi prose in consideraziono, |&stata ap—

_ prossimata ealcolando le osportazioni ‘Gelle due provincic combinate ai

Taranto eMatera. Anche so.questa approssimaziono & solo grossolanay

crediamo sia“sufficiconte al nostri scopi.

Si giungo alla stima dolle Qs sportazioni comparando in ogni
nk.

regionela. produzione e il consumo dod prodotti che abbiamo ‘indicato

pid sopras

/-Riguardoalle produzioni regionali i dati ci vengono forni-

_# dall' ISTAt. La somma, “doi dati per le provincic adi ‘Taranto © Matera

pre.ese insieme e stata inclusa_ fra Le altre 18 rogiondcon la denomina-

le esportazioni e impor tazioni dao ‘yerso LEistero delle stes580, si

Zione “"WMotaponto".

Per quan to riguarda i consumi regionali delle diverse frut

ta, essi devono essorestimati poichsnon li troviamo gia pubblicati

rogolamente. IL ragionamento che abbiamo seguito per la loro stima@

it Seguente. Conoseendo le produzioni annuali delle singole fruttao

. puo ottonere la quanti ta totale consumata. in Italia in ogni’‘annoe Cosa

per osompio nel 1959 le quanti ta ‘esportate (al netto delle importazio-

ni) por ie diverse ‘frutta sonopercentualmente le soguentit
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~Percentuale di esportazioni verso Ie Estero dall'Italia in

“relazione alla produgione: (1959).— .

Limoni - a gets, S67,6%. a

Aranci e mandarini | oo a be -26,1%..

Mele a oe | 28, of

Pere CO | 1151%

- Pesche —— - 27, O%

Uva da tavola 17 50%

FONTE-ISTAT, Annuario di Statistica Agraria, 1961
Pe tee we uo .

nal t :aa, : ae ‘ so cio woo : ;
ob Be ab a ee ere eb a Rt ed eg ees

Sot traendo queste quantita dalla quantita prodotta (ed

aggiungendo‘le insignificanti Amportazioni)-si‘ottengono. le quantita

consumate in Italia di ogni singolo “tbe: div“frutta.(Per i limoni abbia

mo anche sottratto la parte non destinata al consumo alimentare). Divi

dendo questo dato per la popolazione otte2niamo ale consumo medio pro-

capite.

Consumo medio pro-capite (1959)

Limoni oe | 15,3 Ke

Aranci e mandarini | 12,2 "

Mele. oe | — 25,5 "

Pere | | : 9,4 "

-Pesche aa - | 11,9 "

Uva da tavola : 11,6



 

_ JA
4 ance

Naturalmente il consumo medio pro-capite 8 un dato. che pud

aiutarci fino ad un certo punto. Non possiamo aspettarci che il consu-~

mo sia uguale nelle differenti regioni. D'altra parte sappiamo che il

reddito e fattore determinante per quanto riguarda i consumi e che il

suo effetto si fa sentire particolarmente nel caso oA beni quali gli

ortofrutticoli. 1 dato relativo al consumo medio nazionale puod quindi

essere corretto tenendo conto delle differenze di reddito regionali,

che sono molto sensibili come risulta chiaramente dal seguente spec —

 

 

chiettosg

Reddi to Netto Frodotto per Abitante

Media 1957-59

Lire... °° - Percentuale del reddito

/ medio italiano

Nord 316.206 « | _ 129

ivfentro- = = 253.447 oe 104

RWd 2 155.803 | , 64

Italia 244, 369 100

FONTE —- G.Tagliacarne —Banca Nazionale del Lavoro, Moneta e Credito,
Dicembre 1960, pag.523.

I dati relativi al reddito nagionale ricavabili dalla suc~

citata fonte (Moneta e Credito) potranno esserciutuli per correggere

ijl dato medio relativo al consumo pro-capite delle singole frutta, ma

solo se usati in congiunzione con una stima dell'e*fetto che il reddi-

to ha sui consumi delle frutta.

 



 

- 45 -

_ Una tale stima e difficile da trovarsi.Nelle pagine se-

| guenti, abbiamo, assunto.che L'elasticita rispetto al reddito dei ‘consu-

mi di frutta, sia uguale a.1,116,.ma pur. pé questo dato.é stato rileva—

to da uno studio sul bilanci familiari recentemente pubblicato dal—-

L'Istan (1), dobbiamo riconoscere che ad essova.attribuito solo un

valore di ipotesi riguardo al valore reale dell'elasticita; Per altro

‘non crediamo che il valore di quest'ultima Sl possa discostare‘molto

"dal. valore che abbiamo scolto.

oe aAvendo quindi una elasticita del consumo rispetto al red-—

“dito (Egy) di 1 9 116, ilredditomedio pro-capite italiano 1957-59 (R),

ed i redditi medi pro-capitediogniregione(R,),correggeremo 41oon

sumo medio pro-capite italiano délle varie. frutta(C)per ottenere 41

consumo medio pro-capite regione (C.)-nella seguente manieras:..
1

   
 

(1) Annuali di Statistica, InéagineStatistica sui Bilanci.di famiglig
non, Agricolenegli anni 1953-54, ISTAT, 1960. Sotto l'ipotesidicla—
sticita costante, questa indagine ha trovato che in media ad un.aumen
to.dell'.1%delreddito corrisponde un aumento div 1, 116% nel consumo
della trutta. Stime analoghe sono state ricavate nello. stesso studio
anche secondo altre ipotesi e per le vregioni del Nord, . Centro e Sud
Italia.Ma: dato ¢he lestime regionali sono ottenute da un numero
Mminore di,dati, e che la loro analisi mostra delle differenze non fa
cilmente spiegabili, abbiamo preferito usare il-dato medio relativo
a tutta l'Italia. Da notare perd che l'indagine si riferisce alle
sole famiglie "non agricole", e@ che calcola l'elasticita™TIspetto,
alla spesa totale invece che al reddito. Queste ed altre ragioni
fanno si che il dato di cui sopra non coincide esattamente con quel
lo che avremmo teoricamente desiderato.
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Moltiplicando ora.il consumo medio pro-capite di ogni re-

-gione, cosi come ottenuto pit sopra, per la popolazione (1). di ogni re

-gione otteniamo le stime dei consumi totali di ogni regione per le di-

verse categorie di frutta.

HNiamo ora in condizione di calcolare la parte della pro-

duzgione di frutta di ogni regione che viene speditaal di fuori dolla

regione stessa, assumendocheil consumolocale sia interamente soddi-

sfatto dalla produzione della regione e che solo il- di pit di ogni pro

dotto venga spedito al di fuori della regione. Questa assunzione ci pa-

re abbastanza plausibile, e-d'altra parte: bisogna riconoscereche even-—

-tuali'scostamenti da.cssa tendono ad aumentare, invece che-a diminuire,

1'impor tanza della parte di prodotto: che viene spedita al di fuori del-

la regione.

Confrontando,per ogni Singolo tipo di frutta la produzio-

ne regionale: hi consumi regionali,“si ottiene per diffecenza la quan-

tita esportata al di fuori di ogni regione. Da notare che in caso di

deficit di produzione per un certo tipo di frutta non si-ha-una cifra _

-negativa, ma Zero. infatt,a nol interessano le espor tazions di. ‘prodot—

ti locald da ogni regione, enon le ‘importazioni per il consumo locale.

-Lo scopo del presente studio:e@ infatti quello di arrivare a delle con—

siderazioni eC suggorimonti viguaardo alla struttura del mercato che prov-

~vede alla distribuzionedei.prodotti della agricoltura di una regione

 

(1) - ISTAT- Annuario Statistico Italiano, 1960
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-- come.Metaponto.Il mercatodei prodotti che _vengono ampor tata per il

consumo: nella regione, pur essendo molto importante, e al ad fuord.del,

“nostro SCODO.»

_Avendo opérato iL suddetti caleoli abbiamo sommato per o-
eeeem

rn

gn regione (e per Metaponto) le quantita. delle diverse“frutta.esporta

te, ottenendo cosi il volume globale delle esportazioni di frutta- dal=

la regione. Tali risultati sono indicati nella tabella n.2in cui ab-

biamo anche incluso la prodiuzione per abitante ail frutta di opni: regio~

ne, e-1l'importanza percentuale delle esportazioni da ogni regionere-

| detivamerite alla"produzione di fruttadella stessa.regione.

° Con Ltanalisi doi dati che abbiamo ottenuti siamo ora:in |

condizione di fare delle interessanti considerazioni. Osserviamo in| pri

_ mo luogo ta proporzione della produzione che viene consumata nella. re-

gione stessa dove vieneprodotta (1959) «“Hale perecntiale’&‘por1'Ttas

lia uguale a 36. 3%. Cio’ a dire il 63.1 dolla produzione di fratta, del—

le regioni italiane viene spedito al ai fuori della regione aL origine.

Gli stessi dati riferiti alle.“grandi divisioni-italiane SOo-

no 1 seguentis

.  % della produzione con % della produzione spe

ee , SUM ta localmente | dita al di fuori della

oe (1959)~ nedone’ (1959)

ONoRg TO 6340

Centro 83,6 16,4

Si vede. chiaramente che per le frutta considerate: Le re-

gioni del Sua hanno avuto nel 1959 la pid alta percentuale ai prodot=

to eeportata al di fuoridelmercato di consumo regionale..
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Tavola TI - Produzgione ed esportazioni regionali di frutta, 1959(1)

 

 

 

 

 

 

Regioni =~: Produzione.to- Volumedelle’ Esportazioni come
tale di frutta esportazioni percento della-pro

per abitante di frutta -dugione di frutta

(Kev) (4000 gli) |
Piemonte. _ 712,905- or 9.

“Liguria | | 50,7 (246,5 28,7
‘Lombardia~~ 17,7  O. 0
Trentino Alto-Adige §  372,9 - 2,524,7 8657
Veneto 118,6 2.670,4 5155

Friuli Venezia-Giulia «14,6 “OQ 0
Emilia-Romagna... © = + . 360,7.. (10.896,7 - 82,%
Totale Nord italia _ 16. 338, 3 63,0

Marche 60,5 25594. 30,6

Toscana 3756 11157 14,4 0
Umbria. 10,0 OO - Oe

“ Lazio 48,5 202,4. 2 12,65
“Totale Centro Tialia — 655.7 | | 166A |

Campania 99,9 2.57057 5356
. Abruzzi eMolise. 95,1 4007553 °° 151

Puglia — -68,8 1.70357. 1152 ©
‘(Metaponto) — (64, 0) (2578) (59,9, 8)

Basilicata . 46,8 (156,1— 50, 1
Calabria 108, 1 1.843, 1 ce1857
Sicilia. 190,0 8. 100,9 88,2

Sardegna. | . 33; 65,41 13,7
 _ Totale Sud Italia ~ 15.514.9 1355

Totale Italia - 32. 508,9 63,7
 

 

(1) Aranci, mandarini,
spiegato nel testo
parte del prodotto

limoni, pesche, pere, mele, uva da tavola. Come

la parola "esportazioni" sta ad indicare quella

che viene speditoal .di fuori della regione di_

” produgione sia verso altre regioni iteliane che verso L'estero.
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Ma poiché: siamo inquésto rapporto interessatialla regio-

. ne di Metaponto vediamo qualisono i dati per questa regione nel 1959:

% della produzione % della produzione
‘consumata localmen © ‘speditaaldifuori
te '. della regione..-

Motaponto (Provincie _ oo a ae ne

- di Taranto e Matera) 7 — 40,2 / 5998

Deriva de. questi,dati che anche per queste due provincie

la 1percentuale di prodotti esportati e di gran. lunga. Superiore a> quel—

| La che viene consumata in Loco. B. anche se questa percentuale e minore

abcquella del Moz20gi orno preso insicme > bL SO gna, ricordare che'le: produ

- Zioni frutticols del Metapontino sono in gran parte recenti ed.ancora

‘non hanno raggiunto da piena produttivita.;-Con:l'aumento, della:“produ-

“gione - la percentuale esportata dalla.regione.dovrebbe.aumentare sensi-

bilmentes |

Allo stato attuale il 6% delle esportazioni dalla regio-

ne’e ‘costituite da uva da tavola, che €.in.gran parte prodotta nella

. ona. a sud-est di Taranto, ¢ quindi al di fuori.della zona ci .Metapon

to dofinita per il nostro studio. Segucno gli agrumi per una proporzio

ne molto meno importante (33%) ed infine le pere. La.produzione”degli

altri. Prutti & in deficit‘rispetto al consumi-stimati. delle due pro -

Jlwinedee. 1 4.
‘Un! altra |maniera ai. studiare|1 dati.e quella aitosservare

-graficamente 1la correlazione fra.la produaione delle Tegioni © la per-

centuale della produgione stossa.che viene spedita la di furoi della

regione di origine.

Per rendere piu comparabili i dati delle varie regioni e

correggere per la diversa ampiezza delle regioni stesse, abbiamo pen-
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sato di usare la produgione di frutta per abitantedi ogni regione.

_(v.tabella 2) Questi dati vengonocontrapposti, sul grafico1, alla

percentuale della produzione totale di ogni regione che viene spedita

al di fuori della regione stessa (tabella 2). Indicando con seni dif-

ferenti i punti che Si riferiscono alle regioni del Nord e del Sud di

Italia abbiamo un chiaro quadro delle differenze fraquestetreparti

del nostro pacse. Perche queste differenze fossero pit evidenti, abbia~

mo anchecelcolato delle curve di regressione separatamente per i grup-

pi di punti corrispondenti alle regioni del Nord e del Sud. (1)

- Notiamo nel graficoin primo luogo che ih’alcune regioni

del Nord (Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna)laprodugzionedi frut

ta per abitante é di gran lunga superiore a quclla di tuttele altre -

“regioni. Segue la Sicilia che malgrado la forte produgione di agrumi

gi trova ad un livello molto inferiore. Il gruppo delle altre regioni

si mantiene su medie per abitante molto piu basse.

Considerando pol, come abbiamo fatto perlecurve interpo-

late, i due gruppi di regioni si vede che vi é una chiara tendenza al-—

l'aumento delle esportagioni regionali di frutta come aumenta la pro-

 

(1) Poiché dal grafico appariva chiaro che la relazione fra le due va-

_ -piabili era curvilinea,abbiamointerpolato, come prima approssima—

Zione, delle funzioni semilogaritmiche, escluso per il Centro Ita-

_ dia per il quale la scarsezza delle osservazioni rendeva inutile

una ulteriore complicazione. Essendo il nostro scopo solo quello di

presentare un quadro visivo della relagione fra le due variabili,

una maggior approssimazione non é necessaria._
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duzgione media per abitante della regione. Questo fenomeno eé abbastanza

logico..Ma quello che-é@ molto pit interessante @ la tendenza delle re-

-gioni del Sud.a dedicare una percentualemagziore del prodotto alla e-

-sportazioneal:di fuori dei mercati regionali. A parita di produzione

media per. abitanté, il Sud avvia ai mercati extra-regionaliunaper-

centuale sensibilméente pit alta di prodotto rispetto al Nord. Cioé a

direil mercato dei prodotti frutticoli del Sud dipende in manicra mol-

to pit accentuata che non il Nord da una organizzazione distributiva

.-tesa verso l'esportazione del prodotto su altri mercati vicini e lonta-

ni, piuttostochesuimercati regionali. Nel grafico abbiamo anche di-

segnato il punto.corrispondente alle-provinciedi Taranto e¢Matera pre-

seinsieme.Questopuntogiace al di sopra della curva interpolata per

il Sud, e quindiil ragionamento pud essere ripetuto a maggior ragione

per queste due provincie e per la zonadi Metapontocheesse vogliono

© pappresentaree...

La differenzafraNord‘e sud di cui sopra ®eertamente in

. parte spiegata dalle differenze di*'reddito delle regioni del Nordedel

Sud. B' prevedibile che con 1'aumentodel’reddito nelle regioni meridio-

. nali il mercato di consumo localeper lefrutta aumentera la sua impor—

-tanza assoluta. Ma &@ meno probabile che-anche 1'importanza relativa del

mercato ..ocale:.. aumenti, ed il giorno sembra ancora lontano quando

questo mercato aseumera l'importanza che ha nel Nord. Finoallora sara

il mercato di “esportazione" regionale che avra il sopravvento.

Se dtaltra parteconsideriamola capacita di sviluppo del-

la produzione di: frutta nella zona di Metaponto vediamo che quasicer-

tamente il mereato di esportazione@destinatoad aumentarela sua im-

ortanza relativa. Se come diciamo sopra la produzione frutticola do-p )

vesse raddoppiare nei prossimi anni, la percentuale spedita al di fuo—
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‘iri. di questaregione aumenterebbe dacircail 60% a circa 1'80% del to-

. tale, immaginandosi costantiiconsumi locali. Solo. se i consumi -loca-

. Liraddoppiassero anch'essilapercentuale delle. esportazioni ‘rimarreb-—

“becostantesul60%, ma siccome questa ipotesicipare pocorealistica,

“dobbiayo concludere che il mercato per l'esportazione tendera-adaumen

tare la sua importanza relativa nei prossimi anni.

La discussione di..cui sopra ci fornisce unimportante ele-

mentoperlanostra indagine riguardo alla regione Metapontina. Abbia-
--mo concluso che il mercato extraregionale @ di gran. lunga pit importan

teche quello regionale, e che questa ‘differenza @.pit accentuatd.al

Sud ed anche nelle provincie di Taranto e Matera; che-non sia nel Nord.

-Ma-cidé non basta, poiché abbiamoancheconclusochela per

-centuale di-prodotto destinato ai mercati extraregionali tendera, .alme—

--no per la regione di Metaponto, ad aumentare nei prossimi‘anni....

fit ora naturale che una struttura commerciale @:necessaria

per la distribuzionedeiprodotti sul mercato regionale, ma @ anche

evidentecheilproblemadella struttura del mercato @ ancora pit impor-

~ tante-seil flusso-dei beni deve essére diretto ai mercati extraregio-

-nali. Nel‘Sud-questo mercato extraregionale riguarda quasi i:tre quar—

ti della produzioné frutticola, e nelle provincie di Taranto e Matera

quasiidue terzie mostra per di piu una tendenza alltaumentos Ma nel

‘Sud: il mércato extraregionale @ pil importante anche per le due altre

ragioni. In-primo.luogo perché le regionidel Sud, e fra esse Metapon—

to, Sonorélativamente distanti dai mercati di consumo extra regionali

pitt importanti. Ed in secondo luogo perché dato un certo.livello medio

per personadiproduzioneil Sud avvia ai mercati extraregionaliuna

percentuale pit-alta di prodotto.Il settore della distribuzione-dei

prodotti agricoli & pereis un settore vitale per il Sud al quale deve

essere riservata la massima attenzione nel vrocesso Gi sviluppo.
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LV — CONSIDERAZIONT CONCLUSIVE
 

_ Come abbiamo detto al principio di questa discussione Liat

tenzione del Governo si @ particolarmenterivoltaalMezzogiorno d'Ita

lia per. trasformare profondamente 1é condizioni ‘di questaregione, ed

. aumentarein essa illivellodi attivita.economica. L'Agricol‘turaha

ricevuto. pit del 50% dei finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, ed

iproduttori agricoli hanno anche beneficiato degli investimentiin pro

getti riguardanti infrastrutture,comele comunicazioni‘ed i trasporti,

| gli acquedotti, le.fognee le costruzioni di scuole. (1)-

_. .Anche.se negli ultimi. anni-si @ cercato:diintensifiéare

Gli sforzi per incoraggiare in maniera ‘piu dirétta 1'éspansionedell'n

Gustria nelMezzogiorno,laCassaha.continuato adimpegnarsiininanie—

fapreponderante per losviluppo‘dell'cconomia agricola.-I-fondi desti

nati.a questo settore sono stati diretti.principalmente.allatrasfor-

_Mmazione fisica delle risorse agricole, quale I'ampliamento delle’possi-

bilita irrigue, la bonifica e la Riforma agraria.s’ —

Una volta riconosciuto il fondamentaleorientamento dei pro

. grammi della:Cassa verso.leinfrastrutture¢l'agricoltura,‘rion@sor-

-prendente osservare.cheunaproporzione relativamente modesta degli in

vestimenti totali sia destinata specificamente ad incoraggiare .1+ammo-

dernamanto del settore distributivo. Non @ possibile fare un calcolo

 

(1) Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, Relagioneal Parlamento,
. Rona (1960) . Page 8. oo . ee — _—
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preciso dei-fondi spesi-per +1-nitelioramento:della organizzazione del

mercato dei prodotti agricoli, ma probabilmente la parte delle spese

: della Cassa destinate a questo fine non ‘superail 3-4% del totale.

