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Scende la «l|ra venle». Dal 1" febbraio il valore dell'Ecu 
da appiicare per i pagamenti all'agricoltura verra fissato in 
2.098,36 lire contra, le pi^edepJiff.plM,34.;Ci6 comporte-
ra una dirninuzione dei premiwa*gricoftufa espressi in li
re ed una maggiore competitivita deiprodotti esteri. 
90ml1a miliardi dl parti fuori cja»a; Gli ^iani nel '.94 - a 
fronte di una spesa di 185,000 miifafdi per prodotti ali-
mentari domestic! - hanno speso per i consumi alimentari 
fuon casa 89 000 miltardi, di cui circa 72 000 per la sola n-
storazionc (i restanti 17 000 m.liard̂ fH'.nfcriscono ad ape-
ritivi, cafte , merendine, cioccolato e acquisti presso bar) 
II dato 6 contenuto in una ncerca dondotta dalt' osservato-
rio agro-mdustnale di «Nomismat> 
Came bovlna, produzione In calo. La produzione nazio-
nale di carni bovine e dimmuita.'nel 1995, dell'l,8%nspet-
to all'anno precedente £ quantdVisulta dalle prime vp'uta-
zioni sull'andamento del settore e f̂ettuate dall Ismea, se-
condo i( quale a determinare questo risultato «e stato so-
prattutto I'aumento dei costi di produzione, tra i piu elevati 
a livedo europeo, che hanno anche condizionato al nalzo 
I'andarnento dei listini ed hanno ristretto la' «forbice» fra 
i_ostl e ricavi" 
Nuovo Doe per II Chlantt. Gambia il disciplinary di produ
zione del Chianti Doc Per avere dintto alia quaiificazione 

«riserva», il vino dovra essere in-
vecchiato solo due anni, anziche 
tre, come in precedenza. II Chianti 
classico o con le specificazioni 
geografiche Colli Fiorentini, Mon-
talbano, Rufina, Colli Senesi, Colli 
Aretini e Colline Pisane, pud avere 
diritto alia quaiificazione riserva 
«purche" all'atto dell'immissione al 
consumo abbia un titolo alcolo-
metrico volumico, totale minimo 

non infenore a 12 5 gradi». £ quanto ha stabilito il decreto 
8 gennaio 1996 del ministero delle Risorse agricole, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio scorso, il cui 
articolo unico sostituisce integralmente il jsrimo comma 
deirarticolo 10 del disciplinare di produzione del Chianti 
del luglio 1984. 

Vino, Inteta Italla-Francta. Riforma dell'organizzazione 
comune di mercato del vino smussa gli angoli della con' 
correnza storica tra Prancia ed Italia. Le coop vitinicole dei 
due paesi infatti, si sono incontrate nei giorjii scorsi a Ro
ma e hanno riscontrato come sempre piO gli interessi dei 
cooperatori italiani e francesi siano convergent^ secondo 
quanto spiega un comunieato del Comitato d mtesa fra le 
organizzazioni cooperative vitinicole italiane Un fatto im-
pbrfante, visto che la cboperazibhe vitinicolarappresenta 
sia in, Italia che in Francia, oltre il 50% della produzione 

complessiva di vino. Totale 1 ac 
cordo su diverse questioni genera 
li come la necessita che I Ue spin 
ga la nstrutturazione della filiera 
vitirrjcola si onenti per la ncom 
posfeione del vigneto europeo e 
promuova il consumo, ma anche 
su alcuni problemi particolan 
L'OHo d'olrva tbarca a Tokto. 
L'oljo di oliva sta conquistando i 
gusn dei giapponesi che dal 1990 

ne hanno aumentato di dieci volte il consumo passando 
da 200 tonnellate annue a 2 500 lo scorso anno La ten 
denza favorisce le esportaziom italiane che gia oggi si assi 
curano i) 60% della quota dell intero mercato. II valore del 
le esportaziom italiane di olio d olrva in Giappone e stato 
nel 1995 di oltre 2 2 miliardi di yen, pan a circa 35 miliardi 
di lire II secondo fornitore resta la Spagna con una quota 
di mercato del 30 per cento Secondo (a Ajinomoto una 
delle principali Industrie agrpalirnentari, il consumo mtcr-
no di olio d'oliva passera da quasi f miliardi di yen del 
1995 ad oltre 5 nel!996. II mercatoe recettivo, echi arme-
ra in temp.o;pptra-,jfare affari d'oro con una, popolazione di 
125 miliOrpdfibitanu' sempre piu attratti dalla dieta medi-
terranea elcph'vihii a mettere da parte il tradizionale olio di 
soia a favbre di quello di oliva cbnvinti'che abbassa il cole-
sterolo e fa bene alia salute. 

