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Introduzione. - L'analisi dei dati Istat sull'agricoltura italiana, attraverso la lettura del
le statistiche congiunturali dell'agricoltura (Istat, 2009) e delle caratteristiche strutturali 
delle aziende agricole, rilevate nel corso del 4° e 5° Censimento Generale dell'Agricoltu
ra Italiana (Istat, 2003), rappresenta un buon indicatore per valutare l'evoluzione nelle 
coltivazioni agricole in atto e nelle aziende agricole attive nel settore primario. L'analisi 
dei dati ha confermato in Italia una contrazione numerica, avvenuta in tempi abbastanza 
rapidi, statisticamente significativa della coltivazione del castagno, in termini sia di azien
de sia di superfici coltivate, la quale ha interessato in maniera abbastanza eterogenea tut
to il territorio nazionale. Una parziale spiegazione, necessaria per poter interpretare la 
contrazione 0 l'incremento della superficie aziendale coltivata con castagneti da frutto, in 
coltura specializzata e/o promiscua, puo essere individuata negli interventi che l'Unione 
Europea ha messo in atto attraverso la Politica Agricola Comunitaria (PAC). Alcune misu
re della PAC, infatti, hanno previsto dei finanziamenti specifici, erogati dalle Regioni at
traverso i Piani di Sviluppo Rurale (PSR) , in grado di consentire la realizzazione di casta
gneti, a carattere prettamente estensivo, in specifiche realta agricole planiziali e/o di me
dia collina, con l'obiettivo principale di tutelare il paesaggio, mediante la coltivazione di 
colture arboree, agronomicamente idonee per la fascia collinare e pedemontana, capaci 
di garantire la permanenza degli imprenditori agricoli suI territorio, prevenendo fenome
ni di degrado ambientale causati.dall'abbandono delle aree rurali ritenute economica
mente non pili capaci di fomire una remunerazione adeguata aIle aziende agricole (Gal
luzzo, 2008a). 

L'applicazione di indici di concentrazione sintetici rappresenta una metodologia di 
studio geografico-economico utile per valutare la specializzazione produttiva nella colti
vazione del castagno di a1cune regioni italiane, consentendo di valutare, sia nel tempo sia 
effettuando un confronto spaziale, Ie dinamiche occorse a livello paesaggistico e territo
riale e strettamente connesse con la diffusione della coltivazione del castagno nelle diver
se province italiane (Galluzzo, 2006). Quest'ultima metodologia, tuttavia, non consente di 
cogliere e valutare i fattori locali che hanno agito sulla specializzazione produttiva delle 
aziende agricole nella coltivazione del castagno e Ie variabili socioeconomiche correlate 
con 10 sviluppo rurale e la salvaguardia del territorio, causa dell'abbandono delle aziende 
agricole e della marginalizzazione delle arre rurali montane preappenniniche e prealpine. 
L'applicazione dell'indice di concentrazione, soprattutto ad ambiti regionali, consente di 
ottenere dei coefficienti di localizzazione, utili per valutare la specializzazione produttiva 
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di uno specifico ambito di analisi; tuttavia, una scala analitica di osservazione dell'indice 
di concentrazione a base regionale 0 provinciale potrebbe ridurre gli elementi di infor
mazione ricavabili, poiche si va a operare su partizioni territoriali di limitate dimensioni 
con la conseguenza di aumentare la disaggregazione e rendere l'indicatore poco vicino 
alla dimensione locale osservata. Uno studio finalizzato all'individuazione dei distretti 
specializzati nella coltivazione del castagno e nella lavorazione del prodotto ottenuto, sia 
allo stato fresco sia trasformato, deve necessariamente prendere in esame Ie variabili so
cioeconomiche a esso connesse, tenendo in considerazione sia quanta la normativa agri
cola nazionale prevede per l'ammodemamento del settore primario sia quanta predispo
sto dalla Politica Agricola Comunitaria. Quest'ultima, infatti, attraverso il secondo pilastro 
della PAC, finalizzato a finanziare delle misure di intervento necessarie a garantire 10 svi
luppo rurale, ha assegnato aIle aree rurali di media e alta collina, dove si concentra la 
coltivazione del castagno, il ruolo di elementi fondamentali per garantire il presidio del 
territorio mediante la multifunzionalita. n legislatore europeo con la multifunzionalita ha 
formalmente riconosciuto all'azienda agricola la funzione di soggetto imprenditoriale ca
pace di produrre delle estemalita positive a vantaggio della collettivita, che devono esse
re remunerate e che si esplicano attraverso la salvaguardia del territorio e del paesaggio e 
10 sviluppo socioeconomico delle aree rurali. Le aziende castanicole, infatti, possono 
svolgere un ruolo molto importante di tutela dei territori collinari e montani che rischia
no, se non opportunamente gestiti, di andare idrogeologicamente e agronomicamente in 
dissesto e che, pertanto, richiedono incentivi .economici che l'Unione Europea assegna 
attraverso i Programmi di sviluppo rurale regionali. 