Naturalmente bisognariconoscere che.il programma.della

Cassa non rappresentailsolo.sforzo permigliorare l'economia del Meg

-, 20giorno.Altre spese sono incluse, per esempio,nel bilancioregolare

del Ministero dell'Agricoltura:.e Foreste. Ma un'analisi:di queste spe-

.8e@: indica nuovamente un modesto interessenel.settoredistributivo, se

non per quanto: riguarda ja. costruzione di alcune attrezzature locali,

_Anche.se il bisogno di un diretto incoraggiamento all'espan

. SlonedelltindustrianelSudd'Italia erachiaramente.riconosciuto al

momento della istituzione dolla istituzione della Cassa,' bisognaarri-

.vare alla fine:degli anni cinquanta perché.lo spostamento degli inte-

‘ressi-politici facciadella industrializzazione:uno degli scopi diret-—

ti del programma’diintervento. Si.é vonuti inpoche parole a ricono-—

-scere che la semplice ereazione di condizioni ambientalipiu.favorevo-

li, benche molto importante, non @ sufficiente ad indurre:im soddisfa

“cente tasso di sviluppo nel settore industriale. In conscguenza di cid

le agevolazionicreditizie per mezzo di agcnzie speciali'di credito so-—

“no. state aumentate (1), sono- Stateapprovate leszgi.che:..concedono spe-

 

OW) Di queste 1!ISVEIMER|opera nella parte continentale del Mezzo giorno,

mentre altredue. operano in Sicilia e sardegna. L! ISVEIMER ha conces-

So una certa attcnzgione alle imprese per la trasformazione dci prodot

ti agricoli, e conseguenza di cid @ che circa un quinto dei suoi pre

stiti e andata a questo sett e. (Comitato, deiMinistri perii:Mezzo-

oto - giornos ‘Relazione ‘sulla Attivits aL Coordinamento, Roma 1961p. 117. )
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ciali riduzioni ed'esenzionidelle tasseper-le-nuove industrie del Mez

. zogiorno, ed8 stata data facolt&alla Cassadi concederesussidi e-

contributi diretti a piccole e medie-industrie.(1) |

Mal grado questo: notevole ripensamento degli ‘obbiettivi del

_ da politica di. sviluppo avvenuto ‘gli ultimi tre—quattro anni, non si @

avuto perd nessun apprezzabile aumento dell'intervento nel settore di

.stributivo.dei prodotti agricoli.

As Aumentata Dipendenza dal Settore Distributive dovuta allo Sviluppo

Hconomico.= a -_

“I vari interventi che abbiamo ricordato piu.sopra hanno im

portanti conseguenze sia per quanto riguarda il vero e proprio modo di

_.funzionare del; mercato,sia per 1‘ importanza che.questo-settore assume

nel processo di: sviluppo. Si pud infatti-‘affermare che se i1 meccani-—

smo del mercato eramolto spesso non adeguato alle necessita del Yezzo-

_ giornoprimache fossero indotti radicali cambiamenti delle risorse pro-

_duttive dell'agricoltura, ora che ingenti investimenti sono stati effet

tuati o progettati, la dipendenzadal settore distributivo ela neces#

.sit& di un ammodernamentodiquestosettore é diventata moltopitgran-

de. Le principali ragionidi cid’ possono essere cosi brevemente elencate:

 

(1). SVIMEZ, ‘Sintesi delle Agevolazioni pen | Industrial izzanione del

Mezzogiorno, Roma- 1961.
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“a) Basso reddito delle Regioni Meridioneli. Abbiamodato in prece-

denza dei dati sulle differense ai. reddito fra le Regioni italiane. Id

_livello del reddito nel Sud, come é noto, appare moltobasso relativa-

|rionte al Nord d'Italia. Poiché la domanda dei generi elimentari asstret

-‘tamonte legata al potere ai acquissto, dei. consumatori, specialmente nel .

caso di prodotti quali gli ortofrutticoli con elasticita rispetto al

reddito nettamente Superiore alla media degli altri.prodotti. agritoli,

C10._Significa che.i. mercati ‘di consumo locale nel sud sonorelativamen-

te. meno importanti. E' d'taltra parte chiaroil settore distributivo ac

~quista importanza sempre pit“grande quanto “pidvi ée necessita. aL tro—

vare sbocohi sui mercati non: locali, e clo significa nel nostro, caso:

nell'Ttalia S0ttentrionale o in altri pacsi.

0) Distanza dad mercati Tl compito <i raggiungerei mereati non-1o~

caliva cui abbiamo “accenna to, e reso ‘tantopiu difficile quanto pit que

“Sti méreati sono lontand. Il problema della distanza diventa loggermen-

-te menoimportante man mano che si realigzano progressi nella rote |for

roviaria od autostradale, ma rimane tuttavia.il fatto che il ie0220 ior
+

no si trova. in ‘posizione di svantaggio, relativamente ai produttori del

Nord, per la sua posizione geografica, distante dai mercati di consumo

piu larghi ed a pit alto livello di reddito, ween tent

TO ae / ce ee
. ‘ . if “ a ae 2 ae: ener ott—

‘ a
vata hewmen

c) Sviluppo _ della:Comuniti’ Roonomica Ruropes. IL processo ay“pealfaze
meee

_— sone ste Oe

Zione di una piu estesa area di scambi fra 1 paesi del Mercato Coinune

crea non solo problemi, ma anche favorevoli opportunita per i produtto-—

ri della Italia Meridionale. L'Italia @ per esempio in posizione avvan--

taggiata per quanto riguarda gli agrumi, essendo l'unico grosso pacse

produttore fra i membri di pieno diritto avila Comunita. Cosi la pos-
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sibilitadiparteciparein maniera.maggiore degli altri:.paesi- produt—

‘tori alla: espansione.del mercato di consumo degli agrumi @ realmente

: esistente. Ma cisara certo una forte concorrenzadapartedi altri.

paesi produt tora Sia membri associati come 1a GPeCRay Sla di regioni

. “pit lontane come gli- ‘Stati-Unité»la Spagna, Israele-e:‘altre”regioni

-produttrici. della Affica. Questi paesi hanno organizzazioni ai merca—

to mol to sviluppate|e vendono con Successo il loro prodotto‘sul inerca

. to Europes. | | | | |

“Pi nuovodipenderadallaefficienza della organizeacione

del. mercato se gli agricoltori del Sud potranno afferrare per i capel

Li Iopportunita che loro si presenta.

: -a):-Miglioramenti.del settore distributivo in liuropaMaquando.di-

. scutlamo:del Mercato Comune e della possibilita diespandereleproprie

vendite in questa area, non dobbiamo dimenticare che il sistema:distri

, _ .butivo-siaallivelloal dettaglio che all"ingrossostaradicalmente

cambiando. Durante gli anni cinquanta le vendite col metodo del,.!''self~

service".sonoaumentate considerevolmente.. Negli ultimi anni sono sta-

ti costruiti larghi supermarkets. Cambiamenti come questied:anche.ad

altri livelli della catena delladistribuzione richiedono adeguate mo

Gifiche nella .combinazione:enel tipo dei prodotti richiesti-per tali

‘Sbocchi. Hitorneremo su questo punto<in.seguito; a questo momento.con—

vienesol’io ricordare che grosse imprese per il commerciodi massa, sia

al dettagliocheall'ingrosso, richiedono cambiamenti nella.produzione

localeenelmetodo di. raccoltadel prodottoper-ottenere quella. uni-

formita qualitativa e quella tempestivita di spedizione che-sono cosi

cruciali per auesti moderni metodi di vendita. Questi punti ‘sono impor-—

tanti da considerare nel trex#o del Mezzogiorno e per una regione par-
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ticolare quale Metaponto, perchée:¢ssi- significano che. sono richiesti .~

camblamenti nella organizgzazione della ‘produgione per riuscire a-com—°.~

batters efficacemente la concorrenza sui. grandi: mercati del Nord.~

e) Cambiamenti nella combinazione dei prodotti Lo scopo dello sfor.
Poe

ZO su larga scalaper lo Ssviluppo dell'agricoltura é naturalmente quel

lo di permetterelo spostamento verso alternative produttivea piu al-

to reddito. Queste saranno, nella maggior parte delle terre cosi mi-|
ac.

gliorate,leculture intensive quali gli.ortofrutticolied i prodotti

: 1

Zoo tecnicie. Nel presente rapporto abbiamo concentratola nostra atten——

gione sui prodotti ortofrutticoli, poiche essisistanno sviluppando,.

particolarmente nella zona di Metaponto. Ma in ogni modo in tutte le

zone di sviluppo sinota un.processo dispostamento dd_unaagricoltu-

ra-estensiva, basata principalmente:suicereali.e sul pascolo,..aduna:v">

agricolturaintensiva. Cio significa che la: organizzazione del. merca— |:

to basato sul-primo tipo di agricoltura-deve essere profondamente:.cam...- .

+. ba dipéndenza ‘da questa organizzazione di:mercato @ poi -*

ancora piu importante se si pensa che: nella maggior parte dei casi:non

si tratta diprendereunaorganizzazione efficiente ed apportarvi‘le«

necessarie modifiche.. Nel caso di Metaponto per esempio il sistema di” _

stributivo.nonsoto era studiato per prodottiquali cereali-e'‘alleva-..

mznto estensivo, ma:era sotto tutti i puntidivista primitivo e poco.

efficiente.Nonvi & al momento attuale un sistema moderno di-distri-

buzione, nemmeno per l'attuale livello di produzione ortofrutticola, ~~ |

-gistéma che sia pronto ad adeguarsial prevedibileaumentodelvolume)

di questi:prodotti da commerciare.-
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..... £) Dimensionidelleaziende agricole Alcuni cambiamentinel’set-

tore. della produzione rendono’i. problemidel mercato.anche pit diffi-

cili. Il.programma della‘Riforma Agraria ha avuto come effetto-di ri-

qurre larghe proprieta inpiccole unita frammentate. Le dimensioni di

queste nuove proprieta.variano da gona a zona, ma sono,in media.intor—

no ai 6-8 ettari., Senza tirare in ballo i criteri che hanno resone-

cessarie dimensioni cosimodeste,bisognaricorioscere che vi sono im

plicazioni,per quanto riguarda i problemidel mercato, derivanti: ap-

punto dalle dimensioni aziendali. La primae che il processo di‘raccol

-tae spedizione dél prodotto provenienteda un largo numerodi unita

di piccole dimensioni presenta maggiori difficolta.Il compito delsi

-“gtema distributivo, specialmentenellostadioiniziale del processo’

diadeguamento,&pitcomplicato sé esso deve sviluppare un meccanismo

e degli accordi che si dimostrino funzionanti a contatto di-unlargo

“numero.di piccoli produttori.

Altra implicazione @ che il sistema distributivo deve tra

-gmettereinmaniera pit efficiente e chiara la guidae1l'indicazione

cheindurr2laproduzione del prodottoqualerichiesto dal mercato.

I piccoli:produttori con risorse finanziarie necessariamente:limitate

‘non -potranno certo prendere l'iniziativaper lo sviluppo di-unsiste-

“ma di mercatoche li guidi nei loro progetti di trasformazione9» nelle

decisioni produttive. Si pud ben capire quel piccolo produttore che

prima di investire, per esempio, in unfrutteto, aspetta che il mer—

cato gli appaia pitt chiaro. Il rischio di nontrovare un mercato ri-

duce sempre l'incentivo ad investire,maquesto & particolarmente ve-

ro per i piccoli produttori. Senza un'adeguata organizzazione di mer—

cato, quindi, le decisioni produttive degli agricoltori tenderanno ad
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essere. differenti dalle "ottime", in quanto le possibilita:..diémaggio-

- bi redditi previstedai progetti di irrigazione, bonificae riforma

-lagrarla, saranno raggiunte solo con difficolta e lentamente.

“BYIT Mércato:Un Settore strategiconelloSviluppo Ecoriomico.—
~ewe : Looe re . . /

: . wee

‘Mavi:é€ un altro problema, che & forse ancora pit.serio

_ che il usemplice ritardo del processo di sviluppo, a.cui abbiamo ac-

<-;) cennato piu sopra, che bisogna tenereinconsiderazione nella -proget—

“tazionediun programma disviluppo.Lamancanza di .una adeguata attreg

zatura ed-organizzazgionedi mercato pud far si che lo sviluppo.di una

regione gegua una via molto differente da quella che era prevista ori—

ouginalmente,unaviache potrebbe nonportare mai di raggiungimento de-

~ gli scopi prefissi, In assengadi un sistema di distribuzioneche dia

qualche sicurezza, molti piccoli agricoltori di Metaponto -trasformano

. le loro azgiende in unita autosufficienti,,..cheforniscono una gran va-

.Si.invece ditrasformarsi um ‘unitadi produzione specializzatg, anche

sé di piccole dimensioni, l'azienda agricola rimane o diviene un'unita

~auctosufficiLente non commerciale.Poichd. questo processo continua, non

..°.€@ affatto evidente che le aziende-cosi orgéenizgzate potranno facilmen-

te e completamente.adeguarsi al tipo diagricoltura commercialeprevi-

sta dai programmi di sviluppo.© |

Anelizzando i problemi dello .sviluppo economico del Mez—

-. Zogiorno, @ specialmente quelli che sono connessial.grande sviluppo

delle attivita economiche nel Metapontino, dobbiamo concludereche
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intervent1 specificd debbono- essere“operati |‘per favorire la trasforna~

‘sione |del sistema ‘Gistributive. Bt goneralmente riconosciuto che Liin_

tervento pubblico ne11'economia delle Zone so ttosviluppate @ necessa-

rio per perme btere aisuperare alouni ostacoli quasi insormontabili

“hearrrestano it progress e che, senza speciali misure, continuéreb-

bero ad agire anche nel futuro. “Prendendo L‘provvedimenti“necessari

per intervenire nel meccanismo economico, le persone “pespnsabili ‘devo--

no naturalmente riconoscere ‘te interdipendenze fra i ‘diversi settori

industriali agricoli e- conmerciali. ‘Unprogettato cambiamento nella

produzione di un“berto sottore, deve essere coordinate conadeguatt

" caitbiamenti da“parte dei. settori, forni tori di materic prime e ai quel

i consumatord del prodotto, se si-yuol ottenere il massimo peneficio

daresforzo progettato. | a oe 7

| “Nella progettazione del programma di sviluppo del Wez20—

"giorno, le interdipendenze fra 41 settore agricole‘e quello j industria~

: le sono state ben riconosciute. Llinteresse gi @ almeno in un primo mo

mento concentrato sull' agricoltura per ottenere un piu alto - divells- ad

"reddito pro-capite e per permettere il trasferimento di forze di lavo-

ro nel settore industriale. Si)e “specialmente tentato di sviluppare

le infrastrutiure, sperando che condi zioni. ambientali piu favorevoli

avrebbero incoraggiato lo spontaneo e rapido intervento della inizia~

tiva privata ed un'espansione degli investimenti.

 



 

“Non ¢ pero sufficiente considérare solo 1'interdipendenza

“dei vari-settoriproduttivi agricoli-eindustriali. (1) -

-Questi settori sono a loro-volta dipendenti dallo. svilup-—

-po del “settore ‘distributivo per.superarel'intervallo fra il produt—

~ tore edil .consumatore;Il successo dei progettati cambiamenti nella

‘produzione di’ beni agricolio industriali sara determinato in gran par

te--dall‘abilita del settore distributivo di congiungere il. produttore

“al-mercato finale di consumo.-

Anche’sequesta diperidenza tra produzione ec distribuzione

~-pud essere riconosciuta dagli economisti, nella programmazionedello

_-Sviluppo si assume molto spesso;: anche se non in maniera esplicita,

che se adceguate. infrastrutture sono createe se i cambiamenti-necessa-—

ri sono operati nei settori produttivi, i cambiamenti desiderati.nel-

“la. organizzazionedel mercato verrannoadeterminarsiquasi automati-

~ Gamente;.A questomododipensare si arriva spesso per’ untaltra consi-

_derazione:che ha influenze sulle decisioni di chi programma.gli inter—

c“wentis Poiché non é@ possibile, date le limitazioni che.si hannonei

 

(1).La relazione fra il mercato e lo sviluppo dei settori agricoli e in

dustriali € sviluppata negli articoli seguentis Norman R.Collins e
RE. Halton,"Programming changes” in’Martceting in Planned Economic

_ | Development" (Economic Journal) e Collins. e. Halton. "Llorganizza-~
Zione del Mercato in rapporto allo sviluppo- economico nell! Italia

Meridionale, Nord e Sud, Luglio (1962. : a
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“mezai finanziari disponibili,di intervenire simi ‘taneamente in tutti

a sottori, nella realizzazione pratica del ‘programma si_ Seve. arriva-

re ad’ una certa seelta. | :

Questa ragione e certamente la pit importante per spiega-—

re la di fferente attonzione data nel ‘Mez oglorno ad diversi. settori.

“Ma |i rissul tata ottenuti in questoregion portano ora a coneludere.che

“non@ ‘possibile assumere che il desidorato sistoma distributive sca tu-

 pisca autonaticamente dai cambiamenti, ai Cul abbiamo parlato.prima,

nei settori produttivi. Bd é anche chiaro che il portare avanti per

un periodo di.10-15 anni un“programma quale quello della Cassa per il

“Wezzogiomo, senza operare: ad. un corto punto un-_ripensamentoy eC nel .

nostro. casolo spostamento dolla attonzione eC aed mezgi a favore del

settore distributive, portera ad una ‘si tuagione aa serio_squilibrio

fra i settori produt tivo @ distributive, —| |

Naturalmente al merca to non e Stato del tutto ignorato.,

Tl programma, della Riforma Agraria ha promosso la costituzione di uni-

ta cooperative di noreato, ed. attrezzature comnerciali sono state ti-

naiizia te, in particolar modo Le centrali ortofrutticole, fa alouni com

~“menti devono essere fateh a, proposito di questi sforzi. Riguardo al mo—

| vimonto cooperative si. puo dire che per il commercio ai quel prodotti

‘come la frutta ed i prodotti orticoli freschi i risultati sono stati mo-

desti. | - |

I tentativi di promuovere una oreganiazazione per la raccol~

ta e la spodizione del prodotto ai mol ti piccoli agricoltori sono sta-

tA mol to limitati. In generale 1 produttori sono lasciati a loro stes-

si“ad arrangiarsi con 1 propri ACZZIL “per piagzare 11 loro prodotto.

Progressi magzeiord- ‘sono stati realiszati per prodotti quali L'tolio di

 



 

olivaedii-vino. In:questo caso la.direzgionspresa dalle: cooperative

é.quella giusta, sebbene lo sforzo non sia stato spinto.in avanti suf

ficientemente per sopperire alle necessita di una’ organizzazione: di:

mercato efficiente...-

Una tale organizzazione moderna infatti.deve.coordinare*

-ancorapiustrettamente'le attivita di raccolta e vendita del: prodot—

..to con,le stesse:operazioni produttive.E perché il prodottodi nume~

rosi .agricoltori:.sia con successo raccolto e commerciato nella manic-—

ra.desiderata dalle grosse organizzazioni di grossisti e detitaglianti

dei piu grandie distanti centri di consumo, @neccssariodi.ottenere.

un-ben piu: spinto grado di coordinamento orizzontale.fra i-produttori.

H.cio..é ancora piu importante ‘quando i singoli. agricoltori:sono:molto

piccoli. Questo della coordinazione origzontale dégli-agricoltorié

punto importantissimo, poiché.riguarda delle funzioni del. mercato, ‘qua

ii la raccolta e la omogeneizzazionedel prodotto,chepossono essere

-piu efficientemente organizzate dagli agricoltori stessi.

- Solo Se questi ultimi non riusciranno:adorganizzarsi-sa—

_ranno altriasopperirea questa lacuna, e spessoa costi maggiorie.

_Di.natura analogaé@ la seria obbiezione riguardante la con-—

centrazione dell'attenzione degli Inti prepostiallosviluppodel Mez-—

ZOgiorno sulla costruzionedi semplicivattrezzature, diciamocosi fisi-—

che, quali sono ad esempio le Contrali Ortofrutticole.

