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Regione diversa 
con agricoltura 
rinnovata 

MENTRE i braccianti af-
frontano la grande ver-

tcn/a del rinnovo dei contratti, 
la lotta nolle campagne pu
gliesi cresce o si sviluppa. 
Al centro dello scontro vi sono 
1'occupazione e il collocamen-
to. 1'applicazione dolla legge 
sui fitti agrari. la trasforma-
zione in fitto del contratto di 
colonia, ma anche altri aspetti 
della politica agraria del go
vernor integrazione dei prezzi, 
finanziamenti pubblici, sbocco 
sui mercati dei fondamentali 
prodotti quali il vino, l'orto-
frutta. ecc. 

Questo movimento unitario 
vasto o articolato si contrap-
pone alia velloita degli agrari 
die si apprestano a organiz-
zare una manifestazione a 
Roma o infrange il loro ten-
tativo di creare un blocco rea-
zionario collegato alio citta. 

II livello a cui e giunto lo 
scontro e i problemi che pone 
rende sempre piu urgente la 
iniziativa della Regione nelle 
nostre campagne. E' noto che 
la Costituzione affida alle Re-
gioni compiti di rilievo nel 
settore agricolo. ma queste 
non possono prendere decisio-
ni perche a tutt'oggi il gover-
no non ha ancora trasferito 
i poteri delegati in materia. 
Nel frattempo pero il gover-
no ha varato un provvedi-
mento che stanzia 180 miliardi 
per finanziare ancora una vol-
ta la politica dei piani verdi, 
escludendo qualsiasi possibi
lity di intervento delle Re-
gioni. 

I RITARDI e gli ostacoli 
Trapposti al passageio dei 

poteri delegati alle Regioni 
non riguardano solo l'agricol-
tura e non sono solo la conse-
guenza dell'ostruzionismo del
la burocrazia. rientrano in un 
disegno organico delle forze 
antiregionaliste per impedire 
alle Regioni di essere com-
partecipi della direzione poli
tica del Paese e della solu-
zione dei problemi delle rifor-
me: in tale disegno vi 6 la 
volonta politica di impedire 
alle Regioni di intervenire con 
tutto il loro peso nella batta-
glia per le riforme. La neces
sity d'intervento e oggi forte-
mente avvertita nelle campa
gne. Contrariamente alle tesi 
di coloro che ritengono che 
una certa emarginazione del-
l'agricoltura e il prezzo che 
bisogna pagare alio sviluppo 
economico del Paese. noi cre-
diaino che l'agricoltura deve 
assolvere un ruolo propulsi-
vo. Un diverso assetto del-
l'agricoltura e condizione in-
dispensabile per un diverso 
sviluppo economico della Pu-
glia. Cio richiede. pero. che 
protagonista dello sviluppo sia 
l'azienda contadina singola e 
associata sostenuta dai finan
ziamenti pubblici e non gia la 
grande azienda capitalistica 

sulla quale e imperniata la 
• politica agraria del governo. 
anche come conseguenza del-
1'adesione al MEC. La regiona-
lizzazione deH'intervento pub-
blico in agricoltura pud de-
terminare una svolta nelle 
campagne. Un programma di 
intervento della Regione im-
perniato sulla realizzazione dei 
piani di irrigazione e trasfor-
mazione agraria. sull'associa-
zionismo, il finanziamento del-
l'azienda contadina e la va-
lorizzazione dei suoi prodotti, 
su un nuovo assetto fondiario 
e la liquidazione dei contratti 
feudali. realizzato con l'inter-
vcnto delle masse e indispen-
sabile per tale svolta. 

