
RASSEGNE 

Gli strumenti di analisi e lo schema delle scelte 
aziendali elaborato dal Serpieri 

Premessa 

Al Convegno degli E c o n o m i s t i Agrar i di Por t ic i del 1963, sia p u r e in 
c o n t r a s t o con le affermazioni  di a lcuni s tud ios i i ta l iani , fu  pun tua l i zza to , 
nella re laz ione gene ra le svol ta ad o p e r a del prof.  Di Cocco (1), c o m e nello 
s c h e m a gene ra le del le scel te az iendal i fo rmula t e  o l t r e u n t r e n t e n n i o 
p r i m a dal Se rp i e r i fossero  già con t enu t i i p r inc ip i t eor ico-economic i che 
p r e s i edono al le scel te s tesse . Le conclus ioni a cui il Di Cocco p e r v e n n e 
sono t u t t o r a del la m a s s i m a i m p o r t a n z a po iché r i g u a r d a n o u n o dei pro-
b l e m i p iù d iscuss i de l l ' economia a g r a r i a ne l l ' u l t imo d o p o g u e r r a . 

In fa t t i  d a u n a p a r t e si p o t e v a p e n s a r e che i giovani , con l ' in t rodu-
zione dei nuovi s t r u m e n t i d 'anal is i , vo lessero fornire  a l l ' economia a g r a r i a 
u n a ves te del t u t t o n u o v a e cioè normativa, che p r e sc indes se d a 
quel la v is ione d ' in s i eme del l ' az ienda che è così viva nel Serp ie r i . D ' a l t ro 
can to p e r ò b i s o g n a v a t ene r e con to che mo l t i p r e s u p p o s t i e c o n o m i c i si 
e r a n o indi r izza t i p e r vie d iverse d a quel le che il Se rp i e r i aveva formu-
lato ne l s u o s c h e m a di scelte; infatt i  e r a n o s t a t i per fez ionat i  nuov i s t ru-
m e n t i di i ndag ine s ia a scopo conoscitivo che a scopo normativo: le fun-
zioni di p roduz ione , la p r o g r a m m a z i o n e l ineare , il b i lanc io p r o g r a m m a t o , 
la t eo r i a dei giochi, ecc. Il fat to  che ques t i s t r u m e n t i d 'ana l i s i ven i s se ro 
app l i ca t i o fossero  in p r o c i n t o di esser lo in var ie b r a n c h e de l l ' a t t iv i tà 
economica , dal le benz ine ai gelat i , da l l ' i ndus t r i a m e c c a n i c a a que l la man-
gimis t ica , ecc., s t imo lò mo l t i g iovani s tud ios i di e c o n o m i a a g r a r i a a 
t e n t a r e di fare  a l t r e t t a n t o a n c h e nel c a m p o delle scel te az iendal i . 

La app l icaz ione di mode l l i n o r m a t i v i d 'anal i s i al c a m p o agr icolo 
cominc iò p e r ò in I t a l i a con u n ce r to r i t a r d o r i s p e t t o agl i a l t r i Paes i a 
causa s o p r a t t u t t o di due mot iv i e cioè: le p r i m e fo rmulaz ion i  di q u e s t a 
t ecn ica di o t t imizzaz ione si e r a n o a v u t e a l l ' es tero ; ino l t r e no i dispo-
n e v a m o già, a differenza  degli a l t r i Paes i , di u n o s c h e m a o rgan ico di 
sce l te az iendal i che cons ide rava il sogge t to di s tudio , cioè l 'az ienda, ne l 
suo ins ieme. 

C o m u n q u e , a n c h e se lo s t u d i o del la p r o g r a m m a z i o n e l ineare , del bi-
lancio p r o g r a m m a t o o della t eo r i a dei giochi , in I t a l i a , è s t a t o in iz ia to 
ta rd i , si p u ò affermare  che gli s tud ios i i ta l ian i n o n h a n n o p e r s o t e r r e n o 
nei conf ront i  dei l o ro colleghi s t r an ie r i . 