Lienfasi sulle attrezzaturefa diméenticare quali sono le

reali necessitadel.mercato. Certamente nuove e pitt.moderne attrezza—

ture possono .essere necessarie, ¢ molto ppobabilmente il genere'di — | :

senvirsi forniti dalle Centrali Ortofrutticolee la loro localizzazio-

ne sl dimostreranno in fin dei conti soddisfacenti.Ma la vera:lacuna
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.@ costituita dalla mancanzadimoderni metodi edi una moderna organiz

Zazionedel-mercato.Hdintendiamoconquesto il radicale cambiamento

delle relazioni che legano i produttori ai loro, chiamiamoli :cosi, a-

. | genta commerciali.: Il pericolo.derivante dalla semplice costruzione:

di attrezzature, senza un profondo ripensamento dei:metodi che dovran—

no essere impiegati per la riorganizaazione. del mercato, e costituito

dal fatto che il pianificatore puoessere portato a credere che ogni

cosache era necessaria nel settore distributivo. sia stata fatta. Cio

non e@certo vero.-

 

¢) Interventinol Gampo del Mercato.-

=. .Bisogna realizzare che il. settore distributivo puo non svi

lupparsi-nella direzione desideratainmanicra automatica sfruttando le

occasioni che si presentano o che sono create © cio per una serie.di

importanti ragioni(1). Vi pud essere una mancanza’di servizichefaci-

litino le operazioni¢ pratiche del mercato, quali un.sistemadi.stan—

dard qualitativi, di pesi, misure e confezkonamento uniformi, © un’ si-

stema legislativo che chiaramente stabilisce i diritti.e gli obblighi

nelle transazioni commercialiec le renda piu spedite. Mi,lioramenti

in tal. senso non possono essere attuati'da singole imprese,¢@ sil posso-

no ottenerepitt facilmente considerando l'intero mercato di un prodotto.

° re Tl funzionamento del meccanismo dei prezzi pudo non essere

sufficiente perché una impresaattui-certi importantiservizi, i..cul be-

 

(1)Vediz Collins e Holton: "ProgrammingCkanges in Marketing in flanned

Economic Development" per una discussionepit. ampia dell'argomento.

 



 

nefici sl da trronderanno in tutto il mercato. Un esempio di cid:“pud es-

‘sere, costi tuito da, un servizio quale quello di- informazioni sul merca-

ti e sui prezzi. Molti di questi servizi, date le economie di scala che

Si realiazerebbero, evitando inutili ripetizioni, devono essere isti-

tuitd .con(dimensioni tali da ceprire tutto il mercato di un ‘cebto pro-

dotto |© gruppo di prodotti. — |

“Probabilmente una ragionéancora pit importante che sco~

raggia ia singolaimpresa.dall'attuare alcuni dei cambiamenti neces—

sari nei metodi di commercio, risiede nella struttura stessa del set.

tore distributivo. Tale struttura é in generale una di imprese relati

vamente piccole e con entrata facile di nuove imprese. tn queste con
ae . . one ne aanrm. : : . ems .

dizioni si pud prevedere che i profitti-risultantidagli inve stimen ti

necessari.peroperare i cambiamenti voluti, saranno assorbiti dalla

concorrenzadi al tre imprese prima ancora che 1'impresa innovatrice |

abbia amortigzato i suoi investimenti.Per esempio una imprésa che

volesse iniziare un!‘industria di trasformazione déi prodotti or tofrut

ticol nella zona di Metaponto, dovrebbe intraprendere un grosso lax

voro di rLorégenizzazione della produzgione,. Gli ‘agricoltori dovrebbero

essere convinti ad adottare, e¢ dovrebbe essere inscgnatoloro come ot

toner le specie. e le qualita adatte per una certa trasformazione (per

esempio la conservazione). L'impresa. trasformatrice dovrebbe sviluppa—_

re al necesssario grado di coordinazione fra i produttori per riuscire |

ad ottenere un volume adeguato da prodotto con catatteristiche appro

priate. Anche |se per ipotesi vogliamo asesumere che esistono imprese

trasformatrici che abbiano le qualita imprenditoriali adatte e le di-

sponibilita finanziarie—per compiere un. tale cambiamento in. una zona

adi nuova,produzione, ée da aspettarsi cne imprese concorrenti si pre=
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cipiterannosul. mercato per trarre vantaggio dello sforzo dellaprima
impresa, e con la loro concorrenza porteranno via granparte dei pro-

fitti che sarebbero derivati alla primada una tale modificazione del-

la attivita economica.—

~ Questo ultimo esempiosiriallacciaa quanto avevamo detto

-prima ariguardo della integrazione orizzontale degli,agricoltori. ha

necessita di questa.coordinazione e evidente ed essa non.comporta. le

qualita imprenditoriali, molto maggiorie spesso difficiliatrovarsi,

“necessarie per una organizzazione di. mercato che operi su distanti

-piazze del Nord e magari sul mercato al.dettaglio,Lefunzioni che es—

Sa deve espletare sono invece strettamente legate alla produzione ed

alla raccolta dei prodotti, cioé molto vicine agli agricoltori. D’al-

tra parte@difficileche ]'intervento pubblicoriesca:adimporreuna

_ tale coordinazione,e, come abbiamo visto, le imprese commerciali pri-

-yate pur sentendoneil bisogno hanno pochiincentivi e maggiori diffi-

colta ad.istituireun servizio che superi cuesta lacuna.E' quindi :que-

sto un compito essenzialmente degli agricoltori, nel quale questi. ulti-

mi si trovano avvantaggiati e dal quale saranno i primi a trarre pro-

fitto,.purché superinoilloro tradizionale individualismo e'la loro

reciproca sfiducia.

In questo studio non cercheremo di clencare i vari cambia-

-menti che sono necessari nella zona di Metaponto. Un'analisi molto piu

dettagliata deve essere compiutaperdeterminare i‘miglioramenti dei

servizidi informazioni ; delle procedure contrattuali, della organi22a

ZL0ne ai raccolta del prodotto, dei sistemi ad traspor to di imnagaszi-

namento, ¢c cosi via. Ma vorremmo solo insistere su due punti princi-

pali relativi a questo problema. Il primo @ che la struttura e le pra-

tiche necessarie per commerciare efficientemente la combinagione dei
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“ptodotti potenzialmente producibili in.questa regione, in particolare

“pli ortofrutticoli, non Si sviluppera fino al punto che & necessario

solo per il funzionamento automatico del..meccanismo dei prezzi.:Cid

deriva dagli argomenti che abbiamo sviluppato fin ora e dalla analisi

della attuale situazione di Metaponto.Il secondo punto é the l'organiz

‘gazione distributiva esistente al momento attuale @ assolutamente-non

adeguata per prodotti quali gli ortofrutticoli. Per essere franchi bi

 Soghanzi dire che questa organizzazione 6 in molti casi quasi “inesi

stente.

Anche‘se ‘non cercheremo quindi di dare specifici suggeri-

menti “riguardo ai cambiamenti nella struttura e nel modo di operare del

~ nerca ti, vorremmo perd indicare una importante diregione lungo la qua

‘le miglioramenti’ saranno senza dubbio necessari. In poche parole essa

~~ pud riassumersi cosi. Se la zona di Metaponto vuol diventare una regio

né itportante porquanto riguardala produzione commerciale.di praodot_

ti alimentari; lo attivitaé al livello del produttore agricolo devono

‘sompre piv adeguarsi ai cambiamenti che stanno verificandosi a-tutti i

livelli del ‘canale distributivo. Storicamente i mercati al -det-ttaglio

ed all'ingrosso dei goneri alimentariin Buropa sono stati caratteriz

gati da un largo numero di imprese specializzate in un golo prodotto

eC di dimonsidoni relativamente piccole. Intorno al 1958/59 vi erano cir

ca 3,75 esercizi’ alimentari pér ogni mille abitanti, contro circa 1.6

| negosi per “ogni mille abitanti negli Stati Uniti.(1) La magglor parte

 

(1) {'dati.per 1'Huropa sono basati su: 0.2.C.H.- The 4sconomic Perfor—
mance of Self Service in Hurope, Parigi 1960, p.21. "
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“dei negozgi curopei’ erano di proprieta di. piccoli imprenditori:cd usa-

vano pochi impiegati.In Franciaperesempio i dati del 1954 indicano

che pit del 58% dei negozi di. generi.alimentari erano esercizi porta-—

+i avanti.da una sola persona, ed in Danimarea, Francia, Germania. e..

‘Norvegia pit. del90%dei negozi di. generi alimentari. avevanoquattro

-. 9Minor numero di impiegati(1).EBnaturalmente.si sabenecheunasi-

mile situazione @ ancor pit. vera in:Italia.

‘Ma-negli ultimi anni importanti innovazioni sono state.o-

perate nel commercio al dettaglio. Una recente pubblicazione dell! ORCE(2)

- eaindicatoche i cambiamenti intervenuti dopo il 1954 possono essere

definiti. "rivoluzkonari™. Il numero dei negozi di generi alimentari.che

uganoilsistemadel self-service, per esempio, e aumentato.in-Huropa

Oécidentaledacirca 6.000 a circa 36.000 in questo periodo.. Vi. sono.

“perd-larghe differenze fra paese e pacseinquesto processo., Nel .1959

“yi-ora un negozgio "self-service" per ogni 1.600abitanti.inSvezia,.¢

solo un-negozio per ogni 203.000 persone in Italia. Ma ancheinItalia

L'interesseperl'organizzazione del commerciodi generi alimentari in

unita di grandi dimensioniha dimostrato un apprezzabile aumentaq.|.

Tl fatto@che la distribuzione degli alimentari :divicne

ogni giorno dipit commercializzata. Questo ha delle importanti iiapli-

Gagioni per il produttore agricolo, poiche la qualita del prodotto. che

 

(1)Derohurst J.F., Cappock J.0. e Yates Pele, Burope'g Needs and Resources,

New York. Twentieth CenturyFound, 1961.

(2) ORCE, op.cit., pag.15
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viene richiesta con i moderni metodi di distribuzione @ molto differen

te. EH! indispensabilela uniformitadelprodotto ed una maggiore rego

_ lazione della offerta nel tempo..L'esperiocnza degli Stati Uniti puo>

.essere studiata a.questo riguardo.' Rapidissimi progressi sono stati.

compiti nella organizzazione del commercio alimentareinunita di Lan

gascala.Eper poter completamente adeguare la produzione agricola. con

_il tipo di distribuzione dei.supermercati, & stato necessario:sviluppa—

re nuove tecniche amministrativechehanno strettamente integrato.¢|

_coordinato,fra di-loro la produgionee le altre fasi del mercato.

ri 4 Si. deve riconoscere, negli Stati Uniti-come altrove, che

un. singolo produttore agricolo, anche di larghe dimensioni;non.potreb-

_..be.mai soddisfare le necessita di rifornimento di una grossa unita del

mercato-al.dettaglio,ma che piuttosto@ necessario di combinare insiec-

me .in manieracoordinata il prodotto di un largonumerodiunita‘pro-

duttrici.Leunitadel commercio al dettaglio di.ampie dimensioni.devo-

no ottenere la uniformita qualitativa del prodotto,che abbiamo-giari-

cordata, ¢ la regolarita del rifornimento chs permetterannolorouna

quasi completa routinizzazione della loro attivita ‘di-compera c.veéeri-

dita, routinizzazioneche € necessaria per ottenere minori costicom

merciaji...Negli:Stati Uniti. e al fine di ottenere grosse quantita di

prodotto. sufficientemente uniforms rispetto alle caratteristiche piu

“ernciali del: prodotto, i dettaglian ti stessi si sono adoperati: per in-

coraggiare un maggior grado di integrazione verticale ai diversi livel--

La del canale a mercato, e talvolta hanno favorito anche la COOLdine

wione orizzontale frail produttori agricoli. oe‘per integrazione non

intendiamo qui solamente la fusicne> delle varic attivita in un solo

gruppo socictario, ma anche quelle forme piu elastiche e incomplete
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. di integragzione, in cui le importanti decisicni al livello della pro-

dugione e:o del mercato, sono coordinate attraverso contrattidifor-—

nitura, Oo per mezzo di associazioni volontarie, come le copperativedi

produttori o-i.gruppidi acquisto dei dettaglianti. «|

~ .B' chiaro.che un processo in tale senso. in Buropanon. se-

guira, parallelamentela esperienza americana. Ma riguardo al punto.cen

-trale da noi sostenuto, della necessitacioe aa una..maggiore coordina—

-Zione fra produzione e mercato esso si dimostreravero senza alcun dub

bio. Questo ci suggerisce quindi la direzione lungo la quale bisogna.

muoversi nella zona di Metaponto. La trasformazione dell 'agricoltura

. dellazona deve essere orientata verso il mercato, Cio singifica che i

cambiamenti necessari devono tenderead.adeguare alla .domanda del. mer-

.., ¢ato l'organizzazione. distributrice e trasformatrice locale, e che tall

cambiamenti potranno operarsil solo con un piu spinto grado di integra—

zgione orizzontale degli agricoltori fra di loro da una parte, e dalltal-

tra dalla integrazione verticale o coordinazione ai questi agricoltori,

_.Solidiali fra di loro, ed 1 successivi livelli del canale di distribu-

-gione.. Bisogna ricordare pero che in molti casi il secondo punto.non

puo che seguireil primo.

‘Ma vi @ ancora qualcosa di dire a proposito di questo ade-

guamento al mercato. I produttori non devono solo cercare di ade guarsi

agli ammodernamenti-del mercato locale, ma esser sempreal corrente dei

-cambiamentiche stanno avvenendo nei sistemi distributivi delle piu di_

. gtanti piazze di sbocco dei loro prodotti. Particolarmente con la com

‘pleta attuazionedel Mercato Comune,i produttori del Mezzogiorno do

vranno cercare di espandere le loro vendite in questapiuampiazona

di libero scambio. Il soddisfare adeguatamente la domanda dei grossi
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supermarkets e dei negozi sel-service richiedera profonde modifiche

della produzionee delle operagionidi raccolta.del prodottoa livello

- locales Ma poiche la distribuzione:-dei generi alimentari,sia al li-

vello del dettagliante che del grossista, @ rimasta in Italia unpoco.

indietro, rispetto agli-altri paesi curopei, nel processo di-.ammoderna-—

mento,i produttori potrebbero cullarsi in una falsa sensazione di si-

curezza se considerano che il problema del mercato Sia solo quellodi

adeguarsialsistemaitaliano di distribuzione al dettaglio. -' infat-

“ti chiaro che ancheil sistema italiano si avvia ad una completa rivo-

luzione perriguadagnare il terreno perduto nei confrontidegli altri.

paesi..”

in ogni caso, perche gli agricoltori abbiano con chiaregza

‘un'idea dello enormelavoro di trasformazione che verra loro richiesto,

-@ necessaria, ‘ancora unavolta, una maggiore integrazione degli agricol-—

torifradi-loro, e con il mercato._—

~ 2 . I suggerimenti riguardo ai. cambiamentinel settore distri-

butivoda operarsi in una zona come quella di Metaponto possono divi-

dersi in due principali categorie. Da una parte quelli relativi agli

“interventi pubblici, che per la loro. stessa natura devono avere una

-portata géneraleed una visione che abbracci ltintero sviluppo .econoini-

co della nazione.In questo gruppo ricadono l'istituzione di alcuni ser-

_-Wizi, indispénsabili al funzionamentodi un moderno settore distribu-—

tivo, quali-quello della standardizgazione:dciprodotti e quello delle

informazionidi mercato, e l'attuazionedi una politi€a della distri-

-buzione. che favorisca i cambiamenti che dovranno essere operati dalle
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imprese private.

Dall'altra parte una seconda categoria di suggerimenti sl

riferisce all'azione dei privati, e specialmente nel nostro caso da-

gli agricoltori. E riguardo a questi dobbiamo concludere che la via

per raggiungere un alto grado di commercializzazione dell'agricoltura,

o in altre parole la via per adeguare sempre piu. la produzione agrico-

la alla domanda del mercato, passa nella maggior parte dei casi per la

coordinazione ed integrazione degli agricoltori fra di loro.

Molto altro studio sarebbe necessario per indicare gli spe-

cifici cambiamenti da operarsi in una zona come Metaponto, e per svilup-

pare i mezzi necessari per raggiungere questo scopo. Il fine di questa

discussione @ stato quello di studiare la situazione del sistema distri

butivo di Metaponto e di indicare i pit importanti cambiamenti che stan

no avendo luogo nel sistema distributivo dei prodotti alimentari in Lu

ropa e di determinare come conseguenza se i rapidi progressi compiuti

nella zona fossero adeguati o no.

La conclusione @ stata che la situazione al giorno di oggl

non @ soddisfacente e che vi @ necessita di un intervento diretto nello

sviluppo della zona, che rivolga maggiormentela sua attenzione alla

organizzazione del mercato dei prodotti che risultano o risul teranno

dalle trasformate capacita della gona. In questa opera di riorganizza—

gione non deve essere solo considerata la situazione delle produzione

-e dei mercati locali, ma anche le necessita in via di rapida trastorma—

zgione, del sistema distributivo dei generi alimentari sui grossi e di-

stanti mercati di consumo.
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TL MERCATO DI ALCUNI PRODOTTI AGRICOLI

4, Introduzione
 

Le precedenti tre parti del presente rapporto ‘sono state ri-

volte alla descrizione del territorio oggetto di studio c dcoll'ambiente

umano che lo‘caratterizza, ed alla detorminazione della struttura 6 del

—potenziale produttivo dell'agricoltura del Motapontano. Nella sezione A

della parte IV sono state descritte le principali istituzioni ec strutture

-di mercato esistenti ce sono state sommariamentc indicate quelle istituzio

...nie strutture che ad un primo csame scmbrano essere le pit confacenti al

.. Lo. sviluppo.futuro della zona.

-- Lo scopo della presente sezione B dolla parto IV @ quello di

descrivere genoralmente il mercato di alcuni deiprodotti agricoli che,

allo stato attuale, potrebbero definirsi "4mportanti" por il Motapontino.

Il presenté rapportohacarattere del tutto: proliminaro, e

pertantola ricerca si é mantenuta, anche per i pochi prodotti* considera—

ti, ad un livello molto superficiale.ho studio dol mercato di un qualun-

que prodotto agricolo, ec sopratutto la detorminazione delle sue capacita

future di sviluppo, richicderebbe invece un tipo ai ricerca ben diverso.

Nel paragrafo2 abbiamo tontato di indicare quali dovrebboro essere eli

-elomonti fondamentali di una tale ricerca, mentre nel paragrafo 3 abbia-

mo riferito alcunc considerazioni generali c preliminari rolative al mor

cato di alcuni prodotti agricoli.In altre parole, mentre il paragrafo 3

pud ritenersi il condensato di uno studio descrittivodi carattere, vorremmo

 



 

me

dire, sintetico, c_bortanto nccossariamente di portata limitata, il para

erafo 2 puo essere considerate. come una somplico nota in cul si accenna

a come dovrebbe cssere articolato uno studio analitico.

I duc metodi di ricerca, gqucllo sintctico. ec quello analitico,

non debbono poro essere considcrati come due moetodi alternativi e quindi

‘che Si oseludono | a.viconda, Por condurre unostudio analitico é indispen=

sabile conosecre ‘un morento” sia pure nelle suc carattoristichepit gonera

li. Bt indispensabile, quindi, ‘avore a disposizione i risultati di uno stu

dio descrittivo, @ tanto moglio se tali studi siano gia disponibili per

opera di procedenti ricorcatori. th, d'taltro canto, uno studio dicarattc

re gonorale non pud che condurre a risultatidi carattere gencrale. IL

massimo che ci si puo attondore da una ricerca di tipo sintctico, condot-

ta attraverso la doserizione ancho accurata di un mercato, @ la: formula-

ZLone ai tutta una seric di ipotesi riguardanti sia l'individuazione del

_ problom che 1! identificazione delle loro cause e dei loro cffotti. Ma per

vagliaIe opportunamentc tali ipotesi, per acccttarle o respingorle,. por mi

surarnc la portata, e per trarre indicazioni circa l'ovolversi futuro adi

“dotorminate «situazioni, e necessario spingere la ricerca pit. a fondo. BE!

necessario, cio’, scomporre il mereato nei singoli elementi che lo costi

tuiscono ed analizzare tali clemonti separatamontc. Solo cosi facendo si

_ esce dal campo. dolle congotture, si ottongzono, dallaricerca, quelle ri

sposte la cui nucossita si fa oged tanto piu sontire quanto piu importanti

sono i problemi, CG maggiore @ l'intoresse di’ raggiungere. determinati obiet

tivie

2. Principi g¢enerali per uno studio analitico dcl morcato

Lo sviluppo cconomico ottimalc del Mctapontino, e di qualun-
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“que altraregione agricola, dipende sia dalla qualita oc quantitadi risor

ge disponibilie dalle possibilita produttive della zona, cho dalla capa~

—cita di-sviluppo.dei mercati ec delle altre regioni produttriciche gravi-

“ tano sugli stossi morcati.

| Per quanto riguarda il Mectapontino, le possibilita di mercato

~“ potrebbero in prima approssimazione cssere rappresentatedai preazzi alla

-agionda dci vari prodotti agricoliin condizioni divorsc.