Specializzazione produttiva e sviluppo dei distretti. - In a1cune realta territoriali italia
ne nelle quali la coltivazione del castagno si e radicata e sviluppata da molti secoli (Pie
monte, Toscana, Lazio, Campania e Calabria), e dove e possibile evidenziare una elevata 
diffusione in termini sia di superficie sia di aziende castanicole attive, sono comparsi dei 
fattori localizzativi in grado di rendere possibile l'individuazione di a1cuni aggregati pro
duttivi costituenti dei distretti castanicoli affermati (Cuneo, Avellino, Firenze) 0 dei proto
distretti, collocati nelle province di Cosenza e di Rieti (fig. 1). In a1cune province e stato 
possibile evidenziare un'incidenza percentuale delle aziende coltivate a castagno sulla to
talita delle aziende agricole con colture arboree attive in Italia superiore al val ore medio 
nazionale, pari a 3,9% (fig. 2); in particolare, nella provincia di Cuneo il 35% della azien
de castanicole attive ha una superficie media superiore al dato nazionale, pari a 1,26 et
tari, e si colloca nella classe di Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) coltivata a castagno 
compresa tra 2 e 5 ettari. A livello formale e metodologico, l'individuazione di distretti 
produttivi comporta la necessita di definire a1cuni parametri a essi connessi e correlati tra 
i quali possiamo annoverare gli indici di concentrazione. Questi indici, infatti, sono mol
to utili per evidenziare se nell' area di osservazione ci sia una specializzazione in una de
terminata attivita produttiva, allorche siano osservati dei valori superiori ai valori medi re
gionali e/o nazionali. L'applicazione di indici di concentrazione sintetici nel caso del ca
stagno ca1colati a livello regionale, essendo la diffusione della coltivazione del castagno 
particolarmente sviluppata in a1cune province e caratterizzata da una ridotta incidenza 
percentuale della castanicoltura, a livello regionale e nazionale, sia suI totale delle azien
de agricole attive con coltivazioni legnose in atto sia sulla superficie coltivata, potrebbe 
rendere abbastanza difficoltosa la comparazione tra Ie diverse province esaminate. Tutta
via, la scelta di un ambito di confronto regionale dell'indice di concentrazione, rispetto a 
quello provinciale, ha consentito di stabilire l'esistenza di una significativa specializzazio-
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Fig. 1 - Localizzazione dei distretti castanicoli nella diverse province italiane (in grigioJ 
Fonte: elaborazione su dati Istat (2003) 

ne produttiva territoriale nella coltivazione del castagno tra Ie diverse regioni italiane; tut
to questa ha comportato l'indebolimento dell'indice di concentrazione sintetico poiche si 
e cambiata la scelta della scala di analisi, la quale da un contesto provinciale e diventata 
regionale, fermo restando la necessita di ricorrere a un indice di specializzazione regio
nale nella coltivazione del castagno per analizzare l'esistenza di distretti castanicoli ed ef
fettuare degli agevoli confronti territoriali. 

I provvedimenti legislativi istitutivi dei distretti, sia industriali (1. 317/1991, art. 36 
comma 1) sia rurali e/o agro-alimentari di qualita (dIgs 228/2001), evidenziano l'intenzio
ne del legislatore di evitare la banalizzazione della strumento operativo distrettuale e la 
successiva creazione di una pletora di distretti senza alcuna relazione socioeconomica e 
produttiva suI territorio, ribadendo la necessita di individuare e valutare obbligatoriamen
te tre elementi fondamentali necessari al formale riconoscimento dei distretti e che nel
l'ordine sono (Galluzzo, 2008b): la presenza di un contesto territoriale spazialmente defi
nita e omogeneo; la concentrazione, statisticamente significativa e superiore al valore 
medio regionale e nazionale, di imprese attive in un determinato settore 0 ambito pro
duttivo rispetto aHa totalita delle imprese presenti; la specializzazione produttiva delle 
imprese in produzioni alimentari di qualita certificate che si localizzano nel distretto agro
alimentare (specificita produttiva) rispetto a tutte Ie imprese attive in quel determinato 
settore 0 in una determinata attivita produttiva. 

La prima definizione di distretto si deve a Marshall, il quale, nel secolo scorso, indivi
duo nella concentrazione di strutture produttive di piccole e medie dimensioni in parti
colari zone, ben delimitate spazialmente e circoscritte territorialmente, un contesto in gra
do di assicurare un'elevata collaborazione tra Ie imprese, fondamentale per generare del-
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Dlllcidellza percefllllaie < 5% 

g /Ilcidenza percenlllale compresa Ira 5-10% 

• Incidenza percenruale compresa 
Ira 10-15% 

• lllcidenza percellluale > 15% 

Fig. 2 - Incidenza percentuale delle aziende castanicole attive sulle aziende con coltiva
zioni arboree presenti sui territorio provinciale 
Fonte: e1aborazione su dati Istat (2003) 

Ie relazioni tra aziende necessarie e utile per sviluppare un' atmosfera collaborativa (Be
cattini, 1987). Gli studi sulla 10calizzazione produttiva in agricoltura, tuttavia, devono te
ner conto della inamovibilita del fattore produttivo terra e dei costi connessi al trasporto 
delle derrate dai luoghi di produzione ai luoghi di trasformazione 0 commercializzazione. 
Queste due peculiarita del settore primario, infatti, agiscono sui soggetti economici impe
gnati nei processi di trasformazione, e li inducono a riunirsi in agglomerazioni produtti
ve-territoriali, individuabili in particolari aree territoriali, il cui scopo e quello di creare 
dei distretti agro-alimentari, autoalirnentando di conseguenza sia 10 sviluppo del distretto 
sia la specializzazione produttiva territoriale (Cesaretti, Green e Hammoudi, 2006). 

