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AGRINOTIZIE 
Condono Scau, proroga In vltta. Entro il mese di gennaio 
verra emanato un apposito decreto che proroghera il ter-
mine per la regolarizzazione dei contributi previdenziali 
agricoli progress! (Scau) (si parla del 31 marzo) e che 
prevedera una piu razionale disciplina delle modalita di 
pagamento, tenendo anche conto delle posizioni di coloro 
che hanno gia effeltuato il condono enlro i termini origina-
riamente previsti (31 dicembre). £ questa la soluzione 
ventilata dal rninistero del lavoro dopo numerosi incontri 
avuti con le organlzzazioni agricole. 
Seminatl plu earaall. In leggero aumenlo I'estensione 
complessiva delle superfici seminate a cereali autunnali 
per il 1996. La crescita e stimata sull'ordine dell'1% circa ri-
spetto alle previsioni Istal del '95. A fronte di una contrazio-
ne degli ettari coltivati a frumento tenero, pari all'1,6%, se-
condo llsmea dovrebbe registrarsi un ulteriore incremento 
delle aree serninate a grano duro del 3,4%. Saranno inferio-
ri rispetlo alia precedente campagna anche gli inveslimenti 
nelle aree meridionali, dove e concentrate) il 77% degli etta
ri complessivi destinati a grano duro. In flessione anche le 
aree destinate alia semina autunnale dell'orzo (-2,3%), 
mentre si mantengono stazionarie quelle destinate ad ave-
na. In crescita (+ 1,6%) la segale. 
Andar par funghl con la «card». Andar per boschi e racco-
gllere porcini, chlodini e prataioli? Sara ancora possibile 
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farlo, ma tra un anno occorrera 
una apposita «card», almeno in 
Lombardia. E quanta prevede in-
fatti un progetto di legge proposto 
dagli assessori regional! all'Agn-
coltura Francesco Fiori e alia Sani-
ta. Carlo Borsani, approvato dalla 
Giunta e che ora passa all'esame 
del Consiglio regionale. 
La Ue e I'lva sui fiorl. L'aliquota 
ridotta che era stata concordata in 
sede comunttaria per i prodotti flo-

ricoli (comprese le piante vive) in base a una direttiva co-
munitaria del '92 non pud piO essere applicata dopo ii [er
mine, a suo tempo deciso, del 31 dicembre 1994, anche se 
nessuna direttiva successiva e stata emanata per regola-
mentare la materia La Commissione europea, accoglien-
do un'istanza delle autonta tributarie del Belgio, ha ora 
emesso una serie di ammonizioni, sotto forma di «awisi 
motivati», a Germania, Grecia, Spagna, Francia, Lussem-
burgo, Olanda e Austria, che non avevano rispettato la nor
ma. 

Aree montane, Intesa Coop-Uncem. E quasi pronto lac-
cordo tra il mondo cooperative e le comunita montane per 
una politica comune in materia agroforestale e sulla tutela 
ambientale ed i servizi nei territori montani. L'intesa sara si-
glata da Agci, Confcooperative, Lega delle Cooperative, 
Unci e dall'Llncem (i'Unione delle comunita montane) e 

prevede, come spiega una nota 
congiunta, un rapporto piu organi-
co tra le comunita montane e le 
cooperative per migliorare la qua
nta degli interventi sul territorio. In 
base al protocollo inoltre, verran-
no awiate in un secondo tempo 
anche convenzioni locali, accordi 
di programma e patti territonali 
Banfi a gonfle vele. La Banfi, una 
delle aziende leader in Italia nel 
settore delle produzione dei vmi di 

