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AGRINOflZIE' 
RlvalutaU la lira verde. Da venerdi la -lira verde- utilizzata 
nelle attivita agricole sara rivalutata di circa il 3 per cento la 
nuova parita passera infatti da 2.096 a 2.030,40 lire per un 
ecu. Con questa decisionela Commissione europea applica 
le nuove regole introdotte nel (ebbraio dello scorso anno 
con la rewsione del sistema agrimonetario nell'Unione eu-
ropea.Per gli agrlcoltori italiani, secondo esperti europei a 
Bruxelles, la modifica del valore della «hra verde» avra con-
seguenze diverse: «diminuiranno, in particolare. i contributi 
comunitari versali per la gestione corrente dei mercati» (ad 

esempio le restituzioni all'export e i prelievi), mentre non 
dovrebbero subire riduzioni gli aiuli legati alia rilorma del 
1992 percereali, semi olesoi e proteici. Rimarranno «invaria-
li» anche gli aiuli comunitari «per le misure agroambientali, 
la forestazione e il prepensionamento fissati il primo gen-
naio scorso». Per quanto riguarda poi i prezzi alia produzio-
ne, «una loro eventuate modifica dipendera dal valore della 
«lira verde» al momento dell'entrata in vigore delle nuove 
campagne di commercializzazione». 
MIKC* nana, vertlce a Bruxelles. C'e grande attesa per il ver-
lice di domani e martedi a Lussemburgo dei mimstri dell'a-
gricoltura europei. In quella sede, infatti, la Gran Bretagna 
consegnera il suo piano per combattere I'encefalopatla bo-
vina spungiforme, nota anche come morbo della «mucca 
pazza», con la speranza che le misure proposte siano suffi

cient! a revocare I'embargo decretato 
dalla Ue 
Mais, quotazioni piu arte. Conlinuano 
a saltre le quotazioni del mais sui 
mercati nazionali In base alle ullime 
nlevazioni Ismea, infatti i prezzi all'o-
ngine del granturco hanno superato. 
nella media nazionale, le 37 500 lire a 

tJ K A V V ^ 3 quintale, contro le 36 600 lire della se-
' T r H V v l l ' conda settimana di aprile Sulle prin-
-• " * * '•'* cipaii piazze di scambio - spiega l'l-

smea - si e assistito a una domanda 
piuttosto sostenuta cui ha fatto fronte 

un atteggiamento di resistenza dei detentori; il contesto 
mercatile e stato influenzato anche dagli aumenti riscontrati 
sulle piazze intemazionaii. Ad alimentare le tensioni sono 
intervenuti anche altri fatton contingenti legati all'inadem-
pienza contrattuale di alcum venditori per grossi quantitativi 
di merce, con evidenti ricadute sulle necessita di copertura 
da parte degli utilizzaton. 
Consonio Barbcra, SO anni. Con una pubblicazione che rl-
percorre le tappe salienti della sua stona, il Consorzio per la 
tutela Barbera d'Asti e del Monferrato ha inaugurate le ini-
ziative per festeggiare i 50 anni dell'organismo. II consorzio 
ha oggi 65 associati, la produzione e di circa cinque milioni 
di bottiglie e 55 mila ettolitri di vino sfuso Tra i programmi 
dell'organismo, ai primi posti ci sono I'intensificazione dei 
controlli presso le aziende e sulla distribuzione e un piano 

^ K W commercializzare i vim sui mercati 
J33 Jjjk dell'Europa del Nord. 

^^™- II «segreto» del riesling renano. Un 
gruppo di analsi dell'Istituto di San 
Michele ha scoperto una delle sostan-
ze che causano laroma tipico del Rie
sling renano II composto si chiama 
Tdm. 
Milte assaggi a «Vinum». L'assaggio ir. 
anteprima delle produzioni '95 di Ba-
rolo e Barbaresco, spillali direttamen-
te dalla botte, e una delle principal) 
novita di «Vinum», la rassegna enolo-