Ques to è c o n f e r m a t o  dal fat to  che m e n t r e nel n o s t r o Paese si di-
sponeva , o l t r e che di u n a v is ione genera le dello s c h e m a o rgan i co di 
scel te ( fo rmula to  da l Se rp ie r i ) a n c h e dei c r i t e r i di sce l ta m e d e s i m i , al-



l ' es tero si d i sponeva solo degli s t r u m e n t i a t t i a r agg iunge re i cr i ter i , 
m a n o n si possedeva u n o s c h e m a genera le ed o rgan ico di scelte. 

I n u l t i m a anal is i , in I ta l ia , e r a v a m o nel le m e d e s i m e condiz ioni di un 
v iagg ia tore che, conoscendo i t ine ra r io e t a p p e del p r o p r i o viaggio non 
d i sponga a n c o r a di adegua t i mezzi pe r il viaggio s tesso. 

Il Serpieri: suoi strumenti e criteri di scelta aziendale 

Lo s c h e m a delle scel te fo rmula to  dal Serpier i , p u r p o t e n d o s i consi-
d e r a r e oggi i ncomple to p e r q u a n t o conce rne i r a p p o r t i t r a p r o d o t t i e 
p rodo t t i , r a p p r e s e n t a a n c o r a u n m e t o d o o rgan ico e raz iona le di 
scel te ne l l ' ambi to del l 'az ienda ag ra r i a . I n esso, c o m e afferma  il Di Cocco, 
è poss ìb i le t rova re , o l t re ai var i m e t o d i di scel ta , a n c h e i c r i te r i delle 
scel te s tesse . 

Ne l l ' amb i to delle scel te r i g u a r d a n t i l 'esercizio, il Se rp ie r i cons ide ra 
due g rupp i : quel lo re la t ivo ai mezzi di fertilizzazione;  e quel lo re la t ivo 
ai m o d i di esecuzione delle operaz ion i c a m p e s t r i . Per o g n u n o di ques t i 
g r u p p i lo s tud ioso fornisce  a n c h e i c r i te r i di scel ta . Nel p r i m o caso 
e s a m i n a i mezzi di p roduz ione p e r l ' influenza  che essi e se rc i t ano sul li-
vello di p roduz ione e in base a de t t a influenza  li cons ide ra c o m e mezzi 
avent i u n a p r o d u t t i v i t à var iabi le . Il secondo caso s u p p o n e che sia già 
s t a t o fissato  il livello p r o d u t t i v o ed e s a m i n a i mezzi di p roduz ione so t to 
il p u n t o di v is ta dei loro rec iproc i r appo r t i , cons ide rando p r a t i c a m e n t e 
so l t an to i mezzi alternativi. 

Per q u a n t o r i g u a r d a q u e s t e due scel te re la t ive al l 'esercizio il Se rp ie r i 
fornisce  anche i cr i ter i di scel ta e cioè, ne l l ' ambi to di quel le r iguar-
dan t i i m o d i di esecuzione delle operaz ion i c ampes t r i , afferma  che l 'im-
p r e n d i t o r e deve scegliere « il modo  di  minor costo »; m e n t r e p e r le scel te 
re la t ive ai mezzi di fert i l izzazione  d i s t ingue i mezzi d isponibi l i in quan-
t i tà l imi ta ta , da quell i d isponibi l i in q u a n t i t à i l l imi ta ta . 

Il c r i t e r io forni to  dal Se rp ie r i p e r i mezzi d isponibi l i in quan-
t i tà i l l imi ta ta è l 'uguaglianza  fra  costo marginale  e prodotto  margi-
nale (2); m e n t r e pe r i mezzi d isponibi l i in q u a n t i t à l im i t a t a egli d i s t ingue 
due casi : 

a) se i mezzi sono disponibi l i in q u a n t i t à ta l i da p o t e r r agg iungere 
il livello m a s s i m o di produttività  media  (3), il c r i t e r io di sce l ta che con-
sente il m a s s i m o r e d d i t o fondiar io  (o profit to)  è r a p p r e s e n t a t o dall'egua-
glianza della  produttività  marginale  fra  tu t t i gli e t t a r i del t e r r i t o r i o su 
cui si appl ica il fer t i l izzante  (4); 

b) se i mezzi sono disponibi l i in q u a n t i t à ta le da n o n p o t e r raggiun-
gere il p u n t o di m a s s i m o della p r o d u t t i v i t à med ia , il c r i t e r io è quel lo di 
c o n c e n t r a r e il fer t i l izzante  su u n a p a r t e so l t an to del la superficie,  in 
m o d o da r agg iunge re pe r quel la superficie  m e d e s i m a il massimo di 
produttività  media. 

