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I nuovi sce na ri
E’ un dato ac cla ra to che nel 1861, al mo men to del com pi men to del
pro ces so uni ta rio, la col tu ra dell’al be ro fosse già lar ga mente pre sente
nel pae sag gio agra rio del Mez zo gior no d’Ita lia 1. Ep pure, la pro cla ma‐ 
zione del nuovo Regno d’Ita lia determinò nel breve per io do un’ac ce le‐ 
ra zione delle tras for ma zio ni col tu ra li in atto da se co li. In fat ti, l’in se ri‐ 
men to della pe ni so la ita lia na nel contes to eu ro peo degli scam bi com‐ 
mer cia li - fa ci li ta to dalla po li ti ca di stam po libero- scambista per se‐ 
gui ta dalla classe di ri gente po li ti ca del nuovo Stato uni ta rio –
intensificò consis ten ti pro ces si di tras for ma zione col tu rale, so prat‐ 
tut to in al cune re gio ni del Mez zo gior no d’Ita lia 2. Si trattò di cam bia‐ 
men ti re pen ti ni, rea liz za ti sia dai gran di pro prie ta ri che da af fit tua ri
di pic co li fondi in ma nie ra ap pros si ma ta e a trat ti di sor di na ta, che
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sep pure nel com ples so mu ta ro no sen si bil mente i ca rat te ri dell’agri‐ 
col tu ra me ri dio nale, non vanno però as so cia ti a pro ces si di ben più
ampia por ta ta che tra il di cias set te si mo e di ciot te si mo se co lo coin‐ 
vol se ro le zone a col tu ra in ten si va e ir ri gua dell’Alta Val Pa da na 3. In
ques ta pros pet ti va, l’in ca pa ci tà del set tore pri ma rio di per cor rere,
anche nelle fasi di cres ci ta e di sos tan ziale mu ta men to, un si gni fi ca ti‐ 
vo per cor so di ac cu mu la zione ori gi na ria di ca pi ta li nelle re gio ni me ri‐ 
dio na li for nisce una spie ga zione plau si bile e ra gio na ta del dua lis mo di
lunga du ra ta che dis tingue la sto ria eco no mi ca dell’Ita lia 4. Ri sul ta va
così en fa tiz za to il ruolo di stag na zione dell’at ti vi tà eco no mi ca fon da‐ 
men tale del Mez zo gior no che, pur sta bil mente coin vol to in mer ca ti
de ci sa mente più vasti e ar ti co la ti, res ta va an co ra to a sche mi di ges‐ 
tione delle terre e a pa ra dig mi or ga niz za ti vi della pro du zione in mar‐ 
ca ta conti nui tà con il pas sa to. Anzi, un ele men to che af fio ra nell’ana‐ 
li si delle forme contrat tua li è che, pur ri ma nen do le me de sime nel
tempo, rius ci va no ad as sor bire e in glo bare ra di ca li quan to ve lo ci tras‐ 
for ma zio ni col tu ra li, i cui costi fi nan zia ri erano sop por ta ti so prat tut to
degli af fit tua ri, senza ge ne rar si il più delle volte una sep pur mar gi nale
forma di re vi sione degli ac cor di cris tal liz za ti si con lo scor rere dei se‐ 
co li.

Nel contes to di ques to sce na rio più vasto, è da in qua drare la par ti co‐ 
lare ma em ble ma ti ca vi cen da re la ti va alla ri le vante cres ci ta della vi ti‐ 
col tu ra e della pro du zione vi ni co la del Mez zo gior no 5. Nell’evo lu zione
di ques ta col tu ra, tutt’altro che in edi ta nella sto ria del pae sag gio
agra rio me ri dio nale, sono da consi de rare due gran di ques tio ni che
ma tu ra no nel pa no ra ma eu ro peo negli anni a ri dos so dell’unità d’Ita‐ 
lia: le in fe zio ni fillos se riche, che dis trus se ro gran parte dei vi gne ti
fran ce si e la suc ces si va crisi agra ria, confi gu ra ta si poi come la prima
grande crisi dell’eco no mia ca pi ta lis ta.

2

La prima ques tione si pone in modo molto fa vo re vole per l’Ita lia, in
primo luogo per le cam pagne me ri dio na li. Il ce lere pro pa gar si della
fillos se ra in Fran cia, anche in virtù dell’ac cor do com mer ciale bi la te‐ 
rale del gen naio 1863 che le ga va i due Paesi 6, pose in una po si zione di
as so lu to pri vi le gio i vi ti col to ri e i pro dut to ri vi ni co li ita lia ni 7. As pet to
confer ma to, sia dal sol le ci to am plia men to della su per fi cie vi ta ta e
della pro du zione di vini 8, sia dall’as sor bi men to delle espor ta zio ni ita‐ 
liane di vino dei mer ca ti d’ol tralpe 9. La crisi agra ria, so prag giun ta
all’in do ma ni della mas sic cia im mis sione sui mer ca ti del vec chio

3



Viticoltura e produzione vinicola in Italia nel Mezzogiorno d’Italia in età liberale

Licence CC BY 4.0

conti nente dei grani ame ri ca ni, tanto da pro vo care una sen si bile di‐ 
mi nu zione dei prez zi negli ul ti mi de cen ni dell’Ot to cen to, intensificò i
cam bia men ti in atto nelle cam pagne ita liane, come anche in altri
contes ti eu ro pei, im po nen do un’ampia ris trut tu ra zione dell’of fer ta
agri co la, con una consis tente ri con ver sione delle col ture e l'ado zione
di nuovi in di riz zi pro dut ti vi. Ed è anche ques to il sin to mo evi dente di
quan to l’agri col tu ra ita lia na fosse pie na mente in se ri ta nello sce na rio
in ter na zio nale e do vesse fare i conti con i re pen ti ni mu ta men ti del
più ampio contes to eu ro peo. D’al tronde, una confer ma delle ten denze
ap pe na de li neate, si trae va dalla seta, che sep pure in mi su ra più mo‐ 
des ta che nel pas sa to, all’in do ma ni dell’Unità continuò ad es pan der si
fino agli inizi degli No ve cen to, conquis tan do po si zio ni di nic chia
nell’am bi to del com mer cio in ter na zio nale 10.

Di men sio ni e li mi ti della cres ci ta
vi ti co la e vi ni co la nelle cam pagne
me ri dio na li
Al cu ni dati com ples si vi ri por ta ti da Emi lio Se re ni evi den zia no che la
cres ci ta dei vi gne ti e della pro du zione vi ni co la si radicò so prat tut to
nel Mez zo gior no d’Ita lia. In fat ti, nel quin quen nio 1890-1894, quan do i
mu ta men ti col tu ra li erano già av via ti da tempo, l'es ten der si dei vi‐ 
gne ti nelle re gio ni me ri dio na li e in su la ri conseguì un in cre men to ris‐ 
pet ti va mente del 60% e del 42%, a fronte di una pres so ché to tale te‐ 
nu ta delle re gio ni cen tra li, mentre le re gio ni set ten trio na li re gis tra‐ 
ro no una di mi nu zione pari al 7% circa 11.