Ma por una zona in fasodi sviluppo bisognariconosccreche

‘sposso i prozzi-all'azionda rapprosontano degli indicatori: molto impreci

si dolle capacita roali di assorbimonto dol mercato. EH comunque, alcuni

doi prodotti che potrebbero venire coltivati nella regioneasviluppo:.av

-venuto possono non essere compresi affatto fra le coltureesistecnti allo

-dnizio dcollo sviluppostesso.

Queste considerazioni, in aggiuntaal fatto che il Metaponti

“no produrra gli stcssi prodotti congiuntamonteadaltreroegioni, in Italia

ed all'cstero, per rifornire un morcato geograficamente ben piuvasto dol

‘la sola zona di produzione,rondonc necessario considerareiproblemidi

- mercato del Mctapontino nella cornice pitt vasta e complessa dell'intoro

mercato nazionalc ed estero, sia.por i prodotti attualmente coltivati che

perquelli coltivabili in futuro, nella region¢e.in csame.-

In termini genorali, quindi, le possibilitadimcrcato per 1

prodotti del Mctapontino, o por gli stessi prodotti con le stosso carattc

risticho morcantili ottcnuti in altre regioni del Mezzogiarno, sono iden-

tiche. Sarebbe percid convenionte csaminarele carattoristiche e le pro-

spottive del morcato, nazionale © di esportazione,per un dato prodotto,

o quindiconsiderarepidparticolarincnte in che modo la produziono,o

por moglio dire laoffortadiunadataregione si differonzi dall'offorta

di altre regioni. Dalla conoscenza di tali differcnzesi.potrebbe risalire
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_. a stabilire 1'osistenza di vantaggi.o svantaggidi una regione ‘nella sua

posizione rispetto al mercato relativamonte ad altre regioni. L'ontita di

tali vantaggi, essendo riflessa dal comportamentodei prozzi nolle varic .

regioni, potrebbc, in alcuni casi, esscro valutata addirittura in: tormini

.Monotaris a Se :

Uno studio del gonere, certamcnte complesso c laborioso,do-

vrebbe essere condotto separatamente perogni prodotto cho’ figura fra lo

possibili altcrnative produttivedell?apricoltura di Motaponto.

Per ogni singolo prodotto, la prima fase deol lavoro dovrecbbe

essere diretta a dctorminare approssimativamente la strutturadella. produ

ZLONG, deci consumi, dci prezzi oc magari degli scambi all'interno delter-

_ ritorio nazionalc..Successivamente, bisognerebbe ottenere il maggior nume

ro di informazioni possibili sui pit importanti mercati di csportazionc,

-..con particolare rifcrimentoalleimportazioniche quosti morcati cffottua

_. moda pacsi diversi dall'Italia.:Cio servircbbead individuare quali.sia-

no, fra i vari pacsi stranicri, i piu temibili concorrenti dell!Italia

nel commercio internazione attuale ed.in quello futuro. Infine, tutte le

.informazioni cosi raccolte dovrebbcro.essere csaminato per ‘individuare la

posizione competitiva del Metapontino, determinandone i vantaggi ec gli

svantagei relativi, noll'tambito dcl quadro' generale del commorcio nazio-

nalecdestcro, o dovrebberoessere.opportunamente claborate per ricava

re indicazioni sulle prospettive future.

-. A questo punto bisogna subito chiarire che, nol ‘trattare del

. mercato di un prodotto aericolo:..€ indispensabile: riconoscerce che csso ha

_, almeno tre.dimensioni principali. Un "mercato", infatti, puo goeneralmcnte

definirsi come il meccanismo ecconomico che mettendo:in contattola domanda

_@ Lliofferta, stabilisce automaticamente il livello. dei prozzi, permeitendo

_. Simultaneamente che. il processodi scambio abbiamluogo.
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Blomonti fondamentali di un moreato cosi definito sono quindi

‘la domanda ¢l'offerta. Orbono, anche rolativamonte allo stesso prodotto,

‘due mercati possono differonziarsiognivolta che le carattcristiche fisi

che dolla domanda c doll'offorta ristltino differenti.

"s Cosi, il mereato del pomodoro nogli Stati Uniti sara differen

te dal merecato del pomodoro in Italia, il mereato del pomodoro primaveri-

‘le gar& diverso da quello del pomodoro ostivo, il mercatodoi derivati in

dustriali sara diverso da quello del pomodoro propriamente detto. I merca-

.. ti -quindi-possono diffcrire in senso geografico, in senso stagionale, e

‘por quanto riguarda il. grado di trasformazione del prodotto. Lo tre dimen

sioni sono porcid quelle relative allo spazio, al tompo, ocd-alla forma dcl

{)-prodotto:cuiuna doteorminata domandaed una dotorminataofferta si rifcri-

~.SCONO.

E' necessario, quindi, prima di inigiaro la:ricerca, dofiniro

41 mercato che si intonde studiare ancho-in bascaquesti tre attributi,

tonchdo presente che spesso un morcato che sombrerebbeunico @ in roalta

formato da pid morcati divorsi in una o piu di queste tro dimensioni, e

che comunque le conclusioni cuisigiunge per uno dei morcati cosi dofi-

niti possono ossere sostanzialmonte diverse da qucllo relativeadun altro.

Una voltachesisia proceduto ad una talc definizione si po-

tra iniziare l'analisi: dello compononti specifiche del mercato cui si é

accennato prima.

La prima di quoste, la domanda, in realta richicdochevenga-

no prese in esamo un numero -piuttosto clovato di variabili.Innanzi tutto,

garobbe necessario poter ottencre misure quantitative del consumi pro-ca-

_.pite, sia per i principali pacsi esteri importatori; che per 1'Italia. Per

qguest'ultima anzi sarebbe senza dubbio intcoressantissimo potor disporre di

gtime a carattcre regionale piuttosto che di-stime globali riferentcsi al

consumo nazionale.

 



 

Successivamonto,sidovrebboosaminareil modo-in cui variano

i consumi di-un dctorminato prodotto al varierc di un certo numcro di fat-

tori che possono cssere considerati pit-importanti noll'influonzare i con-

sumi stessi.

Il. primo tipo di ricerca che vorremmo indicare e rapprescnta-

-'to dallo analisi délle relazioni sussistontifrail roddito cd i consumi.

»iTali-analisi goncralmentec riguardano ricorcho condotte nollo stesso perio

do..di temposudiversi gfruppi di individui con roddito difforenteper osa

minare il loro comportamcnto nei riguardi: dei consumi, O sopratutto por

_tentare di stabilire in che modo vari™il consumo di un dotorminato prodot

-to alimentarefra gruppi di-individui avonti reddito diverso, ma ¢rovanti

Josi‘nclloe stesse condizioni por tutto cid che riguarda le altre variabili

economiche capaci di influcnzarne il compor tamcnto. Uno studio dcl genere

--$ qucllo comunemente indicato come “analisi doi bilanci familiari".

Si potrebbero in.tal modo detorminarelocosiddotts "curve di

tneeol"6le funzioni di‘consumo relativeal prodotto in csame.|

Tali ricerche dovrebbero esaminarc periodidi tempo succossi-

Vi per motterein luce qualunque possibile cambiamento nel tempo dellere

lazioni fondamontali, allo scopo di potcrne stabilirele causo.”-

Studi del genere evidentcmente richicedono una corta abbondan-

za di dati statistici, il piu possibile esatti. Purtroppo perd dobbiamo

riconosccre che, al momento attualc, in Italia siamo bon lontanidauna

~Situazionedel gcenere. Potrebbe quindi essere desidcrabilo, cd in alcuni

casi addirittura nocessario, che il ricorcatore sviluppi da so lo propric

statistichc, magari ricorronte a rilevazioni parziali con l'ausilio delle

moderne tcecniche campionaric. Vi @ da rilovareperdcho sposso L'uso ai

ome

' tali procodimonti & limitatodalladisponibilita di’ tompo, di donaro o ma

‘Gari anche di personale spocializzaroacondurreinchicste dol geonero.
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Un! altra| altomativa a talé tipo di ricorche. pud-cssere in alcuni. casi

rapprosentata da una “indagine pasata sull'csame dclle appropriate soric

storiche, dovc perd si ‘ricsea ad isolare l'effotto. del reddito da ‘quello —

dello altro variabili acl sistoma.

Bisogna perd avvortire che l'analisi delle seric storiche pre

sonta Spesso dollo difficolta particolari, dovute -essonzialmente al fatto

che, nol considoraro un poriodo ai tompo sufficicntemente lungo, sarebbe

necessario prondcre in csamc un numoro molto clevato di vawriabili, :a volte

on“quantificabili 0 addirittura nenache idontificabili.3B cio per toner

conto, del continuo modificarsi nol tempo dclleo condizioni capaci di influcn

Bare al fonomeno che si intonde studiaro. Montrodtaltro canto, se si con-

sidora un poriodo ai ‘tempo piuttosto breve,|si @ costretti a lavorare con

un numero ai dati ‘troppo limitato.

- In tormini analitici per "domanda" si intende la relazione cho

loge1lo gueantité di un doterminato prodotto che verrebboro acquistate a

actoorminati prezzi altornativi, dati i gusti doi consumatori,il. tivollo

‘la listribucione ‘doi redditi, i proezzi- di altri beni, cece. Quindi, per

ogni prodotto, la domanda @ rappresentata da una rolazione fra prozZi- ©

quantita, ‘rolaziono ‘cho é destinata contutta probabilita a cambiare quan

lore avvengeno “mutaamonti nei gusti,noi ‘rodditi c noi prezzi di altri be-

ni. Da, un/ punto ai vista ‘della ricorea, gquindi, l'analisi della domanda

- richicde non solo la detorminazione dolla relazione suddotta fra proZzi C

“quantita, ma anche L ‘invostig-agione dol. modo in cui tale relazione viene

a,a miter in dipondonza di cambiamonti noi varifattoricho influcnzano la

dome.nda, stossa.

it chiaro, a questo punto, che uno deci primi compiti dol ricer

catore & proprio quello ai stabilire quali siano, oltre i gusti od il red-
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dito,1principali fattori.che influcnzano la domanda. Ci rifcriamo-qui

al problema di specificare quali siano i piu importanti prodotti i cui

. cambiamenti nei prezzi o nei consumi abbiano la ‘capacita di influcnzare

in modo sensibile la domanda. O, piu particolarmoentc,al problema di ri-

conoscerei piu importanti-bcni sostitutivi'o complemontari con il consu

.-Mo del prodotto in osame.|

| ~In- breve, studi di questo tipo. saranno rivolti a dcterminare

quantitativamente i valori dello. clasticita rispettoal. prezzo, rispctto

al reddito,c della clasticita indiretta della domandachesi:vuole esa-

mdnare. Tali eclasticita possono essere calcolate dopo che si siano detor

_minate, con l'ausilio delmetodostatistico,locarattcristichedolla cur

. ,va,di domanda cui si rifcriscono. H' inutile indicare l'importanza.che la

conoscenza dci valori di tali clasticita.rivestirebboper il ricercatore.

I-valori -numerici ottenuti dal calcolo rapprescentano, infatti, le misure

- percentuali dolla variazioned¢elconsumo’dcl prodotto in csame in corris

“spondcenzadi una variazione dell'unper cento nelprezzo.diquel“prodotto,

o nol reddito, o nol prezzo degli altri prodotti‘consumati congiuntament co

al primo..

Questc clasticita possono cssere studiate adoporando dati de-

rivati da seric storiche, o da indagini campionaric, oppureda-opportune

combinazioni di-questi due.-.Analisidclla.domanda’possono .cssere condotteo

cai diversi livelli dcl canale commerciale,vale a dire alla produzione, al

consumo, oppure:in una qualungue dclle-diverse fasi del commercio all'in-

grosso o al dettaglio, in..teormini.di domanda nazionalc o.pro-capito, con

L'aiuto di tutta una gamma di strumenti statistici cd cconometrici. Primi

fra questi i mctodi basatisu un usooculato, intclligente c, vorrommo ag~

giungore, prudcnte dclla analisi di.corrclezione c di regressione, scmpli

cc o multipla. Ma, indipendcntemente dai metodi adoperati sarebbero neccs
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saric dati sicurisui prozzi, sullo quantita, sui redditi,sullapopolazio

Nc, CCC.

Di particolare intcresse sarcbbe lo studio del-modo in cui la

domanda di un dctorminato prodotto, in Italia cd all'ecstero,mutanol tom

po. Cid non solo a scopo previsionale, ma anche per tentare di stabilire

quali possano essere le variabili oconomiche su’cui si possaagiro per

aumentare la domanda.-

EB! infatti possibile in alcuni casi, «= aumentare gradatamente

nol tompo il livello dclla domanda agendo non gia dircttamentc sulla do-

manda stcessa, ma piuttosto modificando opportunamente il valore dialcunc

variabili capaci di influcnzarla. Per fare un cscompio possiamo indicare la

-pubblicita come uno dci motodi indirctti per modificareladomanda. Esompi

di pubblicité nol scttore doi prodotti agricoli si ossorvano scmpre piv nu

-morosi non solo nol commcrcio intorno di pacsi come gli U.S..Aegma anchc in

Europa. Bastera ricordare che alcuni prodotti frutticoli italiani stanno

pordcndo torreno sui morcati ostcri, secondo molti csperti, proprio in con

‘sogucnga di una ben organizzata campagna pubblicitaria condotta da pacsi

concorrenti.

Moritorebbero attconzionc i cambiamonti nclla domanda associa-

ta con lo sviluppo cconomico di una data regione, o di una nazionce. Quan

do i rodditi pro-capite ce globali aumentano, quando i gusti c le preforen

zo doi consumatori si modificano, quando la struttura dci prezzi vione al

torata, anche le varie domande por beni c per servizi vengono influcnzatc.

Studi di domanda potrebboro essere condotti a livello locale,

rogionale, nazionale od internagzionale, oc funzioni di domanda dovrebbcro

ossere stimatc sia por i mcercati nazionali che ostori, badanclo alle modi-

fiche cho possono essere apportate alla struttura attuale dei mercati.da

accordi come il Trattato di Roma. Tali studi sono necessariperfornire
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‘una base alla riccrea rivolta: alla previsionc ai futuri. cambiamenti: nella

domancda consegucnti alle prevedibili mo aificho nelle correnti commerce ali.

Altri clemcenti fondamentali.di unmorcato, insicme ai consumi

~ ed: alla domanda, sono rappresontati dalla produgione.oc dall'offerta. Di

-essi si ¢@ gia parlato dcttagliatamentc all'inizio della parte IIT del pre

sente rapporto. Noi vorrommo qui aggiungorce: che l'invostigazione devo es-

sere spinta ad accertare le possibilité ec le carattoristicho prodittive

-Sia delle altre regioni italiane concorrenti con il Motapontino, che quel

lo di quci pacsi csteri le cui csportazioni avvengono in. concorrenza.con

lo csportazioni italiance © 00 ee |

I.tipi di indagine-. cconomica della produzione agricola cuisi

“..@"accennato nella parte III. forniscono cortamentc gli clomonti’ analitici

migliori su cuibasare la detorminazione della funzione di offerta. Biso

gna notare.perd che spesso, por una analisi di.mercato, puo ossoro suffi

cicnte. accertare in tormini piv goneralicomela produzione nol suo agere

gato rispondaacambiamenti nei prezzi. La scnsibilita doll!'offerta a can

-biamenti nei prezzi nel lungo c-nel breve periodo riflettc infatti il com

portamonts produttivo di una intora regione, anche se ci dice poco o.nul-

la sul comportamonto delle Singole azicnde produttrici..

D'altro canto, mentre € cvidunte che spesso uno stucio condot

1 ana
cor

f
uto su un aggregato'é di piu facile realizzazione di una scrio di -stuc

Litici condotti a livello aZzicndalc, € anche vero che un tale stucio pud

~fornire informazioni intoressanti di tipo divorso, quali’ por oscmpio-. qucl

le relativeai cicli produttivi di varia natura, agli cffotti sull'offer-

ta di cambiamonti passati nol prezZzzi, ccc;

T concctti cd i risultati delle ricorche cui si @ fin qui ac-

connato, oltre ad avoro una propria utilita ed import anzZa. pratica, posso

no venire utilizgzati per esaminarc.il moccanismo dclla formagionedol

 



 

prozzo in morcati di vario tipo. Le interazionifra lc funzioni di doman

daec di offerta nel gonorare i prezzi rcalizzati in un mercato possono cs

soro analizgzatcporaccertare i fattori di natura cconomica od istituzio-
stem ees tee ne ee

nale cho influcnzano la formazione dci prceozzZil, ec por stabilire lanatura

della instabilitadoiprezzi.c dolla loro variabilita nello spazio, nol

tompo ed’aidivorsi livelli distributivi.fra produttori c.consumatori.

Lianalisi:comparativa frapitprodotti-o.pil mercati con riguardo alcom

portamento dei prozzi puo fornire le basi per:una classificazionc ompiri |

ca doi morcati c per laformulazionedi un giudizio sulla officionzedol

-sistoma. a 7

I suddetti clomonti sono inoltro indcispensabili per stabili-~—

re cconomicamcntc quale sia la migliore localizzazione doll'attivita pro

duttiva vora.¢é propria,e degli impianti di trasformazione. Tali studi ri

chicdono.che si.accertino quali siano1 vantaggi rolativi ai una rogione

_rispetto’ad un'altra, i costi di trasporto co ai distribuzione insiome ai

costi di produzione, le possibilita di scclta fra i divorsi contri altor,

nativi di produzione c di consumo, ccc.

Tutti questi studi sono basati in buona parte su informazioni

tratte da indagini dol tipo di quelle che abbiamo fin qui monzionato nol

campo dell'offcrta c dclla domanda, c di molte altre avrommo voluto dar

cenno nell'tambito dcllo specifico scttore dell'cconomia di mercato cho

stiamo trattando. Non riteniamo utilo, poro, continuare ad cleoncare pos

sibili alternative ai ricorea. Il nostro scopo era solo’quello di accon

nare ad alcuni doi problemi co dogli intorrogativi cho noi stcssi, quali

ricercatori, vorrommo tontare di risolvore, prima di sentirciin grado.|

ai omottore un giudizio o una provisionc sul mercato e sulle prospottive

che si offrono ai prodotti agricoli del Mctapontino, o di qualunquc altra

rogiono agricola, in cui lo scopo dcoll'tattivita produttiva sia non gia
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. i1 rifornimonto di un ristretto mercato localo, ma piuttostola vendita,

inconcorrenzaconaltreregioni,inunvastoc complosso sistema di mor

/cati. pit o meho -intorcomunicanti.

.3e Prime risultanzo’ di uno studio prcliminareperalcuniprodotti

Come gia preccdentemente accennato,. la ricerca finoa questo

- momento effettuatapurnon cssendo. stata csclisivamonto descrittiva, non

*.é@ stata tuttavia condotta’' con i-critcri-analiticiche abbiamo descritto.

Non poteva esscrlo, dati i limiti di tompo che ci eravamo prefissi e.dato

-°~Ghe non si cra ancorascelto un oggzotto, ‘0 per meglio dire, un numero di

< oggetti. specifici della ricerca.Névolova esserlo, porché si & voluto con

=, durre una indagine prcliminare di carattore csplorativo.

. Abbiamo raccolto tutta una soric di informazionisuun certo

numero’ di. prodotti’ agricoli di-maggioro importanza nollo sviluppo agricolo

prevedibiledolMctapontino. Nolle pagine cho soguono abbiamo illustrato

il matoriale da noi raccolto por 5 di tali prodotti, co particolarmontc, nel

l'ordine3.

I’ aranci

It mandarini

III pesche .

IV uva:da tavola

V :. pomodori

_ Le informazioni riportatc sono state tutte attinte dalla stati-

stica ufficiale c dalla lottcratura disponibile, ec le fonti relative .sono

via via citatec.
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A tali informazioni sono stati aggiunti i risultati di alcune

.. nostre elaborazioni, cheabbiamo anche tentato di interpretaro in prima ap

_Prossimazionc. |
La. ricerca offcttuataé stata quindi piuttosto clomentare, an-

che Se la. raccolta: dcllevaric notizie ha rappreesentatouna mole di’ lavoro

non, indiffcrentc..Malgrado la somplicita& dcllo studio,pord, | sono stati mcs

si.in luce.un corto numero diproblemi che meritercbbero. attonzionc, -©‘sono

_ stati sollovati parcechi intorrogativi cui sarcbbe int orcssanto.ed utile

tontarc di dare risposta.