pregio, chiude il '95 con un fatturato di 50 miliardi (5556 
dall'export, in particolare Usa). II fatturato in Italia dell'a-
zienda di Montalcino (+11% rispetto al '94) e realizzato 
per ii 35% al nord, per il 50% al centra, per il 15% al sud. Di-
retta dall'enotecnico e presidente del Comitato nazionale 
delle Doc Ezio Rivella, la Banfi, di proprieta del fratelli italo-
americani John e Harry Mariani, ha investito, in questi anni, 
a Montalcino, un territorio divenuto ormai uno «status sym
bol* dei prodotti agricoli di qualita, oltre 200 miliardi per la 
produzione di vini di qualita. L'azienda, che si estende per 
2 850 ettan (superficie a vigneto 730 ettari), produce vini di 
qualita come il Brunello di Montalcino (158 ettari, da cui si 
producono circa 400.000 bottiglie), il Rosso di Montalcino 
(300 000 bottiglie) ed il Moscadello di Montalcino (60 000 
bottiglie) La produzione di Banfi e complessivamente di 
circa 5 milioni di bottiglie 
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Sono In accelerazlone le contrattazionl dl Parmlgiano-Regglano dopo il 
lento awlo degli ultlml 12 mesl. II volume degli scambl al sta adeguando 
al ritmo di assorbimento del mercato, mentre si conferma la dimlnuzlone 
delle scorte In magazzlno. II Irvello delle quotazlonl vlene definite «buono» 
dal consorzlo dl tutela: le contrattazionl per la produzione '96 eono 
attualmente tra le 19mlla e le 19.500 lire al chllo. Su 528 partite 
vendlblll, al 12 dicembre, ne sono state pero plazzate 
61 contro le 353 del '94. 

CONQIUN1URA. II bilancio '95 secondo le stime della Cia: produzione in cab del 2%. Ridotte le scorte 

Prezzi agricoli. 
in un anno +13% 
• ROMA. Produzione in discesa e prezzi in salita. Co-
sl si pud facllmente riassumere I'andamento dell'an-
nata agricola 1995, durante la quale le quotazioni dei 
prodotti agricoli sono aumentate di oltre il 13% rispet
to ai livelll dell'anno precedente. La valutazione e sta
ta effettuata dalla Cla (la Confederazione italiana agri-
coltori), la quale ha (omito una prima panoramica 
deU'andamento dell'annata agricola che si sta conclu-
dendo. II1995 e trascorso, si spiega, all'insegna dl un 
maltempo che, se ha provocate) una generate riduzio-
ne della produzione (-2%), ha consentito per6 un az-
zeramento delle scorte con un conseguente incre
mento del prezzi e del ricavi per gli agricoltori. Ad aiu-
tare i conti sono state in parte le quotazioni ed, in par
te, la svalutazione della lira che ha fatlo crescere ii va-
lore delle compensazioni comunllarie: la produzione 
lorda vendibile e ammontata complessivamente a 68 
mila miliardi, crescendo In moneta corrente 
dell'11,6%. 

La sltuazione pero e molto diversa nei vari compar-
ti. Livellt record dl prezzi sono stati toccati dal vino con 
un aumenta del 50% a fronte di una riduzlone della 
produzione dell' 11,5%, mentre per la frutta i prezzi so
no cresciuti del 23%. 

A satire sono state anche le quotazioni dei cereali 

(+ 20%), di cui perfi la produzione e aumentata del 
3,8% per complessivi 20,041 milioni di tonnellate. 
L'aumento di prodotto ha interessato in particolare il 
grano tenero (+ 4,6%, 4,093 milioni di tonnellate) ed 
il mais (+ 10,9%, 8,396 milioni di tonnellate), ma non 
il grano duro (-5,2%, 4,137 milioni di tonnellate). Tutti 
in calo invece, i prodotti ortofrutticoli che hanno regi-
strato un segno negative del 5,4% con 26,586 milioni 
di tonnellate prodotte in tutto- sono scesi dello 0,1% gli 
ortaggi (15,88 milioni di tonnellate) del 3,5% le legu-
minose da grannella (165 mila tonn.), del 15,4% la 
frutta fresca (7,5 milioni di tonn.) e del 3,1% quella 
secca (216 mila tonn.); sono diminuiti infine del 3,7% 
anche i quantitativi di agrumi (in tutto 2,825 milioni di 
tonnellate). 

Diverso I'andamento del settore zootecnico, con 
una crescita della produzione dello 0,7%, grazie ad un 
incremento delle carni avicole (+ 2,8%, 1,125 milioni 
di tonnellate) e di una tenuta delle cami suine 
(+ 0,1% 1,050 milioni di tonn.), mentre i bovini sono 
diminuiti dell'1,8% (917 mila tonnellate). Sono tutti 
cresciuti infine, i prodotti industriali, barbabietole da 
zucchero, tabacco e soia con un incremento che e 
stato rispettivamente del 4,6% (13,852 milioni di ton
nellate), 3,2% (130 mila tonn.) e dell'1,5% (731 mila 
tonn.). 