4

Ap pare tut ta via molto arduo esa mi nare con l’uti liz zo di dati ana li ti ci e
af fi da bi li la cres ci ta dei vi gne ti me ri dio na li. Come è noto, un ac cu ra to
mo ni to rag gio delle tras for ma zio ni in atto era im pos si bile da com pier‐ 
si in que gli anni. Una fonte da cui si pos so no trarre ele men ti si gni fi‐ 
ca ti vi sono i ma nua li di vi ti col tu ra dell’epoca che in sis to no nel porre
l’ac cen to sulla cres ci ta della su per fi cie vi ta ta nelle re gio ni me ri dio na‐ 
li, tanto cha a tale col tu ra è at tri bui to il me ri to di cal mie rare le ansie e
gli af fan ni mol ti pli ca ti si con la crisi gra na ria degli inizi degli anni Set‐ 
tan ta 12. Ma fin da su bi to negli stes si ma nua li si sot to li nea che tali mu‐ 
ta men ti non erano stati in grado di ap por tare mi glio ra men ti alla col‐ 
ti va zione dei vi gne ti e alla pre pa ra zione e conser va zione dei vini 13.
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Una fonte di in dub bio ri lie vo che consente un’ana li si più par ti co la reg‐ 
gia ta, seb bene non sempre ade gua ta mente suf fra ga ta da dati pie na‐ 
mente at ten di bi li, è la pub bli ca zione della Carta vi ni co la d’Ita lia, pro‐ 
mos sa su in izia ti va della So cie tà ge ne rale dei vi ti col to ri ita lia ni, col le‐ 
ga ta alle varie in chieste co nos ci tive at ti vate nei primi de cen ni dopo
l’unità, di cui la più fa mo sa fu l’in chies ta agra ria e sulle condi zio ni
della classe agri co la pre sie du ta da Ste fa no Ja ci ni 14. Le dif fi col tà in‐ 
con trate nell’ela bo ra zione della Carta fu ro no nu me rose: d’al tronde, i
pro ble mi or ga niz za ti vi del set tore vi ni co lo si ri flet te va no in tutti gli
am bi ti pro dut ti vi del Regno, in larga parte spie ga bi li con il re cente
com pi men to del pro ces so uni ta rio, e il conse guente, an nes so, ral len‐ 
ta men to nella crea zione di uf fi ci pre pos ti a rac co gliere in for ma zio ni e
sta tis tiche che, una volta en tra ti in fun zione, do ve va no ne ces sa ria‐ 
mente at tra ver sare una fase di “ro dag gio” prima di poter la vo rare a
pieno re gime. Ri sul ta va così evi dente che l'es pan sione vi ti co la, che
aveva rag giun to no te vo li di men sio ni, non era stata se gui ta, né tanto
meno gui da ta, da alcun piano ge ne rale su scala na zio nale o anche re‐ 
gio nale, e la spon ta nei tà del pro ces so di cres ci ta si ri flet te va sulla ri‐ 
cer ca, crean do serie dif fi col tà nel ten ta ti vo di re pe rire dati e no ti zie
af fi da bi li, so prat tut to nell’am bi to delle pro vince me ri dio na li. Si trat ta‐ 
va, dunque, di cer care di met tere or dine nella co nos cen za dell’evo lu‐ 
zione in atto della real tà vi ti co la e vi ni co la, a sua volta in se ri ta nel
contes to dell'an co ra in buona parte in es plo ra to qua dro co nos ci ti vo
dell'agri col tu ra na zio nale 15.

6

Pur con ques ti li mi ti, la Carta è un do cu men to di in dub bio in ter esse,
anche per ché fu pub bli ca ta nel 1887, anno di cru ciale ri le van za per le
sorti della vi ti col tu ra ita lia na in quan to segnò la de nun cia del trat ta to
do ga nale con la Fran cia, po nen do così fine alla “fase aurea” della vi ti‐ 
col tu ra me ri dio nale. Il qua dro d’in sieme consente di cir cos tan ziare
l’ana li si sui cam bia men ti col tu ra li rea liz za ti si nelle cam pagne me ri‐ 
dio na li, po nen do li anche in chiave com pa ra ti va con le altre zone della
pe ni so la ita liane. Si de sume per tan to che se l’in cre men to riguardò, in
mi su ra di ver sa, quasi tutto il ter ri to rio na zio nale, le aree di mag giore
cres ci ta si concen tra ro no oltre che in varie re gio ni del Mez zo gior no,
tra cui spic ca va no la Si ci lia, la Pu glia, la Ca la bria e la Sar de gna, anche
in Pie monte e nel Lazio, mentre Ve ne to, Li gu ria e Lom bar dia ma ni‐ 
fes ta va no un sen si bile ri di men sio na men to della su per fi cie vi ta ta 16.
Ma fu pro prio in rap por to alle cam pagne me ri dio na li, dove la cres ci ta
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negli ul ti mi ven ti cinque anni era di ve nu ta par ti co lar mente in ten sa,
che le sin gole mo no gra fie re gio na li volte a com porre il com ples so
mo sai co della Carta te se ro a for nire gli ele men ti di in da gine e di co‐ 
nos cen za più per ti nen ti e ri le van ti.

Nell’ot ti ca di un’ana li si più par ti co la reg gia ta nell’am bi to dei sin go li
contes ti re gio na li, si evi den zia va che la re cente cres ci ta della su per fi‐ 
cie vi ta ta si ci lia na am plia va i confi ni di un’area già da tempo den sa‐
mente vi ti co la e vi ni co la, dif fu sa a mac chia di leo par do e volta a in‐ 
clu dere vaste aree del tra pa nese, di verse ricche pla ghe della pro vin‐ 
cia di Mes si na, la fer tile re gione Etnea e quel la delle Ter re for ti della
pro vin cia di Ca ta nia. La pre sen za di molti vi gne ti si as so cia va all’at ti‐ 
vi tà di al cu ni im por tan ti sta bi li men ti in di riz za ti a pro du zio ni al ta‐ 
mente spe cia liz zate, che an da va no dal mar sa la al mos ca to e all'al ba‐ 
nel lo, raf fi na ti e pre gia ti tipi di vino ri ca va ti da vi ti gni uni for mi e ben
se le zio na ti, 17. Fra tutti co nobbe una si gni fi ca ti va es pan sione lo sta bi‐ 
li men to vi ni co lo della casa Flo rio, che dis po ne va di una forza la vo ro di
circa 300 ad det ti 18. Si trat ta va tut ta via di casi iso la ti: in ge nere, la no‐ 
te vole cres ci ta della su per fi cie vi ta ta, fat ta si tu mul tuo sa negli ul ti mi
de cen ni, non era ac com pa gna ta da un eguale svi lup po della pro du‐ 
zione. In fat ti, lo sti mo lo de ci si vo a pro durre sempre di più ve ni va
dalle condi zio ni cli ma tiche e di ter ri to rio al ta mente fa vo re vo li per la
col ti va zione della vite, tanto da far re gis trare, ogni anno, un sur plus
di pro dot to, a dis pet to della pic co la por zione di ter re no a essa de di‐ 
ca ta, che tro va va fa cile sboc co nel mer ca to fran cese me diante l’in ten‐ 
si fi ca zione delle rotte com mer cia li ma rit time. Il ris chio pa ven ta to
dalla mo no gra fia era che la conve nien za a espor tare l’uva grez za
avrebbe po tu to met tere in crisi gli sta bi li men ti vi ni co li volti a dare
cen tra li tà alla qua li tà e alla ti pi ci tà della pro du zione si ci lia na.

8

La Ca la bria, gra zie al clima au tun nale caldo e secco e alla mi tez za di
quel lo in ver nale, si po ne va in chia ra conti nui tà con la Si ci lia, de di ta a
una pro du zione in ten si va con un’alta gra da zione al co li ca, fa cil mente
conser va bile e nel com ples so eco no mi ca. La pros si mi tà con la Si ci lia
consen ti va di usu fruire dei me de si mi mer ca ti es te ri di sboc co, di cui
la Fran cia oc cu pa va un ruolo di as so lu to ri lie vo 19.

