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Nel Principato del Liechtenstein, da un 

anno una piccola cooperativa ort icola ri-

fornisce sett imanalmente di verdura fre-

sca 100 economie domestiche. I clienti 

sono allo stesso tempo produttori e coaf-

fit tuari del campo – chi vuole approfit ta-

re dell’offerta alimentare dev’essere di-

sposto a collaborare. 

È un saba to m att ina  grigio e  piovoso ne lla  

va lle  de l Re no sanga lle se. Le  cim e  de l Vora rl-

be rg aus triaco sono avvolte  da  pe santi nuvo-

le . Solo di tanto in tanto un de bole  raggio di 

sole  rie sce  a  squarcia re  il fi t to m anto ne bbio-

so. Il ca rte llo s trada le  sul ponte  sul Re no indi-

ca  discre tam e nte  il confi ne  di Sta to. Da ll’a ltra  

pa rte , ne l Lie chte ns te in, a  m e no di 10 m inuti 

da lla  frontie ra , Janosch Marquart  am m e tte  di 

non capire  gran che  di ort icoltura . 

Indica  un cam po di una  se ssantina  di a re  a l 

m argine  de lla  zona  agricola , c inque  chilom e -

tri a  nord di Schaan: “Eccolo”. Il t re nte nne  in-

ge gne re  e le t trote cnico è  socio de lla  Coope -

ra t iva  Ort icola  de l Lie chte ns te in. Marquart  fa  

pa rte  di un gruppo di pe rsone  m otiva te  che  

circa  un anno e  m e zzo fa  ha  de ciso di cim e n-

ta rs i ne ll’ort icoltura . “Il m ondo è  se m pre  più 

globa lizza to, ce ntra lizza to e  te cnicizza to. Vo-

le vam o provare  a  cam bia re  rot ta”, spie ga  la  

sua  sce lta .  Na tura lm e nte  è  più facile  acqui-

s ta re  i prodott i a lim e nta ri a l supe rm e rca to. 

“Pe rò, chi ve de  dove  cre sce  la  ve rdura  che  

m angia  e  in più la  se m ina  e  la  raccoglie  di 

pe rsona , sviluppa  un rapporto com ple tam e n-

te  dive rso con il c ibo”, pre cisa  Marquart . 

La  ve locità  con cui s i è  passa t i da ll’ide a  a i fa t-

t i sba lordisce  ancora  oggi Marquard. Il grup-

po ha  trova to in Ge org Frick, contadino bio, un 

agricoltore  e ntus ias ta  de ll’ide a  tanto quanto 

gli a lt ri prom otori. Ne  hanno discusso, s i sono 

inform ati su proge tt i s im ili in  Svizze ra , han-

no fa t to proge tt i, hanno re cluta to a ltri coo-

pe ra tori. L’obie t t ivo: 60 abbona ti a lla  ve rdura 

pe r ripa rt ire  il rischio fi nanzia rio su più spa lle . 

Già  se i m e s i più ta rdi il proge tto ave va  pre so 

form a . Ve nne  cos t ituita  la  coope ra t iva , pe rfe -

ziona to l’a ffi t to de l te rre no pre sso il contadi-

no Frick e  ingaggia ta  una  profe ss ionis ta  de l 

ram o. Si pote va  inizia re. 

Un campo d’aviazione diventa un campo 

di ortaggi 

Ora  la  coope ra t iva  ort icola  ge s t isce  100 ab-

bonam e nti in tut to il Lie chte ns te in e  ne lle  

zone  svizze re  lim itrofe. Sul cam po, che  80 

anni fa  e ra  un piccolo ae rodrom o, i soci de l-

la  coope ra t iva  colt ivano da  un anno oltre  60 

varie tà  di ve rdure  e  insa la te  biologiche. Mo-

m e ntane am e nte  non è  poss ibile  aum e nta re  

la  produzione, gli inte re ssa t i de vono pazie n-

ta re  in lis ta  d’a t te sa . 

Un abbonam e nto pre sso la  coope ra t iva  cos ta 

1'100 franchi l’anno. “È m olto più conve nie n-

te  che  com prare  la  s te ssa  quantità  di ve rdura 

ne lla  s te ssa  qua lità  in un ne gozio”, sot toline a 

Marquart . L’abbonam e nto non s i lim ita  pe rò 

solo a ll’aspe tto m one ta rio pe rché  pre sso la  

coope ra t iva  va le  la  re gola : chi vuole  m angia -

re  de ve  anche  lavora re. Pe r ogni abbonam e n-

to sono pre vis te  10 pre s tazioni lavora t ive  

l’anno. “Un abbonam e nto bas ta  norm alm e n-

te  pe r due  o tre  pe rsone ”, spie ga  Marquart . 

