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L© scontro sul 
prezzo dell9 uva 
mette in crisi 
i vecchi rapporti 

Nella valle d'ltria un episodio significativo per tutta 
Pagricoltura meridionale - I viticoltori chiedono al-
nieno 7.700 lire al quintale al posto delle 5 mila at-
tuali: e quanto 1'industria paga gia nel Monferrato, 
ma il padrone e abituato a spogliare il lavoratore e 
resiste - II governo nazionale, il MEC ed i complici 
e profittatori locali del finanziamento pubblico alia 
proprieta terriera 
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MARTINA FRANCA- Una manifestazione di viticoltori 

Dal nostro inviato 
MARTINA FRANCA, settembre 

Non e una vendemmla co
me nelle annate scorse quel-
la che sta per Inlziare nei co-
muni che si affacciano sulla 
valle d'ltrla. II movlmento del 
vitivlnlcoltorl. che I'anno scor-
so si era cominciato a far 
sentire solo qui a Martina 
Franca, ha preso plu vaste 
proporzloni ed ha Investlto 
larghi settori contadini del co-
munl della zona, da Albero-
bello. a Locorotondo. Cister-
nino, mentre si e dato vita 
alia associazlone del vitivini-
coltori della valle d'ltria. La 
Alleanza dei contadini si e Im-
pegnata in diverse manlfesta-
zioni comunali ed lntercomu-
nali che nan no mobllitato cen-
tinala di produttori. 

La plattaforma dl lotta e 
abbastanza precisa: contratta-
zione collettiva del prezzo del-
l'uva partendo da un prezzo 
di 7.700 lire il quintale che 
e quello mlnimo. secondo la 
CEE. per produrre uva da vi
no da pasto comune. A questo 
obiettivo immediato si aggiun-
gono quelll riguardanti la ri-
strutturazione dei vigneti e la 
creazione di impianti di tra-
sformazione; il che rappresen-
ta un grosso obiettivo di ri-
forma e sigmfica anche occu-
pazione. sviluppo dell'econo-
mia che qui poggia in gran 
parte sulla produzione dell" 
uva. Lo scontro non e di quel-
li facili ed il movimento ne 
e consapevole. La contropar-
te e la grande industria di 
trasformazione rappresentata 
dai grossi noml dei monopo-
li del settore e cioe Martini 
e Rossi. Cinzano, Gancia che 
qui hanno radici profonde e 
legame stretti, palest e occul
ta con la DC. 

Questi industrial! tengono 
duro anche se il movimento 

li ha presi un po' di contro-
piede. E' da venti annl che 
pagano l'uva a 5 mlla lire 11 
quintale che di per se e un 
prezzo vile. Questa per6. che 
prende il nome di «bianco 
Locorotondo e «bianco Mar
tina », non e un'uva qualsiasl 
per fare un vino comune. E' 
il prodotto base, insieme al 
moscato bianco della zona dl 
Asti in Piemonte. che consen-
te al Martini e Rossi, al Cin
zano. ai Gancia dl fare gli 
aperltivi, 1 vermouth, gli spu-
mantl. il dry. Mentre per6 11 
moscato d'Astl viene pagata 
anche a 14.000 lire il quinta
le. questa uva. altrettanto pre-
ziosa ed indispensabile per 
tali produzionl altamente spe-
cializzate, viene pagata al pro-
duttori, come dicevamo, a 5 
mlla lire. Ai 600 mlla produt
tori della zona a denomina-
zione di orlgine controllata 
vengono pagati dall'lndustria 
di trasformazione 3 mlliardi, 
mentre i Cinzano, i Gancia, 1 
Martini e Rossi incassano 
qualcosa come 20 miliardi: 
1'industriale ingrassa sulla ml-
seria della massa del conta
dini Complici di questa ra-
plna sul sudore del vitivini-
coltori sono i vari govern! che 
fin qui si sono susseguitl che 
hanno lasciato questa produ
zione priva quasi del tutto dl 
strutture di trasformazione e 
commercializzazione sociale e 
quindi ad uno stato produt-
tivo coloniale. 