Industria alimentare, '95 «nero» 

I CONTI DEL 1995 
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• Tempi durl per lindustria ali
mentare italiana, L'inizio dell'anno 
era stato discrete) - dicono alia Fe-
deralimentare - ma la fine tutt'altro 
che buona: secondo gli ultimi dati 
dlsponlbili infatti, dopo un 1994 
stagnante, nei primi nove mesi del 
'95 la produzione ha segnato un 
calo dello 0,4% dovuto totalmente 
ad una dimlnuzione dei consumi 
intemi, Sul fronte delle esportazio-
ni infatti 1'industria alimentare ita
liana ha ricevuto una vero e pro-
prio beneflclo. Nella prima meta 
del '95 ha potuto esportare oltre il 
26% in plu rispetto alio stesso pe-
riodo dell'anno precedente, un 
boom generalizzato che ha investi
to quasi tutti I settori: tranne che 
per il riso, gli aumenti sono tutti a 

due cifre con exploit peer olio, dol-
ci.vinoeformaggi. 

Consumi ferml 
La crisi dovuta alia stagnazione 

dei consumi si inserisce in una pro-
spettiva di mutamenti. Lindustria 
alimentare, che ha raggiunto livelli 
record (120 mila miliardi il fattura
to, 39 mila miliardi ilvalore aggiun-
to ed oltre 360mila addetti) sta at-
traversando infatti una fase di rior-
ganizzazione accelerata: solo negli 
ultimi due anni e'e stato I'acquisto 
di Bertolli da parte di Unilever, la 
Saila e stata acquisita dalla Warner 
Lambert e la divisione mangimi 
Central Soya di Ferruzzi e andata 
ad un pool di investitori Usa 

Tra le prime 60 aziende italiane 

il 30% appartiene a multinazionali 
straniere, una quota che scende al 
12% nelle successive aziende e si 
riduce poi a poco piu che zero. 
L'industria alimentare italiana con-
ta infatti ancora su un ampio tessu-
to di aziende a gestione familiare. 
oltre 30 mila che si aggiungono al
le 6mila che hanno caratteristiche 
industriali, un settore in costante 
mutamento mentre la ripresa non 
si e ancora tradotta in un aumento 
del potere di acquisto dei salari e 
neppure in occupazione: questo -
dicono alia Federalimentare -
spiega la stagnazione dei consumi 
e di conseguenza le difficolta del-
I'industria alimentare italiana. 

Da Nomisma, che ogm anno cu-
ra un «osservatorio» sull'industria 
agro-alimentare, intanto, arriva 

una analisi impietosa della situa-
zione.L'industna alimentare italia
na ~ sostengono i ricercaton bolo-
gnesi - non ha messo completa-
mente a frutto il vantaggio compe
titive derivato dalla svalutazione 
della lira. Se in termini di valore la 
bilancia agroalimentare e notevol-
mente migliorata dal 1 gennaio '92 
al 30 giugno '95, non altrettanto e 
successo in termini di quantita di 
prodotto collocate) oltre confine. 

«E vero - riporta lo studio - che 
nel corso del primo semestre del 
'95 si e verficato per la prima volta 
un surplus delle esportazioni sulle 
importazioni Maun'analisipiuap-
profondita rivela che l'aumento di 
competitivita legato alia svalutazio
ne si e tradotto soprattutto in un 

considerevole incremento del va-
lori e solo in parte delle quantita 
esportate. Appare quindi compro-
messa - spiega i'osservatorio di 
Nomisma - la possibility di conqui-
stare maggiori quote e penetrare 
nuovi mercati. 

