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Introduzione
I soggetti della filiera vitivinicola in Italia
La tenuta degli albi e degli elenchi dei produttori di vino DO
Le analisi chimico-fisiche ed organolettica
L’attività di controllo su tutte le fasi di produzione
La promozione commerciale.

Un soggetto emergente: i consorzi di tutela
Un caso di studio: il Chianti Classico

Il Consorzio Chianti Classic
Conclusioni

* No nos tante l’ar ti co lo sia frut to di ri fles sio ni co mu ni, i pa ra gra fi 2,
2.2, 2.3, 3, 4 e 4.1 sono da at tri buir si a Fi lip po Ran del li; i pa ra gra fi 2.1 e
2.4 a Fran ces co Fe li ci, mentre i pa ra gra fi 1 e 5 ad en tram bi.

1

In tro du zione
La glo ba liz za zione del gusto e l’in ter na zio na liz za zione dei mer ca ti
hanno am plia to le re la zio ni com mer cia li tra i paesi anche in ma te ria
di pro dot ti vi ti vi ni co li. Il vino è di ven ta to sempre di più un pro dot to
glo bale, di gran moda nei paesi svi lup pa ti. A par tire dagli anni ’80 il
set tore ha ga ran ti to sempre più in ter es san ti op por tu ni tà di suc ces so
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per le aziende. Tut ta via, dopo il “boom” del per io do 1997-2001, ac‐ 
com pa gna to da una forte cres ci ta dei prez zi dei vini eu ro pei, sui mer‐ 
ca ti in ter na zio na li hanno co min cia to a confluire i pro dot ti vi ti vi ni co li
del “Nuovo Mondo” (per esem pio Aus tra lia, Su da fri ca, Stati Uniti, Ar‐ 
gen ti na, Cile), di buona qua li tà e a prez zi com pe ti ti vi. La concor ren za
si è in as pri ta e gli im pren di to ri eu ro pei sono chia ma ti oggi a fron teg‐ 
giar la con stra te gie ef fi ca ci, volte a raf for zare la qua li tà e l’im ma gine
dei pro pri pro dot ti, ri sul tan do molto dif fi cile e forse sba glia to ten tare
di com pe tere sui prez zi.

In ques to qua dro di mer ca to dal fu tu ro in cer to e sempre più com pe‐ 
ti ti vo, il va lore ag giun to delle de no mi na zio ni di ori gine (DO) (in fran‐ 
cese ap pel la tions d’ori gine contrô lées o AOC) rap pre sen ta un van tag‐ 
gio com pe ti ti vo che non può es sere de pau pe ra to.

3

Il sis te ma DO nasce dalla ne ces si tà di dis tin guere un pro dot to per la
sua ori gine ter ri to riale in modo da esal tarne le sue ca rat te ris tiche
spe ci fiche e di ti pi ci tà. Si trat ta quin di di un pro ces so di dif fe ren zia‐ 
zione le ga to a di ver si pa ra me tri il cui filo condut tore prin ci pale è il
ter ri to rio.

4

Il sis te ma dei vini DO è at tual mente in ter es sa to da due fon da men ta li
pro ble mi di ges tione:

5

la ne ces si tà di de fi nire una ade gua ta po li ti ca di pro dot to che per met ta di of‐ 
frire al consu ma tore fi nale una reale ga ran zia di qua li tà e al pro dut tore un
ade gua to li vel lo di com pe ti ti vi tà;
la ne ces si tà di de fi nire una ade gua ta po li ti ca di pro dot to che per met ta di of‐ 
frire al consu ma tore fi nale una reale ga ran zia di qua li tà e al pro dut tore un
ade gua to li vel lo di com pe ti ti vi tà;

La ri so lu zione del se con do pro ble ma è di fatto fun zio nale al primo
per ché solo la sta bi liz za zione dell’of fer ta ris pet to alla do man da può
ga ran tire la gius ta re mu ne ra zione dell’im pe gno qua li ta ti vo dei pro‐ 
dut to ri ade ren ti alla DO. In fat ti, la forte va ria bi li tà del rap por to
domanda- offerta im pli ca il ris chio di un man ca to ri co nos ci men to
dell’im pe gno qua li ta ti vo del pro dut tore, e quin di il ris chio di in de bo li‐ 
men to della re pu ta zione col let ti va della DO nel lungo per io do (Ma lor‐ 
gio et Al., 2006).