OSSERVATORIO AGRUMI 

HannoMip«ratol0l2Omllatomwll«tecomplMalvolconsunWdlacnHril(n 
rtirt(aadh»fflbfe'95(+50%ri»p«ttoano¥«fflbr»).Ur«Hlertotol*limea 
NMsanpnclsamtocrwaquMtldatJfavDrtvoHtlcDntnippomun 
poggtoramfrto dai comuml atfwwteoH wi ban ttndwiiMrta. Wipetto al 
(Hcembm'94>fattt,»leratittratounca4odalM^%.lofao»ralt,la 
compoatdom dal panlera dl dtewnbra rivela cha la acalta dal 
consumatori hanno prMleglato la aranca e la damarrttna, wgurta dalla 
mala, dalla banana a dai mandarin! (mala I pompetmt). 

Vini e ortofrutta in testa aU'export agricolo 

D made in Italy 
brinda a spumante 
II fiore all'oechiello del comparto agroalimentare italiano 
61'ortofrutta, che nel '93 ci ha garatitito un saldo positivo 
di 1.500 miliatdi. lltalloned'Achilleelazootecnia (-7.300 
miliardi). I dati riferiti al commeratf agroalimentare nel 
mondo, in Europa e nel nostra pa$se sono quelli dell'lsea. 
II made in Italy agricolo 6 in rosso, fisso ma fa passi in 
avanti. Le conserve e la pasta fanpo Id parte del leone, ma 
il prodotto piu dinamico e lo.spuro'ante. 

»NCO,anitzo~ nuu 

m ROMA Nell'arco dl un trenten-
nlo, dal 1961 al 1992, il peso del II ratio (ISM Italiano , . 
commereSo lagfollmentare-i/.nel i| Rer quantoiriguarda la situwijihr 
moWifW'e'iWItO'ridMbnslBrtatiU'l1 n&?igreialinie«ani')tahini»lftfllefi«i 
passando* pqooipid diunaiiaMpm cltnel ISa.CrWODirailionidififM),*,; 
del comniqiclo totale (26-2?%J'a npaHito tra settore primario %• 
meno dl un declmo (9,8%). I dati' 4 500 ""torn) e Industria agroali-
rano rlpotlatl nel rapporto '93 del-'' mentare <<-4 900 millonO. I Italia e 
rinea,l'lstitU»nawonaledieconcK i dunque'un paese in rosso fisso per 
mia aeraria, sulla base delle cHre" quanta mguarda la bilanaa coni-
lomite dall'lstat U drniinuzlorik ' nierfciale agrlcola Ma va detto che 
" V .-. .. — . ̂  nel !93 le importaziom, pur pesan-

r^TrklT^^!^' mt&'^^efJ 
del peso complesslvo non torrl-
~nnde ad una riduzione del va|o-

miluid) di dollan del '62 al 350 del . ^ t l t Z S ^ S ^ o S 
;92),mael'effe..od,un,ncremen- %Sffi*£gti'Sor ri?ul.a«o 
to magsiore elegit scambi non . d a l d o p o g u e r r a a ogg

s, C5 pUnti ln 
ngroallmenwri e dell aumento del ^ , , , { ^ 0 a, '92 e 13 lispetto al 
prezzl dellenergla 

meno nspetto al'S2 e 13 lispetto i 
1938-89) Afaraladifferenzasono 
sta^Je.esportaziom (+ 179s rispet-
to al '92), awantaggiate dalla sva-
lutazrane della lira 

Made in Italy agricolo 
Ma doye vanno a fmire i prpdotti 

agricflli ataliani' L'Ue assorbe il 
53% del nostra export complesslvo 
e il 64% di quello agroalimentare. I 
nostn pnncipall partners sono Ger-
mania e Francia, seguiti da Gran 
Bretagna, Usa, Svizzera' e Paesi 
Bassi Germaniae Francia assorbo-
no'da soli II40% del nostrajmport-
expbrt agroalimentaie Ihchemo-
dd''II 60Si dei nostn prodotti desti-

Ma veniaino all Europa. Nel '921 nati alia Francia sono uve da tavola 
paesi Ue con un saldo,agroalimen-* e vinj non bianchi, mentreil grosso 
are positive sono >Wjiffl $ W » ' esportatiin Genn?niaso-
(+44V), Danimarca (+ 40%), no prodotti ortofrutticoli. in cam-
Paesi Bas.si (+23) e Francia bio del qualumportiamo zootec-