“Può tra t ta rs i di un’e conom ia  dom e s tica  di 

più pe rsone  o s i può divide re  la  ve rdura  con 

am ici e  vicini. Anche  le  pre s tazioni lavora t ive  

possono e sse re  suddivise ”. 

Molte  sono le  occas ioni pe r pa rte cipare : la  

raccolta  re gola re  de lle  ve rdure, il lavaggio 

de gli ortaggi pre sso la  fa t toria  di Frick, la  

ce rnita  e  infi ne  la  conse gna  che  avvie ne  ogni 

m e rcole dì. Ognuno a iuta  ne lla  fi lie ra  laddove  

il lavoro gli è  più conge nia le . In que s to m odo 

tut t i contribuiscono a l principio di un’agricol-

tura  solida le  e  in m odo dire t to a lla  produzio-

ne  loca le  de lle  proprie  de rra te  a lim e nta ri. 

“Getto via di meno” 

Oggi troviam o ne l cam po Je nnife r Eiche  con 

s t iva li di gom m a e  im pe rm e abile  inte nta  a 

Karin Hube r osse rva  il lavoro durante  la  raccolta  de lle  taccole : “Da noi ci deve  e sse re  posto anche  pe r 

coloro che  hanno poche  e spe rienze  in agricoltura”. 
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raccoglie re  taccole. La  logope dis ta  ne  ave va 

abbas tanza  de lla  m e rce  anonim a  che  s i t rova 

in ne gozio. Me ntre  ce rcava  una  rive ndita  in 

fa t toria  ha  saputo de lla  coope ra t iva  ort icola . 

“Ne l fra t te m po m i sono accorta  che  tra t to le  

ve rdure  in m odo dive rso”, dice  con spirito au-

tocrit ico. “Da  quando ogni zucchina  m i ricor-

da  la  fa t ica  con cui l’abbiam o raccolta , ge t to 

via  m olto m e no a lim e nti”. 

Anche  Dina  Fa lk e  il suo com pagno sono soci 

de lla  coope ra t iva  e  oggi, nonos tante  il te m po 

ince rto, lavorano ne l cam po. “Non abbiam o 

un nos tro gia rdino e  s iam o conte nti di a ffon-

dare  di tanto in tanto le  m ani ne lla  te rra”, am -

m e tte  Fa lk. Inoltre , appre zza  le  sorpre se  in-

cluse  ne ll’abbonam e nto: “Pe r la  prim a  volta 

ho cucina to la  pas t inaca”, racconta  ride ndo. 

“Si dive nta  più cre a t ivi. Prim a , ne l ne gozio non 

m i sa re i m ai sogna ta  di com pe ra re  que s t i in-

solit i ortaggi”. 

L’efficienza non è un criterio 

In m e zzo agli a iutanti sbuca  di tanto in tanto 

un’indaffa ra ta  Karin Hube r. La  sanga lle se  dà 

indicazioni, a sse gna  com pit i e , laddove  oc-

corre, dispe nsa  cons igli. “Se tt im ana  pross i-

m a  tocca  a i ravane lli, a i c ipollot t i e  a i fi noc-

chi”, annuncia  l’ort icoltrice  profe ss ionis ta  t ra  

un rapido ge s to e  l’a ltro. “E poi pe r un pa io 

di se t t im ane  se guiranno le  zucchine ”. Karin 

Hube r è  l’unica  profe ss ionis ta  in ort icoltura 

e , ins ie m e  agli occas iona li s tagis t i, la  sola  a 

pe rce pire  un sa la rio in se no a lla  coope ra t i-

va . Am m inis tra , dirige  e  pianifi ca  il lavoro or-

t icolo e  provve de  a ffi nché  ve ngano pianta te  

le  ve rdure  ada tte  ne l pos to più ade gua to a l 

m om e nto gius to. “Anch’io qui ho dovuto im -

para re  a lcune  cose ”, dice  Hube r e  indica  un 

cam po in cui t ra  i ravane lli cre scono anche  

un be l po’ di e rbacce. “Non se m pre  riusciam o 

a  sa rchia re  a  dove re ”, sospira . “Il raccolto è  

priorita rio”. Esse ndo una  pe rfe zionis ta  que -

s to a  volte  la  dis turba , m a  ciò nonos tante  non 

potre bbe  più pe nsare  di lavora re  in una  gran-

de  azie nda  raziona lizza ta . “Natura lm e nte  

“Natura lmente  potremmo e sse re  più e ffi cienti”, ammette  Karin Hube r, orticoltrice  profe ss ionis ta . 