6

In sin te si, se da un lato a li vel lo mon diale un vino DO fino ad oggi è
stato as so cia to (al me no da parte dei consu ma to ri eu ro pei) ad un sis ‐
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te ma di qua li tà, per il fu tu ro ciò deve es sere ga ran ti to mi glio ran do le
mo da li tà di se gna la zione della qua li tà al consu ma tore. La ne ces si tà di
in cre men tare l’ef fi ca cia del se gnale di qua li tà de ri va, so prat tut to,
dall’evo lu zione del com por ta men to di consu mo che si sta spos tan do
verso un consu mo oc ca sio nale, più di qua li tà che di quan ti tà. Come
av viene in Fran cia 1 e in Spa gna 2, anche in Ita lia dal 1980 al 2005, il
consu mo pro- capite di vino in Ita lia si è ri dot to del 54%, tut ta via,
mentre il consu mo di vini da ta vo la si è ri dot to nello stes so per io do
del 56%, il consu mo di vini di qua li tà è au men ta to dell’80% ed oggi
cos ti tuis co no il 30% della pro du zione to tale.

La prin ci pale fun zione del sis te ma dei vini a DO “consiste nell’or ga‐ 
niz zare lo spa zio delle ca rat te ris tiche che de ter mi na no le pre fe renze
del consu ma tore, in ter mi ni di dif fe ren zia zione oriz zon tale” (Ma lor gio
et Al., 2006, p. 65), nel senso che si agisce sullo spa zio delle ca rat te‐ 
ris tiche del vino (ol fat tive, vi sive, aro ma tiche, ecc.) al fine di au men‐ 
tarne la dif fe ren zia zione ris pet to agli altri vini e allo stes so tempo ri‐ 
durre la dif fe ren zia zione all’in ter no della stes sa DO.

8

L’in cer tez za qua li ta ti va e quan ti ta ti va dell’of fer ta di vino DO, in sieme
ai fe no me ni dif fu si di free ri ding, mi nac cia no l’ef fi ca cia del sis te ma di
se gna la zione della qua li tà e gius ti fi ca no gli in ter ven ti re go la ti vi da
parte dei sog get ti della fi lie ra.

9

In ques to ar ti co lo si pren do no in consi de ra zione gli at to ri della fi lie ra
DO in Ita lia, al fine di co glierne i ruoli, il “peso” e le evo lu zio ni in atto.

10

I sog get ti della fi lie ra vi ti vi ni co la in Ita ‐
lia

L’as set to is ti tu zio nale del set tore vi ti vi ni co lo in Ita lia pre sen ta al cune
dif fe renze ris pet to agli altri paesi eu ro pei ed in par ti co lare nei
confron ti della Fran cia, prin ci pale paese eu ro peo per la pro du zione di
vini DO.

11

La Fran cia, come noto, vanta una tra di zione nella pro du zione vi ti vi ni‐ 
co la DO che ha pochi egua li in Eu ro pa. In Fran cia, in fat ti, la dis ci pli na
na zio nale delle de no mi na zio ni di ori gine dei vini è di molti de cen ni
an te ce dente l’ema na zione dei re go la men ti co mu ni ta ri re la ti vi all’or‐ 
ga niz za zione del mer ca to vi ti vi ni co lo. Già nei primi anni del se co lo
scor so i pro dut to ri vi ti vi ni co li di al cune re gio ni fran ce si ave va no ri‐
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ven di ca to il di rit to all’uti liz zo es clu si vo delle de no mi na zione dei loro
pro dot ti per tu te lar si dalle frodi.

Le pro ce dure per l’at tri bu zione delle de no mi na zio ni e la conse guente
at ti vi tà di control lo (is pe zio ni, pre lie vi, control lo do cu men tale) fanno
capo ris pet ti va mente a due is ti tu zio ni pub bliche cen tra liz zate, che
rap pre sen ta no gli in ter lo cu to ri di ri fe ri men to dei consor zi di pro dut‐ 
to ri: VI NI FL HOR 3 (Of fice Na tio nal In ter pro fes sio nel des Fruits, des
Le gumes, des Vins et de l’Hor ti cul ture) e l’INAO 4 (Ins ti tut Na tio nal de
l’Ori gin et de la Qua li té).