^ C ^ & S J S M ' ^ S * * ™ * ' ""che gli acquisd di 
h a n n o S ^ S g g e S t e n ^ zuccheroitaliano da parte d|.srae: 
tivo, e Portogallo (-46ftt), JtaliA (-
32^), Germania (-30^) e Gran 
Bretagna (-24^) hanno un sal' 
negativo pesante 

Qrano, tola, came, wccherrJ ' 
Per avere un'idea delle dimen-i 

sioni dei mercato agroaiimen.ta_re! 
inondiale bast! pensare che quat- t 
tro del prodottf piu comuni e cioe 
coreali, soia, came bovina e ziUc-, t 
chero contnbuiscono per circa mt' 
lerzo alia produzione totale Pulrin i 
particolare il grano passa da una J 
quota deU'8SS nel '61 ad una qiiota^ 
del 3̂ i nel '92, il peso della soia in- -
vec6 varla tra 1*1,3 e Y\£%, quelto'' 
della camebovlna cresce dal 2^al 
4% e quello dello zucchero ostiillS' 
traii4et)5% ' ' 

klQ2% del totale del ^ttore), 
boom di acquisti di granddurover-
ic/il Marocco (pari al 50% del no-
jtro^ export agroalimentare verso 
quel paesej E ancora: le nostre 

vendite all'Egitto di tabacco e fru-
mento, quelle di zucchero e fru-
mento alia Siria, di alcool etilicd al 
Brasile, di pasta, dolci e prosciutti 
all'Argentina. 

Icompartfdlpunta 
Tra i principali prodotti dell'ex

port agricolo made in Italy, fa der 
cenni, ci sono: le conserve di JM> 
modoro (5,4%), la pasta (5), 1'uva 
da tavola (3,6), i vini non bianchi 
(3). Ma i prodotti che nei '93 han
no ottenuto le maggiori performan
ce sono gli spumanti (+ 33%), le, 
acquaviti, i liquori, io zucchero 

, (tutti oltre il30%)Vlabastair;uvae-1 

", tepescHei (trSilid^ilJVS^yfebiia• 
, invece dirriiriuitê le esportazioni di '• 
'; riso, olb1d'lt^ ,^S^Wi«6 ! iai.< 

mele (-31%, soprattuttopercolpa 
della Germania). 

Lo «zoccolo duro» delle hos&e 
importazioni restano i prodotti. 
zootecnici. Gli acquisti di bovini da' _ 
allevamento sono cresciuti del 
161% (ma la percentuaiee gonfia-
ta dalle rnodificazioni nelle rileva-
zioni Istat). Forti anche le impprta-" 
zioni di semi di soia (+• 81%), c'af-
fe (+ 52%), olio vergine d'oliva 
(+31%)elatteIiquido(+20%).. .' 

E veniamo ora al gioiello del no-.; 
stro export agroalimentare: il com
parto ortofrutticoib, che nel '93 ci ] 
ha garantito un saldo positivo di 
1.500 miliardi. Uva, mele, pesche, 
fragole e kiwi costituiscpnp i'8^ 
delle nostre esportazioni alimenta
ri complessive e harin'o tutti saldi 
positivi oltre il 70%. Anche Cavolh'o-
ri, carote, insalate e aitri ortaggi 
contribuiscpno al nostrp. attivo 
commerciale. Bene anche rorto-
frutta trasformata: conserve di po-
modoro, e succhi di frutta,; die co-
stituiscono il 10% del nostra export 
agroalimentare e registrano saldi 
attivi del 40%, Male invece i cereali, 
per i quali lltalia e un importatore 
netto, con un deficit di oltre 2mila 
miliardi. li disavanzo per il com
parto dei semi oleosi, olii e grassi 
vegetali ammonta invece a 2.400 
miliardi, quello peril compartp lat-
tiero caseario e di 4,300 miliardi e 
quello per il comparto degli alleya-
menti e delle carni 6 di 7.300 mi
liardi. Insomnia, seTortofrurta re
sta il nostra fiore all'oechiello, la 
zootecnia, in campo agroalimen
tare, 6 per molti versi il nostra tallo-
ne d'Achille. 