9

La Sar de gna mos tra va anch’essa li nea men ti in buona parte omo ge nei
a quel li della Si ci lia, con al cune im por tan ti dis cri mi nan ti: la prima era
che la vite era da consi de rar si la col tu ra pres so ché es clu si va a de ter ‐
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mi nare il pas sag gio dalla col tu ra es ten si va o a pas co lo a quel la in ten‐ 
si va. La se con da era do vu ta al trat to mag gior mente spe cu la ti vo di
ques ta re gione, tanto che spes so si col ti va va no dif fe ren ti va rie tà di
vi ti gni in un me de si mo vi gne to, con no te vo li danni dal punto di vista
qua li ta ti vo, tali però da non li mi tare la por ta ta quan ti ta ti va della pro‐ 
du zione an nuale. In fine, i bassi prez zi, ac cen tua ti dalla fram men ta‐ 
zione delle pro prie tà, ren de va no i vini sardi, di fre quente sec chi e
quin di fa cil mente conser va bi li, più conve nien ti ris pet to a quel li si ci‐ 
lia ni 20.

In Pu glia le tras for ma zio ni col tu ra li degli de cen ni se guen ti all’unità
erano state tra le più ri le van ti a li vel lo na zio nale. An co ra una volta le
sol le ci ta zio ni del mer ca to es te ro erano state de ter mi nan ti in quan to i
vini pu glie si si ca rat te riz za va no per un ele va to tasso al co li co, par ti co‐ 
lar mente ri cer ca to dai mer ca ti fran ce si. L’es pan sione riguardò in izial‐
mente il circon dario di Bar let ta, di tra di zione il ful cro della vi ti col tu ra
re gio nale, per poi dif fon der si a gran parte delle cam pagne delle pro‐ 
vince pu glie si, so prat tut to nelle aree ca rat te riz zate da pia nure, tanto
da coin vol gere in modo sempre più tan gi bile l’area del Ta vo liere. E’
in ter es sante per al tro consta tare che la forte es pan sione della vi ti col‐ 
tu ra si innestò su di una si tua zione di de cre men to dei gua da gni trat ti
dagli oli ve ti, man dor le ti e se mi na ti vi, e si concentrò in ter re ni pre ce‐ 
den te mente consi de ra ti a basso ren di men to, e perciò des ti na ti a pas‐ 
co li o las cia ti alla mac chia. La pos si bi li tà, in oltre, di un ra pi do spos ta‐ 
men to del vino, at tra ver so le reti ma rit time e fer ro via rie, di venne un
polo d’at tra zione per ma no do pe ra e ca pi ta li, e si trasformò in un trai‐ 
no per le at ti vi tà eco no miche della re gione, non solo per so cie tà en‐
olo giche ita liane, ma anche stra niere, che de ci se ro di sta bi lire agen‐ 
zie e ma gaz zi ni a Bar let ta, Bari, Brin di si e Bis ce glie 21.

11

Le scuole di vi ti col tu ra ed en olo ‐
gia
Sull’is tru zione agra ria, e in par ti co lare su quel la vi ti co la e vi ni co la, la
classe di ri gente del nuovo Regno sembrò concen trare larga parte
delle sue spe ranze. Tale orien ta men to pog gia va sulla so li da convin‐ 
zione che l’Ita lia do vesse ri ma nere, anche nel lungo per io do, una na‐ 
zione emi nen te mente agri co la: per tan to, il sis te ma for ma ti vo che si
sa rebbe do vu to svi lup pare do ve va for nire brac cia alla terra, in te sa
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come <<scuo la di mo ra li tà, ones tà, buona fede e cor dia li tà, is pi ra trice
dell’amor di Pa tria>> 22. Fu tut ta via su bi to evi dente che in ques to am‐ 
bi to l'ere di tà tras mes sa dagli Stati preu ni ta ri era ca rente, sia per nu‐ 
me ro, sia per condi zione 23. Oc cor re va, per tan to, muo ver si su due li‐ 
vel li dis tin ti: l’is tru zione agra ria su per iore e quel la in fe riore. Per
quan to concerne il primo set tore, agli inizi degli anni Set tan ta fu ro no
inau gu ra ti i due is ti tu ti agra ri su per io ri di Mi la no e di Por ti ci, che ri‐ 
ves ti ro no una fun zione di ri lie vo nell’at ti vi tà di stu dio e for ma zione su
ques tio ni re la tive al set tore pri ma rio. In par ti co lare, la “scuo la di Por‐ 
ti ci”, come fu più sem pli ce mente co nos ciu ta nel mondo scien ti fi co
ita lia no e in ter na zio nale anche nel corso del ven te si mo se co lo, di‐ 
venne la sede al ta mente qua li fi ca ta dove gran parte del per so nale di‐ 
ret ti vo in ques tio ni d'agricol tura, e nel caso spe ci fi co di vi ti col tu ra e
di en olo gia, compì e perfezionò i pro pri studi.