13

Ai Consor zi di tu te la è las cia ta solo l’in izia ti va di pro porre i dis ci pli na‐ 
ri di pro du zione o di ri chie derne la loro mo di fi ca. Essi in oltre sta bi lis‐ 
co no quali sono i re qui si ti mi ni mi af fin ché le aziende pos sa no poter
ac ce dere alla fi lie ra tu te la ta, oltre che le condi zio ni per man te nere la
cer ti fi ca zione e il di rit to all’uti liz zo della de no mi na zione. In altri ter‐ 
mi ni pro pon go no un piano di control lo e di ac ces so alla de no mi na‐ 
zione. Tutti i consor zi di pro dut to ri di vini DO sono in oltre as so cia ti
in un or ga nis mo na zio nale confe de ra to de no mi na to “Confe de ra tion
Fran cais des Vins de Pays” che svolge fun zione di rap pre sen tan za nei
confron ti delle altre or ga niz za zio ni pro fes sio na li agri cole e delle is ti‐ 
tu zio ni pub bliche.

14

In Ita lia il ri co nos ci men to di una DO 5 di una pro du zione vi ti vi ni co la
av viene da parte del Mi nis te ro delle Po li tiche Agri cole e Fo res ta li
(MiPAF), pre via pa rere fa vo re vole del Co mi ta to na zio nale per la tu te la
e la va lo riz za zione delle de no mi na zio ni di ori gine e delle in di ca zio ni
geo gra fiche ti piche dei vini. Il Co mi ta to è or ga no del MiPAF ed ha
com pe ten za consul ti va, pro po si ti va ed ese cu ti va su tutti i vini de si‐ 
gna ti con nome geo gra fi co. E’ com pos to da una se zione in ter pro fes‐ 
sio nale, cos ti tui ta dal Pre si dente, no mi na to con de cre to del MiPAF, e
da 36 com po nen ti no mi na ti se con do una ri par ti zione sta bi li ta.

15

Una volta ot te nu to il ri co nos ci men to della DO, la fasi sa lien ti in cui
in ter ven go no sog get ti pub bli ci o pri va ti es ter ni all’azien da agri co la,
sono es sen zial mente quat tro:

16

la te nu ta degli albi e degli elen chi dei pro dut to ri di vino DO;
le ana li si chimico- fisiche ed or ga no let ti ca;
le at ti vi tà di control lo su tutte le fasi di pro du zione;
la pro mo zione com mer ciale e le fun zio ni di R&S.
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Nel se gui to di ques to ar ti co lo si ana liz za no le varie fasi e i sog get ti
che vi pren do no parte al fine di far emer gere i ca rat te ri sa lien ti del
set tore in Ita lia. Nei casi in cui la nor ma ti va na zio nale de man da alle
re gio ni le fun zio ni prese in esame, si ana liz zerà il caso della Re gione
Tos ca na, in cui si trova la DO Chian ti Clas si co.

17

La te nu ta degli albi e degli elen chi dei
pro dut to ri di vino DO
Posto il vin co lo ge ne rale della pre sen ta zione della di chia ra zione di
su per fi cie vi ta ta, i condut to ri di vi gne ti che vo glio no pro durre vini
DO de vo no is cri vere le su per fi ci in ques tione ai cor ris pon den ti albi
dei vi gne ti. La te nu ta degli albi in Ita lia è a ca ri co delle Re gio ni.

18

Nel caso della Re gione Tos ca na, la te nu ta degli albi e degli elen chi dei
pro dut to ri di vino (ar ti co lo 16 del re go la men to (CE) n. 1493/99) è de‐ 
man da ta dalla legge re gio nale 21/2002 (in ma te ria di “Dis ci pli na per
la ges tione ed il control lo del po ten ziale vi ni co lo”) alle Pro vince. In
se gui to a ques ta legge si è avuto quin di un tras fe ri men to di com pe‐ 
tenze dalle Ca mere di Com mer cio, che prima della legge ges ti va no la
te nu ta degli albi vi gne ti alle Pro vince.

19

Al cu ni ana lis ti (Na ta li, 2006) evi den zia no come ques to pas sag gio
abbia di fatto in tro dot to un ele men to di frat tu ra nel pro ces so di
control lo di fi lie ra, sot traen do alle Ca mere di Com mer cio la ges tione
di ret ta delle in for ma zio ni ca tas ta li conte nute negli Albi ed Elen chi. Il
sup por to tec ni co in for ma ti co for ni to da ARTEA (Agen zia Re gio nale
Tos ca na per le Ero ga zio ni in Agri col tu ra) ha co munque di fatto sem‐ 
pli fi ca to e mi glio ra to il sis te ma of fren do un ruolo di ser vi zio di fon da‐ 
men tale im por tan za per le Pro vince che, oltre alla te nu ta degli albi,
de vo no svol gere le fun zio ni di vi gi lan za, control lo e l’ap pli ca zione
delle san zio ni.