gica che e iniziata venerdi ad Alba e che proseguira fino al 
primo maggio. Gli organizzaton, per una migliore degusta-
zione dei vini, hanno allestito cinque distinte salette. una sa 
ra dedicata a vini bianchi e spumanti secchj, una al Dolcet-
to. una a Barbera d'Alba, Pelaverga Verduno e vini rossi 
Langhe e Piemonte, un'altra a Roero, Nebbiolo d'Alba, Lan-
ghe Nebbiolo, Barbaresco e Barolo, i'ultima infine a Mosca-
to d'Asti, Asti Brachetto e passiti 
A Parma toma Clbus. 2.500 espositori da oltre 20 paesi, oltre 
lOOmiia metri quadrati di esposizione: sono queste le cre-
denziali di Cibus '96, il grande salone internazionale dell'ali-
mentare, promosso dalla Federazione dell'industria alimen
tare Un salone che si annuncia ncco in fatto di proposte 
nuove e della tradizione alimentare L'appuotamento 6 a 
Parma, dal 9 al 13 maggio prossimi, presso 1 Ente Fiere. 

OSSERVATOMO POLLI E CONIGLI 

Chiude in -rosso- per Otoe 29 mHianli di lire la Mlanda comnwrdale 
avkuinlate del prbni died mesi del 1995. l^aHnunkai'lsmeaJistttuto 
die studla I'andamento del mercati agro-alknentari, predsando die nel 
perlodo gennaio-ottobrc '95 il comparto delle sole cam! avkole evidenzia 
un saldo posltivo di oltre 75 miliardi dl lire, a fronte di un saldo negativo di 
87miliardlRelsettoreconlaUeseKaaoliu<didrcal8millardidilirenell« 
piepaiazioaiavkoleeselvajigina. 

Ecco il programma delFUlivo 

Agricoltura? 
Serve subito 
un'Agenzia 
• ROMA. L'unione fa la forza. Ma, 
per essere competitivi. questo non 6 
sufficlente. Cosl, per modemizzare 
lagricoltura Italians in un contesto 
Internazionale sempre piO concor-
renziale, sara necessario realizzare 
una sorta di «agenzia» pubblico-pri-
vata per sostenere i prodotti italiani 
sui mercati esteri. II superamentodei 
llmitl dlmensionali delle' Imprese 

1 agricole itallane e il'sostegno ai pro
dotti italiani neH'ambito della rJollti-
ca comunitarla sono i due punti che 
caratterizzeranno il programma del 
prossimogovemo, 

Sono questi infatti i temi sviluppati 
nelle tesi dell'Ulivo che - come han
no dichiarato i leader dello schiera-
mento di centro-sinistra - saranno il 
punto d) riferimento per il program
ma del prossimo govemo che Sara 
costituito dopo I'insediamento, il 
prossimo 9 maggio, del nuovo Parla-
mento. 

«ll rapporto tra agricoltura e altri 
settori si e radicalmente trasformato 
- e scritto nelle tesi dell'Ulivo - chi 
controlla il rapporto con il mercato, 
come i grossisti, le industrie di tra-
sfomiazione e la grande distribuzio-
ne, acquisisce un ruolo predomi-
nante. Gli agricoltori quindi devono 
ampliarsi e associarsi per trovare for
me dl coordinamento Innovative 
con 1'industria dl trasfomiazione e 
con la grande distribuzione con 
un'evoluzione tanto profonda quale 
quella realizzata in altri paesi euro
pei". 

La competitivita del sistema agri-
colo italiano richiede quindi una 
•riorganizzazione deU'offerta agrico-

la e servizi pubblici pit) efficienuV In 
questo contesto un ruolo importante 
dovra essere ritagliato per le associa-
zioni dei produttori e le cooperative. 
A loro spettera il compito di «integra-
re le imprese agricole con il merca-
to'». Alle associazioni «va data piena 
funzlone imprenditoriale, attraverso 
la definizione di criteri piu selettivi 
per'illbrbriconoscimento, innalzan-
db I limit! quantitativi e qualitative per 
la ednoerrtrazione dell'offerta, favo-
rendo la loro concentrazione in po-
che e robuste realta nazionali perci-
scuna filiera». La cooperazione do
vra invece trasformarsi da >strumen-
to di difesa dei suoi soci» in organi-
smo economico presente sui merca
to in competizione con allre imprese 
concorrenti, senza tradire i principi 
di solidarietache laanimano». 