In re la zione all’is tru zione in fe riore orien ta ta a rac co gliere ado les cen ti
e ra gaz zi delle cam pagne ita liane, si im pose l’esi gen za di ri cor rere a
for mu la zio ni meno ge ne riche, anche in linea con i pro ces si di spe cia‐ 
liz za zione col tu rale evi den zia ti si nel corso dei primi de cen ni post- 
unitari. Per tan to, nell’ot ti ca di una mag giore at ten zione per il consis‐ 
tente am plia men to della su per fi cie vi ta ta e il forte in nal za men to della
pro du zione vi na ria, as sunse ri le van za l’esi gen za di dare vita a scuole
re gio na li spe cia li che se guis se ro e cer cas se ro allo stes so tempo di in‐ 
di riz zare gli im por tan ti mu ta men ti col tu ra li in atto nelle cam pagne
ita liane. Il ba si lare in ten to era di creare scuole in grado di ar mo niz‐ 
zar si e dia lo gare con gli am bien ti agri co li entro cui si col lo ca va no e
avreb be ro do vu to agire, senza in alcun modo im porre in modo pre‐ 
giu di ziale sa pe ri, in no va zio ni e tec niche es tra nei e lon ta ni dalla real tà
lo cale. La scuo la di vi ti col tu ra ed en olo gia di Avel li no, inau gu ra ta nel
no vembre del 1880, fu la prima del Mez zo gior no, e la se con da in Ita lia,
dopo quel la di Co ne glia no in Ve ne to 24. Fu for te mente vo lu ta da Fran‐ 
ces co De Sanc tis, emi nente in tel let tuale ir pi no e in quel fran gente
mi nis tro della Pub bli ca Is tru zione del go ver no di Be ne det to Cai ro li.
Ed anche per ques to mo ti vo, fu una scel ta det ta ta so prat tut to da mo‐ 
ti vi po li ti ci piut tos to che da concrete esi genze sca tu rite dalla real tà
agri co la entro cui si si tua va. E in ef fet ti fin dall’in izio dell’at ti vi tà della
scuo la, ac can to a pres san ti pro ble mi fi nan zia ri, emer se ro contrap po‐ 
si zio ni e ri gi di tà di na tu ra am bien tale. Si evi den zia va no at teg gia men ti
di es pli ci ta dif fi den za e os ti li tà da parte delle fa mi glie, tali da com pro‐
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met tere l’or di na rio fun zio na men to della strut tu ra for ma ti va. Più volte
il di ret tore Mi chele Car luc ci, tra i più ap prez za ti es per ti di vi ti col tu ra
dell’Ita lia li be rale, evidenziò le dif fi col tà in con trate: «Le pas sate do mi‐ 
na zio ni, gli ec ces si dei pub bli ci po te ri ci vi li, ec cle sias ti ci e mi li ta ri,
hanno las cia to una triste ere di tà nello spi ri to di ques ti po po li, abi tua ti
a ri co nos cere come me ri te vole di consi de ra zione e di stima solo chi
ri veste una qual sia si ca ri ca pub bli ca nell'eser ci to, o nel clero o nelle
am mi nis tra zio ni» 25. Così gli in se gnan ti erano guar da ti con sos pet to e
sfi du cia, mentre gli stes si al lie vi erano giu di ca ti come per sone che o
per in et ti tu dine, o per pi gri zia, erano stati dalle fa mi glie ob bli ga ti a
com piere un mes tiere umi liante. So vente do cen ti e stu den ti erano
og get to di fa cile scher no e qualche volta si do vette ri cor rere all’aiuto
dell’au to ri tà pub bli ca per fare ces sare le contes ta zio ni e le mi nacce
contro il per so nale della scuo la. «Ques ta po po la zione - de nun cia va
an co ra Car luc ci con toni de ci si - non era quin di in grado di com pren‐ 
dere l'im por tan za della fun zione che la Scuo la era chia ma ta ad eser‐ 
ci tare e as sis té alla sua crea zione, oltre che colla dif fi den za, colla
quale ven go no ac colte le cose nuove, anche col dis pre gio, di cui si è
lar ghi verso le cose re pu tate vol ga ri» 26. La si tua zione migliorò con
l’ab ban do no in parte dell’in di riz zo es clu si va mente vi ti co lo, quan do fu
de ci so che sia gli in se gna men ti, sia le col ti va zio ni dei ter re ni della
scuo la, ri flet tes se ro mag gior mente gli orien ta men ti col tu ra li pre va‐ 
len ti dell’area ir pi na. In oltre Car luc ci si fece pro mo tore degli in se gna‐ 
men ti am bu lan ti, cioè iti ne ran ti, me diante l’at ti va zione di le zio ni e
confe renze da te ner si per lo più il sa ba to e la do me ni ca o nei gior ni
la vo ra ti vi in orari se ra li, nei luo ghi dei bor ghi ru ra li in cui di so li to la
co mu ni tà conta di na si riu ni va. Il lin guag gio uti liz za to era vo lu ta mente
dia let tale in modo che da un canto i conte nu ti che si in ten de va no
tras met tere po te va no es sere ac ces si bi li, dall’altro, non si frap po ne va‐ 
no bar riere lin guis tiche tali da im pe dire l’ins tau ra zione di un rap por to
di fa mi lia ri tà e cor dia li tà tra in se gnan ti e conta di ni, so prat tut to adul‐ 
ti, che erano i prin ci pa li des ti na ta ri degli in se gna men ti pro pos ti.

Ca ta nia e Ca glia ri fu ro no gli altri due cen tri in cui sor se ro scuole di
vi ti col tu ra ed en olo gia nell’Ita lia me ri dio nale. La scuo la si ci lia na fu is‐ 
ti tui ta con de cre to del 24 no vembre 1881, ma dalla data di pub bli ca‐ 
zione se gui ro no circa tre anni di stasi se gnate da fa ti cose trat ta tive,
che ri guar da ro no prin ci pal mente la ri cer ca di un ter re no des ti na to a
sede della fu tu ra is ti tu zione. Fu at ti va to il solo corso in fe riore, volto a
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dare un’is tru zione es sen ziale e pra ti ca agli al lie vi, anche se la man‐ 
can za di un convit to rese la re go la ri tà della fre quen za pro ble ma ti ca
per ché molti ra gaz zi ne ces si ta va no di usu fruire di strut ture ri cet‐ 
tive 27. Come era già ac ca du to per Avel li no, anche a Ca ta nia l’es pe‐ 
rien za pro gres si va mente ma tu ra ta spinse i res pon sa bi li a mu tare al‐ 
cu ni degli in izia li orien ta men ti: così nell’es tate del 1894 si de cise di
tras for mare il corso in fe riore in cicli di le zio ni di bre vis si ma du ra ta,
ri vol ti agli agri col to ri di qual sia si età e grado di is tru zione, mentre,
allo stes so tempo, si pro mos se ro confe renze iti ne ran ti nei luo ghi più
den sa mente vi ti co li, sol le ci ta ti anche dal ra pi do pro pa gar si delle in fe‐ 
zio ni fillos se riche che dis trus se ro larga parte della vi ti col tu ra della
pro vin cia etnea 28.

Più mar gi nale fu la ca pa ci tà di in ci dere della scuo la di vi ti col tu ra ed
en olo gia di Ca glia ri 29. In ques to caso si ri tro va no molti dei pro ble mi
già in con tra ti ad Avel li no, anche se sotto certi as pet ti fu ro no ul te rior‐ 
mente esas pe ra ti. Per tan to, un clima pe sante, misto di sfi du cia e di
ra di ca ta dif fi den za, si im pose at tor no alla scuo la; era in fat ti opi nione
dif fu sa che i figli dei conta di ni non si sa reb be ro po tu ti is cri vere non
solo per gravi dif fi col tà eco no miche, pro ble ma co mune a tutte le altre
scuole, ma per ché com ple ta mente anal fa be ti: d’al tronde, com men ta‐
va il di ret tore della scuo la Sante Cet to li ni, «L'ope raio di cam pa gna de‐ 
si de ra ri trarre dai figli al più pres to pos si bile qualche van tag gio de di‐ 
can do li ai la vo ri cam pes tri» 30. Per la man can za di un ade gua to nu‐ 
me ro di is cri zio ni la scuo la fu chiu sa per lungo tempo. Le condi zio ni
del po dere ri sul ta va no pes sime: il campo si es ten de va per circa 16 et‐ 
ta ri, e mal gra do di ver si la vo ri di scas so e di im pian to, il di ret tore della
scuo la Cet to li ni la men ta va che per le eser ci ta zio ni degli al lie vi era
sempre ne ces sa rio uti liz zare altri vi gne ti della zona.
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Ris pet to alle scuole di vi ti col tu ra ed en olo gia, mag giore suc ces so
ebbe l’is ti tu zione delle can tine so cia li. Già a Ca glia ri, nel 1893, si diede
vita ad una pic co la can ti na so ciale con la fi na li tà di rac co gliere il pro‐ 
dot to e di vi ni fi car lo in co mune in modo da trarre vini che mag gior‐ 
mente cor ris pon des se ro alle do mande del com mer cio e me glio re tri‐ 
buis se ro i pro prie ta ri dalle spese di col ti va zione della vite 31. Ma l’is ti‐ 
tu zione di nuove can tine si ebbe nei cen tri vi ti co li più im por tan ti
della Pu glia e della Si ci lia, come a Bar let ta, Noto e Ris pos to. In ge ne‐ 
rale, esse fu ro no ben ac colte dalle po po la zio ni lo ca li, e non in con tra‐ 
ro no quei pro ble mi di na tu ra am bien tale a più ri prese de nun cia ti da
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al cu ni di ret to ri delle scuole di vi ti col tu ra: pro ba bil mente ciò può es‐ 
sere spie ga to, sia dalla loro fun zione emi nen te mente pra ti ca e spe ri‐ 
men tale, sia dal contes to più pro pria mente vi ti co lo in cui fu ro no col‐ 
lo cate.