Il Se rp ie r i e s a m i n a poi il caso dei  fertilizzanti  d isponibi l i in q u a n t i t à 
l im i t a t a e che devono essere impiega t i su co l tu re d iverse o t ip i d ivers i 
di t e r r eno . In q u e s t o caso il c r i t e r io di scel ta è il massimo valore di  trasformazione 



e, p u r t r o p p o l ' au to re , da t e a n c h e le l im i t a t e conoscenze ma-
t e m a t i c h e del t e m p o , n o n è in g r a d o di ind ica re u n a me todo log i a appro -
p r i a t a p e r ca lcolar lo , se n o n a t t r a v e r s o u n p r o c e d i m e n t o p e r addend i . 

F r a gli s t r u m e n t i di sce l ta ind ica t i da l Serp ie r i , il Di Cocco accenna 
a n c h e al calendario  agricolo  m a , c o m e afferma  q u e s t ' u l t i m o au to re , t a l e 
s t r u m e n t o : « n o n è a n d a t o m o l t o al di là di u n a indicaz ione teorica- inter-
p r e t a t i v a di u n a specia le es igenza, che e ra quel la di u n ' u n i f o r m e  util izza-
zione del l avoro u m a n o d u r a n t e l ' anno ». 

N e l l ' a m b i t o delle scel te r i g u a r d a n t i l'organizzazione  dell'azienda,  si 
c o n s i d e r a n o so l t an to que l la del la destinazione  produttiva,  po i ché i rap-
po r t i t r a p r o p r i e t à , i m p r e s a e m a n o d ' ope ra s t a n n o via via d i v e n t a n d o 
decis ioni a t t u a t e dal la c o m u n i t à anz iché da l l ' ind iv iduo e p e r t a n t o rap-
p r e s e n t a n o , p e r ques t ' u l t imo , u n a s t r u t t u r a fissa  anz iché var iabi le . L'ot-
t i m a des t inaz ione p r o d u t t i v a c o m p r e n d e le scel te re la t ive all'ordina-
mento colturale  e quel le re la t ive alle industrie  trasformatrici.  Pe r q u e s t i 
d u e g r u p p i di sce l ta le indicazioni forni te  da l Se rp i e r i n o n sono m o l t o 
ch ia re . I n ve r i t à l 'un ico ve ro c r i t e r io che egli fornisce  è r a p p r e s e n t a t o 
da l prezzo di  trasformazione. 

I n b a s e a q u e s t o c r i t e r io si c o n s i d e r a n o c o m e en t i t à c o s t a n t i la 
q u a n t i t à dei mezzi di p r o d u z i o n e ed i p r o d o t t i o t t e n u t i da ques t i in 
v i r t ù di divers i p roces s i di t r a s fo rmaz ione .  Come osse rva il Di Cocco: 
« la t ecn ica del prezzo di t r a s fo rmaz ione  cons i s te ne l l ' i nd iv iduare p i ù 
l inee di p r o d u z i o n e p a r t e n t i da u n a b a s e a s s u n t a c o m e cos tan te . L'im-
p r e n d i t o r e n o n p u ò m u o v e r s i lungo c ia scuna l inea po iché il l ivello di 
p roduz ione è definito  dal le q u a n t i t à d isponibi l i di m a t e r i a p r i m a d a 
t r a s fo rmare ,  m a deve scegl iere la p iù conven ien te t r a le l inee possibi l i . 

Se u n a c r i t i ca si p u ò fare  al c r i t e r io del massimo prezzo di  trasfor-
mazione è che esso n o n c o n s e n t e di s t u d i a r e i mezzi a p r o d u t t i v i t à va-
r iab i le cioè, p r e n d e n d o c o m e a s s u n t o u n p u n t o del la cu rva del la funzione 
di p roduz ione , n o n è poss ib i le va lu t a r e se il livello di p r o d u z i o n e scel to 
p e r que l l ' i n s i eme di mezzi p r o d u t t i v i c o r r i s p o n d e o m e n o a l la mig l io re 
c o m b i n a z i o n e dei mezzi s tessi . 