ARANCI & MANDARINI
 

.. La produzione nazionale di arance o mandarini, soguonio un trond

iniziatosi ormai da tompo, .& in cont:nua ospansione, nor effctto’ sopratutto

della ontrata in produzione di nuovi-impianti. Ci si-trovava, nol 1960 a

Livelli della produzione globale cho suporavano i 7 milionidi quintali por

le aranco, ec di oltre 1,1 milionce di quintali per i mandarinig por auesti

ultimi, anzi, gli incromenti produttivi regsistrati noll'ultimo decennio era

no magciori che por gli aranci.

_o“<".°4 = Produzione nazionale (000 q.1i)

1948 49 50 51 52 5354 55 56

Aranci 3 «884. 3.178 54547 44997 5-504 5.820 5,682 6.228 5.695

Mandarini 823 760 934 848 903 1-001 922 1.038 1.012

1957 58 D9 60

Aranci 6.252 7.297 7.131 7-096
 

Mandarini 1.058 1.130 1.2182 1.147
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L'espansionecontinua.dell'offerta crea-percid tutta una secric

di intorrogativi. riguardanti quali volumi di produzione verranno. raggiunti-

nel prossimi anni. Non csistono purtroppo a riguardo stime precise, ma una

indicazionc, sia pure molto.approssimata'c grossolana, ottonuta estrapolan

do.al 1970 itronds manifostatisi por gli ultimi dicei anni, indicache por
gli arancisidovrebbcro rageiungerce:livellidiproduzionc.di circa 9,5 — 10

milioni di quintali, montre per i mandarini-la produzionc:dovrobbeesscroe di

circa. 1,5 - 1,6 milioni di.quintali (fig. 1).Conviene rilevare che le. mag-

siori tondenzge all'cspansione della produzionc si vyorificano provalentcmcen—

te in Puglia ec Calabria.

Por quanto riguarda la localizzazione gcografica della produzio-

ne, bastera ricordare che la Sicilia da sole: -produco circa il 60% delle a-

rance ed il 60% dei mandarini italiani, la Calabria il 22-23% dello aranco

od il 376%dei mandarini,la Campaniail 9% delle arance o0f1141-13% doi man

darini, la Puglia il 2-3%delle arance od-il 7-9% doi mandarini.

La distribuzione della-produzione-diaranci per varieta scocondo

uno studio condotto dall'ICH, era nel 1954-55 la seguente :.
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 Distribuzione della produzione di arance
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, |

| j{'Biondeo. l Pigmecentato |
ions | _! +

Regiond Produz.|Sangui Moro .: Produz.s noeete

lComuni Ovali Altre totale Ignc ce ocTa Altre totalo; ~~

: a : Sangdle recco._ !

|
|

(000 g.1i - 1954-55) 7

Sicilia 925 336 22 1.4310 ! 1.670 557 = 43 26270 : 3.580

(37%) (63%) | (100)

Calabria | 747 - = TAT : 300 220 == 322 | 1.069

| (70%) | (30%) |} (400)

Puglio 84 = 4 88 | 2 2 2 6 94.

| (94%) (64) | (100)

Campania AT5 - - AT5 ! 2d _ - eA | A499

| (95%) |. | (5%) | (100)
- | a !

Lazio | 264  -— 9 = 261 : 25 4 1 29; 290
| |

(90%) | (10%) ; = (100)
. |

Sardcgna 38 _ _ 38 _ - _ to 38

(100%) / (4100)
|

Altre rog.| 113°. - te. 153 | - - = - ; . 153

- (100%) | | (100)

FONTI : ICE "Relazione sull'attuale situazione doll'agrumicoltura italiana" -

Bozze di stampa — ottobre 1957 -
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Lo stesso studio dcll'ICEriportail

di raccolta 3:

“Calendario medio di raccolta per specio,

+Ovale

panguigno

  
  

  

Sicilia
neten\ ganeuinello

Moro ..

Tarocco

,Biondo comune

‘Calabria

| \ Sanguigno

“Puglia Biondo comune

Campania Biondo comune

,,Lazio Biondo comune

aRANGE
Biondocotiunc - Poriodo di. raccalta: |

ids

seguente calendario medio

refioni ec varicta

mota dicombre

primi aprile

3%

decade

... meta marzo

2/3*  dccade dicembre

a 1* decade aprile ~~

2° [3° decade marzo a

3° decade maggio .

2° /3* decade dicembre

a 1° --decade-aprile.

3° decade dicembro
1* decade aprile.

3* decade novembro
a 3" ~ decade febbraio _

oF decade dicembro

a 3° - docadc febbraio

3* decade dicombre

a 1° decade aprile

id.

3° | decade novembre.

a 3° decade aprile

Qa giugno-

novembre 2
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os MAN DARINI
 

Provincia di Palcrmo- Periodo di raccoltas 1° decade novembre

: | . ee ee re wowes oo _ _a.42. decade marzo

Sicilia a

‘Proviricia di Catania nos 9d. oO” decade novembre

a a 1* decade marzo

Calabria Loe .. Sid. 1° decade novembre

a fine fobbraio

Puglic : | id. 1*  docade novembre

| | a fine gennaio

Zona Flogrea : id. mot& novombre a meta

; - gonnaio.

Campania )

LAltre zone - id. meta dicembre a meta

gennaio

 

FONTI - op. citata -

Allo scopo di ricavare indicazioni piu procise circa la stagio-

nolit&R della offerta nazionale di questi duc prodotti, nell'impossibilita

di ottenere data dirottamente sulle produziont si @ pensato di esaminarc

la|@istribusione. modia ‘monsilo aolle osportazioni, fell!ipotes somplifica

trice che iperiodi di produzione corrispondano con.quelli;ai “osportazione.

Qui appresso vengono riportata le medic mensili per cinguc an-

ani dal 1954-55 al 1958-59 dolle csportazioni italianc. La distribuzione

di tali esportazioni medie&stata anche riportata in grafico (figura 2.).
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Esportazioni italiane, media anni 1954-55355-56356-57 357-58

58-59, in 000 q.li -

 

 
| Mose 7 Avance | — Mandarini

Gennaio = 391,90 13344
.:.;febbraio — -. 39532 | 41,4

Marzo’ 383, 2 1,9
“Aprile an -476,9 - _

Magsio 69,2 | : -

Giugno _ 44,8 oo

Luglio. os . - O32 i

Agosto Oo 0, 1 ~

Settcmbre | O, 1 | —
Ottobre 1,3 ee

Novembre 63, 6 - 48,2 | oS

Dicembre 285,9 230,4

 

FONTI - nostra claborazione su dati riportati da : Platzor "Produzione e
. + Mercatodegliagrumi"in Struttureco Mercati doll'AgricolturaMe

_vidionale -—Cotone, Agrumi - Cassa por; il Mezzogiorne, 1960 —.

_— ~anchela.domanda nazionalc di aranci'c mandarini 6 in espansio:*

ne, vuoi per l'accrescimento naturale dclla popolazionc, vuoi per 1'aumento

dei consumi unitari dovuto prevalcntomente all'aumonto doi rodditi pro-ca-

pitec. Non e da escludcre perd che si stia verificando ancho un mutanecnto
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DISTRIBUZIONE IMPORTAZIONE MENSILE ARANCE E MANDARINI IK

GERMANTA

 

\
\1953-85
‘
\
‘

1933-35 |

CSPORTAZIONE: TALIANE~MEDIE MENSILI 5 ANNATE DAL 1954-55
AL 1958 59
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fig. 2
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nelle “preferonze doi consumatori a favore di questiprodotti3 una talo ipo

tosi, non ancora sufficiontcmonte studiata, moritorebbe un csame pitatton

to in vista dcllé”consegucnze cho tali mutamonti potrebbero avore in futu-

ro sulla dinamica deci consumi.—

La domanda nazionalo assorbo oggi circa 1'80% dolla produsione

italiana.Citroviamo, infatti, por il 1960 ad un livollo dclle disponibi-

Uditnazionalidicirca 6,5milioni di quintali, livello forse eccessivamon

toalto a causa della flessiono ‘subita dalle nostro esportagzioni negli ulti-

mi anni.

= Disponibilit& nazionale = Produzione nagionale- cspor
tazion:..nette (000 .q.1i) | | re

1948 «492-50 CBC CCH CE

franci 2.786 1.759 44065 3,280 3.898 4.531 3.975 4.822 3.697
Mandarini 523 396 = AT9.. 459 596 714 642] 703 59H

 

4957 58 859 © 60

arancl Aed2d 50107 5 «4.80 - 5 TTS

Mandarini...523 660 665. 803

Sarobbe oltromodo intoressante, por poter formulare delle pre-

visioni circa l'andamonto futuro del moercatoaiquesti prodotti,di poter

disporre di stime accurate dei consumi negli anni da vonire. Morita a tale

riguardo attenzione lo studio cffcttuato recentemente dalla Prof.ssa Cao

Pinna sulle prospottive dei consumi alimontari in Italia.

1/ Istituto Italiano peor gli Studi sui Consumi "Le prospottivedel. consumi

alimentariinItalia",Bozze di stampa, Confcrenza NazionaledelMondo

Rurale ec dell'igricoltura, Roma 8 Giugno 1961.
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In tale studio i consumi nazionali _pro- capite sono stati. proiottabi al.

1970, ° la proiczione ‘por arance C mandarini presi nel loro complesso in

‘@ichorebbep xper quoll'annata, un consumo di Kg. 14 pro-capitec. Questoda

ii onen,2/in
dicherebbe che, nelle stesse situazionidi prezzi che hanno prevalso nelle

$05 insicmo alle previsioni della popole.ZLone. effottuate da

annate scorse, Ce senza tonoreconto delle flessioni nelle csportazioniro’

contomont ¢ vorificatesi, il consumo globale italiano di aranei e mandarini

dovrobbe aggirarsi nel 1970 intorno ai 7,5 milioni-di quintali. Bisogna ri

lovare pero cho questa previsionce, ai fini di uno studio di mercato .a.lungo

tormine, & solo pargzialmconte utile. Molto pit intercssante sarebbo infatti

poter dire qualche cosa di piu preciso non solo.sui consumi futuri prevedi

bili di aranci o mandarini soparatamono, me anche sullo preferenze che van

no sviluppandosi nei consumatori a favore di una varicta, o ETUPPO di varic

ta , pluttosto|che di altre, od a favore doi-Prodotts trasformati.

Por questi ultimi bisogna rilevare che i cohsumi italiani sono |

ancora nolito: bass, speialnontéao paragonati a, quelli di alouni altri pac

si pit progrediti (spccialmcnte gli USA), in cui soembra addirittura cho i

consumatori tondano a voltc a sostituire il consumo: ditotto aiv arance con

qucllo deci succhi dorivati dalle stesse.Per quanto riguarda ltovolvorsi

dclla domanda italiana di aranci c mandarini, attonzione particolare mo-

ritercbbe lo studio delle sue clasticita rispctto al prezzo ed al reddito,

per poter ottenere indicazioni. circa eli offot ti che i futuri.prevedibili

mutamonti- in queste, ducvoriabili fondamentali potranno avore sul consumo

di told prodotti. |

La domanda estcra a sorbe orevgul (circa. un quinto della produzio

ne italiana. an
Nea

t/ OLCH, L' évolution demo gr aphiquo on Turope Occidentale, Paris; 1956.
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Esportazioni nette (000 q.1i)

1948 49 50 «454—<“CUHD]Sst*«“‘CSSstC<“<«~SH 5

Aranci 1.099 1.419 1.482 1.717 1.606 4.289 1-707 1.406 4.998

Mandarini (300 364 455 389 307 287 280 335 414

1957-.58. 59 60
 

Mandarini . 530 470 517” 3440

Un fenomeno allarmante si e. pero andato dolineando in quosti

ultimi anni. E cioé, la-pordita di terreno della produzione italiana sui

morcati ostoeri-.-Questo-fonomeno, piuttosto recento, trova conforma pad “cho

nelle statistiche dcll'esportazione (fig. 3)5 nol fatto cho le osportazioni

da parte di altri pacsi produttori sui mercati tradizionaalmonte “sorviti

dall'Italia sono andate via via aumcntando.

Arance o mandarini - esportazioni totali-“di alcuni pacsi’(000 tonn.)

 

Mlgoria = 189 BAT 20 AE

Tsraclo 156 246264 866
‘Italia 7 a 183 244 236 206° 217

“Maroceo i <ws=(‘i‘iCH RR 8DTO

Spagna —-526—=C—B7—iH TBAT

gud Africa 445 - 497 228 198-207

FONTI — FAO -— Roma
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La dinamica. dcllo importazioni nolla Gcormania Fedcrale, che da

sola assorbe oltre il 40% dolla nostra cesportazione di ATAaNCO,. C circa il

60%.ai quella di ‘mandarini, ’ stata la ‘SOLgucnt o

Porecntuale importazioni in Gormania por pacsi di provenicnza

2 me arecen

Aranci - a Mandaarini |

  

1957 1958 1959 1960: °° 1957°° 1958" 1959° 1960

Israclo 5 6 7 9 - - -

Italia 16 12 41 114 70 72 62 70

WMarocco TTT BR po Bap

Spagna 4G GD 5B eS 21. 28° °° 45

Sud Africa 10°° © 6) Dee Bm Po

‘Altri Pacsi = 16 7] 6Bg

Tra i pacsi che magciormonto hanno migliorato lc loro posizio~

ni sono il Narocco cd Tsracle, mentre ¢ ovidonte al regresso dcll'Italia

“nol sottore dogli- aranci. Bisogna rilovarreo poro choon altri morcati di

csportazionce (Pacsi ‘Bassi, Rogno-Unito) il rogresso.&‘avvonuto anche nel

settore del mandarini s

Le ragioni doll diminuzioni delle esportazioni italiane sono

da riccrcarc oltre che noi pro2zi- piu bassi delle produzioni dei pacsi con

correnti su alouni morcati piv lontand dall'Italia, anche in una sposso cat

tiva prosontazione doi nostri prodotti, ¢ nel fatto che le varicta italiane

debbono a volte codere il passo ad altre vearicta choy. presenti nogla assor-

timenti morcantili di altri paesi, sono. invece assonbi dalla nostra offorta

“Vall'csportazionc. Tale @ il caso, ad csompio, dei clementini che vengono~~
~~ s  
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sompre di pit profcritiai nostri mandarini, o delle arance. italiano che

por avere spesso un sapore acidulo o per csscre provviste di semi vengono

sostituite dal prodotto o da varicta (os. Navel) provenicnti da altri pae

J

sono giunti circa le prospcttive del mercato derli agrumi noll'Duropa occi

si. Giova ricordarc, a quosto punto, le conclusioni a cui alcuni studios

dentale, Regione Mcditcrraneae Sud Africa nel 1965.

Por talc data essi prevedono nelle suddotte rogioni un aumonto dolla’ pro-

duzione’dj-arance oc mandarini fino a circa 4,6-milioni di tonn.; cd un au ~. +

monto dolle csportazioni globali fino a 3,7 milioni di tonn., da collocarec-—

prevalentemente sul mercato curopeo. Sicché, anche tenendo conto delE!aumen:

to doi consumi, gli Autori prevedono che per la data indicata, lo difficol-.

ta dci Pacsi csportatori si sdranno notcvolmentc.accresciutc.

EB! facile quindi desumere, da quanto.ora riportato, che le dif

ficoltaalcollocamento dcl prodotto italiano sono piuttosto dostinate ad

aumontare-che a diminuire, oche comunque, laconcorrenza da partc.degli

altri pacsi csportatori @ cértamentc destinata a-farsi pit sovora..Qucsta

ipotosi ancora pit avvalorata dalla considerazionc cho i Paesi Meditorra —

noi nontradizionalmente esportatori hanno ogs#i una agrumicoltura tocnica-"

monte moderna, basata sulla coltivazione di varicta chc trovano scmpre mag

eior favore suimercati-curopei, ite cui esportazioni,;mentre'dauna parte

Sono spesso sorrcttedauna attiva politica..di' propaganda, sono.dalltaltra’.

opportunamente disciplinate da:-una seric di normevoltea butélare la pre-

sentazione dcllamerce:suimereati estocri.

Per quanto riguarda,1l'andamcnto passato doi. prezzi, un.primo

osame dolle soric relative sombrerebbe mostrare una tendenza asconsionale

 

t/ L. Gorcux, J. Wolf, "Porspectives du marché des agrumces en Europe occi

dontale on 1965", FAO, 1960.
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per 1 mandarini, .cd.una relativastazionarictaé por gli aranci.

| Prozzo modio nazdonalo (q.13) .

, Aranéi Mandarini

Anno : In moncta In- moneta costante! ~ In moneta — -In moneta:costante °

(| corrento =. 1960 corrente= 1960
1950 : 54305) 7485 64362 8.97

1 I4.884. 6.281 4,923 6.331
5211 5.482 6.39300 ' 66347 7-830

“53 | 4573, 56534 4ATT6 56779
54. | 5136200 6.052. hos 5.474 2 6.097.

55 + 5.076. 5.818 , 7-048: 8.078

56° |4.52" A936 2 : 6.016 6.569 93.

57. : 56595 54993 4 7.953 8.519
58 7 5.936 6.068 © ! - 8.431- 86312 |

59 | 4.899- 5.029 =| 6,086 6.247)
1960 | : A612 46612 os F 5.959 5.959 ©

Et importante’ anche il fatto-che i prozzi di questi duc prodot- J

ti sono. notevolmente corrclati fra di loro; comesi osscrva’:-ncl grafico in

fig. 4a, da cui si puo rilevarenonsolo che ad alti prozzi dcgli aranci

hanno fatto sompro riscontro alti prezzi deci mandarini, ma anche ec sopratut

to la alta correlazione a cui si é accennato.Questa forte correlazionc,

che trova in parte spicgazione nel fatto che le produzioni stosse di questi

duc agrumi sono notovolmonte correlate (fig. 4b) sembrorebbe anche indica-

re che, contrariamontc a quanto pensano numerosi csporti del settore, fra.
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iduc prodottiin csame csiste un forte grado di sostituibilitanel soddi-

sfare le csigenzedoi.consumi in-quci periodi in-cui sia le atanceche i

Mandarini sono prosonti sui morcati:nazionali. Vi@-infine da‘rilevaro,e

cid. &é ovidentcda un csamcdollafig. 3, cho la:variabilitanoi-prezzivdei

mandariniémolto.maggioredi quella doi prezzi-dolloaranco.

Un csame,. pord, appena pit approfondito dcllo seric deci prezzi

per gli ultimi anni ci induce gia a modificarc.il gliudizio espresso. Sc...

uno infatti volcsse tonorcontoin qualche modo dell'aumento goencrale di

prezziverificatosi ncll'ultimo.decennio scoprirebbe, nelle serie in og-—

getto, dei trends -piuttostq intoressanti. A tale scopo ‘le seric suddctte.

sono stato deflazionate avvalendosi dell'indice del costodella vita clabo

rato dall'istTul, cod esprimcnte tutta la scric mediante leopportune clabo-

razioni, in prezzi 1960. I valori cosi ottenuti sono stati riportatinel.

» grafico n. 5. Tale grafico mostra subito che, mentreiprezzi deci mandari-

ni, in monota costanto,: sono rimasti prossapoco allo stesso.livcllo,qucl.

li degli arenci,scmpro in monctacostantc, mostrano undcciso trends..disceon

dente che, piuttosto,pronunziatofinoal1953-54,va tuttaviaappiattendosi

~successivamonte.Cio significa, inaltro parole, cho in realtai ricavi dei

produttoridiarance sui morcati nazionali.si sono andati sempre piu ridu-

~cendo.

Por quanto riguardaun sommario frottoloso giudizio sull'cffi-

cienza del settore commerciale rolativoaquestiprodotti, sompre in ter-

minidiprezzi, ci si pud basare su una semplice claborazione condotta ado

- perando.gli indici ISTAT dei prezzi al dcettaglioed all'ingrosso degli an

ranci ¢ mandarini, base 1953. Tali: indici. sono riportati in diagrammain

fig. ne 6- Si sono successivamente calcolati i valori dcl. rapporto fra l'in

dice dei prozzi al dcttaglio c qucllo-.dei preazzi all'ingrosso. Orbene, il

graficosembramostrareche in fase di prezzi deerescenti il valore del
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Suddotto rapporto tende a salire perché i. prezzi al dettaglio diminuiscono

proporzionalmente meno di guclli-all'ingrosso,ed € naturalecho sia cosl |

data la minore clasticitadella domanda all'ingrosso rispotto a quellaal

dettaglio. In fase di prezzi.crescornti,-perd, il valore dcl rapporto non.

tende affatto a’ ridursi, como ci si potrebbe aspettarc, ma rimanc-relati-

vamente costantc. I margini del .scttore distributivo, cioeé, che aumentano

in tormini percentualiquando ivprezzi si riducono, tendono a rimancre co

stanti quando i prezzi aumontano. E pur cssendo logico che in unlungo pe

riodo di tempo i margini vadeno continuamonto’ aumontando se iservizi for

niti dal settore distributivo: aumentano, non:scmbra normale che in un bre

‘yo periodo di: tompo questi margini proesentino una tale vischiosita. lssa,

infatti, ci sombra spicgabilc solo ammcett endo l'esistenza,inqucsto sctto

LO, di tutta una sorioc di inefficienze, che potrebboro andare da una, catti

va utiligzzaziono dogli impianti in corti periodi di tompo,ad'uneccesso.di

capacita& dol scttore distributivo, alla presengza di vincoli cbarricre ci

natura istituzionale, alla esistenza di situazioni monopoloidi che permet-

~tono di realizzare profitti’suporiori al normale, -ece.