In letteratura, alcuni studi hanno dirnostrato ampiamente che uno dei fattori piu irn
portanti per 10 sviluppo del distretto in Italia sia stato la presenza suI territorio di a1cune 
condizioni socioeconomiche di base (Becattini, 2000); in particolare, lapresenza di un si
stema bancario di prossimita, rappresentato dalle banche con struttura prettamente coo
perativistica, sembra essere stato un elemento necessario a deterrninare l'affermazione e 
la localizzazione produttivo-territoriale di queste strutture distrettuali (Zanetti, 2008; Frat
ta Pasini, 2008; Galluzzo, 2008b). L'analisi sullo sviluppo dei distretti agro-alirnentari e ru
rali di qualita ha confermato come Ie variabili sOcioeconomiche, rappresentate dal siste-
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rna creditizio cooperativo di prossimita, dalle produzioni agro-alimentari di qualita (DOP, 
IGP, STG) e, infine, dalla localizzazione suI territorio di aziende agricole pluriattive, ossia 
in grado di diversificare la loro offerta produttiva con l'agriturismo (Galluzzo, 2009), sia
no fondamentali per garantire 10 sviluppo dei distretti nel settore primario. 

L'agricoltura ha avuto un ruolo fondamentale nella sviluppo dei distretti, fornendo Ie ri
sorse necessarie al loro avvio anche.·se, riei distretti industriali maturi e in quelli agro-ali
mentari, i legami e Ie relazioni funzionali tra Ie attivita del settore primario e quelle indu
striali si sono rarefatte e cristallizzate, con la diretta conseguenza di ridurre Ie possibilita di 
far circolare e scambiare, in maniera biunivoca, Ie informazioni e Ie conoscenze tra Ie 
aziende agricole e gli altri soggetti produttivi coinvolti (Cecchi, 1988). La specializzazione 
produttiva e la necessita di esternalizzare funzioni produttive, legate alIa trasformazione e 
alIa vendita dei prodotti, tuttavia, hanno agito in maniera tale da consentire un'integrazione 
tra il mondo industriale e quello agricolo con 10 sviluppo dei distretti agro-alimentari (Cec
chi, 2001) in alcune regioni dell'Italia settentrionale (Liguria per Ie produzioni floro-vivaisti
che, Piemonte perla castanicoltura e la coltivazione delle nocciole da utilizzare nell'indu
stria alimentare, Lombardia per l'orticoltura ed Ernilia-Romagna per il pomodoro), dell'Italia 
centrale (Lazio per Ie castagne e Ie nocciole, Toscana per Ie produzioni vitivinicole, Umbria 
per l'olivicoltura e l'agriturismo) e dell'Italia meridionale (Basilicata per la frutticoltura e 
l'orticoltura estensiva, Campania e Puglia per il pomodoro, Sicilia per l'orticoltura protetta). 

Lo sviluppo del distretto nel settore primario pub avvantaggiarsi di un tessuto sociale e 
di competenze fondamentali alla sua affermazione anche se, nel distretto agro-industriale, 
il legame con la produzione agricola locale appare essere debole, con una tendenza a 
usare prodotti di origine extra-distrettuale. All'interno del distretto, tuttavia, la comunita lo
cale tende ad attribuire un ruolo fondamentale al luogo di origine delle produzioni, fermo 
restando il ruolo insostituibile che viene riconosciuto, dagli attori coinvolti nel processo 
produttivo, organici e strutturati all'interno del distretto agro-alimentare, alle competenze e 
alle tecniche produttive consolidate e specifiche che caratterizzano una determinata area 
produttiva distrettuale (Cecchi, 1992). Nel distretto agricolo, sia nell'accezione di distretto 
agro-alimentare sia in quella di distretto rurale di qualita, caratterizzato per avere una 
estensione limitata eben definita, l'aspetto locale appare essere il punto nevralgico suI 
quale concentrare l'analisi, la quale individua, nell'elemento soggettivo-relazionale (circo
larim dell'informazione) e nell'integrazione tra tutti i soggetti coinvolti, una variabile da 
non sottovalutare, necessaria a garantirne il suo sviluppo (Cecchi, 2001). 

Le variabili spazio-territoriali e quelle sociali e produttive hanno costituito gli aspetti 
fondamentali cui illegislatore si e basato nel 2001 per definire e attuare i provvedimenti di 
ammodernamento nel settore agricolo e per definire i distretti agricoli in Italia. Al momen
to attuale, esdudendo la dassificazione formale prevista nell'articolato del decreto legisla
tivo 228/2001, e possibile distinguere due tipologie operativo-funzionali di distretto attive 
nel settore primario: il distretto marshalliano, il cui obiettivo principale e quello di ridurre 
i costi di produzione, nel quale e possibile individuare, suI territorio e nei diversi contesti 
di specializzazione produttiva, diverse aggregazioni di imprese in grado di offrire un pro
dotto non molto differenziato; il distretto della terza Italia, avente degli elementi di forte 
competizione e cooperazione, che si localizza in aree con produzioni agro-alimentari tipi
che, ben strutturate. L'obiettivo di questa tipologia di distretto e quello di consentire il rag
giungimento di uno scopo comune quale la valorizzazione del prodotto e delle specifidm 
territoriali, gestito esogenamente dagli operatori coinvolti con Ie strutture di coordinamen
to produttivo delle produzioni agro-alimentari di qualim (Nardone e Pilone, 2(09), con un 
elevato grado di coordinamento tra i soggetti economici interessati e associato a un basso 
grado di propriem delle strutture produttive (Robertson e LangloiS, 1995). 
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L'istituzionalizzazione di un distretto nel settore prirnario, in partieolare nelle aree ru
rali, finalizzato esclusivamente a generare un vantaggio socioeconomico per alcuni sog
?:etti portatori di interesse attivi suI territorio, potrebbe discostarsi dall'obiettivo finale che 
) distretto dovrebbe avere, ossia quello di valorizzare l'intero territorio e Ie comunita so
cioeconomiche locali che in esso risiedono da un punto di vista sociale, economico, pro
<'uttivo e ambientale (Galluzzo, 2005). 