P u r e le scel te re la t ive ai miglioramenti  fondiari  si avva lgono del 
prezzo di  trasformazione;  si t r a t t a , in u l t i m a anal is i , di v a l u t a r e qua l è 
il t i po di m i g l i o r a m e n t o che d e t e r m i n a il m a s s i m o prezzo o va lo re di 
t r a s f o r m a z i o n e  del cap i t a l e fondiar io  iniziale. 

D a t a l ' imposs ib i l i t à di dec idere l ' o r d i n a m e n t o co l tu ra l e secondo il 
p rezzo di t r a s f o r m a z i o n e  e d a t o a n c h e che, solo in b a s e a i c r i t e r i elen-
cati , n o n si p o t e v a g iud ica re secondo u n a vis ione d ' in s i eme se le scel te 
a t t u a t e c o n s e n t i v a n o di r agg iunge re o m e n o la c o m b i n a z i o n e o t t ima le , 
il Se rp ie r i p r i m a ed il Tas s ina r i poi pe r fez ionarono  la t ecn ica del 
bilancio aziendale  che, p u r avendo il p reg io di e s a m i n a r e a l t e rna t iva -
m e n t e soluzioni re la t ive a d iverse scel te aziendal i , p r e s e n t a lo svan-
taggio di p r o c e d e r e p e r a d d e n d i p e r d e n d o così di v i s ta i f enomeni  di re-
lazione e di d ipendenza a l l ' i n t e rno del l ' az ienda m e d e s i m a . 

I l bilancio preventivo n o n r a p p r e s e n t a t u t t a v i a u n o s t r u m e n t o p r i v o 
di i n t e r e s se poiché , a n c h e se i r i su l t a t i da esso o t ten ib i l i sono in p a r t e 



viziati dalla sogget t iv i tà del compi l a to re , p u ò a n c o r a fornire  e lement i 
degni di a t tenz ione . 

I n u l t i m a anal is i si p u ò r i l evare che, alla luce del le conoscenze 
od ie rne , il p r o s p e t t o delle scel te f o r m u l a t o  dal Serpier i , p u r p re sen tan -
dosi c o m e q u a n t o di megl io si p o t e s s e avere p e r o rgan ic i t à e raz iona l i t à 
p e r que i t empi , man i fe s t a  oggi v i s tose l a cune dovu te s o p r a t t u t t o 
alle sca r se conoscenze che si avevano in quegli ann i ne l c a m p o della eco-
n o m i a generale , p i u t t o s t o che a d u n a vis ione i n c o m p l e t a dei fatti  del la 
ges t ione az iendale . I n o l t r e non v iene p r e s o in e s a m e lo s tud io dei mezz i 
a c o m p o r t a m e n t o sos t i tuz iona le e quel lo dei r a p p o r t i t r a p r o d o t t i . 

Su l p i a n o metodologico , i c r i t e r i fornit i  da l Serpier i , p u r co-
p r e n d o la quas i to ta l i t à delle scelte, sono t r a lo ro t r o p p o ind ipenden t i 
e incomple t i , c o m e a d e s e m p i o quel l i re la t iv i ai mezzi di ferti l izzazione, 
o t r o p p o se t tor ia l i c o m e il b i l anc io p reven t ivo od il p rezzo di trasfor-
maz ione che, p r o c e d e n d o p e r addend i , non p r e n d o n o in e s a m e i fatti  di 
i n t e rd ipendenza aziendale . 

Gli strumenti di analisi e lo schema del Serpieri 

Il prof.  Di Cocco, nel la sua re laz ione di Napol i , affermò  che gli s t ru-
m e n t i d 'anal i s i n o n sos t i tu i scono l ' economia c lass ica po iché sono da ri-
t ene r s i a p p u n t o s t r u m e n t i e n o n p r inc ip i logici. 