Non e che non sia stato 
fatto nulla; quello che e sta
to fatto perd non e bastato. 
anzi se ha dato qualche inne-
gabile vantaggio ai contadini 
consente perd maggiori pro-
fitti all'lndustria di trasfor
mazione. E' sorta una cantl-
na sociale ad Alberobello. e 
stata ampliata quella che esi-
steva gia da tempo a Locoro
tondo. e sorta una cantina 

1/acqua eondiziona 
ogni tipo di 

sviluppo eeonomieo 
II Piano delFEnte irrigazione ha avuto un rilancio - Opere fondamen-
tali gia costruite - 3,5 miliardi di metri cubi per tre regioni - II ricono-
scimento del CIPE 

i traguardi operativi, raggiunti dal 
I'Ente Irrigazione attraverso la propria 
attivita svolta in Puglia Lucania e Ir-
pm;a nel trascorso venticmquennio. 
consentono la utilizzazione immediata. 
orma: a scopi plurimi, di cospicui vo-
lumi d: acque superficiali. sorgentizie e 
EOtt̂ rranee (1.5 miliardi di mc) e sono 
ir.d'rizzati verso un concreto soddisia-
cimentc delle parf.colan esigenze idri-
cbe anche delle zone naturalmente piu 
sitibonde In considerazione che tali 
rifuitati — j quail hanno richiesto una 
co^p'cua spesa pubblica su finanziamen 
t: deila Cassa per il Mezzogiorno e del 
M'.ni£tero Asincoltura e Foreste per ol-
tre 1W miliardi di lire — non sono suf-
fu- enl: a .soadisfare il fabbisogno idnco. 
inverr accresciuto dal ntmo produttivo 
p:»i accelerate delle attivita economi-
che delle region; inend.onali. TEnte 
'na predisposto un Piano Grnerale di ir
rigazione t approvvigionamento idn 
co Tale Piano, nspecchiando - fra 
1'iltro — l':mportanza ainessa dall'En 
te all acqua mtesa quale mfrabtrufura 
di base alle prospettive economiche re
gional). prevede ultenon soluziom glo 
ball per un definitivo sviluppo pro-
grammato ed uniwrio dell'approvvigio 
namcnto idnco nell'ambito dell'assetto 
territorial attuale e futuro 

Le opere. che progettate per comples 
51 irr:gui. sono previste da tale Piano. 
ccnsenliranno di assicurare all'attivita 
economica d: Puglia. Lucania ed Irpi 
n:a circa 3.5 miliardi di metn cubi di 
acqua 

In particolare. dipende da 11a realiz 
z?zione di tali opere la concretizzazio 
ne delle possibility di soddisfare le esi-
ger.?.e dei settori potabili, civih. indu 
5tr:aii ed agncoli (per circa 600 mila 
ettari irrigun 

Le esigenze civili 
industriali ed agricole 
Data la sua imposiazione program 

ma. . c (individuazione e determinazio 
ne delle etteUive dispombilita di acque 
superficiali e sotterranee al fine di va 
iutamc la dispombilita. accertamento 
degii effettivi fabbisogm nel settore ir 
nguo. potabile e industrial; individua 
vt<ne di tutti i terreni di conveniente 
valonzzazione irrigua) e stata possibile 

non solo la realizzazione di quelle ope 
re che. sulla base degli studi esecutivi, 
apparivano suscettibili di formare og-
getto di progetti operativi. ma anche 
di impostare nuovi programmi e nuove 
opere. opportunamente revisionate e 
sviluppate sulla base delle risultanze de
gli studi e ricerche che si sono andate 
comp'.etanto dal 1967 ad oggi 

Gli schemi di intervento 
approvati dal CIPE 
Cos! concepito i! Piano puo essere. 

quinai. considerato come documento 
totulamemale programmatico da met-
tere a ba.->e ai tutte le miziative nel set 
tore della utilizzazione dl acqua nelle 
due regioni II CIPE ha msento tra i 
21 prcyetti s.)eciali post! alio studio. 
qu» l!o dell approwigionamento idnco 
Tale progetto. oltre a rappresentare 
lelemtnio propuisore di ogni promo 
tmve economica e sociale delle due re 
g.um. assume tutte le carattenstiche 
tO'uiamentali richieste per H nconosci-
nienio di progetto speciale trattandosi 
deua realizzazione di grandi opere *n 
fra^trutturali di natura interregional 
e mtersettonale 