Il distretto castanieolo italiano si e affermato e potra svilupparsi in quelle realta rura
l; nelle quali sono presenti eben radieate elevate interazioni sia all'interno dell'azienda 
,ja tra aziende agrieole e aziende di trasformazione-commercializzazione e con Ie istitu
Lioni e i centri di ricerca al fine di poter generare dei vantaggi competitivi legati alla 
r:esenza di precise specificita produttive e di conoscenza diffusa, colle gate alla produ
?lOne del castagno in maniera diretta e indiretta, e in grado di gene rare una elevata inte
grazione tra tutti i soggetti coinvolti. Lo sviluppo delle interazioni nelle aree castanieole 
potra generare, in ambito sia regionale sia interregionale, dei pool distrettuali con pro
prie peculiarita, capaci di valorizzazione esclusivamente quelle realta caratterizzate da 
contesti produttivi di alta collina e montani nei quali la coltivazione del castagno rap
r,esenta un punto di forza, impegnando molte aziende agrieole e manodopera locale, e 
nun una coltivazione margin ale con· caratteristiehe di residualita di aree planiziali ap
pe::nniniehe 0 prealpine. 

Obiettivo e metodologia. - La finalita di questa rieerca e stata valutare, mediante l'appli
cazione di un indice di concentrazione specifieo, l'esistenza di regioni italiane caratterizza
te da una specializzazione territoriale nella coltivazione del castagno; secondo quanta defi
nito dal decreto legislativo 228 del 2001, l'indiee di concentrazione, superiore al valore me
dio nazionale, di aziende agricole attive nella coltivazione del castagno rispetto alla totalita 
delle aziende agricole attive e una condizione necessaria per l'individuazione dei distretti 
castanicoli. La fase successiva della ricerca e stata, attraverso l'individuazione di un model-
10 di regressione multipla, quella di analizzare quali variabili socioeconomiehe possono 
agire sullo sviluppo dei distretti castanicoli in alcune regioni italiane. 

Per poter verifieare la diffusione di distretti castanieoli nelle regioni italiane, attraverso 
l'analisi della speciaJizzazione produttiva nella coltura del castagno, si e applicato l'indice 
di specializzazione produttiva di Balassa-Hoover, il Quale e risultato essere un indicatore 
idoneo a verificare e confrontare, in un periodo di otto anni (2000-2008), la specializza
zione castanieola in tutte Ie regioni italiane e a individuare l'esistenza in esse di alcune 
n~alta territoriali aventi una maggiore specializzazione sia per superfieie coltivata sia per 
aziende attive nella coltivazione del castagno. In formula, i due indici di specializzazione 
produttiva utilizzati sono stati i seguenti: 

lesc = indiee di specializzazione e di concentrazione territoriale della superficie casta
nicola nella regione analizzata (regione j-esirna); 

ni,} = superficie coltivata con la coltura i-esirna, ossia investita a castagno, nella regio
ne j··esirna analizzata; 

Lini,} = superficie complessiva coItivata a castagno in tutte Ie regione j-esirne; 
LiLjn i,} = superficie coitivata con colture arboree complessivamente presenti in Italia 

intesa Quale sommatoria di tutte Ie coitivazioni arboree presenti nelle regioni j-esirne. 
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ICac = (n· /}: .. .) * (n. /'\'S . . .)"1 
1,) 1lli,) I,) £-I£-)n I,) 

ICac = indice di specializzazione e di concentrazione territoriale delle aziende casta
nicole attive nella regione analizzata; 

ni,j = numero di aziende attive nella coltura i-esima, ossia il castagno, presenti nella 
regione j-esima osservata; 

Lini,j = numero di aziende complessive attive nella coltivazione del castagno nella re
gione j-esima; 

Li}:jn i,j = numero complessivo di aziende agricole attive nelle coltivazioni arboree 
presenti in tutte Ie regioni j-esime. 