‘EB’ stato scelto qui uno solodei tanti possibili indicatori del

la officicnza di questo settorce,co datoilcarattore genoralc del presente

rapporto, ci si dove limitare alle semplici indicazioni che csso ci puo for

“niro. Bisognerebbe perd approfondire lo studio:c:la conoscengza analitica di

un scttore tanto dclicato, per mettcre in lucel'esistenza oc l'ontit& dello

possibili inefficicnze, por individuarne le -cause c por indicare i metodi

pit adatti per rimuoverle. E! superfluo ripetere a questo-punto,che wna ri-

dugzione dei costi di distribuzione ottcrrebbe indofinitiva lo stesso cffet.

to sui consumi o/o sui prozzi che un aumonto della domanda. -

Da quantodetto fino a questo punto @ forse possibile’trarre

delle caute indicazioni circa le prospettive future del morcato delle arance

e del mandarini.
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Tali-prospettive sombrano giustificare le pvicoccupazioni ri-

.petute volte manifestatec da osperti'c tecenici®dol sottore. | |

Se si assume, infatti, che le attuali tvondenzé occondigioni di

-mercato.debbano provalere per ancora una. diceinadi anni, alla lucedi quan

0 dotto nelle pagine precedenti, sembrerebbe logico attondorsiche una eri

si di:pregzzi-affligera il settore. | | | | |

Le’ nostre proiczioni indichorebbero, peral1970, una, produzio

‘ne:di aranco co mandarinidi circa 11,0- 41,5 milioni diquintali, od un

-consumo nazionale.di circa 7,5 milioni di quintali. Por mantenorei prozzi

attuali lc. esvortazioni: italiane por quell'cpoesn dovrebbcro avore suporato

-1°3,5 milioni di quintali.Mané L'andamento passato dolle osportazioni,

. né le provisioni pilaccurate condotte sui morcati int ornazionali eC aa

cui abbiamo gi& parlato, lasciano ‘intravvodore questa, possibilita. Wel ,gia

citato studio della FAO si provede addirittura che per collocare a. cocesso

: di offertadiaranci oc: mandarini che nel 1965 promora sui ‘incroati. ouropod

i prezzi dovranno ridursi di circa il 30% rispotto alla nédia deeianni

1955-56-57 « | |

- Noi vorrommoquiaggiungerc che, se fosse voroquanto abbiano

.accennato precedentecmente, eo cioé che la ‘produzionc~doi manda ini cunionte

proporzionalmente pit di quella degli‘ aranci, a prozai doi’ mandarin potrob

bero ridursi. proporzionalmente anche di pit di quelli dogli’aranci, maVlera-

.do il morcato nazionaleabbiafinoa questo momento mostrato |una ‘nigliore

capacita:di assorbimcnto proprio por i mandarini. 4

ie prospettive di morcato, spedialmente por quanto Piguirda lo

esportazioni, non sombrano, porteanto,; molto favorovolis a nostro avviso,

oro, non biso 7a neanche -osseore occossivamento ossimisti.
9 w)

In primo luogo porché gli accordi dogsanalil dol Morcato Comuno

siocheranno sconz'altro a favore dcllanostra agrumicoltura, spocialmonto
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Sco si considera -che il dazio comune esterno colpirale.csportazioni nel MEC

di pacsi cho, como la Spagna, contribuiscono oggzi notovolmentc-a .coprire i

. fabbisogni curopci.E poi porch va tenutoproscntecho-lo provisioni ef- -

fottuate si basano sul presuppostoche.lecondizionidi morcato attuali

| prevarranno’:anchein futuro. Tali-ipotesi sono evidentemontetroppoarti

ficiali. Non va dimenticato, infatti, che il mercatodeiprodottiin og- a

_gettopuo.e.sara scnz'altro allargato: da un punto di vista goografico,

con il miglioramentodei trasporti' cla riduzione. dei costi relativis da J

un punto di vista-:dclla "forma" del prodotto commerciato, e ci rifcriamo

qui tanto alle possibilita di‘sviluppo e di assorbimento:dell'industria—

dci succhi,; quanto alla possibilita dellaintroduzioncdi:varicta.piu-gra

dite ai. consumatori italiani ed csteri, o dol miglioramentodellapresen-

tazione -della produzionoitalianasui mercati3.da un. punto-di vista tempo

ralo con la coltivazioncdivaricta c/o l'adogione.di tecnichechepormoct

tano di offrirc partedella produzione: in periodi che non siano quelli‘in

cui i mercati sono: maggiormente affollati. a re “

Le informazioni su cui sono state basatc le nostresiapurcau

te previsioni sono, in altro parolc, troppo grossolane per poter seriamen-

te rappresentare dei validi puntidipartcnza su cui basare dcduzioni. cir-

-ca il comportaments -futuré doi. morcati. Da quanto dctto non pud inrealta

trarsi alcuna'conclusione definitiva,trannequellacheper poter azzarda

re delle previsioni‘sensate sarcbbe indisponsabile analizzare almono; alcu

ni aspetti del mercato che, dopo 1l¢ considcrazioni fatte fin qui,:scmbrano

-pit’.intorcssanti, pur-.essendo, forse, i-mend conosciuti.Cisi rifcrisce

qui specialmente alle carattcristiche dell'offerta nazionale edcstera, so-

pratutto dal punto di vistaqualitativoodellasua distribuzione tompora-

le, alle carattoristiche della domanda, anch'essa nazionale ed ocstera, spe9 9 a L4G 9 —

cialmente per.quanto riguarda i valori delle clasticita: rispotto al prezzo

 



—~ 29 -

ed al reddito, le tondenze. qualitative dei.“consulmd la presenza di altri
~. LO ewe

prodotti sostitutivi degli aranci e del mandarini, ed infino 1 problemi o

--gli-aspettidella organizzazione razionale delle vendite
sme

b
y E
z w To
) ae t
d

FO re ee aeg
. . . . . ~ . os .

- . te . . .

Cos .
=

Lioffcerta nazgionale di prodotti ortofrutticoli ¢é in. aumento
. &

ormaida tempo, stiolata dalla favorevole accoglicnza riservata a questi

prodot ti da quasi att i morcati. Fra gli ortofrutticoli, un posto di

primaria importanza spotta senza dubbio alle peschc, la cul produzione na

zionale e costantomente aumentata seguondo untrend ben dcofinito malgrado

aloune incortozzo manifostatosi nogli ultimi anni (fig. 1).

: | Gli incrementi della produzione sono dovuti provalcntecmente

adun aumcnto noliéréso per ottaro, consegucnte al fatto che gli agricol

tori vanno sempre bin oriontandosi verso la.coltivazione specializzata del

pesco, mentre si assiste ad una notevole contraziono dolla superficie dedi

cata alla coltura promiscua. (v. tabclla pag. soguentc).

| In Lt alia 1é zone “tipiche ai produzionesono il. Veneto, 1' Emi

liac la Campania: ‘Da ‘notare che cires il 3/4 dell'intera produzione na-

‘gionale Sd ottengono in Italia Scttentrionale, mentre L'Italia Meridionale

partecipa solo con il 15% circa del totaleoe

| | “Nelle | annato normali la raccolta .@ concentrata provalontomon

te nel mosedi luglioo, in misura infordore, nel mosedi. agosto. In que

sti due mosi viene raccolto in media il 75% circa dcll‘intera produzione

annuale che, iniziandos1 a mageio, si.conclude praticamente in settombre.
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Pescheti ~- migliaia di Ha di superficie

 

oe Ee en | | Coltiv.spec.t
fimno Coltivaz. special. Coltiv. promiscua + coltiv.promi-

scua trasform.

in Ha equival. ,

di coltiv.spcc.

1952 33,7 1.062,9 143,0

53 Se wan 38,Be ee 4,006,0 142,2

BA es 40,0 eo 0081 - 1435-1

55 ARGS 99884551
56 AB2 94350. 14851

5ST BAGA 92846 145,8

5S es OyA 817,514.63

59 - OGGB, oi 585,45 20° 121,8

60 6655 co 8 TBASO BB .

_ Vi sono perd zoneincuila produzionepudspingersi anche al meso di

c., ottobre, come nel Casertano,nel Coscntino,ccc.Frale province che for

~niscono produzioni piu precoci, si possono citare quelle di Savona, Brin

| disi,: Caserta, Catania

Le varicta coltivato’ sono numovosissime: -il gia citato studio

dell ISTAT ne indica bon 156. Le pit diffuse sono le cultivar J.H. Hale,

Amsden, ‘Fior di Maggic ed Elberta; quest 'ultima. pord pare stia perdondo

attualmenteilfavore degli agricoltori.

4/ vedi "Aspetti della Peschicoltura Italiana" ISTAT, 1956
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Anche la domanda ée stata ed é caratterizzata da una notevole

espansione. I consumi nazionali di pesche, albicocche e susine stanno

aumentando considerevolmente, come € indicato dai dati ufficiali sullo

andamento delle disponibilita di questi prodotti sul mercato italiano

(fig.2).

Disponibilita nazionali di pesche (000 qli)

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

1.801 2.139 2.590 2.611 3.166 3.470 3.332 3.432 3.052 4.433 4.116 6.019 6.056

Le stime dei consumi effettuate dalla Prof.ssa Cao-Pinna (1)

indicherebbero, per il periodo 1955-57 un consumo medio annuale pro-ca—

pite di 9,5 chilogrammi di pesche, albicocche e susine, ed indicherebbe—

ro una elasticita media dei consumi rispetto al totale delle spese per

consumi privati pari a +1,31 per il periodo che va dal 1955-57 al 1965.

se si tiene presente che le spese per consumi privati sono fortemente

correlate al reddito, il risultato suddetto indicherebbe che i consumi

aumentano piu che proporzionalmente rispetto al reddito.

Anche qui sarebbe interessantissimo poter conoscere quali

siano le reazioni della domanda di pesche al variaredel proprio prezZo.

Il poter disporre di informazioni sulla elasticita della domanda rispet

to al prezzo sarebbe di validissimo aiuto anche nel formulare previsio-

ni o nell 'illustrare le prospettive future del mercato di questo prodot—

to. Bisogna perd aggiungere che in questo caso ltinfluenza che cambia-—

menti nei prezzi di altzr® frutta possono avere sul prezzo delle pesche

 

(1) Vedi Cao-Pinna - op.citata
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e troppo evidente per poter:essere trascurata siapure. in uno,studio a

caratteregenerale. ae

| “Nes’suno infatti metterebbe’ in dubbioLtesistenza, di tutta.

una gammadi prodotti che competono con ‘le: -pesche nel trovare eolloca~

mento Sui mercati nazionali ed esteri. Per limitarci all'Italia, credia.

mo Si possa senz'al-+tro supporre . che le ‘pesche abblano numerosi concorren

‘ti fra quel prodoets che _vengono raccolti o/c commerciati negli stessi

periodi in cul le pesche sono sui mercati. Basti citaré, per:‘esenpio, © |

pere, susine, albicoache, le partite | piu precoci. di*uvya, le banane; 1)

meloni, ecce Sono queste delle semplici ipotesi, che perd meritano at—

tenzione, sia allo scopo di accertarne la:validita,chealloscopo di

stabilire in che misura questi’ prodotti siano fra loro. Sostituibili da.

parte dei covisumatori.

a ‘Un cambiamento nei prezzidi uno dei prodotti sostitutivi

pud modificare, sgia pure temporaneamente, la‘struttura dei.-consumd y in-

fluenzando il livello della-domanda di pesche, ed apportando quindi dei

sensi bili cambiamenti nel prezzo di questo prodotto anche quando lecon

dizioni dell'offerta rimangono immutate. -

. In altri termini, uno studio rivolto a formulare previsioni

sui prezei delle pesche ottenibili nelfuturo deve necessariamente pren~

dere in considerazione le ‘prospettive futuredell'offerta, della doman—_

da e quindi dei. prezzi diquei prodotti che,ad un precedente esame sia-

“no stati riconosciuti. come importanti ‘sostituti delle pesche.

a Ne pisogna. trascurare, nello studio del mercato nszionale;

1'importanza che potra ‘assumere’nel prossimo.futuro la. industria tra-

sformatrice come possibile mercato di collocamento di una parte della

produzione. Negli Stati Uniti l'industria delle pesche sciroppate, del.

 



 

_..te polpe, delle marmellate e dei succhi haassunto una notevole impor~

-tanza, e vi-é ragione di ritenere che tali tendenzesi affermeranno in

_ futuro, anche in Italia, specialmenté in considerazione délle néotevoli

capacita di-assorbimento del mercato europeods

- La domanda estera @ anch'essa in espansione.InEuropai *

-consumi di frutta fresca in generale sono ancora-piuttostobassisepa-

ragonati all'Italia,ad eccezione della Germania Federale. Pur non di-

sponendo di dati. specifici sui consumi di pesche, si. riportalasesuen—

_te tabella sui,consumi di frutta fresca in generale per dare un'idea del

le posizionirelativé dei paesi del MEC. Facciamo rilevare;’ pers, che a

nostro avviso le stime in essa riportate sembranopitbassedeiconsumi

effettivi nei. singoli paesi.

Consumi pro-capite di frutta fresca (1958+59)

Germania (RT, ) Kg. 16,6
Francia. oO 7 oo 32,5

-— Ttalia °° Oy 51,5

UE Boe 0 84

_Paesi Bassi Br m5

Media a BB LS

-FONTE: PerticaraG. "Prospettive az esportazione as prodotti ortotrut-
ticoli" - Progresso Agricolo, novembre-1960,— , oe

Da notare che la stessa fonte indica che, per il 1955~56,

_ia mediadei consumi: pro-capite nei paesi del MEC cra di Kg. 46,1. fra

questo periodo, quindi, ed 11 1958-59, 1a media dei consumi pro-capite

sarebbe aumentata del 20; 8% circa’ (Ke.9,6), ovverodel 1% circa all'an-

 



 

no. Un tale saggio medio di incrementonei.consumi:difrutta & superio--

real. saggio- medio: di. incremento del. reddito nei seiPaesi delMEC:nel—

poriodo 1955-58.I consumi globali di fruttafrosca, nel periodo: consi-

derato, si sono quindi incrementati in termini percentuali pit che-pro“

porzionaimenterispetto al. reddito, ¢. cid potrebbe indicare’a nostro av

viso, cheanche considerando.il:ia nel..suo complesso, la domanda’glo—

bale di frutta sia piuttosto elastica rispetto al reddito. Nessuna con—

clusione precisa pud trarsi a questo punto, sopratutto perché-non si co-

noscono: le vicende dei.prezzi nei sei paesi-per ilperiodo consideratos’

€ sintomatico, pero; .che i consumi di frutta nel MEC sianoaumentati-

piu..che .proporzionalmente rispetto al reddito.

Per ritornare alle pesche, si devé subito rilevare chele--

esportazioni italiane segnano una marcata espanslones|

isportazioni di pesche -e nocipesche (000 gli)

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
302 396 = 543. 309 685.961 857 1.397 561 1.033 1.128 2,226 2.168

Il grafico riportatoin fig.3 mostra il trend delle nostre —

esportazioni di pesche e'’noci-pesche dal 1948 al 1960, che @ chiaramen—

te in constahte ascesa, malgrado i dati rilevino unavariabilita maggio-

re nell tultimo quinguennto, Spiegabile| dtaltra parte con ta maggiore va.

riabilita che la produzione nazionale ha presentato nello stesso periodo.

Tl mercato estero delle pesche é€ piuttosto concentrato: i

due terzi delle esportazioni medic annuali avvengono neimesi di luglio

ed agosto, mentre la Germania da-sola assorbe anch'essa i dwe terzi- cir-

ca delle-esportazioni totali. Daquanto détto risulta-che laGermania-

consuma’-il -17-18% della-intera‘produzione-italiana,6tale’percentuale

é in aumento, malgrado la concorrenzadaparte di altri paesi (es.la
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Grecia) cominci. a farsi sentire piu intensamente. Jn un mercato gia tan-

tO concentrato da un punto di vista temporale, e facile prevedere che

1 prezza sLano quindt intimamente connessi con il comportamento, sul

moercato stesso, di un cosi importante cliente. Le importazioni da par-

te della Germania, in altre parole, avrebbero l'effetto di influenzare

notevolmente i prezzi. Questa considerazione, che potrebbe essere ripe-

tuta per un gran humero di prodotti ortofrutticoli, e/o di paesi impor—

tatori dovrebbe bastare a convince: 0. che uno studio approfondito dex

piu importanti mercati esteri e indispensabile se sl vogliarazionalmen—

te programmare una espansione dell'offerta, assicurando contemporanecamen

te pregzi-remunerativi ai produttori. Un tale studio varrebbe anche a

fornire sugeerimenti su come procedere per espandere | i mereati SUCSSI

Cc su come meglio collegarli con i centri di produzione attraverso una

rete.di trasporti, coadiuvata da opportuni contri di raceol ta e amista~

mento, dalle opportune’ tecniche di conservazione, imbal lageZ1O04 eee. In

altri termini si-evrebbero quegli elementi che, insiome alleinformazio~

ni desunte da un'accurata analisi del nercato interno, pornetterebboro

di progettare unefficicnte sistema distributivo, cconomicamente dimen—

sionato alle caratteristiche,allo capacita od alle possibilita, tanto |

dell! offerta che della domanda nazionale ed estera.

Un -csame sommario condotto sui prezzi me di nazioneli all Mine

grosso dal 1950 al 1960 non sembra fornire indicazioni di rilicvo. La ten

denza all'uamento: che ‘si nota nella’ deeennale seric ‘ci prozzi ospressi,

in moneta corrente si.annulla completamente quando i preazi vengono -C-

spressi.in-moneta costan te 1960(vedi fig.4). Tl grafico rivela 1a no-

tevole variabilita esistente nella serie, “ead un frettoloso esame,
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Prezzi medi nagionali (£/qle)

© 1950 1951 19521953. 1954 1955 1956

in moneta corrente 7.548 6.724 8.651 6.696 6.467 (8.678 5,580"

re 4s 1957 1958 1959 1960: a

in moneta corrente. 14.765 9.396. 9.312 4.524.

1950-1954 19521953 1954 1955.
in moneta costante 1960 10,650 8.648 10.673 8.103 7.621 9.947

in monota codtante 1960 6.093 12.603 9.606 9.559 4.524

sombrerebbe indicare un trend docrescente. A nostro avviso,. perd,.data

la notevole variabilita esistente nella serie stessa, nulla pud conclu-...:

dersi sull'désistenza di un trend dai fondo particolarmente pronunziato,.

Vorremmo dire, piuttosto,. che il mercato non ha ancora assunto.una: sua.

fisionomia ben definita, eche, comunque, l'andamento della seric.dei

prezzi in moneta costante. eselude decisamente, al momcnto,attuale,una |

tondenza al rialzo ed alla stabilizgazione.

- _. Dire qualcosa diprecisosulleprospettive di mercato delle

pesche esulerobbe dai compiti .cho Ci siamo fin qui prefissi.. Per accen—

nare agli oricntamenti attuali abbiamo ripetuto lo stesso tipo di-anali-'

si grossolanac superficiale che e stata gia tentatapil sopra por aran-

ci e mandarini. 7

a 1 risultati di questa analisi sono i-seguenti. La semplice

estrapolasione del trend lineareche ha..prevalso nella produzione nazio-

nale degli ultimi 13 anni indicherebbe, per l'anno 1970, una produziono
totale di circa 11 milioni di quintalidi pesche,
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Le stime OECH dellapopolazioneitaliananel 1970raggiun—

gonoil valoredi.53,5 milioni di persone, mentrelestime della — -

Cao-Pinna, relative al consumo di pesche,albicoccheesusinenello stes.

so anno. sono di Kg.2O pro-capite. |

_ Mancano stime dei consumidi pesche scparatamentedaalbi-

cocche e susine, ec pertanto, nel tentativo di ottonere tale..informazio-.

ne, si é qui ipotizzato che i consumi, di questi 3 prodotti stiano fra

di, loro nello stosso. rapporto percentuale di composizione della produ-

zione. La produzione nagionale di pesche negli ultimi anni @ stata ugua~

le, in media, .a circa il 75%dellaproduzione nazionale complessiva di...

pesche, albilocche ©. susine.Si puo pertanto assumere che anche il con-

sumo di peschesia stato pressapoco uguale ai 3/4 del consumo. totale dei.

tre prodotti suddetti presi nel loro complesso. Mantenendo fissa tale |

ripartizione dei consumi ancheperil1970, si otterrebbe, per tale -an-

no, un consumo pro-capite di peschedi circa Kg.15, pari ad un consumo.

nazionale di.oltre..38 milioni di quintali.