L'anallsldl Nomisma 
Per questo non e difficile che sa

ra molto arduo per le imprese re
plicate i livelli reddituali raggiunti 
negli anni ottanta, mentre le per
formance sui mercati esten rimar-
ranno in balia della volatility del 
cambio". In questo scenario Nomi
sma non esclude nuove operazioni 
di acquisizione da parte del colossi 
esten. Acquisiziom che potranno 
interessare in particolare le «picco-
le e medie imprese, mentre non e 

In forte calo 
la produzione 
di limoni e aranci 
Bene i mandarin! 
La produzione nazionale dl agrumi 
ha toccato nel 199512,85 milioni 
di tonnellate, segnando un calo del 
4%, rispetto al preconsuntM Istat 
dell'anno precedente. II dato e 
stato calcolato dall'lsmea. In 
particolare si prevede un 
ridimensionamento della 
produzione di arance che, 
collocandosl su 1,75 milioni dl 
tonnellate dl frutti, sublrebbe una 
perdita del 6,4%, Interamente 
Imputablle allabbassamento delle 
rese unltarie, scese da 17,4 a 16,3 
tonnellate per ettaro. In 
rlferimento al comparto delle 
arance, secondo un camptone di 
330 aziende, risulta che II44% 
delle superfici Investite ad arance 
risulta coltivato a Tarocco, il 20% a 
NaveleNavelllna,lllO%a 
Sanguinello, i'8% a Blondo 
comune ed il 9% a More. Al 3%, 
Invece, le Valencia Late, 10 Navel 
Late e le Ovale. Riguordo al llmonl, 
invece, si proflla porta produzione 
del 1995 un nuovo mlnlmo storlco 
a quota 570mlla tonnellate (-1%). 
Srlme al rialzo Infine per mandarin) 
e Clementine, grazie alia crescita 
dei rendlmentl unitarl. La 
produzione del mandarlnl dovrebbe 
ragglungere le 160 mila tonnellate 
(+ 5,3%). 

improbabile che anche qualche 
grande gruppo nazionale possa 
aprire ai capitali stianieri o cam-
biare la configurazione della pro-
pneta». 

Lo studio dell'osservatorio 
agroindustriale di Nomisma allarga 
la sua analisi dal campo delle 
aziende private a quello delle im
prese cooperative. «Un sistema -
spiega il responsabile dell'osserva
torio, Paolo De Castro - che vive un 
momento di profonda ensi d'mten-
dita, oltre che finanziario. Nono-
stante queste aziende presentino 
mediamente una redditivita opera-
tiva soddisfacente, il movimento 
nel suo complesso ha visto cresce
re gli endemici problemi di repen-
mento di font) fmanziarie> 

Vini: la Sicilia punta sulla qualita 

L'«Istituto regionale 
della Vitee del Vino» 
rilancia la sua sfida 
• PALERMO Anche la Siciliaha 
deciso d! confrontarsi sul mercato 
del vino di qualita, Ma se finora la 
sflda era stata raccolta solo dalle 
grandi aziende quali quelle che 
producono II Duca di Sala Paruta e 
il Rogaleali oggi il dlscorso potreb-
be allargarsl anche a qualche pro-
duttore piccolo o medio grazie so
prattutto all'attivita deU'lstltuto re
gionale della Vite e del Vino (via 
della Liberta, Palermo, tel.091 / 
627.82.12). 

Costltulto alia fine degli anni 50, 
I'lstituto nonostante perduranti dif
ficolta dl ordine burocratrico svol-
ge oggi un ruolo decisivo per il fu
ture) dell'enologia siciliana. In par
ticolare per 1'assistenza ai vilicolto-
rl, il contlnuo lavoro di rlcerca e 
sperlmentazlone circa le forme dl 
Implanto e le epoche di maturazio-
ne, e un lavoro dl mlcrovlniflcazio-
nl aperlmentali tendenti al miglio-

ramento della qualita dei prodotti. 
In questo quadro notevole nlevan-
-a ha assunto I'attivita della canti-
iid sperimentale ubicata nella pro-
vincia di Trapani, in una delle zone 
piil vitali dell'isola Gli obbiettivi 
principali dell'istituto riguardano la 
produzione di bianchi e rossi di al
to pregio e la rivalorizzazione dei 
vini dolci siciliani. 