NONOSTANTE gli investi-
menti industriali degli ul-

timi anni. la Puglia con il 2Ar'o 
del suo reddito agricolo resta 
una delle piu importanti re
gioni agricole del paese. Le 
lotte per 1'applicazione della 
legge sui fitti agrari. la tra-
sformazione in fitto dei con
tratti di colonia, gli obblighi 
comunitari. le esigenze di mer-
cato, determinano trasforma-
zioni e mutamenti nelle cam
pagne pugliesi sui piano coltu-
rale, della conduzione azien-
dale e dell'assetto fondiario. 
Percio. l'agricoltura pugliese 
attraversa un periodo interes-
sante ma delicato che richie
de un tempestivo intervento 
sui piano degli indirizzi. degli 
investimenti e delle trasfor-
mazioni. Questo intervento de
ve assicurarlo la Regione as-
sorbendo. per adeguarli ai 
suoi compiti. gli attuali stru-
mpnti dplla politica agraria: 
l'Ente di sviluopo agricolo. 
Consorzi di bonifica. Ente irri
gazione. ecc. Non sembra pero 
che la Giunta regionale pu
gliese abbia la volonta poli
tica di muoversi decisamente 
in questa direzione. Vi e 1'im-
pegno di convocare una con-
ferenza regionale dell'agricol-
tura. ma non basta. Noi l'ab-
biamo chiesta fin dall'inizio 
dell'attivita della Regione. ma 
la conferenza per essere vali-
da. per incidere nella realta 
deH'agricoltura pugliese, deve 
essere una cosa seria e non 
una delle tante tribune dalle 
quali si dicono cose risapute 
e scontate. 

Perci6 non convince 1'atti-
vismo dell'assessore all'Agri-
coltura. e tanto meno i fre-
netici incontri che va organiz-
zando a livello dei gruppi di-
rigenti delle vecchie strutture 
della politica agraria. L'agri
coltura pugliese ha bisogno di 
ben altro. e in particolare 
della partecipazione delle mas
se lavoratrici. senza le quali 
non e possibile il rinnova-
mento dell'agricoltura in Pu
glia e nel Paese. 

Antonio Romeo 
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IN PUGLIA SONO NECESSARIE TRASFORMAZIONI URGE^TI 

Cosa si poteva fare con 230miliardi 
Tanto si e speso in integrazioni su olio e grano duro, per soli quattro anni - Bastava per attuare pienamente; il 
programma di irrigazione facendo guadagnare assai di piu a tutti 

BARI. 4. 
Un dato ci sembra sufficien-

te per dimostrare le due prin
cipali cause che sono all'ori-
gine della grave crisi In cui 
permane l'agricoltura puglie
se. Queste vanno identificate 
da una parte nell'lncapacita e 
nella mancanza di volonta po
litica del governo di dare al 
paese una politica agricola 
adeguata al suo sviluppo, e 
dall'altra nell'incapacita degli 
agrari di fare il loro mestie-
re. Nelle ultime quattro anna
te agrarie le integrazioni sui-
l'olio e sui grano sono am-
montate in Puglia a oltre 230 
miliardi: quasi il 50 % della 
somma occorrente per il fi
nanziamento del piano gene-
rale irriguo che prevede ac-
qua per circa 700 mila ettari 
per le campagne pugliesi e lu-
cane. Si aggiunga a questa 
somma gli ingenti capitali in-
vestiti nella regione che non 
hanno inciso nelle campagne 
e nella produzione agricola 
perche hanno scavalcato il no-
do agrario. 

II risultato di questa poli
tica e stato. ad esempio nel 
Foggiano. lo sviluppo della 
monocultura: 300 mila ettari 
impiegati nella cerealicultura. 
l'esodo di 70 80 mila unita 
dalle campagne, una diminu-
zione degli addetti all'agricol-
tura e un aumento (30 mila) 
di mezzi meccanici. Non si 
puo negare che ci sla stato 
uno sviluppo delle aziende 
capitaliste grazie agli inve
stimenti pubblici e al calo di 
capitale finanziario dal Nord 
con la presenza di societa fi-
nanziarie per azioni pochi an
ni fa sconosclute nella reeio-
ne. Questo fenomeno oero. 
limitato ad alcune zone del 
Foggiano e del Barese e in 
zone limitate del Tarantino. 
non ha toccato il Leccese ove 
gli agrari. per lo piu padroni 
di estensioni di oliveti. molti-
plicando fittiziamente (cosa 
che del resto fanno i grand! 
cerealicultori del Tavoliere 
foggiano), i dati della produ
zione rubano alio Stato decine 
di miliardi all'anno sui prezzi 
integrativi comunitari. 