Per quanto riguardale csportazioni, l'esterpolazionedel -

trend darebbe, sempre per il 1970, una esportazione totale di circa 3,2 .

milioni.diquintali.Intale anno, quindi, se i pregzzi si mantenessero..

agli stessi livelli attuali, la produzgione nazionale, che abbiamo stima~—

to dell'ordinedi 11 milioni di quintali, sarebboa.stentosufficicn—

te a soddisfarc i consumi nazionali e le esportazioni,che abbiamo sti- __

mato complessivamentepari a. 11,2 milioni di quintali.

A questo punto, pero, bisogna rilevare che conla entrata

in vigore degli accordi previsti dal Trattato.di Roma la nostra cspor-

tazione di.pesche verso i pacsi mombri,esopratutto verso la Germania_

si trovera senz'altro avvantaggiata. H' provedibile, quindi, che le
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esportazioni italiano aumenterannoadun saggio maggioredi quello del

trend che abbiamo estrapolato, raggiungendo, nel 1970; un livello supe,

riore a quello stimato. Cid potrebbe provocare, dil consoguenza, un leg -

gero aumento nei prezzi, o almeno, cosa che sombra. pit probabile, una, |

certa facilita di assorbimento dell'offerta da parte dei’ mercati di con

sumo.in condizioni di prezzi resistenti. oo |

.Le prospettive sembrano pertanto piuttosto tranquilligzanti.

Occorre pero tener. presente che la nostra analisi, por essere troppo sun

perficiale,ha solo uno scopoindicativo, e bisogna guardarsi “bone dal _

porreun'eccessiva fiducia nei risultati ottenuti. In particolare essa

ha completamente trascuratodi prendere in esame 1'andamento di morcato

futuro dei prodotti sostituibili con le pesche. Come sara influenzato il

consumo.di queste ultime sc, per esempio, il consumo ‘dei prodotti, sosti~

tutivi crescera a.ritmo accellcrato? Oppure, che ‘influenze po tranno a

vere sul. prezzo delle pesche delle crisi future nei prregzzi ai unoo di

un gruppo di prodotti sostituibili? E quanto aumonteranno i consumi in

caso di una.riduzione nei pregzi? Vi @ tutta una scrie di interrogativi

che attendono risposta_ prima che si possarno ‘trarre delle conclusioni di |

carattere generale,ec non vorremmo quiaver dato 1 "impresssione di aver

tirato le somme troppo affrettatamentes | 7 |

. A nostro avviso, tutto quelloche ci dato direa questo

punto. @ che il mercato, malgrado vi sia stata per il passato qualche

puntata riflessiva noi- prezzi, ©: qualche’ crisi di carattere perlo pit

localc, nonsembra palesare sintomi preoccupanti di stanchegza o di in-

capacita nell'tassorbire l'offerta che, in quantita sempre maggiore, pre-

mera in.cerca.di collocamento.La domanda @ in fase di espansione e la
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offerta @ in grado di soddisfarla..Il.punto cruciale, a noi sombra, 6

assicurarce la saldatura fra i due estremi del canalc commnercisaloa, EH!

indisgensabilechela produzione giunga tempestivamente ed in buone

condiziontfinsui mercati pitv:-lontani. Lepeschehannounperiodo di”

u
h
o
j
e

racevlta limitato.Da una partesi devetenéere ad allungare il pitpo:

7

sibile ‘tale-periodo,“anticipandolo nel Sud-piuttosto che ‘ritardandolo|

-per evitare la concorrenza delle regioni di produzione pit settentriona—

‘li é per ottencre -produzioni morccologicamentemiglioris Dalltaltra bi

sogna accellerare al massimo lavelocita della nero! alitintomne: ast a

nale commerciale, sia riducendo al minimo il numero degli intermodiari2

fra produttori cocconsumatori,chomigliorandoilsistema e le attregza-

ture Per. id.-raspor.to.. dcel. prodottor 2 oe ee
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 UVA_DA TAVOLA
 

Fra le colture in rapida espansione, quella delltuva da ita ~

vola merita senz'altro unpostodiprimaria importanza..Dal‘dopoguerra—

in poi la produzione di uve destinateal consumo. allo stato fresco € an.

data aumentando, (v.fig.1)specialmenteper effetto di una rapida ec.co-

Spicua dilatazione della produzionedi uvespecializzatedatavola, men-

tre il volume di uveda- vino commerciate per soddisfare i consumi di pro

dotto frescohasegnato solo modesti incrementi. - -

 

' Produgione nazionale uve da tavola (000 q.li)

 

ANNI Prod.uve da Prod.uve da Totale prod.uve Prod. totale uva

 

tavola vino vendute per consumo di consumo diretto

per uso da ta retto e@ vino

vola__

1950-10913 ti(i«é‘«‘C HT 4.764 61.479
1951 2.269 2, 851 5.120 75.789

1952 1.978 3.019 4.997 73-658

1953 2.326 3.214 52540 83.233

1954 2.966 3. 059 6.025 80.776

1955 3.249 3.278 6.527 98.780

1956 3.714 3. 344— 7.058 98.914

1957 3. O79 2.933 6.012 69. 000

1958 52 543 3.510 9.053 106. 029

1959 36129 3.358 » 7. O87 101.574
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Si_@ verificata, quindi, od 8 tuttorain atto, una tenccn--

za molto marcata in favore della produzione di quelle varicta di uva

che, per css3OPO vere e ‘proprie uve da_ tavola, Si adattano al consumo

allo stato fresco ‘molto: meglio dolle variota da vino, assicurando con-—

vomporancamonte agli agricoltoriricavi pit clevati.,

a periodo di raceol ta comprende i mesi di agosto,.settem—

bre ed ottehre, estendendosi talvolta in alcune zone anche al mesi di

luglio e novembre. Le varicta piu importanti sono, innanzi tutto, 1a-

Reginabiaica, Scsulta a distansa ‘da Panse, Regina dei Vigne ti, Primus,

Chasselas doréc, Cardinal, Barosana, Italia, ecc.

Pot
Sooty en

La produgione di uve da tavola & accentrata nel Mezzogior-

no, che aa solo produce circa i 3/4 del totale nazionale. Bisogna..no-
tle“4

tar G, nerd,’ che in media un 20% circa dclla produzione meridionale vie-

ne vinificata.

“L'Ttalia Sottontrionalepartecipa alla produzione prevalen

temente con uve da vino che vongono vendute per essere consumate allo

at ato fresco. ae of a eee a - cep ee

La segucnte tabella fornisce una idea pid dettagliata sul-

. la distribuzione gcografica della produzione:
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Produzione uva per consumo diretto - distribuzione

percentuale media del triennio 1957-58-59.—

Uva da tavola Uva da vinoper consumo
| ae | diretto | Oo

Sicilia . a - - 13,4 | - | 2,1

Abruzzi e Molise a ; 45,4 7 Ce 4,2
Lazio - . —— 7 “40,0 a : - 19

Emilia - a Ll. co 4,1 wo 60

Toscana / OO 3,5 | a 11,5) a
ptemenke - | : 5 / a 42,2

Compania 7 7 aa | 449 - | 65

Veneto Oo | | 1,0 —— oe 6,2

Altre Regioni 13,5 | | 21,6

Totale nazionale 1000 = 100,0

TONTE — Ns. claborazione da F.Ferrero "Uve da mensa" — Bozze —Conf.Naz.

' Mondo rurale oc Agr.—Roma8giugno 1961.-

Se si tiene presente che nel tricnnio 1957-58-59 la proauzio ©

ne di uva de tavola ¢ stata pari al 60, 3% della produzione comples—

Siva di uve da tavola e da vino per consumo diretto, sara facile ren-

dersi conto che la Puglia rappresenta di gran lunga la regione pro-

duttrice piu importante, seguita a distanza dalla Sicilia, e poi dagli

Abruzzi e Molise e dal Lazio.

I consumi italiani di uva fresca, gia abbastanza clevati,

vanno espandendosi, ma ad un saggio che si direbbe piu basso rispetto

a quelli relativi ad altra frutta. Le stime della Cao—Pinna per il

 



 

periodo 1955-57. indicherebbero vA consumo annuo di Kg.11,5 pro-—capite.

Take stima, in cffetti, sembra un po clevata.In particolare, abbiamo

1 'impressione chenel computo della stima non-si sia tenuto conto del

fatto che una parte dell‘uva da tavola: prodotta non viene in realta

consumata allo.stato -fresco, ma viene piuttostodestinata abla winifi--

cazioneoltre che all'appassimento.Neltriennio 1957-59..fu destinato

alla.vinificazione in media il 14, 6% della produzione ‘naziondle-di--uva

da tavola, ed all'appassimento in media 1'1,5% circa. (1) Adanersndo

queste anformazioni abbiamo tentato a nostra volta di effettuare del-

le stime, ottenendo, sempre per il periodo. 1955-57, un consums medio ~

annuo.di Kg. 10,3 di uva fresca pro-capites. =: 9 ob i hey

Tale cifra, pur non avendo la pretesa da rappresentare une,

stima molto Precis38 doll'ontita doi consumi, serve, tuttavia a dared una

idea del Livello approssimativo de24 consumi stossi. fale tivello e sen-
r,

@ a Ne3

Za, ‘dubbio piuttos 0 elevato, specialmonte se lo si paragoni a quolie

di altri Pacsi HEuropei, od a quello deci consumi nazionali di. altre. spe

cie di frutta fresca,

Malgrado cid, 1 consumi sono ancora suscettibili di sensi-

bili aumenti. sti pensare che, “gecondo quanto riforisce al Ferrero

nella gia citata monogratia,| la ‘Milano si comperano modiamente, in pic

na stagione, circa 500 grammi“glornalieri ai uve | pro- capitesss. a Tori-

 

(1) -. vedi F. Ferrero "Uve da mensa" - Bogzze Conf.Naz.Mondo Rurale e
Agr.
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no e a Bologna la media scende a 300-400 grammi", mente nel’ Mozzo—”

giorno, escludendoi luoghi di produzioné, le médic’ oscillano fra’i

100 ed i 200 grammi pro-capite. Cidstarebbeadindicare che, prescin |

dendo dalle abitudini alimentari vere c propric di una comunité, i

consumi: dovrebbero aumentare con’‘il miglioramento generale del tenore

di vita. Il che perimette quindi di formulare previsioni positive per

i consumi futuridi uve'da tavolainIteliae pit specialmentenelMez

zogiorno.” | me | | oo es

Molto’ di pit dei consumi gi’ sono accresciuti, specialinn—

te dal’ 1953 in ‘poi, le esportazioni italiane di uve da tavola(vifig.2)

che oggi riguardano in media circa il 30% dolla produgzione nazionale.

Bspor taazioniv ai uve da tavola (ati) | _

1948 | 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 ;
328.923 361.313 371.955 409. 392 360.912,319. 068 856.907 849. 740 1,286,373

1957 1958 1959. 1960

960. 300 1.703. 143, 1.204.569 1.512.599©

tt mercato (estero attuaimente piu importante, e che si 6

maggiormente .“dilatata negli ultima anni e senza, dubbio. rappresentato. —

dalla Germania Foderale, oche da sola assorbe circa 1 3/4 della intera

esportazione italiana. A titolo oriontative riportiamo la seguente _

tabella sulla distribuzione e sugli incrementi subiti dalla nostra e-

sportazione nel periodo 1954-1958.

 



 

Distribuzione delle esportazeitaliane di uva da_tavola

nel1954 al 1958-- aii (1)

—e 45-

 

1957
. DaenernerMTree

  

Paesi impor 1954 1955 1956 1958 % di ciascun
eGOD te neeeeeee et ee bee = a _ Pacse sul to~$2¢0-2. . < cee ceca ond cictetesania canvn i tae wpectieee c. “tate +558 -_

Germania 7 351.015 513 950°880.038 685.870 - ots256. cei] {4.0

Svignera ~ 96. 069

Austria «°° . 53.663

Svezia = AN, 971 50.488 61.431.

Regno Unito 59.338 51.297 51.013

Bolgio-uz == = 550
Francia~ 30 . 172 | 414

 

(1) - Peso lordo.-

FONTEs D.Canitano "L'uva da

Agricoltura, Ottobre

86. 823 147..255,

83.922 115.083

1959+-

1372 400

58. 885

36. 826
28.940

90
86

146. 838

107.239.
89.641

87.029

| 276

252

8,3:

95.

22,

D9AL

O58

0,1

tavola nel commercio di esportagione"

Ne wt...

-. In particolare, la posizione che 1'Italia&venuta ad assu-

mere sul-mercato tedesco relacivamente.agli altri paecsi esportatori é

~ben rapprescntatadalla seguente tabellas. -....
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Distri buzione ‘porcentuale delle importazioni di uva da.

tavola. in Germania per. Paese di oriigine - Importaz.i i

clascun anno = 100. 7 oo | ae

 _—

spz1-28 1950 1953 1954 1955 1956 1957 1958
 aoa

Italia / 33,0 27,0 28,0 34,0 48,0 59,0 52,0 66,0

Bulgaria mmmm 11,7

Spagna = 5: 1,0. 13,0 15,0 12,6-16,0 19,0 10,0

Francia 18,0. 45,0 30,0 32,0 26,0-12,0 6,0 3,0

Grecia 1,3. .4 7,0 6,0:.4,3 9,0 2,0°

Olanda 4,6 6,0 4,0 1,7 1,4 0,5 ‘1,0 0,3

Altri Pac a : a -

si 44,4 19,7 25,0 10,3 6,0 8,2 13,0 7,0

FONTE: D.Canitano — op.cit.

L'Italia quindi ha assunto un rvolo di primo piano sul mer-

cato della Germania Federale, per effetto sopratutto delle uve puglie-

si che rappresentano oltre il 70% della nostra esportazione verso que=

sto paese, e che hanno maggiormente‘contribuito a rimuovere la Francia

dalla posizione di predominio che essa aveva una dozzina di anni fa su

questo mercato. Le altre regioni esportatrici piu importanti sono la

Sicilia, gli Abruzzi, la Toscana, il Lazioe 1'Emilia. Fra i pacsi che

converrebbe tenere d'occhio gqua’-j nostri concorrenti piv temibili biso-

gna ricordare la Spagna, la Greciac la Bulearia, insicme, naturalmen-

te, alla Francia.

La varieta predominante nel nostro commercio di esportazio-—

ne é la "R. gf 3a" (circa V4 del totale); altre varicta importanti sono
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la "Panse precoce", Ja"Regina dei vignéeti", la "Chasselas dorée" o la

"Primus", bone

7 Per quanto riguarda poi la distribuzione ‘temporal della

nostra sportazions, va subito detto che ossa,y pur ‘protracndosi da,due

“glio a novembre, si: concentra nei mesi di agosto, ‘settembre ea ottobre,

con punto MASSLMC5 generalmenté nel mese di sottembre. Da notare che

oltre 3/4 della nostra csportazione verso la Germania avviene nei me-

Si di settembre ed ottobre, e.che 1'esportazione di agosto, pur essen-

“ao Limitata in media.a circa-il- 15%. del totale, &-quella che ‘punta -1

pregzi migiiori, Spesso piu alt1 anche di-quclli che si ottengono in

novembre -dicembre.

i prezad delle uveda tavola- sud mercati nazionali, se si

accettuino.Le annate 1959 e 1960, hanno mostratouna certateendenza

all!‘auinonto,“tendonza che e confermata anche dalla serie degli stessi

prezzi espressi in moneta costante (v. figs3).

Prezzi medi nazionali dell!uva da tavola (¢/aqle)

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 -1958
In moneta corronite 5.830 6.738 6.m4 6.823 74228 8. 251 8.221 7.964 8.980

1959 1960

6.366 6.216

1950 1951, 1952 1953 1954 1955,“1956. 1957 1958
In moneta costante .

1960

8,2268 666 8.:219 8.257 8.517 9.457 8.977 8.531 9.180
1959 1960

64535 6.216
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Se'non prendessimo in considerazione, quindi, le ul time

due annate, potremmo dire che il mercato delle uve da tavolaha avuto

- genz'altroun aridamento favorevole. Tale conclusione2 avvalorata dal-—

- la considerazione che.]' offerta @ stata in sonsibile aumento, @ quindi

se in. una’tale situazgionei prezzi non hannosubito cédimenti, & evi-

dente che la-domanda deve essersi spostata verso ‘livelli notevolmente

superiori. -

I pregzi di ospor tazionc hanno manifestato una magagglore va

riabilita,.e, vorremmo dire, una minore resistenza.

Progai medi ‘all 'esportazione doll! uva aa,“tavola

(£/qle)

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1951
tn mone ta corrente 7. 935 8.420 8- 825 10. 062 9. 117 8, 994 96434 12,207

“1958 1959 |
8, 403 8.953

1950 1951 1952 1953 - 1954 1955 1956

In moneta costan oe . So | :

te 1960... | — 11.196:.10, 829.10. 887 12.176.11.521 10.309 10. 301

1957 1958 1959-

13.076 8.590 9.190|

L'iaumento delle esportazioni Si sarebbe conseguito quindi

in regime di pregzi che, in moneta contante Sembrano leggermente ceden—

the Sarebbe interessante conoscere le ragioni ai questa differenza nel

comportamento del prezzi nel mercato nazionale ed in quello estero, sceb-

bene € probabile che essa sia in buona parte dovuta al fatto che gli i-

taliani vadano sempre pitt orientandosi verso il consumo di partite di

merce piu pregiate, di migliore qualita, ec relativamente precoci.

 



  

Der quanto riguarda poi il mercato nazionale vi é@ da scena-

~lare um fenomeno di un certo interesse. Nel graficon.4sono:stati mes—

sia confrontoi prezzi°’ medi annuali all'ingrosso delle. uve.da“ tavola.

con i prezzi medi annuali all'ingrosso del vino comune,. gradazione 10°,

dal 1950 al 1960. Orbene, il grafico mostra che esisteunnotevole gra-

do di-correlagzionefrale due serie di-prezzi, tanto che:fra i punti

ottenuti é stato. possibile interpolare a mano libcrauna retta.. Sareb—

be forse ‘possibile spicgare questa forte. corrclazions.:fra.i-pregzi.con

il’ fatto che in-una annata, a forti produzioni: e quindi-a bassi preozai.

delleuvedatavola, corrispondono generalmente: forti produzioni © quin

di bassi’ prezzi delle uve da vino. Bisogna.perdtenerpresente due:cose.

La prima, che laproduzionediuve da tavola @ in buona parte localigza-

ta ad alcune zone ben circoscritte, in cui le vicende: stagionali che in

flurenzano la produzgione stessanon sempre sono simili alle vicende sta~

gionali di tutte le altre zone del ‘nostro pacse che producono prevalen-—

tomente uve davinificare.“Inaltreparole,‘nonvi 6 ragione di-ritone-

re che la produzione di uva datavola-’cdi viva da vinificare sia corre-

lata perfettamente.

La seconda, che e diffusa la pratica di vinificare una par-

te delle uve da tavola, e dtaltrocanto,.di vondere per consumo diretto

una parte di uva da vino, per cul.le-effettive "offerte" di uve.per con

sumo dircttoo per vinificazione possono risultare ancora meno correlate.