Interesanti a questo proposito 
sono stati i risultatl ottenuti con II 
vitigno Grillo che pufl espnmere la 
qualita principe tra i vim bianchi, 
sia per la fermentazione in barri-
que, che in serbatoio metallico, ma 
non mancano altre esperienze si
gnificative come quella legata al-
I'lnzolia. Ancora pifl stimolanti so
no stati i risultati ottenuti sulla spo-
rimentazione del rossi. In special 
modo con II Nero d'Avola 
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Una legge per la canapa «buona» 
aa ROMA. Da qualche anno, dal 
momento in cui la droga e diventa-
ta uno dei grossi problemi della 
nostra societa, la canapa piu nota 
alle cronache giomalistiche e tele-
visive e owiamente la famosa 
•Cannabis Indica», dalla quale si n-
cavano hascihsh e marijuana Si 
tratta della cosidetta «canapa in-
diana», per la quale il testo unico 
sugli stupefacenti stabilisce I'asso-
luto divieto di coltivazione. 

Divieto che, naturalmente, non 
si estende alia "Cannabis Sativa L.» 
o canapa tessile, che non nentra 
nelle proibizioni previste dalle nor-
me sulle tossicodipendenze La le-
gislazione non e pero molto chia-
ra, in proposito, e questa incertez-
za del dintto crea non poca confu-
sione e qualche grattacapo per il 
coltivatori di canapa tessile 

La mancanza di una precisa di
sciplina ha, di fatto, inibito la colti
vazione della pianta e il suo suc
cessive sfruttamento a fini indu
striali. Si e pure prodotta una di-
scriminazione tra i produtton italia-
ni e quelh di altri Paesi comunitari, 

NKDOCANETTI 

nei quali la materia e da tempo re-
golamentata per legge 

Senator! di diversi gruppi (primi 
firmatan la progressista-federativa, 
Silvia Barbien, il popolare France
sco Ferrari, presidente della com
missione Agricoltura e Roberto 
Borroni, capo gruppo progressista 
in commissione) hanno, al propo
sito, presentato una proposta di 
legge che mira a rendere possibile 
la coltivazione della canapa tessi
le, nel rispetto delle norme del Te
sto unico sugli stupefacenti La 
proposta di legge nchiama i rego-
iamenti comunitari in vigore, che 
definiscono le vaneta da autonzza-
re e il metodo da utilizzare per i 
contiolli 

II progetto depositato a Palazzo 
Madama prevede che, ferrne re-
stando, appunto, tutte le disposi-
zioni sugli stupefacenti c lc sostan-
ze psicotrope, siano autonzzate la 
coltivazione, I'lmportazione, I'e-
sportazlone e l'utilizzazione indu-
stnale e commercialc dei prodotti 

tessili e cellulosici delle vaneta di 
canapa tessile ( Cannabis Salma 
L). Naturalmente, queste vaneta 
debbono nspondere a diversi cnte-
ri, d'altronde previsti dagli stessi re-
golamenti comunitan Si nferisco-
no alia percentuale che la vaneta 
di canapa «ammessa» deve conte-
nere del composto chimico THC 
(tetraidrocannabinolo) La deter-
minazione del tasso di THC ed il 
prelevamento dei campioni per 
i'effettuazione di questa deternn-
nazione sono realizzati secondo il 
metodo previsto dai regolamenh 
comunitari vigenti in materia 

L'ltalia e stata, per mold anni, in-
sieme a Austria, Francia, Germania 
e ai Paesi dell'Europa onentale, 
uno dei massimi produtton di ca
napa. Dalla pianta erbacea si rica-
vano la canapa greggia, la canapa 
pettinata, il capecchio e la stoppa 
Viene utilizzata per corde, tele e, 
nelle varieta piu fini, tessuti da ab-
bigliamento Dai semi si estrac I'o-
lio di canapa, usato per vernici, gli 

steli (canapuli) vengono utilizzati 
neH'industria della carta 

L'awento delle fibre artificial! ha 
ndotto di p recchio it suo utilizzo 
industnale La produzione e anda
ta progressivamente calando. AHV 
nizio del secolo se ne pioduceva-
no, in Italia, 849mila quintal! e an
cora, alia fine degli anni Cinquan-
ta, 450mila Negli anni successm il 
calo si e fatto piu netto, 308mila q li 
nel '58, 126 nel '62 e poche decine 
negli anni d seguire 

Si sta ora pensando, special-
mente nelle zone piCi tradizionali 
di produzione. come la Vallc Pada-
na, I'Emilia e la Romagna, ad un 
seno nlancio In un quadro piu 
complessivo dl imzialive di caratte-
re econoinico, anche I'approvazio-
ne del disegno di legge ora iscntto 
nel cdlcndano della commissione 
Agricoltura di Palazzo Madama 
avreabbe una sua rilevanza Libere-
rebbc i produtton da impacci e ca 
villi proceduiali c buracratici (a-
cendo firidlmente chiarezza, an
che m Italia, tia una pianta di cana
pa e 1'altra. 