Uno dei risultati piu gravi 
di questa situazione e il per-
manere dello stato di disoccu-
pazione dei braccianti, la crisi 
delle aziende a conduzione di-
retta; il che. accompagnato al 
blocco dei finanziamenti pub
blici in agricoltura. ha reso 
veramente impossibile una po-
sitiva via di sbocco all'agricol-
tura pugliese. II fatto che gli 
agrari non hanno trasformato 
i vigneti se non in poche e 
limitate zone a cui si aggiun-
ge che gli accord! comunitari 
non favoriscono certo i vi-
ni meridionali, ha reso ve
ramente drammatica la crisi 
del vino perche il 60 % del
la produzione e tuttora inven-
duta. L'olivicultura poi risen-
te per quanto riguarda i plc-
coli e medi contadini dei ri-
tardi nel pagamento dell'inte-

. grazione e, piu in generale, 
di una struttura vecchia che 
incide sui costi di produzione 
che fanno il prezzo dell'olio 
di oliva non certo competitivo 
con quello dell'olio di semi. 
II settore bieticolo non e in 
minore difficolta. La coltura 
si e ridotta e si e concentrata 
in zone che hanno l'acqua e 
anche in conseguenza delle li-
mitazioni comunitarie. Gravi 
incertezze pesano sull'ortofrut-
ticoltura. Mentre in alcune zo
ne del Foggiano grossi pro-
prietari estirpano alcuni frut-
teti usufruendo del premio di 
160 mila lire 1'ettaro, a pochi 
chilometri di distanza. nella 
valle dell'Ofanto. vengono 
piantati pescheti. La confusio-
ne rasenta 1'assurdo. II go
verno — che tutto fa meno che 
difendere gli interessi della no
stra agricoltura a Bruxelles — 
con una mano da soldi per 
piantare e dall'altra ne da 
per spiantare quello che si 
era piantato pochi anni prima. 
Incapace di una politica auto-
noma ritarda i finanziamenti 
per rirrigazione perche le au-
torita comunitarie sostengono 
ormai apertamente che l'ac
qua porterebbe ad un aumen
to della produzione orticola e 
di ortofrutta piu in generale, 
e quindi nel Sud si dovrebbe-
ro poi distruggere, come av-
viene in Emilia, ingenti quan-
titativi di pesche e di pere. 
Dal canto loro le Industrie, 
anche quelle a partecipazione 
pubblica, sostengono che non 
possono investire, con certez-
za di risultati nel settore del
le trasformazioni e conserva-
zione dei prodotti agricoli, 
perche mancano i quantitati-
vi necessari di produzione per 
rendere gli investimenti pro-
duttivi. 

In tutta questa confusione, 
non creto casuale ma che in-
vece fa parte di un disegno 
piu generale, quello che emer
ge chiaramente sono due fattl 
conseguenti: gli agrari, visto 
che in generale non sanno 
fare ' i contadini e vogliono 
vivere solo di rendita, devono 
essere cacciati dalle terre ove 
si deve dar vita a forme di 
associazlone dirette dai con
tadini; che e necessaria una 
direzione unitaria del processo -
di sviluppo nelle campagne 
che sia affidata alle Regioni 
che devono essere, insieme ai 
contadini, desttnatari degli in-
terventi pubblici in agricoltu
ra e nei settori ad essa colle-
gati. Altre vie non vi sono. 

Italo Palasciano 

Un negozio dei produttori 
Si e aperto a Bari, in via Magna Grecia 
al rione Japigia, il 4° supermercato orga-
nizzalo dal consorzio delle cooperative di 
consumo promosso e assistito dall'Ente di 
sviluppo di Puglia e Lucania. L'iniziativa, 
che rlentra nel quadro dell'azione di assi-
stenza e di sostegno alia cooperazione 
agricola, mira a collegare direttamente le 
cooperative di produzione con quelle di 

consumo realizzando cosi dei vantaggi per 
i produttori e per i consumatori. I quattro 
supermercaii distaccati nei punti nevral-
gici della citta, non si Hmitano a vendere 
i prodotti realizzati dalle cooperative della 
riforma, ma favoriscono anche la vendita 
di tipiche produzioni del Mezzogiorno. 
(Nella foto: una veduta del supermercato 
n. 4 al rione Japigia). 