Nel com ples so, il pro get to for ma ti vo che le clas si di ri gen ti del Regno
d’Ita lia in te se ro per se guire fu volto a fa vo rire un’ampia ra zio na liz za‐ 
zione delle im por tan ti tras for ma zio ni col tu ra li che ca rat te riz za ro no
le cam pagne me ri dio na li dell’Ita lia li be rale. Il li mite di ques to pro get‐ 
to, però, oltre che fi nan zia rio, era da connet ter si agli sce na ri ter ri to‐ 
ria li entro cui le scuole ope ra va no; il confron to ap pa ri va squi li bra to
anche per ché le consue tu di ni lo ca li, for te mente cris tal liz zate nel
tempo, si frap po ne va no a un sa pere che spes so ap pa ri va alie no e in‐ 
com pren si bile a causa anche delle frat ture lin guis tiche che se gna ro no
la sto ria dell’Ita lia nei de cen ni suc ces si vi il com pi men to dell’Unità. In‐ 
som ma, la re la zione tra la pre sen za di una strut tu ra sco las ti ca e l’ele‐ 
va zione pres so ché au to ma ti ca delle no zio ni tec niche nel ter ri to rio
cir cos tante non ap pa ri va scon ta to; i pro ble mi da af fron tare erano
com ples si ed erano da met tere in re la zione a dif fi col tà e re sis tenze
che non po te va no es sere vinte solo nell’am bi to di una lo gi ca ba sa ta in
modo pres so ché es clu si vo sulla contrap po si zione. Anzi, quan to più
ques to at teg gia men to tese a raf for zar si, tanto più se pa ra zio ni e ce‐ 
sure sem bra ro no in sa na bi li fra i por ta to ri di un sa pere, sep pure
scien ti fi ca mente fon da to ma in trin se ca mente eli ta rio e au to re fe ren‐ 
ziale, e co lo ro che ne avreb be ro do vu to es sere i prin ci pa li frui to ri,
eredi e por ta to ri di una tra di zione plu ri se co lare e se gna ta da una
grande per va si vi tà e or ga ni ci tà di conte nu ti. Il ris chio, dunque, era
l’ac cres cer si del dis tac co, alla cui base vi era una sos tan ziale in co mu‐ 
ni ca bi li tà, fra il ceto dei tec ni ci e i la vo ra to ri della terra, as pet to che si
sa rebbe esas pe ra to nel corso della dif fi cile congiun tu ra delle in fe zio‐ 
ni fillos se riche.
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Lo sce na rio muta: le in fe zio ni
fillos se riche in Si ci lia
In ef fet ti, l’as sen za di dia lo go emerse fin da su bi to in oc ca sione della
ra pi da dif fu sione delle in fe zio ni fillos se riche in Si ci lia. In fat ti, l’isola, e
più in ge ne rale l’Ita lia che fino alla fine degli anni Set tan ta dell’Ot to‐ 
cen to ave va no go du to di una condi zione di forte van tag gio in quan to
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esen ti dalla dis tru zione dei vi gne ti a causa del pa ra ssi ta e allo stes so
tempo pro dut to ri pri vi le gia ti dei mer ca ti fran ce si, nel giro di un bre‐ 
vis si mo lasso di tempo vi de ro tale condi zione an dare in con tro a un
trau ma ti co scon vol gi men to 32.

Come si è già evi den zia to in pre ce den za, in Si ci lia la vi ti col tu ra aveva
conse gui to vis to si avan za men ti. In fat ti, all'in ter no del contes to emi‐ 
nen te mente agri co lo dell’isola che as sor bi va larga parte della ma no‐ 
do pe ra, la col tu ra della vite eser ci ta va un ruolo cen trale ed era consi‐ 
de ra ta la più pro dut ti va dopo quel la dei ce rea li. Si era così pas sa ti dai
120.000-130.000 et ta ri degli anni Cin quan ta ai circa 200.000 all'in izio
degli anni Set tan ta, fino a su per are i 300.000 et ta ri negli anni Ot tan‐ 
ta 33. La ri le van za del set tore era confer ma ta dalla ca pa ci tà di as sor‐ 
bire consis ten ti ali quote di ma no do pe ra. Giu seppe In zen ga, di ret tore
degli An na li Si ci lia ni e do cente di eco no mia ed es ti mo ru rale pres so la
scuo la di ap pli ca zione degli in ge gne ri di Pa ler mo, si soffermò pro prio
su ques to as pet to, consi de ran do la vi ti col tu ra come «la val vo la di si‐ 
cu rez za contro la cam pestre mi se ria (...) il pane certo e si cu ro del
cam pestre pro prie ta rio» 34. Di conse guen za, il pos ses so di pic co li vi‐ 
gne ti da parte dei conta di ni si ri ve la va fonte di un certo be nes sere, e
consen ti va di as si cu rare il man te ni men to di un dis cre to or dine so‐ 
ciale, tanto da «es sere molto lon ta ni di os ser vare fra noi quelle cam‐ 
pes tri agi ta zio ni, che in ter ra fer ma si agi ta no spes so fra conta di ni e
pro prie ta ri, quan do ai primi per un caso qua lunque, messi colle spalle
al muro, manca un tozzo di pane per po ter si sfa mare alla gior na ta» 35.
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Fu così in evi ta bile che nei primi mesi del 1880 la sco per ta delle prime
in fe zio ni in pro vin cia di Cal ta nis set ta, che pure era tra le zone meno
den sa mente vi ti cole dell’isola, ge ne rasse un dif fu so senso di preoc cu‐ 
pa zione, ali men ta ta per al tro anche dalla sos tan ziale im pre pa ra zione
del per so nale ad det to alle is pe zio ni dei vi gne ti. Il di sa gio trovò sboc‐ 
co in poco tempo in mas sicce pro teste e ma ni fes ta zio ni, sos te nute in
sede par la men tare dalla de pu ta zione si ci lia na, for ma ta in larga parte
da gran di pro prie ta ri dei campi vi ta ti. In real tà, ac cer tare con pron‐ 
tez za la pre sen za della fillos se ra non era ope ra zione sem plice, poi ché
nell'iso la il pa ra ssi ta aveva as sun to la pe cu lia ri tà, fino a quel mo men to
del tutto sco nos ciu ta in altre lo ca li tà, di spin ger si nelle ra di ci più pro‐ 
fonde. Si pro ce dette, sulla base delle dis po si zio ni di legge ap pro vate
l’anno prima, alla ge ne rale dis tru zione dei campi ri te nu ti in fet ti e
delle aree contigue. Ques ta scel ta, im pos ta in modo in dis cri mi na to e
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ri so lu to, ac crebbe di gran lunga le pro teste già in atto, con l’ap pog gio
de ter mi nante dei rap pre sen tan ti po li ti ci lo ca li 36. Del resto, da un
punto di vista concet tuale gli es per ti si mos tra va no in de ci si sull’ado‐ 
zione ge ne ra liz za ta del me to do dis trut ti vo delle vigne in fette, sia per‐ 
ché a li vel lo in ter na zio nale, e so prat tut to nelle cam pagne fran ce si, si
era mos tra to in ef fi cace mentre pro prio in que gli anni altre stra te gie,
come l’in nes to della vite eu ro pea su quel la ame ri ca na, si spe ri men ta‐ 
va no con suc ces so; sia per i pe san ti oneri che gra va va no sullo Stato
nel do vere in den niz zare i pro prie ta ri dei campi vi ta ti in fet ti 37. Nel
frat tem po, la fillos se ra era rin ve nu ta in altre pro vince si ci liane, più
den sa mente vi ti cole: dap pri ma a Mes si na, poi a Ca ta nia, fino a giun‐ 
gere nelle aree più in ten sa mente vi ti cole del ra gu sa no, quali Noto e
Pa chi no. Il ra pi do pro pa gar si del pa ra ssi ta cos trinse il per so nale tec‐ 
ni co a de ci dere per l’ab ban do no del me to do dis trut ti vo 38. Scel ta che
non fu ac com pa gna ta dall’ado zione di so lu zio ni al ter na tive, ec cet to
un ge ne ri co ri chia mo all’uti liz zo di in set ti ci di per cer care di man te‐ 
nere in vita vi gne ti, che pur as si cu ran do an co ra vini di buona qua li tà,
erano ormai des ti na ti a es tin guer si di lì a poco a causa dell’in eso ra bile
at tac co del pa ra ssi ta. Né la sco per ta di es tese in fe zio ni in altre zone
dell'iso la frenò l'im pian to di nuovi vi gne ti, che sull’onda dell’op por tu‐
ni tà di espor tare nei mer ca ti fran ce si ri le van ti quan ti tà pro dot to per
lo più grez zo continuò in ma nie ra in ces sante e senza al cune ba si lare
norma pre ven ti va, sin to mo di quan to i col ti va to ri del posto ri te nes se‐ 
ro re mo ta l'even tua li tà di un ris chio di propaga zione del pa ra ssi ta
nelle loro cam pagne. I pro ta go nis ti delle ri le van ti tras for ma zio ni col‐ 
tu ra li fu ro no so prat tut to i conta di ni e i co lo ni, sol le ci ta ti dall’op por‐ 
tu ni tà di in cre men tare i pro pri gua da gni me diante la pro du zione di
vino. Alle spese in izia li d’im pian to, in ge ne rale, «si prov ve de va ri cor‐ 
ren do a pres ti ti usu rai, sotto forma cam bia ria, pres so pri va ti o pres so
banche po po la ri, le quali ris con tra va no gli ef fet ti pres so gl'is ti tu ti di
emis sione» 39.