La funzione  di  produzione  è u n o s t r u m e n t o d 'anal i s i impiegab i l e sia 
p e r fini  conosci t iv i c h e n o r m a t i v i ed è a n c h e il mezzo che consen te di 
conoscere il c o m p o r t a m e n t o dei mezzi a p r o d u t t i v i t à var iabi le . 

Per ogni mezzo di p r o d u z i o n e essa consen te di i nd iv idua re il livello 
o t t i m a l e d ' impiego. La r i ce rca del s u d d e t t o livello o t t i m a l e di p rodu-
zione n o n deve p e r ò p r e s c i n d e r e dal le i n t e rd ipendenze che p o s s o n o ma-
nifes tars i  fra  divers i mezzi . 

P r e n d e n d o qu ind i in e s a m e lo s c h e m a delle scel te fo rmula to  dal 
Serpier i , la funzione  di p r o d u z i o n e dov reb b e consen t i r e di v a l u t a r e il 
livello o t t i m a l e di imp iego dei mezzi d isponibi l i in q u a n t i t à i l l imi ta ta pe r 
c i a scuna co l t u r a e dov re bbe p u r e ind ica re il livello o t t i m a l e di impiego 
dei fert i l izzanti  nel caso della m o n o c o l t u r a e del la po l ico l tura . 

Maggior i difficoltà  si i n c o n t r a n o nel caso dei mezzi a l t e rna t iv i : in 
q u e s t o caso è necessa r io cons ide ra r e le funzioni  di cos to e scegl iere fra 
le d iverse a l t e rna t ive quel la combinaz ione c h e consen t e il minimo costo. 
Un caso di ques to genere si p u ò p r e s e n t a r e p e r le scel te re la t ive ai m o d i 
di t r a s fo rmaz ione  di u n p r o d o t t o . 

La funzione  di p roduz ione è ino l t re u n o s t r u m e n t o p e r le scel te 
sul la t r a s fo rmaz ione  di u n p r o d o t t o . 

E s s a consen t e di p r e n d e r e decis ioni di t ipo m i s t o e cioè di vedere 
se conviene vende re il p r o d o t t o d i r e t to o t r a s f o r m a r l o  e ancora , q u a l o r a 
esso sia d i sponib i le in q u a n t i t à l imi ta t a , c o m e accade p e r l ' agr icol tore , 
vedere se conviene t r a s f o r m a r l o  in u n o o in p iù p r o d o t t i finiti  ed infine, 
d a t o u n ce r to livello di prezzi , u n a ce r t a q u a n t i t à di p r o d o t t i e d u n a 
d e t e r m i n a t a tecnica di t r as formaz ione ,  se conviene vende re u n a ce r t a 



p a r t e del la q u a n t i t à p r o d o t t a o p p u r e a c q u i s t a r n e a l t r a in m o d o d a rea-
l izzare la p iù conven ien t e combinaz ione de l l ' i ndus t r i a t r a s f o r m a t r i c e . 

La funzione  di p roduz ione pe rò , p u r fornendo  delle i m p o r t a n t i dedu-
zioni a n c h e a livello p ra t i co , n o n consen te di e s a m i n a r e l ' az ienda se-
c o n d o u n a vis ione d ' ins ieme. E s s a sos t i tu i sce t u t t a v i a e g r e g i a m e n t e il bi-
l anc io di a d a t t a m e n t o pa rz ia le de l l ' az ienda o, c o m e afferma  il Di Cocco, 
« gli infiniti  b i lanc i di a d a t t a m e n t o parz ia le che si p o s s o n o fare  ne l l ' am-
b i to di u n a d a t a t ecn ica e di u n d a t o s e t t o re di p r o d u z i o n e ». 

P r o c e d e n d o secondo lo s c h e m a fo rmula to  da l Serp ie r i , la funzione 
di p r o d u z i o n e o quel la di cos to c o n s e n t o n o di v a l u t a r e il l ivello di pro-
duz ione o t t i m a l e p e r ogni mezzo e tecnica p r o d u t t i v a e di e s a m i n a r e , al-
m e n o in l inea teor ica , le i n t e r d i p e n d e n z e fra  i mezzi di p roduz ione , con-
s i d e r a n d o a n c h e i r a p p o r t i fra  i p r o d o t t i e l e m e n t o sfuggito  a l l ' anal is i 
del Serp ie r i . 