Nuova varieta di grano 
lanciata dalla riforma 
Positive esperienze del Consorzio CONSEMALMO - Le 
caratteristiche dell'« Appulo » - I risultati sperimen-
tali confermati dalPimpiego pratico sui campi e nel-
l'industria pastaria 

Ne] 1956, alcuni agricoltori 
' del meridione, soci di coope 
rative create dalla Riforma 
Fondiaria. si associarono alio 
scopo di provvedere, per se e 
per gli altri, le migliori se-
menti di frumento e di altre 
specie agrarie. dando vita, pa 
drino il Prof. Decio Scardac-
cione. alia CONSEMALMO: 
(Consorzio Sementiero Appulo. 
Lucano. Molisano) — nell'in-
tento. altresi, di giovare agli 
agricoltori associati ed, in 
generale, aU'igricoltura ita-
liana. 

Puf operando in silenziosa 
modestia il Consemalmo. i suoi 
tecnici e tra essi, in prima 
linea. il Dr. Renzo Grifoni. stu 
dioso e genetista di grande 
valore. hanno dato alia cerea 
licoltura meridionale un gran 
de apporto creando nuove raz 
ze di frumento duro e tenero 
nate e sperimentate in propri 
campi genetici. 

Nel Campo Genetico di Ca-
stelluccio dei Sauri il Dr. Gri 
foni ed i suoi fedeli operai 
specializzati hanno lavorato e 
lavorano da oltre 15 anni con 
la passione e la competenza di 
una equipe bene affiatata e 
produttiva. 

II Consorzio, operando nello 
assoluto rispetto delle finalita 
statutan'e. ha ottenuto. fino ad 
oggi. proficui risultati, spe-
cialmente nel miglinramento 
genetico del grano duro che 
assorbe la maggior parte degli 
sforzi ed 6 proprio in questo 
Settore che. con la costituzione 
prima del < Canne > e del 
c Canne R > e poi con la na-
scita dellAPPULO. il Conse 
malmo ha acquisito meritata-
mente un posto fra i maggiori 
costitutori di grani duri. 

Indubbiamente l'APPULO e 
stato ed e piu valido dei pri-
mi due. infatti nato nel 1964 
gia nel 1968 una segnalazione 
del Prof. G. Vitrani dava se-
minati in provincia di Foggia 
4.500 Ha. Successivamente e 
stato un crescendo d'interesse 
tanto che nel 1969 la superficie 
coperta era di altre 25.000 Ha 
per arrivare nella corrente an-
nata a piu di 50.000 ettari in 
Puglia e Lucania. Oggi l'Ap-
pulo lo troviamo in Puglia. Lu
cania. Molise. Lazio. Toscana. 
Umbria e pianura Padana. 

Perchd tanto successo? Cer-
tamente per quanto diremo in 
appresso. 

L'Appulo e derivato dall'in-
crocio (Cappelli x Grifoni 235) 
x Capeiti 8, cioe tre fra i 
migliori duri, che, per esten-
sione colturale, hanno trovato 
valido habitat nell'ambiente 

nedoclimatico meridionale. La 
scelta tra le migliaia di piante 
ibride per individuare quella 
che meglio riuniva in se i ca 
ratteri di alta produttivita e 
qualita e slata lunga ed este-
nuante. ma. alia fine, dopo 
anni di attenti e scrupolosi esa-
mi. e nato I'Appulo capace di 
rese unitarie superiori al 50 
ql. per Ha. 

E' una pianta precoce e sfug-
ge alia stretta: e una pianta 
rustica. soprawive e salva 
raccolti in condizioni sfavore-
voli per < siccita > « seccumi •> 
altacchi di ruggini ecc.; e 
una pianta sufficientemente 
bassa per sfuggire all'alletta-
mento, quindi pud sopportare 
massicce dosi di azoto, ridu 
cendo la bianconatura ed im-
ponendo meglio, aU'aUenzio-
ne dei semolieri. le sue ca-
riossidi. 

Le annate del 1960 e del 1966 
sono ancora da tutti ricorda
te per le avversita che colpi-
rono i raccolti; le medie per 
Ha si abbassarono rispettiva-
mente a qli 6.7 e 11.3; ebbene, 
proprio nel 1966 l'APPULO. a I 
le prime armi. dette gia ri
sultati soddisfacenti. 

Infine, questo grano che si-
lenziosamente, per meritl pro
pri, si e imposto sui mercato 

' delle sementi pregiate, ha tro
vato ottime accoglienze tra gli 

industriali molitori in quanto. 
le sue semole. oltre a possede-
re un elevato tenore di glutine 
conferiscono un'intensa pig-
mentazione ambrata alle paste 
alimentari. 