Per valutare Ie variabili socioeconomiche che hanno infiuito sullo sviluppo dei di
stretti castanicoli si e fatto ricorso all'applicazione di due modelli. Un primo modello, 
mediante l'analisi delle componenti principali (ACP) , applicato aIle variazioni percentua
Ii intervenute nel periodo di osservazione aIle variabili socioeconomiche considerate, ha 
consentito di definire Ie correlazioni tra Ie variabiIi che sono state statisticamente signifi
cative (Jolliffe, 1986) e utiIizzarle successivamente nella costruzione del modello di re
gressione multipla. La scelta dell'analisi delle componenti principali si e basata sulla ne
cessita di ottenere una variabile, componente principale, che riuscisse a sintetizzare il 
dataset costituito da numerose variabili sociali ed economiche, che hanno inciso sullo 
sviluppo della coltivazione del castagno nelle diverse regioni italiane e, in particolare, 
sullo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, condizione fondamentale per Iimitare la 
marginalizzazione delle stesse e consentire 10 sviluppo dei distretti castanicoli. Con l'ana
Iisi delle componenti principaIi, a partire dai dati territoriaIi, e stato possibile otten ere 
una variabile complessiva che potesse rappresentarli in maniera complessiva, minimiz
zando Ie perdite di informazione del modello. Dagli autovettori, infatti, e stato possibile 
ottenere il peso che ogni variabile sociale ed economica ha ayuto sulla componente 
principale e sullo sviluppo dei distretti castanicoli nelle diverse regioni italiane, consen
tendo, inoltre, di scegliere, in base ai valori di correlazione riscontrati, quali variabili ab
biano agito in maniera preponderante sulla componente principale e in quale misura in 
termini ponderali. Da cia ne e scaturita la possibilita di utilizzare l'analisi delle compo
nenti principali quale modello capace di selezionare Ie variabili socioeconomiche pili 
importanti e in grado di avere, in termini di coefficienti di correlazione, un effetto stati
sticamente significativo sullo sviluppo dei distretti castanicoli e utilizzando, infine, queste 
variabili nel modello di regressione multipla. 

Nel secondo modello sono state analizzate, attraverso un modello di regressione mul
tipla, stimato con il metodo dei minimi quadrati ordinari (Verbeek, 2006), Ie variabili so
cioeconomiche che sono risultate essere statisticamente significative durante l'applicazio
ne del modello di analisi delle componenti principali. Gli stimatori che si ottengono con 
il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) sono rappresentati dalla intercetta e dalla 
pendenza della retta; in formula possono essere cosl riasssunti: 

Yi = variabile dipendente da valutare ossia la funzione obiettivo; 
ISo = costante; 
lSI = coefficiente stimato dal modello; 
Xi = variabile indipendente considerata; 
ui' = termine di errore. 
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Tab. 1 - Indice di concentrazione aziende castanicole (/Cac) nelle regioni italiane otte
nuto nei due diversi periodi di osservazione 

Regione 2000 2008 Regione 2000 2008 

Piemonte 2,00 2,90 Marche 0,68 0,48 
Valle d'Aosta 4,10 7,46 Lazio 1,17 1,13 
Lombardia 0,56 0,78 Abruzzo 0,14 0,13 
Liguria 1,54 1,04 Molise 0,04 0,01 
Trentino-A.A. 1,30 0,73 Campania 2,22 2,77 
Veneto 0,17 0,01 Puglia 0,07 0,05 
Friuli-V.G. 0,09 0,09 Basilicata 0,88 0,37 
Emilia-Romagna 0,81 0,95 Calabria 2,77 2,85 
Toscana 3,20 2,80 Sicilia 0,35 0,24 
Umbria 0,66 0,35 Sardegna 0,67 0,12 

Fonte: elaborazione su dati Istat (2003 e 2009) 

Le assunzioni di fonda, che sana alla base per l'applicazione del madelIa OLS, sana 
state Ie seguenti: l'errore statistic a Uj ha media condizionata nulla data Xi' ovvera E(Ui I 
Xi) = 0; (Xi' Yi),i = 1, .... ,n so no estratti in dip en dente mente e identicamente distribuiti 
(i.i.d.) dalla lora distribuzione congiunta; (Xi' ui) hanna momenti quarti finiti non nulli; 
che non vi sia correlazione tra i regressori e i disturbi casu ali in maniera tale che il val are 
tra IS atteso e IS stimato siano identici. 

Il madelia di regressione, ottenuto con i minimi quadrati ordinari, e stato applicato a 
due diverse ipotesi. La prima ipotesi ha considerato, esclusivamente, Ie variabili socioe
conomiche statisticamente significative emerse nell'applicazione can l'analisi delle com
ponenti principali, applicato aIle variazioni percentuali, calc alate nel periodo di studio 
2000-2008. La seconda ipotesi ha considerato, invece, un modello di regressione multi
pIa, applicato aIle annualita 2000 e 2008, mediante la trasformazione in logaritmo natu
rale delle variabili indipendenti PIL e valore aggiunto ottenuto nel settore primario nelle 
diverse regioni italiane, al fine di rendere Ie variabili pill omogenee tra lora. In questa 
seconda ipotesi, nel modello sono state intradotte altre due variabili indipendenti: il tas
so di irregolarita in agricoltura, il Quale esprime il rapporto tra Ie unita lavorative regola
ri e Ie unita lavorative totali impiegate, che si considera una variabile proxy capace di 
spiegare la percentuale di persone attive nel settore agricolo senza alcuna copertura 
previdenziale e assicurativa; la variabile indipendente redditivitaaziendale espressa in 
termini di unita di dimensione economic a (UDE) inferiore a 1, ottenuta dividendo il red
dito lordo standard aziendale per 1.200 euro. L'obiettivo di intradurre queste due varia
bili nel modello di regressione multipla e stato quello di testare, nel confranto tra Ie an
nualita 2000 e 2008, se nelle regioni italiane alcune aziende castanicole, aventi sia di
mensioni aziendali limitate sia un reddito abbastanza ridotto, possano avere un effetto 
importante sullo sviluppo dei distretti castanicoli. L'obiettivo dell'intraduzione di queste 
due variabili indipendenti e stato quello di valutare se il distretto castanicolo possa rap
presentare un elemento utile a garantire la salvaguardia del territorio delle aree rurali 
svantaggiate di alta collina con elevata acclivita, caratterizzate da una redditivita azien
dale limitata, e capaci di occupare il personale aziendale rispetto Ie regole in materia di 
impiego di manodopera. 