Uno dei problemi che i'Ulivo si 
propone di risolvere c'e anche la 
«cronica sottocapitalizzazione» che 
va affrontata <ripensando i rapporti 
tra soci e cooperativa» ma anche 
con modifiche che «rendano le coo
perative di secondo grado capaci di 
competere con le societa per azioni 
sui piano dell'operativita». Secondo 
le linee programmatiche dell'Ulivo, 
inoltre, «il numero delle aziende 
agricole deve diminulre e la dimen-
sione media deve aumentare». 

La frammentazione e infatti alia 
base delle «limitate capacita di ac-
cesso all'innovazione e ai capitali» 
ed e anche la causa delle «difficolta 
di ingresso nei canali della modema 
distribuzione e soprattutto delle diffi-
colta nel perseguire politiche di mar
keting efficaci sia nel mercato inter-

nosiainquelliesteri» Per questo I'U
livo propone una politica fondiaria 
basata sull'affilto e sulla propneta. In 
campo fiscale e poi previsto il pas-
saggio graduate da un sistema basa-
to su tariffe catastali (che rimarra co-
munque per le piccole aziende) alia 
tassazione a bilancio Per sostenere 
le esportazioni e difendere il «made 
in ltaly», invece, eprevista lacreazio-
ne, sull'esempio francese e tedesco, 
di un'agenzia a capitale misto pub-
blico- privato, rivolta a sostenere i 
prodotti delle piccole e medie im
prese che non hanno la dimensione 
economica per organizzarsi 

Le tesi dell'Ulivo prevedono poi 
una >maggiore e piu qualificata pre-
senza italiana in sede europea» per 
tutelare le produzioni mediterranee 
«tradizionalmente meno sostenute 
di quelle continental. 

Aziende agricole: In tre anni 
II numero si e rldotto del 6,6 per cento 
EdHninuHodel 6,6% In tre anni il numero 
complessivo dene aziende agricole rispetto 
altDtahKgislratonel'M.Nehostesso 
pertodoanctelasuperA^totaleaziendilee 
risuHata in cak) del 4,1%. Lo rende nolo la Cia 
inbaseadunaanalisideldatllstatelalioratl 
traanovembre'93etel)bralo'94lti 
attuazjone di una diremva comunHaria. 
L'ciroatitaizlomagrlcolasottollritadie 
cotirnMtando gli uWml rbidlati con qudll del 
precedenli censimenti fatU neH'82 e nel '90 
emerge un ulteriore calo del settore, «Una 
cura dhnagrante dd'agricoHura. sosttene la 
Cia - die contlnua con un ritmo piu accekrato 
anche se piu drffereraUto-. Per quanto 
concerae le gkmate di lavoro impiegate in 
azienda, per esempio, contro una precedent* 
flessloiie del 24% si regbb-a una diminuzhme 

pari ad appena lo 0,7% neH'ultnno perlodo 
fotografandal'IstatAquestoproposnola 
Cia segnala die nello stesso perlodo c stata 
riscontrata anche latendenza ad avere «meno 
aziende, ma piu grand!; meno presenze, ma 
piu hnpegnate; meno assunzioni e pki lavoro 
familiare>.L'inddenaddsetloreagrlcolo 
sui pil trail'90 edH'93escesa dal 3 3 a l 
2,97%edHpesodeil'occupaziMienel 
comparto rlspetmaquefacomplessivae 
passatadal9,6all'8,7%.lareceiiteindaglne 
Istatmette in evidenza anche la forte 
riduzlonedel numero dl aziende diretto-
colrivatrldcheirHlzzanoprevaleirlemente 
manodopera edrafnidliare (-50,4%) contro 
un aumenlo, sia in numero I+1,9%) sia in 
superflcletotale(+3%), delle aziende 
cottivatrid a conduckme famidare. 