Il “tunne l” è  s ta to danneggia to dal favonio l’autunno scorso. Pre s to se  ne  costruirà  uno nuovo. 
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potre m m o e sse re  m olto più e ffi cie nti. A volte  

m olt i sono in vacanza  proprio quando s i do-

vre bbe  provve de re  a lla  raccolta . Altre  volte , 

pe r de i non profe ss ionis t i è  diffi cile  t ra t ta re  

con le  dovute  cure  le  ve rdure  più e s ige nti”. 

Ma , am m e tte  Hube r, non è  que s to il punto. 

Molto più im portante  è  lavora re  qui ins ie m e 

pe r ass icura re  il proprio approvvigionam e n-

to a lim e nta re. E c’è  pos to anche  pe r chi la -

vora  le ntam e nte  o che  non ha  m ai lavora to 

ne i cam pi. 

Una lezione sulla vita sociale comunitaria 

In qua lche  m odo, pe rò, tut to funziona , con-

cordano Marquart  e  Hube r. Ci s i a iuta , s i dà 

una  m ano dove  occorre, anche  a ll’ult im o m o-

m e nto s i t rovano se m pre  volonta ri. Solo cos ì 

l’azie nda  va  avanti. “Mi im pe gno vole ntie -

ri in  proge tt i che  portano a  risulta t i concre -

t i” dice  Janosch Marquart . Alla  coope ra t iva 

non s i può ce rto rim prove ra re  una  m ancanza 

di spirito d’inizia t iva , a l contra rio. “A volte  va 

tut to quas i t roppo in fre t ta”, ride  Marquart . 

Karin Hube r concorda : “Cre do che  anche  voi 

s ie te  rim as ti sorpre s i di quanto lavoro ave te  

cre a to da l nulla . Im provvisam e nte  c’e ra  un 

cam po da  colt iva re, la  coope ra t iva , le  ve rdu-

re. Una  cosa  ha  porta to a ll’a ltra  e  da  a llora  il 

da ffa re  non m anca  m ai”. 

Ad e se m pio ne l “tunne l”. Marquart  osse rva 

l’ogge tto de lla  sua  pre occupazione  e  forgia 

proge tt i sull’aspe tto che  il nuovo m ode llo do-

vre bbe  assum e re. Il “tunne l” è  una  spe cie  di 

se rra  lunga  e  s tre t ta , caduta  vit t im a  de l favo-

nio l’autunno scorso. Rappe zza to a lla  be ll’e  

m e glio, è  ancora  un im portante  im pianto di 

produzione  pe r gli ortaggi più se ns ibili com e 

pom odori, ce trioli, pe pe roni e  il bas ilico, m a 

a  bre ve  dovre bbe  sube ntra rgli un m ode llo più 

s tabile  e d am pio. Na tura lm e nte, Marquart  da 

inge gne re  e le t trote cnico ha  subito vis to un 

nuovo com pito: la  proge ttazione  de l tunne l. 

Inve ce  di a iuta re  ne l cam po, la  se ra  dopo il 

lavoro dise gna  proge tt i. “Al m om e nto l’im pe -

gno è  tanto, sopra t tut to pe rché  non ho m ai 

fa t to nie nte  di s im ile ”. Quas i con te ne re zza 

sfi ora  il rive s t im e nto de l ve cchio tunne l. 

A Schaan sono in m olt i a  fa re  cose  che  “in 

ve rità  non hanno m ai fa t to”, com e  dise gnare  

proge tt i, raccoglie re  taccole, cucinare  pas t i-

nache  o la scia r cre sce re  le  e rbacce. Tutt i loro 

appre ndono qua lcosa  sulla  produzione  co-

m unita ria  di a lim e nti, sull’agricoltura  e  sull’a -

lim e ntazione, m a  anche  sui proble m i pra t ici 

de ll’organizzazione  e  non da  ult im o sulla  vita  

socia le  com une  e  su quanto ins ie m e  s i rie -

sce  a  cam bia re. 

—       (t raduzione)
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Il contadino bio Georg Frick e  Janosch Marquart 

ne l “tunne l” che  pre s to sarà  sos tituito da  un 

nuovo mode llo. 