La specializzazione nella coltivazione del castagno in Italia 131 

Tab. 2 - Variabili socioeconomiche considerate nell'analisi delle componenti principali e 
valori dei coefficienti 

Variabile 
Aziende castanicole attive (nO) 
Tasso di occupazione in agricoltura (%) 

SAU coltivata a castagno (ha) 
Valore aggiunto settore primario (euro) 
Tasso di irregolarita (%) 
PIL prodotto dal settore primario (euro) 

Fonte: elaborazione su dati Istat (2003 e 2009) 

Coefficiente 
0.79 
0.64 
0.67 
0.18 

-0.76 
-0.52 

Risultati e discussione. - La disamina dei dati inerenti all'indice di concentrazione ha 
confermato, in termini sia di superficie coltivata a castagno sia di aziende agricole attive, 
la specializzazione nella coltura castanicola in alcune regioni italiane nelle quali la colti
vazione appare essere radicata nel tempo e valorizzata attraverso dei marchi di qualita 
certificata riconosciuti a livello europeo quali l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) e la 
Denominazione di Origine Protetta (DOP). L'analisi degli indici di concentrazione ha 
confermato quanto evidenziato nell'annualita 2004 a livello provinciale in alcune ricer
che effettuate in un periodo di tempo pili contenuto anche se esteso a tutte Ie province 
italiane (Galluzzo, 2008a). 

In alcune regioni, quali la Valle d'Aosta e Ie Marche, si e riscontrato un indice di con
centrazione, in termini di aziende castanicole attive, ben superiore al valore medio nazio
nale. Una spiegazione di cib pub essere individuata nell'effetto conseguente all'applica
zione di alcune misure di Politica Agricola Comunitaria, attuate con il Programma di Svi
luppo Rurale in alcune regioni, Ie quali hanno agito sullo sviluppo della coltivazione del 
castagno in alcune aree di pianura 0 di media collina, all'interno delle quali, tuttavia, la 
castanicoltura mantiene un carattere di residualita, non in grado di generare 10 sviluppo 
di distretti castanicoli. L'analisi dell'indice di concentrazione applicato aIle aziende ha evi
denziato i maggiori incrementi nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Campania e Ca
labria, regioni specializzate nella produzione di castagne da lungo tempo (tab. 1). I de
crementi, in termini di aziende castanicole attive e, conseguentemente in termini di indi
ce di concentrazione, imputabili alIa diffusione nei castagneti di fitopatologie e a un pro
cesso di spopolamento dalle aree di alta collina verso quelle di pianura, sono stati ri
scontrati in regioni ad alta specializzazione castanicola quali Toscana e Lazio. L'analisi 
dell'indice di specializzazione della superficie coltivata a castagno (lCsc) ha fatto emerge
re, in tutte Ie regioni italiane, un forte decremento della superficie coltivata; solo Lazio e 
Campania hanno fatto registrare dei valori superiori al valore medio nazionale e sono ri
sultate essere Ie regioni nelle quali si e riscontrata, nell'intervallo considerato, una cresci
ta significativa della superficie coltivata rispetto alIa contrazione che ha interessato, inve
ce, tutte Ie altre regioni italiane (fig. 3). L'analisi dell'indice di concentrazione, sia in ter
mini di aziende castanicole attive sia di superficie coltivata, ha confermato la vocaziona
lita e la specializzazione produttiva delle regioni tradizionalmente castanicole italiane 
(Piemonte, Toscana, Lazio, Campania e Calabria), nelle quali il riconoscimento a livello 
internazionale di marchi di qualita ha svolto un ruolo molto importante per 10 sviluppo di 
distretti rurali di qualita e per il presidio del territorio. 
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Fig, 3 - Indice di concentrazione della supeificie coltivata a castagno (lesc) nelle diverse 
province italiane 
Fonte: elaborazione su dati Istat (2003 e 2009) 

L'analisi della specializzazione territoriale, mediante l'osservazione della diffusione 
del distretto agro-alimentare e del distretto rurale di qualita, secondo la classificazione in
trodotta con il decreta legislativo 228 del 2001, ha evidenziato un incremento del nume
ro dei distretti attivi nel settore primario, i quali sono passati da 7, rilevati nel 2000, a 90 
secondo la rilevazione 2008. In particolare, un'elevata specializzazione territoriale nella 
diffusione del distretto nel settore agricolo si e registrata nelle regioni nelle quali la colti
vazione del castagno e abba stanza diffusa (Calabria, Campania e Lazio). 