Barolo, freisa, 
moscato e camomilla 
per le grappe Marolo 

• Cos'e che prolunga i giorni, dissipa gli union dannosi, 
rawiva il cuore e mantiene la giovinezza? La risposta, secon
do Arnaldo da Villanova (1240-1311) e 1'acquavite ed e lui 
I'alchimista che, attraverso un originate procedimento (far 
passare nell'alambicco vino, uva pigiata ed erbe medicinali) 
si convinse che codesto distillato potesse allungare la vita, da 
qui Aqua ardenso Aqua vitae,Acqua della vita. 

Oggi la grappa e in assoluto il miglior distillato italiano con 
una crescita di mercato che non conosce flessione; il succes-
so si deve alia capacita di produton che hanno saputo trasfor-
mare un prodotto considerato adatto solo per •stomaci forti» 
a bicchierino da fine pasto genuino e naturale. 

Paolo Marolo, grande produttore di grappe, e ormai 20 an
ni che fa questa professione'. La sua e una distilleria moderna1 

il cui impianto e costituito da due apparecchi a bagnomaria, 
uno per le vinacce bianche, J'altro per le rosse. 

Marolo utilizza solo vinacce freschissime e in questo modo 
esalta il profilo aromatico dei vitigni. Inoltre I'invecchiamento 
awiene in piccole botti nelle quali maturano le riserve di cia-
scun anno di distillazione. Grande cura e affidata alle confe-
zioni e alle forme delle bottiglie, c'e poi lacollaborazioneche 
Paolo hasyiluppatopon npnii fanoosi dell'enologia; La Scol-
ca, Cordero di Montezemolo. Ma il nostro, essendo ricco di 
iniziativa, ha sviluppato anche original) collaboraziom, ad 
esempio ha realizzato per conto della Flm nazionale una 
grande grappa da vinacce di Freisa - La Bussianella di Aldo 
Contemo, per Arcigola con delle belle etichette firmate Vauro 
(di Barolo e Moscato). Insomma, prodotti non solo buoni ma 
da collezione Le nostre preterite sono pero quelle al Barolo 
•riserva del padre»: distillato straordinario, maturato 4 anni in 
piccoli fusti di acacia. Ha sapore austero, asciutto con un ton-
do amarognolo. Quella al Moscato, profumo intenso, di mu-
schio aromatico e gradevole e calda su un fondo mandorlato. 

Merita una segnalazione speciale quella alia Camomilla, 
fra le top della casa; e fattacon liquore ottenuto dall'infusione 
di capolini alia camomilla e grappa di Nebiolo, e un ottimo 
digestivo e vi assicuriamo che piace proprio a tutti I prodotti 
si possono comprare in azienda. Costeda 25.000 a 50.000 per 
le bottiglie top. Per mangiare potete andare a pochi chilome-
Iri da Mussotto, in quel di Castellinaldo dove troverete lo spar-
tanissimo bar ristorante Sifvestro II locale a pranzo e meta di 
gente in giro per lavoro ed il servizio si adegua ai tempi di que
sto tipo di clientela. Cio detto, quello che mangerete e di asso-
luta bonta, noi abbiamo preso un antipasto - la rolata di polio 
all'aceto balsamico, poi gli agnolotti del plin al sugo di came 
e due assaggi sempre di came, con una discreta bottiglia di 
rosso - il Roero vigneto Mongalletto '94 di Marchisio della zo
na di Castellinaldo. Prezzo: 50mila lire in due, da Oscar. 
Distilleria S.Teresa del F.lli Marolo, Case Spaise 35, tel. 
0173/33144, Mussotto d'Alba (Cn). Ristorante Shvestro, 
via Roma 29, tel. 0173/213098, Castellinaldo (Cn). E gra-
dtta la prenotaiione. Chiuso il martedi. 

[Cosimo Torlo] 

Dal 12 maggio toma 1'iniziativa dedicata ai grandi vini italiani 

700 «Cantine aperte» 
m H 12 maggio 700 «Cantine 
aperte», per vedere come e dove 
nascono i grandi vini italiani. 

In soli 3 anni «Cantine aperte», 1'i
niziativa promossa dal Movimento 
del turismo del vino, associazione 
che ormai raccoglie oltre 560 ade-
renti - guidata con piglio gagliardo 
da Donatella Cinelli Colombini - 6 
diventata una delle iniziative piu 
importanti rlguardanti il mondo e la 
conoscenzadelvino. 