Co! progetto speciale previslo dai 
CIPE s: traita ora di completare — as 
sicurar.do ta dispombilita dei londi ne 
ces-iari — i quallro grandi complessi 
prev.sti nel Piano dell'Ente. quello del 
f oriore Carapelle, quello dell'O/an/o 
quelic delt'Arco jonico. queilo interno 
•.Kiln Basilicata 

Gli schemi di miervento approval! 
dal CIPE sono quelli del Fortore — Ta 
voiiere, dell'Olanto — Puglia Centrale 
e dei Sinni (le cui opere di invaso, re 
Lentemente appaltate. consentiranno la 
utilizzazione di circa 600 milioni di mc 
di acqua costituendo uno dei piu gran 
di sbarramenti in terra del nostro Pae 
se>. per ognuno dei quah sono state 
co:u.derate le risorse di acque dispo 
mnili. I fabbisogni occorrenti per le tre 
e?:gvtize fondamentali (irrigazione per 
'.iso industriale e civile I. e le esigenze 
di integrazione. per le quail sono state 
an^hc individuate, sulla base delle in 
dieaz.oni che gia il Piano dell'Ente Ir 
r;gaz:one fomiva le ulterior! font! di 
alimentazione che dovranno formare 
cggptlc di progettazione esecutiva. 

dell'Ente di Sviluppo a Marti
na Franca. Ma siamo a livel-
lo solo di prima trasforma
zione, cioe alia prima lavo-
razione. mancando una centra
le dl 3. grado. Quel prodotto 
che prima 1'industria di tra
sformazione doveva raclmola-
re dai singoll produttori at
traverso intermediarl e depo-
sitare nelle proprie cantine (il 
che slgnificava costl di eser-
elzio) ora viene prelevato di-
rettamente — e gia alia prima 
lavorazione — dalle cantine 
sociall (che hanno dato le an-
ticipazioni al contadini). dalle 
strutture cioe del produttori 
create con Paiuto dell'inter-
vento pubblico. L'affare piu 
grosso l'hanno fatto quindi 
gli Industriali, che lavorano 
con le strutture e In parte 
con 11 capitale delle cantine, 
ed al contadino e rimasta la 
possibllita di negare (se non 
ha bisogno di soldi. II che e 
raro) il suo prodotto a Mar
tini e Rossi e portarlo alia 
cantina sociale che definlra in 
contl all'altra vendemmla. 

II sistema quindi ha con-
tlnuato a funzionare a van
taggio degli Industriali della 
trasformazione, 1 quail han
no come intermediarl ed In-
cettatorl del prodotto uominl 
della DC. che approfittano dl 
questa loro funzione per far 
pressione sui contadini a vo-
tare DC perche. dicono. sono 
stati capacl di far comprare 
l'uva a Martini e Rossi. 

Alia rapina si aggiunge l'ln-
ganno. Finora la DC e riuscl 
ta a stare dalla parte del Mar
tini e Rossi mascherando que
sta sua posizione di fronte al 
contadini. Ora siamo alio scon
tro ed il movimento del pro
duttori chiede che la DC pren-
da posizione precisa e si dl-
chiari d'accordo non solo su 
le richieste dei produttori, ma 
che anche 1 sindaci d.c. si 
rendano promotori di incon-
tri delle parti per arrivare al
ia contrattazione collettiva. L' 
appello del produttori e stato 
rivolto a tutte le forze poli-
tiche. e finora 11 PCI ed 11 
PSI hanno detto da che par
te sono. 

Gli obiettivl dei vtttvmlcol-
tori non sono solo Immedia-
ti, non riguardano cioe solo 
il prezzo plu remunerative 
per il loro prodotto. ma so
no anche di prospettiva. Quan-
do chiedono l'intervento pub
blico per la ristrutturazione 
del vigneto - chiedono nello 
stesso tempo lo sviluppo del 
l'economia della zona. I vi
gneti della valle d'ltria sono 
per la stragrande parte vec-
chi dl 40 anni e producono 
a volte 50 qulntall per etta-
ro invece di 120. Per rlstrut-
turare un ettaro dl questi vi
gneti occorre in media, a se-
conda del terreno. un milio-
ne e mezzo per ettaro. Con 
dieci miliardi si ristruttura la 
viticoltura della zona, e con 
gli impianti di trasformazio
ne nelle man! dei produtto
ri e con una centrale di im 
bottigliamento cooperativa si 
porrebbe fine a questa rapi
na del prodotto contadino. 