L'analisi delle componenti principali CACP) ha evidenziato, nell'intervallo di studio 
preso in considerazione, come una maggiore diffusione della coltivazione del castagno 
neUe regioni italiane, in termini sia di aziende attive sia di superficie coltivata, abbia de
terminato un incremento dell'occupazione nel settore primario, associata a una contrazio
ne dell'irregolarita lavorativa (tab. 2). Tutto cia dimostra il ruolo delle aziende castanico
Ie nella sviluppo sociale, con effetti statisticamente significativi prevalentemente sulla ric
chezza complessiva, espressa in termini di prodotto intemo lordo agricolo, rna non suI 
valore aggiunto agricolo. 

L'applicazione del modello di regressione multipla alle variazioni percentuali ottenute 
nelle variabili socioeconomiche considerate nell'analisi delle componenti principali ha 
confermato un buon livello di adattamento del modello ai dati con dei valori di R2 pari a 
0,90. Dall'analisi e emerso come Ie aziende castanicole italiane, variabile dipendente, ab
biano avuto una relazione direttamente proporzionale con la variabile indipendente va
riazione della superficie coltivata a castagno Ctab. 3). Le regioni dove c'e stato il maggio
re incremento, in termini numerici, di aziende agricole specializzate nella coltivazione del 
castagno hanno fatto rilevare un incremento delle superficie coltivata. Le aziende agrico-

I 
L 
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Tab. 3 - Applicazione del modello di regressione sulle variabili indipendenti socioecono
miche statisticamente significative emerse durante l'analisi delle componenti principali 
(ACP). La variabile dipendente e rappresentata dalle aziende castanicole attive 

Coefficiente p-value Significativitil. 

Costante 1695,87 0,00428 ••• 
SAU castanicola 0,29701 0,09457 • 
Tasso di irregolarita -16,0024 <0,00001 ••• 
Occupazione agricola 1,89252 0,58561 ns 
PIL -98,6253 0,00058 ••• 
Valore aggiunto -1,22457 0,61910 ns 

ns: non significativo 
• significativo al 5-10 %; •• significativo al 1-5%; ••• significativo < 1% 

Fonte: elaborazione su dati Istat (2003 e 2009) 

Tab. 4 - Modello di regressione multipla nei due periodi considerati, applicato alla varia
bile dipendente aziende castanicole attive, con l'introduzione delle variabili indipenden
ti UDE e tasso di irregolarita nel settore prima rio e la trasJormazione in logaritmo natura
le (In) delle variabili PIL e valore aggiunto 

2000 2008 

Coefficiente p-value Significativita Coefficiente p-value Significativita 

Costante -49324,7 0,00025 -21494,8 0,02948 
In PIL 5757,96 0,00150 2795,31 0,06880 
In val ore aggiunto -2952,72 0,01467 -1687,61 0,23101 ns 
Aziende con UDE pari a 1 -0,106783 0,01499 380,991 0,03852 
Tasso di irregolarita 956,187 0,00005 -0,01569 0,46255 ns 

ns: non significativo 
'significativo al 5-10 %; •• significativo al 1-5%; ••• significativo < 1% 

Fonte: elaborazione su dati Istat (2003 e 2009) 

Ie castanicole appaiono essere localizzate in aree fortemente depresse nelle quali si e ri
scontrata una diminuzione del tasso di irregolarita nel settore agricolo. 

II modello di regressione lineare applicato all'annualita 2000, mediante la trasforma
zione in logaritmi naturali delle variabili indipendenti PIL prodotto dal settore primario 
nelle diverse regioni italiane e valore aggiunto agricolo, e con l'introduzione delle varia
bili indipendenti, finalizzate a considerare Ie aziende agricole che abbiano una redditivita 
pari a un UDE, ha evidenziato come Ie aziende castanicole abbiano avuto una correlazio
ne diretta con il tasso di irregolarita presente nel settore primario e della ricchezza com
plessiva prodotta dal territorio in termini di PIL (tab. 4). I risultati ottenuti nel modello di 
regressione nel confronto tra Ie due annualita 2000 e 2008 hanno evidenziato come Ie 
aziende castanicole appaiono localizzarsi in quelle regioni caratterizzate da aziende agri
cole con dimensioni econorniche ridotte inferiori a 1. 
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Nel secondo periodo di osservazione, annualita 2008, il madelIa di regressione multi
pia ha fatto riscontrare come Ie aziende agricole castanicole abbiano avuto una relazione 
diretta can la variabile indipendente PIL ottenuto nel settore primario, mentre Ie variabili 
indipendenti tasso di irregolarita in agricoltura e val are aggiunto prodotto nel settore pri
mario non hanna avuto a1cuna relazione statisticamente significativa can la diffusione 
nelle regioni italiane delle aziende castanicole e dei distretti. 