ManclaFbm/Studio 

Carapelli entra 
nel mondo 
della ristorazione 
CarapalH antra ml mondo dalla 
ilMonnlom • atrlnga un accordo 
con I'AMOCUUIOIW Umbra 
praduttarl dl olive ad olio (12mlla 
•ocl). Lannuncloeitatodatolerla 
Rlmlnl In ocsarione dalla 2 * ' 
Mostralntamazlonan 
dairallmentailona. Tra I nuovl 
prodotti dlpunta, la udataoal 
gruppo ErManla Baghln Say lancla 
II -Numwato Umbro., on extra-
verrtnoMttMr-Doc.riconotciblla , 
dalbolllno>CO.RE.OUTrala 
inlttathn annunclata iarl anche 
I'awlo dl una Scuola dell'ollo. 
dedloataacuochi,ri«toratorl, 
plzialoll, reaponsaUII acqulrtldl 
alberghl a catena dl catering cha s| 
clmenteranno In anaggl e prove 
varta. ' 

Poi aprira gelaterie pilota in altri 19 paesi 

Parmalat in Brasile 
pyntei sui gelati 
• ROMA. La Parmalat si da ai ge-
lati. La prima «Gelateria Parmalat", 
prototipo di una catena mternazio-
nale di gelaterie all'italiana che 
punta a trasformarsi in una vera e 
propria "McDonald's del gelato», e 
stata presentata a San Paolo del 

^Brasile. «L'idea parte da-qui - ha 
d̂etto Gianni QriseqtiC>e$$n&bi-

*fe della Parmalat per i'ArrtencaLa-
lina - perche e qui che e nata e 
perch^ il Brasile, come paese cal-
do, e un ottimo banco di prova ini-
ziale». Nel giro di due mesi, gelate
rie pilota col marchio Parmalat ver-
ranno aperte in tutti i 19 paesi in 
cui opera la grande industria ali-
mentare fuori dell'ltalia. Ogni gela-
teria produrra una gamma di 10 
gusti, scelti fra i classici dell'artigia-
nato gelataio italiano, con macchi-
ne «made in Italy in funzione da-
vanti al cliente. «Vogliamo portare 
la cremosita del gelato italiano nel 
mondo - ha affermato Stefano 
Tanzi, figlio di Callisto, e membro 
del consigiio di amministrazione 
Parmalat -. II concetto e quello del 
gelato che si possa mangiare an
che senza cucchiaino. La nostra 
tecnologia del fresco, consolidata 
nella produzione di latte e yogurt, 
verra applicata in pieno in un gela
to di giomata». La messa a punto 
delta «gelateria Parmalat" e costata 
5 milioni di dollari. Solo in Brasile 
si prevede di aprire aimeno 200 ge
laterie in regime di franchising oon 
un fatturamento annuo di un milio-
ne di dollari ciascuna. La gelateria 

L U O G H i 

II Castello 
diAma, 
buon Chianti 
e passeggiate 
• Fate cohto di essere ospiti in 
qualche albergo di Radda in 
Chianti e una bella mattina vi ven-
ga voglia di fare una piccola escur-
sione nei dintomi; bene, un itinera-
rio da'not provato e che vi consi-
gliamo e quello che porta al Castel
lo di Ama. Azienda tra le piD signi
ficative del territorio e dove, su op-
portuna prenotazione telefonica, 
potrete visitare la bella cantina. 

Con la macchina si arriva e si fa 
tappa alia bellachiesa romanica di 
S. Giusto. Assaporatene la quiete e 
poi, proseguite per I'azienda. Noi 
abbiamo incpntratb ta nostra gui-
danonch6m"eKte'enpIpgicadelI?a-v 

I B '̂attualeaziehfei'̂ tfykieMar-'1 

c'o, dall'82 ini ditta -'"hasce^ne^li' 
anni Settanta ad opera di impren-
ditori ramani, la prima creaziorie 
fu il Chianti classico Castello di 
Ama nel 77, insieme nasce 1'eti-
chetta, che e un po' il simbolo del-' 
!a casa, con su Guidoriccio da FP-
gliano - dal beU'affresco di Simone 
Martini». L'estensipne della pro
priety diretta con grande profes-
sionalita da Lorenza Sebasti, si 
estende percirca 200 ettari di cui 
80 a vigneto e 40 a oliveto. 

Con il npstrb accprhpagnatpre 
ci siamo trasferiti nel piccolo pae

se, li all'ingresso di quest'ultimo c'6 
Villa Pianigiani, circondata da am-
pio giardino. Nelle cantine delta 
villa ci sono le barriques e le botti 
di rovere e il fascino del 700. 

Tomando al paese, poco pip 
avanti e'e Villa Ricuccij sottocuici 
sono le piu pregiate selezioni del-
I'azienda. E dopo.tanto passeggia-
re e I'ora di assaggiare e nella no
stra degustazione abbiamo prova
to il frutto' di questo lavoro in cam-
pagna e in cantina; il Chianti classi
co 93 ha un bel colore, rosso rubi-
no e bouquet morbido e fruttato. 
Sui crus va ricordato che lo diven' 
tano solo se annate migliori, il '95 
dovrebbe essere tra quelle ottime 
anche se ci sara un calo di produ- . 
zione del 30 per cento. 