U s a n d o il l inguaggio di q u e s t ' u l t i m o noi ident i f ichiamo  nel la fun-
z ione di p r o d u z i o n e quel lo s t r u m e n t o teor ico-pra t ico da a d o t t a r e p e r l e 
scel te dei mezzi di fert i l izzazione  e dei m o d i di esecuz ione del le opera-
zioni c a m p e s t r i . 

L ' impiego delle funzioni  di p roduz ione è di f o n d a m e n t a l e  i m p o r t a n z a 
a n c h e p e r le i n d u s t r i e t r a s fo rma t r i c i ,  in q u a n t o p e r m e t t e l o ro di deter-
m i n a r e il m a s s i m o va lore di t r a s fo rmaz ione . 

A q u e s t o p u n t o , u n a vol ta e s a m i n a t e le scel te s e rp i e r i ane sul la b a s e 
dei mezzi forni t i  da l la funzione  di p roduz ione e da que l la di cos to , n o n 
a b b i a m o a n c o r a de l inea to la comb inaz ione o t t i m a l e de l l ' az ienda s econdo 
u n a v is ione d ' ins ieme. 

Le scel te p receden t i , p u r e a r t i co l a t e in m o d o anal i t ico , sono a n c o r a 
f r a m m e n t a r i e  e si p r e s e n t a n o c o m e u n m o s a i c o di decis ioni parz ia l i . 

S a r à qu ind i n o s t r o c o m p i t o col legar le in u n q u a d r o logico d ' i n s i eme 
p e r a r r i v a r e a que l l a combinaz ione di mezzi e di p r o d o t t i che r i su l t a glo-
b a l m e n t e la p iù convenien te . 

R i m a n g o n o a n c o r a da definire  la destinazione  produttiva  e p iù 
p a r t i c o l a r m e n t e l'ordinamento  colturale. 

La programmazione  lineare  ed a n c h e il bilancio programmato,  utiliz-
z a n d o le nozioni forni te  dal le funzioni  di p roduz ione , c o n d u c o n o a quel la 
v is ione u n i t a r i a che è n e c e s s a r i a p e r definire  l ' o t t i m o az ienda le ne l 
suo ins ieme. 

Anche la p r o g r a m m a z i o n e l inea re man i fe s t a  in p r a t i c a l a cune c o m e 
a d e s e m p i o quel la di c o n s i d e r a r e già r i so l te le scel te re la t ive a i mezzi di 
p r o d u z i o n e a p r o d u t t i v i t à va r i ab i l e e di t ipo sos t i tu t ivo ; e s sa r a p p r e s e n t a 
p e r ò u n b u o n p a s s o a v a n t i in q u a n t o t iene c o n t o del la p r e senza dei fa t tor i 
del la p r o d u z i o n e d i sponib i l i in q u a n t i t à l im i t a t a . 

I l conce t to di « fattori  presenti in quantità limitata  », c o m e r i leva il 
Di Cocco, es i s teva a n c h e ne l la fo rmulaz ione  del Se rp ie r i p e r i mezzi di 
ferti l izzazione. 

I l c r i t e r io a d o t t a t o da q u e s t ' u l t i m o e ra p e r ò t r o p p o i so la to e n o n 



col legato con le a l t r e var iab i l i del p r o b l e m a , qu ind i e ra imposs ib i l e tra-
du r lo in u n a indicazione p r a t i c a . 

Il Serpier i , p u r i nd i cando c o m e cr i t e r io il m a s s i m o va lore di t ra-
sformazione,  n o n conosceva t u t t a v i a lo s t r u m e n t o di scel ta . 

N e l l ' a m b i t o dei mezzi di fert i l izzazione  d isponibi l i in q u a n t i t à limi-
t a t a e impiegabi l i in p iù se t tor i , la p r o g r a m m a z i o n e cos t i tu i sce u n o s t ru-
m e n t o a n c o r a insufficiente  p e r fornire  da t i concre t i in q u a n t o essa si 
basa sul conce t to del la l inea r i t à del la funzione  di p roduz ione . 