L'APPULO. dalla costituzio
ne. il Consemalmo lo riprodu 
ce in ' purezza nelle proprie 

. aziende ed in quelle dei piu 
valenti produttori cerealicoli 
di sua fiducia, assicurando al 
mercato tutto il seme di 
« BASE > necessario per le col
li vazioni. 

Continuando I'npera iniziata 
nel 1956. ha affermato il rag 
Pasquale Causo. il Consemal 
mo. di cui e direttore, prose-
gue il suo cammino affian-
cando l'opera degli agricol 
tori, aiutandoli. affmche si 
rafforzi in loro il convincimen-
to, che sono essi. con intelli-
genza ed intraprendenza. i ven 
e soli artefici della fecondita 
del loro presente e del loro 

, future. Presso il campo spe-
rimentale di Castelluccio dei 
Sauri sono in fase di realiz 
zazione altre razze di grani 
duri che ci auguriamo di im-
mettere sui mercato a breve 
termine a beneficio della no
stra agricolutura e dei produt
tori consociati e no. 

NELLA FOTO: la spiga del
la nuova varieta < Appulo > 

II f uturo del vino 
Intervista con il Presidente della Centrale villi 

BARI — Perdura la situazione di crisi del 
mercato vinicolo pugliese e meridionale. Noi 
riteniamo che causa di questa crisi sia anche 
la regolamentazione comunitaria che non fa-
vorisce la produzione dei vini pugliesi. Ab-
biamo ritenuto a questo proposito sentire il 
parere di un esperto quale il dottor Angelo 
D'Amelio, direttore della centrale delle can-
tine cooperative di Puglia Lucania e Molise. 

D. — Quali sono a suo avvlso gli aspetti 
della regolamentazione che possono influire 
negativamente sulla situazione della viticol-
tura pugliese e meridionale? 

« La regolamentazione comunitaria, varata 
lo scorso anno, stabilisce prezzi di orienta-
mento e prezzi di intervento per i vini da 
pasto e programma l'accantonamento a bre
ve ed a lungo termine per regolare l'offerta 
al fabbisogno con evidente fiducia nello svi
luppo regolare del commercio. Ma la fiducia 
non e moneta che consente il consumo dei 
prodotti quando, contro tradizioni ed usi ' vi-
genti in taluni paesi, si consentano alterazioni 
che provochino disorientamento tra operatori 
e consumatori. 

« La caratterizzazione alcolometrica del vi
no da pasto e lo possibility di arricchimento 
mcdiante zuccheraggio nonche le limitaziorii 
per i tagli sono privilegi che consentono alia 
Germania di elevare persino di 7° il vino ori-
ginariamente di 5°, con gravi pregiudizi sulla 
natura merceologica della produzione che si 
consegue, e costituiscono un torto per i vini 
di gradazione superiore a 17° che. nelle re 
gioni meridionali. in talune annate, si pro 
ducono in quantita notevoli. II fatto che le 
coltivazioni tedesche della zona A — cui tale 
benefici o si accoida — siano limitate e che 
elevato risulta il costo di quelle produzioni 
per cui non se ne debba temere la concor 
renza non avrebbe dovuto impedire di con 
siderare che, nella zona C. i vini a forte con 
centrazione alcoolica sono altresi in quantita 
limitata e che lo zuccheraggio tradisce, nei 
principi. il concetto unitario della produzione 
vinicola. 

«L'aver individuato due tipi di vino ros 
so — RI ed RII — e stabilito prezzi di orien 
tamento e di intervento differenziati per i 
vini di gradi 13 e 14 e per gli altri di gradi 
10 e 12 con scarto a danno dei primi significa 
intervenire con arbitrio e senza giustificazio 
ne alcuna in determinazioni che sono giusti 
ficate soltanto dal libero corso della domanda 
e deH'offerta. E che di arbitrio si tratti. ri 
sulta palese anche dalle disposizioni o limi 
tazioni poste per i tagli. Un vino atto a dive 
nire vino da pasto non puo essere tagliato 
con altro vino di uguale classificazione e per-
tanto un vino di 8° natura li del nord non puo 
tagliarsi con altro di 16° naturali del sud-
Italia; il taglio, poi. di un vino a gradi 8.5 

svolti prodotto nelle zone settentrionalisi po-
tra fare con vino a 16° naturali delle egioni 
meridionali solo se quivi trasferito e on la 
conseguenza di accrescere le giacenze di chi 
ha piuttosto bisogno di esitare la mere. 