Conclusioni. - L'analisi ha confermato come nelle regioni italiane, all'interno delle 
quali esiste una elevata specializzazione produttiva castanicola, consolidatasi nel tempo e 
che ha aVLJto nel riconoscimento delle produzioni castanicole di qualita, mediante il mar
chio IGP, il corona menta necessaria alIa valorizzazione del prodotto e del territorio, ci 
siano Ie condizioni per la diffusione e il riconoscimento del distretto castanicolo da parte 
delle istituzioni preposte, can l'applicazione di quanta definito dalla norrnativa nazionale 
oppure, come ad esempio nella regione Lazio, attraverso l'approvazione di provvedimen
ti specifici (Distretto della Montagna). Quest'ultimo provvedimento norrnativo dovrebbe 
servire, insieme aile misure di finanziamento previste dal Programma di Sviluppo Rurale 
regionale ad ammodernare Ie aziende castanicole mediante una maggiore meccanizza
zione dei processi di raccolta, di confezionamento, di trasforrnazione e di diversificazione 
del prodotto. La sviluppo di un'azienda castanicola moderna, meccanizzata ed economi
camente efficiente, infatti, dovra sfmttare gli stmmenti operativi e finanziari previsti can il 
riconoscimento istituzionale dei distretti mrali e agro-alimentari di qualita e can la certifi
cazione di qualita del prodotto, la Quale si deve integrare can Ie potenzialita turistiche 
delle aree rurali al fine di valorizzare, in maniera integrata, il prodotto con il territorio, 
dando luogo ad aziende castanicole che siano pluriattive, ossia capaci di offrire una mol
teplicita di prodotti e servizi connessi in grado di salvaguardare Ie aree mrali dal rischio 
di abbandono produttivo e marginalizzazione. La creazione di percorsi di valorizzazione 
del prod otto e del territorio rurale specifici, quali la Strada della Castagna, previsti da al
cune normative regionali, sara uno strumento fondamentale per valorizzare in maniera 
integrata il distretto della castagna e il turismo che in queste aree si localizza. In conc1u
sione, la castanicoltura rappresenta una leva strategic a fondamentale per il presidio del 
territorio e 10 sviluppo di aziende agricole pluriattive e multifunzionali necessarie per il 
presidio delle aree montane e delle potenzialita turistiche in esso presenti. 

L'analisi ha confermato l'esistenza, in a1cune regioni italiane, di aree aventi una forte 
specializzazione territoriale e produttiva nella produzione di castagne dirette a trasforma
te in purea a in altri prodotti gastronomici, nei confronti delle quali, ne! prossimo futuro, 
sarebbe auspicabile che da parte sia dellegislatore italiano sia dell'Unione Europea ci sia
no degli interventi di politica agricola specifici finalizzati a salvaguardare la loro funzione 
di stmtture in grado di presidiare ecologicamente ed economicamente Ie aree rurali. Gli 
interventi necessari dovranno essere finalizzati a favorire la permanenza delle imprese 
castanicole sui territorio, can il fine di salvaguardare il paesaggio castanicolo, 10 spazio 
mrale e la qualita della vita nelle aree mrali. La presenza delle imprese castanicole, infat
ti, pub rappresentare un deterrente per un maggiore controllo e prevenzione dei feno
meni di dissesto idrogeologico e di degrado del paesaggio dei versanti di alta collina e 
pedemontani. Non va dimenticato che una delle fondamentali cause di abbandono delle 
superfici castanicole, imputabile a una contrazione nella redditivita del prodotto e a 
un'offerta non aggregata in stmtture cooperativistiche e/o consortili, e rappresentato da
gli elevati costi di raccolta del prodotto e dalla diffusione di patologie molto pericolose 
(mal dell'inchiostro, cancro corticale, cinipide galligeno) che hanna fortemente compro-
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messo la coltivazione del castagno in molte regioni italiane (Lazio, Toscana, Piemonte). 
n distretto castanicolo ha risentito in maniera diretta della ricchezza prodotta sui terri

torio, localizzandosi in quelle realta aziendali caratterizzate da aziende agricole con livel
li di dimensione economica limitata, espressa in termini di UDE, e da una limitatezza nel
la dimensione aZiendale, la quale, salvo quanta evidenziato nella provincia di Cuneo, in
teres sa aziende castanicole con una superficie media, inferiore ai 2 ettari di superficie 
agricola utilizzabile coltivata a castagno. 

n distretto castanicolo e diventato un elemento fondamentale per la valorizzazione e 
la tutela del trinomio comunita locale-territorio-prodotto. n distretto castanicolo dovra, 
pertanto, promuovere Ie specificita presenti all'intemo delle aree rurali, caratterizzate dal
la produzione di castagne di qualita certificata, intensificando Ie relazioni all'intemo delle 
aziende castanicole e sui territorio, mediante un coinvolgimento diretto delle istituzioni, 
cap ace di caratterizzare, coinvolgere e rendere coeso sia il tessuto socioeconornico e pro
duttivo-imprenditoriale castanicolo sia il proprio contesto territoriale-produttivo. 
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THE SPECIALIZATION IN CHESTNUT CULTIVATION IN ITALY AND DEVELOP
MENT OF CHESTNUT DISTRICTS. - The aim of this research was to analyze the transfor
mation of chestnut cultivation in all Italian regions during a short time from 2000 till 2008. 
To describe some changes it has used a concentration index that is a good tool to indivi
dualize the existence of some chestnut districts, according to recent Italian laws and re
gulations about the modernization of agricultural sector. The principal component analy
sis was able to estimate the social and economic variable that could have a fundamental 
role on the district development. The main social-economic data have been worked out 
in a model of multiple regression, which has allowed to describe both the role and nmc
tion of some specialized districts in chestnut cultivation and the development of chestnut 
district during the observation time. In general, the chestnut district was able to guaran
tee the development of some mountainous rural areas, even if the latest diffusion of so
me illnesses is a downside that is increasing the marginalization of chestnut cultivation. 
In conclusion, the chestnut district is located in Italian regions where there are many 
farms with a reduced cultivated surfaces and with lower economic dimensions and mo
derate earning performances. 
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