Si ri ma ne va dunque im mer si nell’am bi to di una pa lese contrad di‐ 
zione: da un canto il ra pi do es ten der si delle in fe zio ni, pre sen ti in
larga mi su ra in Si ci lia ma anche in altre re gio ni me ri dio na li, quali la
Sar de gna e la Ca la bria, dall’altro l’as sen za di una stra te gia a li vel lo go‐ 
ver na ti vo in grado di pia ni fi care la lotta contro la fillos se ra, con la
conse guen za pres so ché scon ta ta e im me dia ta che la sorte dei vi gne ti
an co ra esis ten ti o che si an da va no ri cos truen do sa rebbe stata in evi ‐
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ta bil mente se gna ta, senza l’ado zione di mi sure pre ven tive atte a evi‐ 
tare il conta gio delle in fe zio ni.

In ef fet ti la ri cos tru zione dei campi proseguì in ma nie ra in ces sante e
au to no ma fino al 1887, anno della de nun cia del trat ta to do ga nale con
la Fran cia, che determinò un re pen ti no crol lo delle espor ta zio ni in
quel Paese. Da quell’anno, in fat ti, il qua dro mutò in modo sos tan ziale
e ri sul to in op por tu na la ri cos tru zione dei campi rea liz za ta in modo
anar chi co, senza avere per al tro la si cu rez za che la pro du zione vi ni co‐ 
la fosse as sor bi ta all’es te ro.
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Ed è pro prio in ques to fran gente che nell’isola si perseguì con mag‐ 
giore de ter mi na zione che nel pas sa to la par ziale ri cos tru zione dei
campi con viti ame ri cane su cui erano poi in nes ta ti i vi ti gni eu ro pei,
so lu zione già adot ta ta da tempo nelle cam pagne fran ce si e che dava
buone ga ran zie di rius ci ta 40.
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Nel com ples so, se prima della com par sa del pa ra ssi ta la vite si es ten‐ 
de va non sol tan to lungo le coste pia neg gian ti, ma in zone in terne e
nei pres si dei paesi col li na ri o mon ta ni, in se gui to allo svi lup po delle
in fe zio ni fillos se riche, la tra di zio nale geo gra fia vi ti co la dell'iso la ne
uscì pro fon da mente scon vol ta. In molte contrade in terne e mon tuose
la vite scom parve del tutto, e il pro ces so di ri cos tru zione dei vi gne ti
su piede ame ri ca no si concentrò nelle fer ti li cam pagne cos tiere. Si
calcolò che su 308.000 et ta ri di vi gne to esis ten ti in Si ci lia prima
dell'in va sione fillos se ri ca, sol tan to 78.000 erano so prav vis su ti fino al
1903; dei 230.000 dis trut ti se ne erano po tu ti ri cos truire sempre fino
a quell'an no 73.000, vale a dire meno di un terzo 41. La per di ta com‐ 
ples si va cau sa ta dalla fillos se ra ammontò a circa 800.000.000 di lire e
la ri cos tru zione dei vi gne ti ri chiese no te vo li ca pi ta li da in ves tire, poi‐ 
ché l'im pian to di 1000 viti in nes tate at tra ver so lo scas so cos ta va dalle
500 alle 600 lire, mentre senza ques ta pre li mi nare ope ra zione, che
aveva la fun zione di bo ni fi care il ter re no in fet to per im pe dire l'in sor‐ 
gere di nuovi fo co lai fillos se ri ci, os cil la va tra le 250 e le 400 lire. Il go‐ 
ver no cercò di aiu tare i vi ti col to ri si ci lia ni at tra ver so la dis tri bu zione
a basso costo di talee e viti ame ri cane col ti vate nei vivai posti in di‐ 
verse lo ca li tà vi ti cole dell'iso la: tut ta via, co lo ro che pa ga ro no mag‐ 
gior mente il costo dell'in va sione fillos se ri ca fu ro no i conta di ni ed i
pic co li pro prie ta ri 42.
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I consor zi an ti fillos se ri ci in Pu ‐
glia
Come si è evi den zia to nell’ana li si della Carta vi ni co la ita lia na, le cam‐ 
pagne pu glie si erano state lar ga mente coin volte nel pro ces so di es‐ 
pan sione della vi ti col tu ra e della pro du zione vi ni co la. Per tan to, fu in‐ 
evi ta bile che la sco per ta delle prime mac chie fillos se riche nel 1899 in
pro vin cia di Bari sus ci tas se ro grande al larme. Sol le ci ta ti anche da
quan to si era ve ri fi ca to in Si ci lia e mo ti va ti dalla ri le van za degli in ter‐ 
es si in gioco, i gran di pro prie ta ri pu glie si, che in larga parte cos ti tui‐ 
va no la de pu ta zione par la men tare della re gione, de ci se ro di ela bo rare
una co mune pro pos ta che dis ci pli nasse l’is ti tu zione di consor zi an ti‐ 
fillos se ri ci. Per tan to, so prat tut to per in izia ti va di Eu ge nio Maury,
grande pro prie ta rio di vi gne ti a Ce ri gno la ed emi nente po li ti co me ri‐ 
dio nale, si giunse alla re da zione di un di se gno di legge, pre sen ta to al
mi nis tro dell’Agri col tu ra An to nio Sa lan dra in oc ca sione di un suo
viag gio a Bari, av ve nu to su bi to la sco per ta delle prime in fe zio ni fillos‐ 
se riche. La pro pos ta pre sen ta va trat ti pa le se mente in no va ti vi, e si
sof fer ma va in larga parte sull’esi gen za im pel lente di creare consor zi
an ti fillos se ri ci, sos te nu ti par zial mente da contri bu ti fi nan zia ri dei ti‐ 
to la ri dei vi gne ti dell’area coin vol ta. I prin ci pa li obiet ti vi dei consor zi
erano di ga ran tire la sor ve glian za dei vi gne ti, la pre ven ti va es plo ra‐ 
zione dei campi sos pet ti e la crea zione di vivai volti alla pro du zione di
talee e viti re sis ten ti alla fillos se ra per ac ce le rare la ri cos tru zione con
por tain nes ti ame ri ca ni 43. Sa lan dra recepì e fece pro pria la pro pos ta,
che in tempi ra pi di si trasformò in legge 44. La lotta contro la fillos se ra
si sviluppò dunque in modo di ver so ris pet to a quan to era ac ca du to in
Si ci lia. Il coin vol gi men to dei pro prie ta ri, anche sotto il ver sante fi‐ 
nan zia rio, era evi dente, come del resto l’esi gen za di adot tare senza
in cer tezze la so lu zione di ri cos truire i vi gne ti su piede ame ri ca no 45.
Sem bra va dunque porsi su basi di verse il com ples so rap por to fra tec‐ 
ni ci e pro prie ta ri e af fit tua ri dei campi vi ta ti.