«Fermato cosi il naturale commen o dei 
vini. si e verificata la stasi e, presso p can-
tine di produzione, resta giacente il fl'o dei 
vini della scorsa vendeminia e cioe <rca il 
40'o in piu degli altri anni ». 

D. — Come pensa le) che si possano upera-
re le difficolta attuali dei produttori \ncoli? 

« I viticoltori. in Puglia, sono circa 180 000 
e le loro aziende hanno dimensioni di li 1.30-
1,50: nelle conduzioni risultano impeghti in-
teri nuclei familiari a causa della labjnosita 
e delle cure costanti richieste dalle nedesi-
me. Negli ultimi venti anni. per resiiere e 
sopravvivere in un mercato spietato, 1 stes-
se famiglie. consociandosi. hanno so: enuto 
ingenti spese e si sono accollati nuieroBi 
debiti nel rinnovare le strutture prouttive 
che consentono di soddisfare le esiger a de-

, gli acquirenti e di immettere sui merca > pro
dotti sempre piu affinati e di pregio E vero 
che ci sono state sovvenzioni da parte dello 
Stato e della Cassa per il Mezzogiorno ma e 
altrettanto vero che meta degli stessi nneri. 
per la creazione degli impianti di trasftrma-
zione. sono rimasti a carico dei produttoi cosi 
come a loro carico sono le spese dei fnan-
ziamenti annuali degli istituti di crr*d\o e 
tutti i rischi che la produzione comporta 

«A seguito delle vive proteste dei vijcol-
tori si 6 reso necessario migliorare le rmuro 
comunitarie di stoccaggio di piu grandi q\nn-
tita di vino mediante contnbuzinne adi-vh'a 
alle spese e ai costi tecnici dell'oppraziW1: 
avviare cioe alia distillazione un ariestnt<- ^n 
tingente di vini correnti con garanz'a rli 'in 
prezzo non inferiore alle 660 lire a gradi' hi. 
con lo snellimento della regolamentaziont/che 
deve far circolare piu che trattenere le.'pro 
duzioni vinicole e salvaguardare dalla ctiicor-
renza sleale di quelle elaborate con le cJwer-
sioni degli zuccheri. Ci auguriamo che sprat-
tutto gli interventi a favore della distillzione 
riescano a sbloccare la situazione attyile di 
stasi del mercato. Restano tuttavia i »mble-
mi di fondo relativi alia revisione do rego-
lamento comunitario che tutte le foze sin-
dacali e produttive devono portare yanti ». 
' Condividiamo 1'augurio del dottor DAmelio 

che la distillazione di un congruo iiantita-
tivo di vino da pasto contribuisca a uperare 
la crisi. Non possiamo tuttavia nonrilevare 
che le misure adottate possano risoversi in 
grossi affari per gli industriali priviti distil-
latori. E cio riguarda in particolare £ repinni 
prive di attrezzature collettive di disllazinne. 

i. p. 

Perche Y irrigazione 
Uno studio sulla utilizzazione delle acquti 

11 notevole impegno di spesa prevista per 
ia realizzazione del Piano Generale delle irri 
eazioni ha indotto l'Ente Irrigazione a predi 
sporre uno studio completo ed organico che 
pones&e le basi per una razionale ed econo 
mica utilizzazione delle risorse idriche. 
. Lo sviluppo dell'irrigazione in questo ulti 
mo ventennio nei territori di Puglia. Lucania 
9 Irpinia ha interessato i tecnici soprattutto 
per la ricerca di una razionale utilizzazione 
iell'acqua. 

Sui piano sperimentale. percid. sono stati 
ndividuati e messi a punto i parametri irri 

s»ui elementari mancando il Mezzogiorno di 
•ma tradizione irrigua da pieno campo. 

Le ricerche effettuate presso i Campi spe 
rimentali non possono, data la loro natura. 
fornire utili elementi dal punto di vista eco 
nomico per la determinazione degli effettivi 
increment! produttivi riferiti al fattore c ac 
qua •». D'altronde e noto il divario che esiste 
fra i parametri base rilevati nel Campo spe 
rimentale e quelli che in pratica vengono 
adottati nelle aziende a normale conduzione 
tecnico-economica. 