E s s a p u ò veni re i m p i e g a t a in ques to c a m p o solo p e r piccoli inter-
valli di u n a curva , m e n t r e n o n p u ò ven i re u t i l izza ta q u a n d o ci si m u o v e 
lungo t u t t o l ' a rco del la cu rva di p roduz ione . Per fo rmula re  scel te dina-
m i c h e si a d o t t e r à p e r t a n t o u n a l t ro s t r u m e n t o , cioè la programmazione 
dinamica  che fornisce,  p e r ogni mezzo d isponib i le in q u a n t i t à l im i t a t a , la 
mig l iore a l locazione e c o n o m i c a nel le d iverse co l tu re o a t t iv i t à aziendal i . 

Q u e s t ' u l t i m o s t r u m e n t o m a n c a del t u t t o nel Serp ier i . 
Una vol ta d e t e r m i n a t a la mig l io re a l locazione dei mezzi nel le d iverse 

co l tu re e v a l u t a t o qua l ' è p e r esse il livello o t t i m a l e di p roduz ione , n o n 
s a r à difficile  e l abora re , a t t r a v e r s o gli s t r u m e n t i di p r o g r a m m a z i o n e , u n 
p i a n o p e r il massimo valore di  trasformazione  globale  di  tutti  i mezzi 
produttivi. 

P r e s u m i b i l m e n t e le d imens ion i delle var ie a t t iv i t à del p i a n o azien-
dale n o n r i s u l t a n o m o l t o d iverse sia che a p p l i c h i a m o la p r o g r a m m a -
zione l inea re che quel la d i n a m i c a in q u a n t o l ' e r ro re di a p p r o s s i m a z i o n e 
t ra i d u e m e t o d i è in l inea di m a s s i m a m o l t o bas so . 

T u t t a v i a nel la p r o g r a m m a z i o n e l ineare gli inputs devono ven i re ve-
rificati  a t t r a v e r s o u n a ser ie di spe r imen taz ion i a r t i co la t e e complesse , 
a l t r i m e n t i essa del inea la so luz ione o t t i m a l e in re laz ione a d u n a si tua-
zione di tecnica a t t u a l e in tesa c o m e s ta t i ca . 

Il c a m p o delle scel te e c o n o m i c h e n o n è p e r ò s ta t i co e p o s s i a m o ar-
r ivare a conclus ioni degne di a t t enz ione solo se f o r m u l i a m o  i n o s t r i 
giudizi sul la b a s e di e l ement i d inamic i . B a s t a che p e r u n ce r to pe r iodo 
non s egu i amo lo sv i luppo tecnologico p e r vedere che la n o s t r o formula-
z ione del p r o b l e m a , i m p o s t a t a su vecchi p r e suppos t i , p u ò p o r t a r e a so-
luzioni e r r a t e . 

Ques t a anal is i è se rv i t a p e r m e t t e r e in luce la necess i t à di i n t e g r a r e 
Io s c h e m a del Se rp ie r i con gli s t r u m e n t i di anal i s i m a t e m a t i c a . Dal lo ro 
connub io è poss ib i le infat t i  a r r i v a r e a conclus ioni u n i t a r i e che t engono 
conto , o l t r eché della comples s i t à del p r o b l e m a , anche dei suoi a s p e t t i 
d inamic i ed evolut ivi . 

E ' infat t i  n o s t r a convinzione che la conoscenza e l ' impiego di u n o 
solo di ques t i s t r u m e n t i s ia insufficiente  p e r affrontare  la comples s i t à 
di fenomeni  di organizzaz ione aziendale . 

Francesco Donati 
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( 1 ) Cfr.  A T T I 1 ° CONVEGNO E C O N O M I S T I AGRARI ITALIANI, Portici, 1 9 6 3 . 
( 2 ) SERPIERI A . , L'azienda  agraria,  Edizione Calderini, Bologna, pag. 127 . 
{3) Cfr.  SERPIERI A . , op. citata, pag. 105. 
( 4 ) SERPIERI A . , op. citata, pag. 106 (per produtt ivi tà media si considera la 

media della sommator ia dei prodot t i marginali r ispet to alla ent i tà variabile dei 
mezzi di produzione). 