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Il fun zio na men to dei consor zi, però, fu tutt’altro che age vole: in
primo luogo si frap po se ro os ta co li di na tu ra am mi nis tra ti va, in cen tra‐ 
ti so prat tut to in me ri to all’ela bo ra zione dei re go la men ti at tua ti vi,
tanto che la loro ope ra ti vi tà av venne con pa lese ri tar do ris pet to ai
tempi pre vis ti dalla legge. In se con do luogo, mal gra do il clima col la‐
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bo ra ti vo rea liz za to si nella fase pre pa ra to ria, le nuove is ti tu zio ni fu ro‐ 
no guar date con dif fi den za: in par ti co lare, si accentuò la di vi sione, e
in al cu ni casi la contrap po si zione, fra tec ni ci pre pos ti alla di re zione
dei consor zi e pro prie ta ri e af fit tua ri dei campi vi ta ti. A fare il punto
della si tua zione fu Leo bal do Da ne si, res pon sa bile dei consor zi pu glie‐ 
si e della pro vin cia di Te ra mo, in un’ac cu ra ta re la zione del lu glio 1907.
Da quan to ri por ta to si evin ce va che nelle quat tro pro vince in ter es‐ 
sate – Bari, Lecce, Fog gia e Te ra mo – si erano cos ti tui ti 55 consor zi,
di cui 35 nel ba rese, 12 nel lec cese, 6 in Ca pi ta na ta e 2 nella pro vin cia
abruz zese. Nel com ples so, gli enti pos se de va no 79 vivai di viti ame ri‐ 
cane che, so prat tut to nella sta gione in ver nale, met te va no a dis po si‐ 
zione dei vi ti col to ri as so cia ti talee e bar ba telle sulla base della norma
che pre ve de va la dis tri bu zione ai soci in pro por zione al contri bu to
pa ga to an nual mente. Il nu me ro dei consor zi vo lon ta ri fra i pro prie ta ri
dei campi vi ta ti, in vece, per ma ne va basso, anche per ché il sos te gno
fi nan zia rio del mi nis te ro dell’Agri col tu ra af fin ché si pro muo ves se ro
ques to tipo di as so cia zio ni, a dis tan za di tempo, si mos tra va del tutto
in ade gua to 46. Fu ques ta la ra gione per cui si de cise una par ziale re vi‐ 
sione della legge, per cui il mi nis te ro dell’Agri col tu ra si ri ser va va il di‐ 
rit to di is ti tuire il consor zio di pro pria in izia ti va, quan do la man ca ta
rea liz za zione da parte dei pro prie ta ri lo ca li avesse rap pre sen ta to un
grave danno alle cam pagne dei co mu ni e delle pro vince li mi trofe 47.
Nel 1913 fu poi va ra ta una nuova legge volta a de cen trare la lotta
contro le in fe zio ni fa vo ren do la conces sione di mutui ai consor zi da
parte della Cassa de po si ti e pres ti ti per l’am mon tare di due mi lio ni di
lire annui 48. Le age vo la zio ni pre viste dalla nuova legge erano state in‐ 
sis ten te mente ri chieste dai de pu ta ti pu glie si, i quali in Par la men to ne
fu ro no i più ac ce si sos te ni to ri. Ep pure, mal gra do tali conces sio ni, i
pro gres si fu ro no mo des ti: com ples si va mente tra il 1910 e il 1915 il nu‐ 
me ro dei consor zi passò da 101 a 113, di cui la mag gio ran za era an co ra
in Pu glia. In altre aree gra ve mente col pite dalle in fe zio ni, quali la Si ci‐ 
lia e la Sar de gna, in vece, i consor zi erano ap pe na due, uno a Mar sa la
e un altro nelle cam pagne del ca glia ri ta no.

An co ra una volta fu Eu ge nio Maury a spie gare con chia rez za i mo ti vi
che im pe di va no un sen si bile in cre men to dei consor zi. Nel corso di un
ac ce so di bat ti to alla Ca me ra sul bi lan cio del Mi nis te ro dell’Agri col tu ra
del 1916, il de pu ta to pu gliese denunciò il man ca to ris pet to delle
norme pre viste nella legge del 1913, che pure aveva fatto ben spe rare.
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La si tua zione, in fat ti, era an da ta in con tro a un mar ca to peg gio ra men‐ 
to poi ché i mutui che i consor zi po te va no contrarre con la Cassa de‐ 
po si ti e pres ti ti fu ro no ben pres to sos pe si, mentre lo stan zia men to di
un mi lione di lire che il mi nis te ro era so li to des ti nare per la lotta
contro la fillos se ra, già in suf fi ciente, fu ri dot to a 400.000 lire. In sos‐ 
tan za, i consor zi conti nua ro no a di bat ter si fra no te vo li dif fi col tà eco‐ 
no miche, senza poter usu fruire delle age vo la zio ni fi nan zia rie che la
legge del 1913 conce de va, mentre l’im pe gno a li vel lo mi nis te riale ten‐ 
de va sempre più a di ra dar si 49.

Nuovi trat ti della geo gra fia vi ti ‐
co la me ri dio nale
Il pro gres si vo dif fon der si delle in fe zio ni fillos se riche apportò sos tan‐ 
zia li cam bia men ti alla geo gra fia vi ti co la ita lia na. L'uf fi cio di sta tis ti ca,
is ti tui to nel 1909 pres so la di re zione ge ne rale del mi nis te ro dell'Agri‐ 
col tu ra, avviò un'in da gine al fine di ac cer tare la su per fi cie agra ria
des ti na ta alla pro du zione agra ria e fo res tale. Nella nuova sta tis ti ca la
su per fi cie vi ta ta era dis tin ta in due ca te go rie: in quel la più es te sa del
se mi na ti vo as so cia to con l'ar bo ra to vi ta to, o con le viti, detta col tu ra
pro mis cua, e nell'al tra, di mi nore es ten sione, dei vi gne ti es clu si vi o
con al be ri frut ti fe ri, de no mi na ta col tu ra spe cia liz za ta. Nel Mez zo‐ 
gior no quest'ul ti mo sis te ma era molto fre quente prima delle in fe zio ni
fillos se riche, ca rat te riz za to da un’ele va ta den si tà di vi gne ti, mentre
altri al be ri di frut ta erano di gran lunga mar gi na li. In se gui to alla ri‐ 
cos tru zione su piede ame ri ca no, la vite tese a ri di men sio nar si e fu
sempre più as so cia ta a olivi e man dor li poi ché i pro fit ti ri ca va ti dalla
pro du zione di vino ri sul ta ro no, all’in do ma ni della chiu su ra delle re la‐ 
zio ni com mer cia li con la Fran cia, de ci sa mente in fe rio ri. In fat ti il ris‐ 
chio, concre tiz za to si più volte agli inizi del No ve cen to, era il ve ri fi‐ 
car si di fre quen ti crisi di so vrap pro du zione, so prat tut to in Si ci lia e in
Pu glia, le due re gio ni me ri dio na li mag gior mente col pite dalle in fe zio‐ 
ni fillos se riche.