Basti solo pensare che una imperfetta si 
stemazione del terreno o una insufficienza nel 
governo dell'acqua da parte degli operatori 
si traduce in un inevitabile aumento del con 
sumo specifico di adacquamento e quindi in 
un maggior costo dell'acqua resa alle coltu 
re. per avere una idea del divario fra i para 
melri calcolati e i parametri applicati. 

Rientra in questo quadro la impostazione di 
studi a carattere aziendale prevista dall'Ente 
nelle province pugliesi. lucane e in Irpinia 
con diverso indirizzo produttivo e con obietti 
vo finale il rilevamento economico dell'appli-
cazione delle nuove tecniche irrigue. 

La necessita di osservare. ricercare e tra 
durre in termini tecnici quanto awiene nelle 
aziende prowiste autonomamente di acqua 
irrigua scaturisce dal fatto che prima della 
realizzazione del Piano i tecnici devono acqui 
sire ogni utile elemento per indirizzare gli 
imprenditori, a tutti i livelli. del settore agri 
colo nella scelta razionale del metodo irrigua. 
con tutte le sue componenti tecniche elementa 
ri, che sia contemporaneamente il piu idoneo 
dal punto di vista della somminislrazione del-

dell'acqua alia coltura ed il piu eonomico 
sotto ogni aspetto. I 

In altre parole nel momento in cuisaranno 
realizzate le opere' di adduzione e Jistribu-
zione dell'acqua per esempio nel litoale ba
rese l'Ente Irrigazione attraverso i lati che 
sin dal 1968 si vanno nlevando preso una 
lipica azienda olivicola in agro di F.sceglie. 
dove contemporaneamente vengono applicati 
e sperimentati sull'olivo tradizional* di va
rieta « Coratina * e dell'eta di 90 aim circa 
I'infiltrazione laterale da solchi. laibommer-
sione per conche e I'aspersione s<»|fachioma 
con impianto polivalente e soUochoma con 
» perf o rain * sara in grado di djrulgare i 
risultati con 1'indicazione del metolo irriguo 
da adottare e della conseguentu concinvi-
zione che gia fa parte delle tesi spnmentali 
da praticare che assicurino il ma.41mo prez 
zo di trasformazione dell'acqua irigua 

Non a caso e stato citato I'eseipio della 
azienda olivicola che si awierebh verso la 
sicura crisi economica nel mometo in cui 
cessera «1'integrazione del prezzi» in atto 
da parte del MEC. tenuto conto chr in Puglia 
I'olivo interessa una superficie di Ha 335 34.) 
pari al 40.91^ dell'intera superficj nazionalc 
investita ad oliveto. ' 

Ritenendo perci6 1'irrigazione lihica alter-
nativa per la sopravvivenza econtinica della 
ohvicoltura tradizionale asciutta ojni sforzo 
deve essere cempiuto per ammoi>rnare 'a 
•)livicoltura con la collaborazione di tutti i 
coltivatori. siano essi imprenditori i\ grandi. 
medie o piccole aziende. j 

Rientra nel quadro deH'ammoarnamento 
del settore la nuova ohvicoltura inensiva ir
rigua sui risultati della quale oramti non esi-
stono dubbi specie quando gli increnenti pro
duttivi raggiungono limiti. come rtH'azienda 
dimostrativa di Gaudiano, della entita di: 

q.li 119/Ha per il 1970 su oliveto di varieta 
Coratina allevato a cespuglio delltta di no-
ve anni. I ' 

Per quanto concerne invece la licerca tec
nico-economica effettuata presso Ifizienda di 
Bisceglie anche se i dati si riferis^ono a due 
anni soltanto di sperimentazione, i migliori 
risultati sono stati ottenuti sulle |arcelle ir
rigate per aspersione sottochiomi con una 
produzione di q.li 58,36 per ettara 

Cure con acque sulluree 
per: 
• AFFEZIONI RESPIRATORE 

• rinili • faringlti • 
• tracheitt • sinusitl 
• bronchitt ' \ 
• enfisema polmonare 
• asma bronchiole i 

• SORDITA* RINOGENA 
• DERMATOSI 
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