Non sono cose certo che 
pud fare il governo Andreot-
t! - Malagodi 11 cui sottose-
gretario Orlando e andato in 
giro per le campagne della 
zona a dire al contadini che 
non dovevano aderire alia as
sociazlone dei produttori. E 
soprattutto occorre fare pre
sto perche vt sono situazioni 
preoccupantl. Mentre la Cas
sa per il Mezzogiorno da 240 
milioni alia ditto Durante che 
fornisce l'uva a Martini e Ros 
si per l'ampliamento dello 
stabilimento. e stato finanzia 
to. e vero. dalla sezione « orien-
tamento* del Fondo agricolo 
europeo un piano di ristrut
turazione dei vigneti di Loco
rotondo che riguarda 730 et
tari per una spesa di 974 mi
lioni (di cui 243 dallo Stato. 
243 dalla CEE ed il resto 
con un mutuo al tasso age-
volato del 2 S per 20 anni). 

E* un piano che andava rea-
lizzato dieci anni or sono per
che ora solo pochissimi con
tadini. per una estenslone di 
appena una ventina dl eturl. 
hanno presentato la doman-
da per rinnovare U proprio 
vigneto. VI sono certo atteg-
giamentt burocratlcl da par
te di chi porta avanti il pia
no perche non sono stati pre
si sufficient! contatti con le 
organizzazion! contadine per 
spiegare le condizioni dl fi
nanziamento; ma e vero an
che che molt! contod:nt han
no risposto che non se la sen-
tono, d! essere diventatl vec-
chl, senza I figli giovani per
che sono dovuti emigrare. e 
loro non hanno piu la font* 
per Iavorare tanto quanto oc
corre per il relmpianto di un 
vigneto. Questo b U dramma 
che si presenta in tanu par
te del Mezzogiorno. Siamo al 
ijunto che e difficile trovare 
e forze giovani per rinnova

re ragrlcoltura. Sono emigra-
ti a Torino, a Milano o al-
1'estero e per Invertire que
sto stato di cose occorre un 
declso mlglloramento nelle 
condizioni di vita dei lavora-
tori meridional!. 

Italo Palasciino 

II vino di Puglia 
afferma 

la sua «personalita» 
Attraverso la Centrale cooperative l'associazione dei produttori ha 
consentito questa affermazione 

Servizio smlstamento della Centrale vini di Corato 

Nel quadro della riorganlz 
zazione del mercato del vino 
e della produzione vitivini-
cola di Puglia, Lucania e Mo-
Use, una rilevante azione va 
svolgendo la Centrale Canti
ne Cooperativa, che raggrup-
pa 51 cantine cooperative,. 
delle quali coordina, valoriz-
za e sostiene l'attivita. Inol-
tre, la Centrale presta una 
vasta asslstenza fidejussoria 
per consentire alle coopera
tive la corresponsione di ac-
conti al soci conferentl l'uva, 
trasferisce nel propri depo
sit!, in attesa di una doman-
da favorevole, eventuali pro-
duzioni invendute, alleggeri 
see il mercato vinicolo con 
un'attivita distillatoria di no 
tevoli proporzloni. Anzi. es-
sa ha esteso 11 suo interven
to nel campo della distilla-
zione all'intera regione pu-
gliese ed ha realizzato e col-
locato sul mercato acqueviti 
di gran pregjo. la cui pro
duzione e stata pari ad un 
quinto di quella nazionale. 

L'intervento della Centrale 
e poi particolarmente richie
sto allorquando si verificano 
cast particolari di grosse gia-
cenze di produzione, prove-
nienti da annate abbondanti: 
si tratta allora dl predispor-
re un complesso meccanismo 

di azione e di difesa per 
reperire stabilimenti d'affit-
to, per evitare ritiri indiscri-
minati e costosi, per bloc-
care le svendite, per procu-
rare capienze alle nuove la-
vorazioni. Utile e anche il 
contributo della Centrale per 
correggere un'altra tendenza 
del commercio vinicolo lo
cale, che, nel tentatlvo dl 
prevenire situazioni di In-
certezza, non esita a reg-
gersl esclusivamente sulla 
vendita dl most! utlli per 
successive lavorazionl In al-
tre regioni. Questa pratlca. 
allontanando certi tipl dl 
produzioni dalle tradlzioni e 
dai luoghi d'origine. ne sna-
tura le caratteristiche orga-
nolettiche. 