L - U O G M I 

La Calabria 
e il «Ciro» 
dicasa 
Librandi 
ai La Calabria e una reglone dalle 
molte dimensioni, di cui spesso si 
parla e si senve come una realta 
complessa e difficile ma che pero 
ha splendlde bellezze naturali, nc-
ca di stona e di tradizioni secolan. 
Di questa reglone vogliamo ricor-
dare in particolare gli incanti della 
Sila che con una estensione di 
1.600 km quadrati e oggi un cen
tra tunstico invemale ed estivo in 
pieno sviluppo. Campigliatello Si-
lano e S. Giovanni in Fiore sono i 
paesi di maggiore importanza e tra 
i piu caratteristici della zona, i din-
tomi sono simili a paesaggi nordici 
dove non e'e traccia di mediterra-
neita, qui regnano monti e colline, 
gole e picchi, crepacci e anfratti, 
paesaggi incantati come quello 
sulla via per il Lago Ampollino, un 
piccolo gioiello llmpidissimo con 
case sparse e villaggetti ricchi di 
suggestione antica. 

Ridiscendendo verso lo Jonio, si 
passa da Santa Severina tra boschi 
e campi fino a Crotone, erede di 
Kroton, piccola capitale della Ma
gna Grecia, da li risalendo a nord-
est ci dirigiamo verso Cird Marina 
dove vivono e lavorano i fratelli Li
brandi. 

Questa azienda e stata la prima 
in Calabria ad aver ottenuto i «3 
bicchien» della Guida dei vini del 
Gambero Rosso con il loro Gravel-
lo '89 (bissato nel '90). Questo ri-
conoscimento e grandemente me-
ritato perche il Ciro e da sempre 
nelle vene della famiglia che da 
quasi un secolo si prodiga nella vi-
ticultura. La societi e tutta a carat-
tere familiare ed e collocata su di 
un colle che domina il suggestivo 
paesaggio dei vigneti del Cird clas-
sico con, sullo sfondo, il Golfo del 
mare ed il promontorio di Cremisa 

Nella nostra degustazione ab-
biamo bevuto tre grandi vini, il gia 
citato Gravello '89, un rosso di 
grande classe, degno di stare alia 
pari con altri grandi rossi nazionali 
ed mternazionali; e ottenuto da 
live cabernet sauvignon e Gagliop-
po (vitigno ad uva nera, antico 
quanto la viticoltura in Calabria), 
maturato in barrique. Ha sapore 
fermo e strutturato. dal colore rubi-
no e bnllante, un vino che pu6 e 
deve stare in cantina per goderlo 
man mano che matura in bottiglia 
Provatelo con dei formaggi dal gu
sto pieno e forte e vedrete quale 
godimento vi trasmettera 

II Ora nserm Duca Sanfelice '90 
proviene anch'esso dalle uvc Ga-
glioppo ed e il classico vino tradi-
zionale, ma associato perd alle tec-
nologie innovative che hanno fatto 
grande la vmificdzione del Libran
di. Ha un bouquet ncco e un profu-
mo di grande intensita, fmttato con 
note speziate si lega alia grande 
con brasati, cacciaggione e carni 
losse in genere 

La terza chicca e un vino passito 
di nuova produzione-taftjssw/e-
le uve discendono dal vitigno Man-
tonico della zona di Strongoli, 6 un 
vino dolce, da meditazione, per 
not e stata una ennesima scoperta 
e conferma della grande bravura 
dei Librandi 
Cantlne Librandi - S.S. 106 • C. 
daSanGennaro 
Clro Marina (KR) Telefono 
0962/31518-31519 
In cantina I vini coatano dalle 
6.000 alle 15.500 lire. 

[CosimoTorlo] 