Noi abbiamo degustatp il Bella-
vista '92, vino di grande «importan-
za» da bere con piatti forti quali for-
maggi stagionati o carni,rosse alia 
grigliaecacciagione. 

Questi piatti fanno apprezzare al 
meglio la struttura complessa e la 
ricchezza del palatodi quesji crus 
che tengono molto bene un: ulte-
riore invecchiamento, ma possonp 
gia oggi offrire grandi sensazioni, a 
voilascelta. 

II Chiuso,91 d vino con un bouj ( 

\ qî et ele^an5t|̂ imo,,f|ptato di forte ,'j 
' struitura-mapiace™ 
\ plesso nerp f̂ju'n ,̂;-un Pinot n g ^ 

che qui'ha trbvatb un ottjmo inseri-] 

mento. Per firiire lo Chardonnay h. 
di colore giallo paglierino, il gusto 
ha un che di mela ma forse deve 
ancora maturate per apprezzarlp 
nella giusta maniera, Tutti i vini 
della casa li trovate in venditaapp-
chi chilpmetri da qui, a Lecchi in 

! Chianti presso I'enoteea di Rlnaldil 
Palmira. 
Castello dl Ama, frazkme Lec-
chi, localrta Ama, Galbla In 
Chianti (SI). Tel. 0577 / 
746.031. 

[Coslmo Torlo] 

Parmalat «numero uno» e stata in-
stallata in un vecchio mulino di fa
rina, ora restaurato, del quartiere 
pauiista della Mooca, uno dei nu
clei storici della grande emigrazio-
ne italiana (attualmente vivono a 
San Paolo non meno di 4 milioni e 
mezzo, di discendenti). «Ogni par
ticolare, dal banco frigorifero so-
praelevato atle macchine a vista -
ha spiegato Emiiio Faroldi dello 
studio parmense che ha progettato 
la gelateria standard da riprodurre 
in tutto il mondo - e stato elabora
te all'insegna di igiene e freschez-
za». Una porta scorrevole di vetro 
introduce in una hall di acciaio 
inossidabile che ricorda quelle del
le catene di hamburger. Ma dal 
grande bancone a vista con le va-
schette di gelato, al pavimento del
la «fabbrica», in piastrelle traspa-
renti di vetro che sembrano cubetti 
di ghiaccio, tutto punta a passare 
al cliente una sensazione di fresco 
e pulizia. I preparati per «il gelato 
matematicamente perfetto» sono 
in borse di plastica trasparente, co
me trasparente e tutta la lavorazio-
ne del prodotto nelle gelatiere in 
funzione a pochi metri dai clienti. 
Spatole e non cucchiai sono utiliz-
zate per spalmare il gelato sul co-
no tradizionale in modo da dare 
alia palla multicolore/multigusto 
la forma del «fiore» simbolo della 
Parmalat. «L'entrata nel segmento 
gelati - conclude Grisendi - raffor-
za fa nostra strategia di diversifica-
zione, aggiungendo nuovi consu
matori al mercato latte». 

SEMINARIODl STUDIO 

L'autonomia organizzativa: 
una premessa per il Federalismo 

In collaborazione con: ARAN, Confefenza del Presld^riti 
delle Regioni e delle Province Autonome, Associazioni 
delle Autonomie Locali, CGIL-CiSL-UIL, CONFEDIR 

15 febbraio 1996 ore 15.00 
• PROGRAMMA-» ' 

or * 15,00 Reglstrazione dei partecipariti 

ore 15,30 Saluto 

• GIUSIPPE DE RITA Presidente Cnel 

ore 15,45 Introduce 

• ARMANDO SARTI Presidente Commissione Cnel Autonomie 
Locali e Regionali 

ore 16,00 Dioortrtto 
• CARLO DELL'ARINGA Presidente ARAN 
• ANTONIO FOCCILLO Segretario Confederal Uil 
• ROBERTO CONFALONIERI ConsigliereCnel 

• GUIDO GoNZl Presidente Uncem 
• ALFIERO GRANDI Segretario Confederale Cgil 
• ENRICO GUALANDI Segretario Generale Lega delle 

Autonomie Locali 
• LUIGI MARIUCCI Coordinatore Affari Costistuzionali della 

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
Autonome 

• MARCELLO PANETTONI Presidente Upi 

• ROBERTO TITTARELLI Segretario Confederale Cisl 

• ANGELO ZlCCARDI Presidente Consulta Nazionale Piccoli 
Comuni 

Roma - Vlato David Lubln, 2 - tel. 06/3692304 - 3692251 