Fare uscire dall'anonima-
to la vitivinicoltura delle re
gioni di Puglia, Lucania e 
Molise ed instaurare — con 
una produzione pregiata — 
un contatto coraggioso, re-
sponsabile e diretto con il 
mercato di consumo, e Po-
biettivo di fondo a cui ten-
de costantemente Plniziativa 
della Centrale. Ed agendo in 
questo senso, nonostante le 
difficolta della situazione, 
questo organismo cooperati
ve. accertati i pregi di talu-
ne produzionl, vinicole, e 

rlcorrendo talvolta a stabi
limenti di imbottigliamento 

. privatl (oltre ai tre di cui 
dispone a Corato-Bari, Rio-

• nero • in Vulture-Potenza e 
Codogno-Milano), e riuscito a 
lanciare sul mercato vinl ti-
pici pugliesi dl qualita su-
periore, tanto da aggiudicar-
si in mostre nazionali ed 
europee ambiti riconoscl-
mentl con 11 conseguimento 
di medaglie d'oro e d'argen-
to. del Siglllo d'Oro, del 
Bacco d'Oro, e dell'Oscar del 
Vino. Nel campionarlo della 
propria produzione, orma! 
conosciuto e richiesto dovun-
que, vanno segnalati soprat
tutto alcuni tipl di vinl a de-
nominazione di orlgine con
trollata, come PAgllanico del 
Vulture, il S. Severo bianco, 
11 Martina Franca bianco, il 
Locorotondo bianco, 11 Castel 
del Monte (bianco, rosato e 
rosso). Pregiati anche 1 vini 
tipici riserva: Torre Aleman-
na (rosso dl Cerignola) e 
Cacc'e Mitt (rosato dl Lu-
cera). Come vini comuni da 
pasto, si sono affermati 11 
Bianco, 11 Rosato e il Rosso 
(che amalgamano i diversl 

-tlpi della regione). In con-
-' tezlone da due lltri, un litro, 

3/4, 1/2, 1/4. Completano il 
quadro produttivo, alcuni vi

nl spumantl naturall del Vul
ture (Aglianico, Moscato e 
Malvasia) ed acquaviti di 
qualita, ottenute nelle distil-
lerie dl S. Pancrazio Salen-
tino (Brlndlsl) e Barletta 
(dove la Centrale gestisce 
anche il vecchio stabilimento 
della SIS). 

La Centrale, si e preoccu-
pata che Pimbottigliamento 
venisse effettuato nei luoghi 
di produzione e di consumo: 
a Corato, in provlncia di 
Bari, per la distribuzione nel-
l'ltalia Centro-Merldionale; a 
Codogno, In provincla dl Mi
lano, per l'approwigionamen-
to delle zone centro-setten-
trionall. Intanto, ritenendo 
fondamentale il processo di 
Imbottigliamento, la Centra
le sta seguendo un program-
ma di allargamento, in asso
ciazlone con Industrie priva
te nonche sui mercati esteri. 
La Centrale Cantine, utiliz-
zando pienamente tutti 1 van-
taggl di una struttura coo-
perativistica moderna si e 
dunque rivelata in varie e 
difficili circostanze strumen-
to Indispensabile per la di
fesa del settore a tutto van
taggio dei coltivatori, dei la-
voratori e del progresso eeo
nomieo e sociale delle nostre 
regioni. 

La Isotta Fraschini 
alia Fiera di Bari 

La wFabbrlca Automobill Isotta Fra-
schini e Motor! Breda S.pA», azienda 
del Gruppo EFIM, espone alia Fiera del 
Levante due motori Diesel in ver-
sione marina che non mancheranno di 
suscitare Interesse tra gli operatori ed 
i tecnici e che confermano la vitalita 
di questa societa in un settore dell'in-
dustria cos! importante e difficile. 