28

Così, al ter mine del per io do che nella cro no lo gia sto ri ca ita lia na si
suole de ter mi nare Ita lia li be rale, la geo gra fia vi ti co la era pro fon da‐ 
mente mu ta ta: la mag giore fre quen za delle viti si ris con tra va in Emi lia
e nelle Marche, in cui circa i due quin ti del ter ri to rio erano vi ta ti, sia
pure con poca in ten si tà; se gui va no il Ve ne to, la Tos ca na, la Cam pa nia,
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l'Um bria ed il Lazio, mentre in Si ci lia e in Pu glia circa un do di ce si mo
della su per fi cie agra ria era oc cu pa to da viti 50. Tut ta via ques ta clas si‐ 
fi ca zione non of fri va un'idea pre ci sa dell'im por tan za della col tu ra
della vite per cias cu na re gione, poi ché va ria va di molto l’in ten si tà
della col ti va zione. In al cu ni casi, in fat ti, a una grande dif fu sione della
vite sul ter ri to rio non cor ris pon de va una ri le vante pro du zione di uva.
Per com piere, in vece, un'ana li si più det ta glia ta, ap pa ri va in dis pen sa‐ 
bile dis tin guere all'in ter no della su per fi cie vi ta ta, quel la a col tu ra pro‐ 
mis cua e quel la di tipo spe cia liz za to. Con l’ado zione di ques ti più ap‐ 
pro fon di ti cri te ri emer ge va il ruolo di ri lie vo eser ci ta to dal Pie monte,
Pu glia e Cam pa nia.

Nell’am bi to dei sin go li contes ti re gio na li, in Pie monte si ris con tra va il
mag gior rac col to di uva, ed era anche al primo posto per la pro du‐ 
zione che de ri va va dai ter re ni vi ta ti a col tu ra pro mis cua. In ques ta re‐ 
gione, la più evo lu ta dell'in dus tria en olo gi ca della pe ni so la ita lia na, la
zona col li nare conti nua va ad avere mas si ma im por tan za 51. No te vole
era il balzo in avan ti com piu to dalla Cam pa nia, do vu to, anche in ques‐ 
to caso, prin ci pal mente alla pro du zione che de ri va va dalle col ture as‐ 
so ciate. La Pu glia per ma ne va su po si zio ni di ri lie vo, anche se fra le
col ture spe cia liz zate i vi gne ti te se ro pro gres si va mente a oc cu pare
meno ter re ni ris pet to alla fase an te ce dente le in fe zio ni, sos ti tui ti in
larga parte dagli oli ve ti. In Si ci lia era tan gi bile l'ar re tra men to, de ter‐ 
mi na to dal fatto che il pro ces so di ri cos tru zione dei vi gne ti era stato
rea liz za to sol tan to par zial mente, so prat tut to all’in do ma ni della rot tu‐ 
ra del trat ta to com mer ciale con la Fran cia del 1887, de ter mi nan do in
tal modo im por tan ti de du ra ture mo di fi ca zio ni col tu ra li. Vi era tut ta‐ 
via una conti nui tà ris pet to al pas sa to: nell'iso la la pian ta gione di nuovi
campi vi ta ti sem bra va in di riz zar si, come del resto in Pu glia, ma anche
in Sar de gna e in Ca la bria, nell'im pian to di campi vi ta ti spe cia liz za ti
as so cia ti, con mag giore fre quen za che nel pas sa to, ad altre piante le‐ 
gnose, tras cu ran do in vece la col tu ra pro mis cua. In de fi ni ti va, in
queste re gio ni me ri dio na li il trat to della col tu ra spe cia liz za ta non fu
ab ban do na to, seb bene i vi gne ti oc cu pas se ro meno spa zio che nei de‐ 
cen ni pre ce den ti. Ques ta stra te gia evi den zia che fra i pro prie ta ri e
af fit tua ri si dif fuse la consa pe vo lez za che la pro du zione vi ti co la e vi‐ 
ni co la non as si cu ra va più gli stes si gua da gni, come era av ve nu to nei
de cen ni in cui vi erano strette re la zio ni com mer cia li fra Ita lia e Fran‐ 
cia, e dunque si preferì par zial mente sos ti tuire i campi fillos se ra ti, la
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Tra la metà dell’Ot to cen to e il primo de cen nio del No ve cen to le cam pa gne
dell’Ita lia me ri dio na le sono coin vol te in im por tan ti pro ces si di cam bia men to
col tu ra le. Tra i trat ti più pa le si di que ste tra sfor ma zio ni è il forte e re pen ti‐ 
no in cre men to dei vi gne ti e della pro du zio ne vi ni co la. Cre sci ta che in larga
parte si spie ga con l’esi gen za im pel len te della Fran cia di im por ta re no te vo li
quantità di pro du zio ne vi ni co la a causa del ra pi do dif fon der si delle in fe zio ni
fil los se ri che. Si trat ta, però, di mu ta men ti che ri ve la no la loro fragilità in oc‐ 
ca sio ne della de nun cia del trat ta to com mer cia le con la Fran cia nel 1886-87.
Così all’espan sio ne su ben tra la crisi, ag gra va ta dalla ra pi da dif fu sio ne delle
in fe zio ni fil los se ri che in Si ci lia e in Pu glia, due delle re gio ni più den sa men te
vi ti co le del Mez zo gior no d’Ita lia. Con se guen za è che alla vi glia della Prima
guer ra mon dia le, quan do ormai è al tra mon to il pe rio do dell’ita lia li be ra le, la
geo gra fia vi ti co la delle re gio ni me ri dio na li è di gran lunga mu ta ta e ri di men‐ 
sio na ta, anche a causa della ca ren za di so li de reti as so cia ti ve in grado, da un
canto, di orien ta re su basi in no va ti ve la pro du zio ne vi ni co la, dall’altro di fre‐ 
na re il pro pa gar si delle in fe zio ni fil los se ri che nei vi gne ti delle cam pa gne
me ri dio na li.
Il con tri bu to mira a de li nea re le fasi cru cia li di que ste in ten se tra sfor ma zio‐ 
ni me dian te l’uti liz zo di una vasta e di ver si fi ca ta do cu men ta zio ne re pe ri ta
prin ci pal men te pres so l’Ar chi vio cen tra le dello Stato di Roma e lo spo glio
delle ri vi ste e della folta pub bli ci sti ca in ma te ria, nell’in ten to di for ni re al di‐ 
bat ti to in ter na zio na le sulle que stio ni vi ti co le e vi ni co le nuovi ele men ti di
co no scen za di una delle aree eu ro pee più in te res san ti ma anche meno
esplo ra te nella pro spet ti va dello svi lup po delle col tu re ar bo ree, quale è ap‐ 
pun to il Mez zo gior no d’Ita lia.
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