Si fa strada allora l'ipotesi che, entro certi-limiti, e per

-alcune partite di uva, la vinificazioneola vendita per consumo diret-:

“to rappresentinoeffettivamente.duepossibili’mercatialternativi:

“Se.cid fosse vero, qualora,..ad csempio, 1 prezzi celle uve

da tavola tendessero ad essere bassi relativamente «. guelli delle uve

da vino, una ccrta porzione di quelle uve normalmente destinate al con  
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sumo diretto verrebbe ad essere destina ta alla viniticazione, e l'effet-

to di cid potrebbe essere una-tondenza al rialzo ‘dei preazi,“delle uve

da tavola, nella direzione Ghun. "prezzo di oquilibrio" determinato di--

volta in.volta, dal.livello aci prezzi del vino. “ |

Non abbiamo, a questo punto, dati e|informaciond sufficien-

ti a*°provare o perlomeno a.documentare sufficientemente una tale ipo- 7

tesi. Il comportamento dei PLOZZ1y “pers, lascorebbe supporre che’‘qual=

cosa di simile a quelloche abbiamo ora descritto | avvenga offettiva —

mente,e per quantita non ‘trascurabili da uva. Sarcbbe cortamente’ sti

-molante approfondire1 Mindagine in questa divezione: una tale ipotesi

‘ge. fosse esatta, perme ttere bbe innanzitutto ai prevedere con mazgiore-

esattezza i pregzi futuri delice. uve da tavola, in re azione anche al-"

» 1'andamento del. mercato del vino. ‘Ma potrebbe pure “permettesretla*‘formu

lazione.di-una serie di suggerimenti O addirittura di direttived'in-

~tervento rivolte ad ottenere ta. stabilizzazione acl mercato dell'tuva.

datavola quale. risultato indiretto di politiche economiche applicate

al mercato del:vino. | ; ne

Previsioni circa 1'andamento futuro ‘dol me»reato sono di dif-—

“-ficile formulazionecon le scarse informazioni in nostro possesso, dati

2 notevoli incrementi subiti negli anni scorsi da produzioni, consumi

ed esportazioni..Se L trends da noi ricavati per il decennio 1959-60

dovessero protrarsi nella stessa forma ‘fino al1970, la produzione na-

Zionalediuve da..tavola e da. ‘vino Uso tavola raggiungerebbe i] ragguar

devole livello di circa 11,3 milioni ai quintali, mentre le esportazio—

ni-dovrebbero in tale data. oscillare fra 2, 5 @e 3 milion ai quintali.

 



 

_ Bisogna notare che queste stime, pur essendo. solo indicati-

ve, sono ricavate dalla estrapolazione.di.trendsche forniscono,’per il

quinquennio 1960-64, valori molto simili-a quolli ottenuti dal Ferrero

per lo stesso periodo.(1)-  _

. ba previsionedeiconsumi presenta difficoltaforse anche

maggiori.LaCao-Pinna prevede,sempre per il 1970,.un consumo.pro= >.
capite da ben 15 chilogrammi, e quindi un consumo nazionale di.uve..da.-

tavola aduso tavola di 7,76 milioni.di quintali. Le nostre stime: sono:

invece piubasse, indicando un consumo pro-capitedi Kg.13,6,,.ed-un.con

sumo globale di.cireca7 milioni di quintali. Ad ogni modo, circa ltat-

tendibilitadientrambe le stime valgono leconsiderazioni-giafatte

precedentemente per gli altri prodotti trattati.

. Se pero ci si vuole attenere ai .dati ora riportati .bisogna.

rilevare che le informazioni.in nostro.possesso indicherebberoche,

perdurando le attuali tendenze, nel 1970 ci.si troverebbe in.una situa-

Zione di mercato tutt'al tro che fayorevole. Ad una offertadi oltre 11.

milioni di quintali di uve corrispgnderebbe infatti,nelle attuali con-

dizioni di prezzo, un assorbimento da parte dolla domandanazionale

di quella cstoradi 9,8 milioni di quintali, sccondo le nostre stime,
oppure di 10,5 milioni di quintali adoperando per i consumi le stime

pik ottimistiche della Cs0-Pinna. In ogni caso, quindi, si verrebbe a

creare un surplus assorbibilesoloattraversouna contrazione dei. prez—

_ . Nulla possiamo dire. circa la entit& di tale possibile con-_

trazione, Occorrerebberodelle conoscenze. piu approfont
itecircala

 

(1) F.Forrero — op.citata.

 



 

Ssensibilita della domanda nazionale ed estera al variare dei prezzi,

edatale scopo sarcbbe senza dubbio auspicabile che si conducessoro

analisi approfondite rivolte ad accertaré l'olasticita di tal: doman— ~~

de rispetto al prozzo, “in condizionidiverse di reddito pro-capite oe

di pregzzi relativi degli altri prodotti sostitutivie

Le considerazionida noi fatte sono percid tutt'taltro che

conclusive, marappresentano tuttavia un campanello di allarme, @, yor-

remmo dire, una esortazionea studiareuna‘situazionéora che si8an—

cora in tempo.Una analisi dcl mereato delle uve da tavola condotta og-

gi varrebbe certamente adindicare, sia nel settore dolla produgione

che in quello dol mereato; quali potrebbero essere le migliorilineodi

intervento “atte 4 scongiurare gli effettidi una possibile crisi futura.

Per quanto riguarda le indicazioni attualmente forniteci ~

dal’comportamon'todeiprégzi alla produzioné lasituazione’ci si presen—

ta perd notevolmonte migliore. Come gia detto, fino al 1958 incluso i

prezzi sono andati crescendo, ec tale tendenza & pargialmente confermata

anchedai prezzd espressi in moneta costante (fie.3). . :

oo Il Ferreto, inoltre, per il quinquonnio 1960-64 prevode una

ulteriore ‘licvitazione dei prezzi alla esportagione, che perda noi’ son-

bra non trovi conferma nol comportamento dellaserie ospressa in moncta

costante. | :

Por coneludere, riferendoci a quanto precedentemente detto

sulltandamentodei prezzi,il mercato allo stato attualé sembrerebbe

favorevolmente orientato, anche tenendo conto doi bassi prezzi spuntati

nel’1959 e nel 1960, Tale morcato @ in fase di’rapida espansione, ma esi-

stono clementi tali da giustificarelepreoccupagionechola produzione

possa incremcntarsi di pit delle capacita di assorbimento,-ai-pregzi.at+
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tuali, del mercato nazionale e-di-quello estero, creando quindi in

un futuro non lontano i presupposti di una crisi la cui entita non

Siamo in grado.di valutare.

. Tale ipotesi, anche se basata su elementi indicativi..

non certo ‘probanti,. € degna. comunque dellamassima ‘attenzioneo
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 . POMODORO
 

Fin dall'immediato dopogucrra la produzgione nazionale -di

pomodori ha manifestatounamircata tendenza all'oespansione. Si @ giun

ti a livelli di circa 24-25 milioni diquintali di.prodotto ‘annuo,-e

le tendenze in atto lasciano facilmente prevedere che nei prossimi an-

ni si raggiungeranno produzioni ben maggiori.

L'incremento conseguito nelle produzioni e da ascrivere

sia all'cspansione dclla coltura che all'aumento delle rese per cettaro,.

La superficie annualmente investita a pomodoro supera oggi i 117.000 et

tari, contro Ha 58.000 del periodo 1937-38-39,ed Ha 84.000 del periodo

1950-51-52.
Le rese nazionali che hanno anch'esse registrato aumonti

considerevoli oscillano intorno a qli 200 per ecttaro, con punte massi-

me in Lombardia e¢ minime in Calabria.

Le principali regioni italiane produttrici sono la Campania,

1'Enilia, la Sicilia, la Puglia ed il Lazio in cui si ottengono i 3/4

circa dell'intora produgione nazionale. In termini percentuali la di-

stribuzione gcografica d:lla produzione e degli ettaraggi relativi al

1960 sono rappresentati nella seguente tabella.

 



 

Distribuzione percentuale della produzione e superficie

regionale a pomodoro nel 1960.-

Superfieie __Produatois
Campania a 19514 22,59 .

Emilia a 13,69. 22,07.

Sicilia a | 22,96: 18,18-

Puglia 7 11,21 6519.
Lazio me 6,41 55,49.

Altre regioni 26.62. 25,48 --

Totale Italia 100,00 | 100,00.:

. » o .

Wumerosissime sono le cultivar che appaiono nello9 assorti-

mento culturale italiano, @ cio anche in @ipondenza dei due usi cul -

viene destinata la produzione nazionale & pomodors, valea dire il con

sumo allo stato frosco e la trasformazione industriale. | |

Mancano surtroppe dati acourati. che pormetteno. ‘di “goparare

esattamente da un punto. di vista quantitativo questi due tipi.di produ-.

zgione, in realta tanto diversi fra loro. All'uopo, abbiamo elaborato

noi stessi dolle stime, calcolando, sulla base delle statistiche esisten

ti, il valoremedio.dei coefficicnti tecnici di trasformazione. dei. pro-

dotti: industriali: in equivalenti di materia prima impicgata..Dai dati

sulla produzione nazionale ai concentrati, pelati, succhi, ecCces; siamo -

-risaliti cosi allaquantitadi prodotto che inogni anno é€.stata impie—

gata dall'industriaconserviera. E quindi,.per differenza, abbiamo Ot—-

tenuto.unastimadeidiversi quantitativi annuali.di pomodoro destina—..

ti al consumo diretto.
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Produzione nazionale di pomodori (000 gli)

 

 

Anno —~Produgione Produgz. per uso Produg,. per consumo

| totale | industriale (1) diretto (1)

1949 10.871 "3.900 6.971

1950 12.474 7.115 5. 359
1951 12.515 6.700 5.815

1952 11.053 5.480 5.873

1953 13.681 6.700 6.981

1954 15.466 “R460 7.006: =..

1955 16.489 9.100 1.389
41956. 174168 9. 300 7.868

1957 = 19.611. 11,500 8.414
“1958. 25,503 14.420 “11,083.

1959 22.128. 12.000 40,128

1960 | 24,281 11.400 12, 881

(1) Ns. gtime.—_

i grafic relativi ‘all 'andamento.della produzione dipomo-

dori por uso industrial e @ per consumo ‘diretto mostrano nettamentela

_mancata tondenza all! espansione chesi @ avuta in tutti e due i setto-

ri (fig. 1) «G-specialmente nella produziono di pomodoro’ per: uso industria-—

le. Bisogna inoltre rilevare che quasi la meta della produzione comples-—

sive e> rapprosonteta da pomodor’-‘aestinati al consumo diretto. Tale pro

porzione pert varia notevolmenté fra regione ce regione, come si desume

dalla seguente tabella:
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Porcentuale della’produz.regionale.di pomodori destinata al consumo

dirotto(1)|

Campania ~~ 20% Puglia 65%.

Tym 14 ; | %
Emilia Ro on Umbria | 3%

magna 4 oo, a 4

° F Lazio = 15%

Sicilia 710% ne .
awn ao an Toscana 85%

Por qua nto riguarda 1a produzione di pomodoro por uso indu-

striale, bastera ricordare che circa. 1!80-85% dolla produzione naziona-

le di polati vicne ottcnuta in Italia Moridionale, nettre il pomodoro

per: concentrati viene PLOdovTo.prevalontononte in ItaJia Settentrionale .

 Parallelamente aalla pr oduza one la domanda nazionale ed c=

stera si é andata espandendo notovolnente. Ti cons uno ai ortagsi‘froschi

ce legumi secondo la Cao-Pinna raggiuns eo nel 1955-51 il valore anhuo ai |

circa 140 Ke. pro-capite, di. cui oltreKg.216 crano rappresentati oselusi

vamente .dal consumo: da pomodoro freschi. idati da noi caleclati, sulla

- damento delle disponibilita negp1a altimi-anni indicherebbore per il be

riodo 1959-60 una disponibilité media per abitantc ai circaKe.20 di po

- modoro per uso. industriale, © di circa Kg.2e di pomodoro por consumo di-

Lotto.

 

(1) = Fontes A. Giordano "Pomodoro" Relaz. proseontata alla Conf. Nazionale

Mondo Ruralo-e Agricolo —-Roma 8 giugno 1961.- Bozze di stampa.
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~"Disponibilité nazionalo di pomodori(000 gli)..

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Disp.pomodoro per an . en,
industria 3.368 5.734 5.241 4.155 5.566 6.597 7.356 7.054

1957 1958 1959 1960
9.423 12.397 10.249 8.966

Disp.pomodoro cons. 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

diretto) = = = =». 6.971 5-359. 5815 -5873 6981 .7006 7389 7868 8111

1958 1959... 1960.

_ Li aunonto avvontito nogli ultimi 13 anni folie disponibilita, na

ZiLona li.cl.. pomodoro fresco c da industria sono) rapprosontate dai grafici

in Pig. ey che “bene ino ttono in evidenza 1 notovoli sage di incremonto otto~

nutl y fe cho.forniscono un! idea abbastanza acourata dolla dinamica doi con-

sumi. “or 1un _prodotto come quollo in (CBAMCs infatti, e por un “lungo periode

ai tempo, e pluttosto logico ASSUMCTC cho le ‘disponibilita, od i consumi

siano fortemente corrolati |Ccho cssi abbiano avuto, ai consoguonznea, anda>

mento molto (similo. . : Oo

Tl mercato ostore ha avuto dmpor tanza bon divorsa nel aotormi-

nare la domanda totale per i due tipi di produzione. Le osportazioni di po

modoro fresco, pur cssendo aumentate rispetto ad un decennio fa, sono ri-

naste a divelli piuttosto modesti interessando solo il 5% circa della pro-

a aee

dugione di. pomodori per consumo DAretto.

“ Rgportagzioni éi nonodore’ frodes (000 qii)

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

493 410 448 393 486 567 636 758 881 753 763 58 648
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Le regioni osportatrici piu importanti sono’la Sicilia, gli

Abruzzi, leMarche, 1'Emilia e la Liguria, la cui. produzione viene per

lo pit smerciata sui morcati dolla Germania, della Svizzera.oc.dell'Au-

-‘gtria,in.concorrengza sia con le produgioni locali,incontinuo incbemen

to, che con le csportazioni di altri pacsi quali-la Bulgaria, la Spagna,

‘1'Olanda, L'Ungheria, coc. Va notato che l'esportazione italiana si con-

contra neil mcsi che sono anche quelli di maggior affollenonte dei merca-

“ti, montro @ quasi assonte in quelli primaverili, e cioe durante quel

--periodo in cui. ‘i pregzzi sono pit sostcnuti.

In particolare potromno a,ggiungere che nogii ultimi anni il

“44-1596dell'espor tazione totale e stata offettuata in giugno, il 43~~AA%s in

luglio, il 27-28% in agosto, il 4-5% in set tonbre, ed Li resto negli ulti-

mi mesi con sololo 0,2% nei 5 mosi ai. gonnaLO5 fobbraio, MALZO 5 aprile

(© maggio. —
| | Al contrario, |espor tazione doi derivati del pomodoro, pur

andando soggctta. ad alti c bassi di una cortaampiozze ha mostrato una

considerevole tondonze, all'cspansione. . a oe

Esportaz.di pomodori trasformati,cspresse in peso..cquivalcnte

oe (di prodotto fresco (000 ali)
(1948 1949 1950 1951 1952, 1953 1954 1955 1956. 1957 1958 1959 1960

469 238. 1381 1459 1025 1134 _ 1863 1844 2046. 2077 2023 1051 2434

Il grafico in fig.3, in cui le esportazionidei derivati sono

espresse in peso cquivalcnte di pomodoro: per uso industriale, illustra a

‘sufficiensa lL’ineremento: che gi & realizzato dal 1948 al 1960, L'esporta-

‘gione italianadi poelati@ dirctta. prevalentemente verso il Regno Unito ec

verso gli Stati Uniti, mentre quella di concentrati, il cul mercato in sen-

 



 

_ so gcografico ée notevolmonta pit amplo, € prevalentenento rivolta verso

il Regno Unito o versola Germania. Da notarc:la notevole espans one“acl-

ic esportazioni. da succhi che ha caratterizzato gli ‘ultimi 5+6 anni »

» Analoga aifforonza di comportanento ha caratterizzato lo vicen

(Ge Get prozzi del pomodoro industriale © per consumo dirctto.

a Pregzi meai nazionali dol ponodore (#/at0)_

Por uso indu-
1950 1951, 1952 1953, 1954 1955: 1956 1957 1958 1959 1960

striale 1.560 794° .965 1.750 2:065 1.265 1.127 1.428 12733 942 1683

Por consumo cL:

rotto (2.337 2,601 2,000.3.137 2.698 2.428 3.309 3.301 4.495 2883 4072

Le fig“4 rapprosonto graficamento Lo sondonze nanifostate dal

le‘due seric dai progzi osprosse in ‘moncta corrento dal 1948 al 190

Da essa risulta che i prezzi del Pomodoro destina to all! indu-

-stria_trasformatrice hanno, tutto sommto, rivelato un endanonto molto va«

“Ydabile |da un anno all'altro, © leeggermonto codonte por 11 poriodo. eonside

rato. Tendenza questa che sarebbe risultata ancor pit marcata C manifesta

se i prezzi fosscro stata addirittura osprossi in-moneta constante.

I pregzzi del pomodoro dostinato al consumo airotto, nalgraco

una corta variabilita che 2 andata via via aunontando hanno invece palesa~

-. to una notta tondonza al rialzo, ineromontandosi in una dozzina ai anni,

_del,15%: circa. Tale:tendenza allo aumento perdura ‘anche abbastanze eviden-—

temente se si csprime la scrie in monecta costante.

-E' giwmificativo, inoltre cho i pregzi, sia nazionalichedi

esportazione,dei pomodori per consumo dirctto siano decisamente migliori
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di quolli act. ponodori. per uso industrialc, nalgrado questi ultimi abbia-

no visto notovolnente ounentate le propric esportazioni. Ll pomodro fre-

SCO)in altro parole, pur ‘avendo' un mercato, come sopra accennato,. geo-

graaficanonte C tomperalnontc piu ristrotto di quello dcl pomodoro indu--

strialo, ha. goduto di una congviuntura pit favorevole, por cui la produzio

ne si e accresciuta in regime ai prozzi croscenti. E, cio che € anche. piu

importante, rivola una tondenza di fondo decisamente sostcnuta, malgrado

qualche incortozza accusata dalla maggiore variabilitadoi pregzzi in.que-

sti ultini anni » : :

Tl futuro del mereato del pomodoro industriale é difficiimen-

vo ovoditile,anche in- considerazione dolla notevole: importanza che in

esso assunecla donanda ostera; ma vi @ motivo di crcdere cho, nel lungo..

periodo, |csso rinarra piuttosto stabile. Purtroppo'al momento-attuale, non

osistono nemmeno clomonti cho lascino sperare in-una ricuzionedellacle-

_ vata instabilita dol progzzi nel breve poriodo. Le cause reali di tale in-

staabilite sono aivaria.natura “oO, a nostro avviso, tutt'altro che identi-

ficate O faci Inente idontificahili.

Uno studio rivolto a stabilire la loronatura,che nonsi li-

niti ad indagearle solo suporficialnonte, ma vada piuttosto a ricercarne

ie origini ‘nol node piu approfondito, dovrebbe indicarci il ‘modo por ri-

‘aurre |Linstabilita dod pregzi ‘cheé ‘gia stata per il passato, c a nol.

sonibra continuera ad ossere per il Futuro, causa a sua volta di. ngenti

perdi te da parto dogli: ngricoltori.

ii! facile, invece, ‘provedeore:‘lafutura cspansione-del merea-

+0 dol pomodoro per consumo diretto. I consumi nazionali aumentano velo-

comente, e lo stimoc dolla Cao-Pinna prevedono por il 1970 un consumo pro-
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capito di circa 37Kg., cui corrispondcrebbe un consumo nazionalo’ di ol=

tro 19 milionidiquintali. So la produzioné continuasse ad accrcescorsi

al vitmo’attualc, nol 1970 si raggiungorebboro livellidi circa 16-170.

milioni dai quintali. Quindi,secondo lo stime ora viportato, bisognoreb-

‘beattondersiunaumentodeci pregzzi rispotto ai prozzi attualiaffinchd

la dotianda vengacondottaadcguagliare 1!offorta.

B' perd indispensabilecho i trends attuali continuino in 3

futuro, csopratuttochocontinui1a tendonza in atto rivolta ad“ una espan

SlLone temporale del mercato attraverso una dilatazione dol calondario di

Ne ‘bisogna sottovalutarce l'importanza che una tale dilate

zione, congiunta ad und’ riduziono dei costi o ad un miglioramento della re-

to dei trasporti,potrebbe avere nol permettore alla produzione italiana:

di vaggiungoro aleuni di quoi favorovoli morcati* cstori ogei troppo lonta-

Ai sia gcograficancnteche tomporalmente.

‘Por concludore, i pochi clomont2in nostro possesso scnmbro-

rebbero confermare le favorevoli tondcnzc messe in mostra dalla scric 8to-

rica:deiprogzi da noi csaminata.

E' inutile aggiungore pord chesarcbbenecessariounostudio

pit dottagliatoprima’dipotor raggiungoro conelusioni dcfinitive; studio

in cui i tronds attualinondovrobboro ossore considerati com gli unici

possibili nel futuro, ma in cui dovrebboro ossore prose in esame le diver-

sc ipotesi altornative pit probabili sul comportamento futuro della produ-

zione, dci consumiec dei pregzi’ sul morcato nazionale c¢su quello estero.

 



 



 