La sua presenza alia Fiera del Le
vante vuole altresl sottolineare il gran
de apporto che la Isotta Fraschini ha 
ricevuto dallo stabilimento di Bari e 
dalle sue maestranze La produzione 
motoristica, flno a pochl anni fa con-
centrata nello stabilimento di Saronno, 
viene oggi realizzata in larga misura 
nella nuova officina della Zona Indu
striale barese il cui potenziamento ai 
fini di questa qualificata produzione, e 
in fase di completamento. Entro 1 pri-
mi mesi del prossimo anno essa sara 
attrezzata per la produzione in serie 
anche nei nuov) motori ID. 36, che 
rappresentano la punta di diamante 
nella gamma dei motori Isotta Fra
schini. utilizzando macchine monoscopo 
altamente automatizzate 

I motori presentati sono indicativl 
della gamma di potenze e tipi con 
t quali la Isotta Fraschini si inseri-
see nella agguerrita schiera dei co-
struttor: mternazionali II colaudatis-
simo ID26S12V, motore a 12 cilindri 
della serie ID 26. e ofTerto nella ver-
sione marina per 1010 CV RINA A 1550 
girl. 

Nato circa 20 anni fa per la trazione 

ferroviarla, si presenta oggi in veste 
rinnovata con iniezione diretta e te
state ridisegnate per garantire mag-
giore margine di potenza, per ren-
dere il motore piu «pullto» e piu 
eeonomieo nell'esercizlo. 

La struttura del basamento e intera-
mente in acciaio saldato conferendo 
particolare rigidezza al motore man-
tenendo 11 peso In limit! assai interes-
santi per questa classe dl applicazione. 

II motore ha un rapporto corsa-
alesaggio quasi quadrato, cioe con una 
corsa relativamente ridotta che con
sente di mantenere la velocita del pi-
stone su valori medi non discosti da 
quelli dei motori piu lenti: in altre 
parole, pur essendo un motore veloce, 
e quindi molto compatto per la po
tenza offerta, assicura una minor usu-
ra delle parti in movimento e. corise-
guentemente, una lunga vita; offre 
inol tre una manutenzione piu agevole 
ed un minor costo dei ricambi. Per 
queste ragioni i motori veloci si stan-
no affermando sempre piu anche nel 
campo delle imbarcazioni da pesca 
per le quali il motore esposto e stato 
concepito. 

Analogamente a quanto si e verifi-
cato In molti altri campi di applica
zione. anche per gli impieghi di bordo 
si assiste in questi ultimi anni ad un 
continuo incremento delle potenze spe-
cifiche. per unita di peso e di ingom-
bro, richieste sia per la propulsione 
che per 1'azionamento degli ausiliari: 
1'orientamento e quindi verso motori 
piu veloci e piu potenti. A questa esi-

genza 1'industria motoristica ha rispo
sto offrendo versioni sempre piu spinte 
di motori tradizionali le cui potenze 
sono state accresciute median te l'im-
piego di forti sovralimentazionl e lau-
mento del numero di giri, oppure pro-
ponendo Puso di motori In lega leg-
gera sostanzialmente complessi e co
stosi. 

Con una accurata ricerca e lunghe 
sperimentazioni dei complessi proble-
mi meccanici e termicl la Isotta Fra
schini ha messo a punto una serie di 
motori che uniscono alia affidabilita 
dei motori tradizionali le prestazioni 
dei motori piu sofisticati senza nulla 
sacrificare alia semplicita ed alia robu-
stezza della costruzione. Ne e risul-
tato un motore che, pur avendo una 
struttura completamente in ghisa, e 
Ieggero e compatto quanto e piu di 
un motore in lega Ieggera. I suoi or-
gani sono stati dimensionati per supe-
rare le piu ardue prove di durata e di 
affidabilita. 

La serie comprende motori a 6, 8 e 
12 cilindri che coprono un campo di 
potenze che va da 400 a 1500 CV. I mo
tori sono previsti per una velocita di 
rotazione nominate di 1500 e 1800 giri, 
ma pos5ono tranquillamente girare a 
200 e piu giri al minuto senza che la 
velocita del pistone raggiunga valori 
mero che abituali. Per queste ragioni 
il motore ha una grande versatllita di 
impiego che non trova riscontro in 
alcuna altra serie di motori oggi pro-
dotti nel mondo. 

UN GRUPPO PER LAVVENIRE 
DEL PAESE E DEL MEZZOGIORNO 

EFIM 
FINANZIARIA E BREDA 

INSUD 

BREDA FERROVIAHIA 

SOPAL 
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