II via al 12 maggio 
L'enoturismo e ormai una voce 

«forte« nei bilanci delle cantine ita-
liane (si stlma in circa 3mila miliar
di di business complessivo); il 18% 
del fatturato delle aziende aperte al 
pubblico e cifra rilevante, ma che 
potra ancora essere incrementata 
se - come dice la Cinelli - «i titolari 
delle cantine faranno investment! 
e metteranno in atto iniziative che 
valorizzino il ruolo guida del vino 
quale elemento trainante dell'e-
scursionismo verde che cerca nei 
valoncuiturali del territono, nella n-

scoperta delle bellezze ambientali, 
la gratificazione enogastronimica 
con prodotti di qualita». 

Fra le regioni italiane e 1'Umbria 
a detenere il primato per la migliore 
percentuale relativamente all'inci-
denza sui fatturato aziendale con il 
1 %, mentre e I'Emilia con il 35% 
che detiene il record della vendita 
diretta al pubblico. II prossimo 12 
maggio, dunque, le aziende dei Ba
rolo, del Moscato, del Chianti. del 
Verdicchio, del Collio saranno rag-
giungibili anche con i treni speciali, 
grazie alia collaborazione con le 
Ff Ss. e/o con le «Wine Cars» owero 
i Porter Piaggio a sei posti per i tra-
sferimenti nelle fattorie piu difficili 
daraggiungere. 

Ma i luoghi «apertl» sono dal 
Nord al Sud del paese, dalla Valle 
d'Aosta all'isola di Pantellena - c'e 
una vasta scelta e c'e una ulteriore 
novita; il primo concorso fotografi-
co nazionale «Obiettivo vino: gli 
scneari, i personaggl, i vigneti, le 
cantine, la stona e la poesia dei luo
ghi del vino» - concorso reso possi-

bile grazie alia sponsorizzazione 
della 3M Italia Scoth Color, il patro-
cinio del ministero delle Risorse 
agricole e del Touring Club Italia
no 

Gianni Berengo Gardin, Giorgio 
Lotti e Fulvio Roller sono tre grandi 
fotografi italiani e saranno parte, 
con altn, della giuna che assegnera 
i premi del concorso (gratuito), 
costituiti i primi due in sculture ap-
positamente create da Amaldo Po-
modoro. 

Concorso fotografko 
II bando di concorso e disponibi-

le nelle cantine che partecipano al
ia iniziativa e nei negozi fotografici 
affiliatl alia 3M, ma tutte le informa-
zioni, anche per preparare in modo 
adeguato le visite alle cantine, si 
possono ottenere nvolgendosi al 
•telefono del vino« 055/289.225 o 
attraverso un sito su Internet utiliz-
zando lachiavedi accesso http// 
www ulysses.it 

Buonviaggio. 
DC T 

IL COORDINAMENTO 

NAZIONALE DEI PARCHI E 

DELLE RISERVE NATURALI 

ha promosso la 

la Festa Nazionale 
dei Parchi Italiani 

dal 22 al 26 Maggio 

nella Tenuta presidenziale di S. Rossore a Pisa 

Sono previsti mo&tre. dibattiti, escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

PARCO NATURALE MIGLIARINO, San Rossore, Massaciuccoli, \ia 
Aurelia Nord 4, Pisa - Tel. 050/525500; Fax 050/533650; 

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURAL! 

Telefax 0543/972051; 

RIVISTA PARCHI - Telefax 050/27187, 

ACF.NZIA ORIZZONTE - Telefax 02/33103041 

ilfomiaco rfi MicmMega 
i*c 

Romano Prodi 

GOVERNARE L'lTALIA 
fia/fini' 77 lire 10 mila 

II testo che ha dato inizin 
al lungo viaggio dell'Ulivo 

* * * 

Paolo Flores d'Arcais 

IL POPULISMO ITALIANO 
DA CRAX1 A BERLUSCONI 

fMRhw Iftfi lire I'/ miltt 

1,'ntiallii piu. Iwiihi ill. un rpgimv 

finalmpntp ronrluxo 

http://ulysses.it