20

L'is cri zione della su per fi cie vi ta ta allo sche da rio vi ti co lo cos ti tuisce
pre sup pos to in de ro ga bile per pro ce dere ad in ter ven ti sul po ten ziale
pro dut ti vo vi ti co lo ed ac ce dere alle mi sure strut tu ra li e di mer ca to ai
sensi della nor ma ti va co mu ni ta ria, na zio nale e re gio nale. In fat ti, la
rea liz za zione di vi gne ti abu si vi (non de nun cia ti e quin di non is crit ti
negli albi pro vin cia li) oltre a non dare di rit to a premi ed in cen ti vi cos ‐
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ti tuisce di fatto un ille ci to am mi nis tra ti vo che de ter mi na una san‐ 
zione pe cu nia ria e l’es tir pa zione dell’im pian to.

L’am plia men to del po ten ziale pro dut ti vo di ogni DO, non ri sul ta mai
dalla li be ra scel ta del sin go lo im pren di tore, ma deve es sere de fi ni to
sulla base di atti di pia ni fi ca zione adot ta ti dalle pro vince, sen tite le
co mu ni tà mon tane nel cui ter ri to rio ri cade la de no mi na zione.

22

Le ana li si chimico- fisiche ed or ga no let ‐
ti ca

I vini pro dot ti nel ris pet to delle norme pre viste per le DO, nella fase
di pro du zione, de vo no es sere sot to pos ti a una pre li mi nare ana li si chi‐ 
mi co fi si ca e ad un esame or ga no let ti co. Per i vini D.O.C.G., in oltre,
l’esame or ga no let ti co deve es sere ri pe tu to, par ti ta dopo par ti ta, nella
fase dell’im bot ti glia men to. La cer ti fi ca zione po si ti va dell’ana li si e
dell’esame è condi zione ne ces sa ria all’uti liz za zione della DO ed è fi‐ 
na liz za ta ad ac cer tare anche la ris pon den za ai re qui si ti pre vis ti dai
dis ci pli na ri di pro du zione.

23

L’esame or ga no let ti co è ef fet tua to da com mis sio ni di de gus ta zione
ope ran ti pres so le Ca mere di Com mer cio 6, le quali ri las cia no la re la‐ 
ti va cer ti fi ca zione da ap porre sui conte ni to ri del vino. Per cias cu na
DO il MiPAF, sen tite le Ca mere di Com mer cio com pe ten ti per il ter ri‐ 
to rio, sta bi lisce il nu me ro delle com mis sio ni di de gus ta zione e per
ognu na di esse no mi na con pro prio de cre to, per un per io do mas si mo
di tre anni, un pre si dente e un vi ce pre si dente, scel ti tra tec ni ci de‐ 
gus ta to ri is crit ti agli elen chi pro vin cia li.

24

L’at ti vi tà di control lo su tutte le fasi di
pro du zione
L’at ti vi tà di control lo su tutte le fasi di pro du zione dell'uva e della sua
tras for ma zione in vino fino alla pre sen ta zione al consu mo dei vini
DO, dal 2001 (De cre to Mi nis te riale 29 mag gio 2001) e' ef fet tua ta dai
consor zi di tu te la ri co nos ciu ti dal MiPAF che siano rap pre sen ta ti vi di
al me no il 66% della pro du zione. In se gui to, dal 2006 il MiPAF ha af fi‐ 
da to all’Is pet to ra to Cen trale Re pres sione Frodi 7 la fun zione di vi gi‐ 
lan za sull’at ti vi tà di control lo dei Consor zi di tu te la au to riz za ti, al fine
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di ga ran tire che gli stes si ef fet tui no la loro at ti vi tà nel ris pet to dei
piani di control lo au to riz za ti e senza dis cri mi na zione tra i vari sog‐ 
get ti della fi lie ra.

Al fine di ga ran tire la qua li tà e tu te lare il consu ma tore, ed anche sod‐ 
dis fare le in di ca zio ni pro ve niente da Bruxelles in me ri to all’ob bli go
dell’im bot ti glia men to in zona 8, il MiPAF ha ri te nu to ne ces sa rio raf‐ 
for zare il sis te ma di control lo e di trac cia bi li tà in tutte le fasi del pro‐
ces so pro dut ti vo, sta bi len do una linea di confine tra control lo e vi gi‐ 
lan za.

26

In fat ti, con il primo si in tende quell’in sieme di at ti vi tà, eser ci tate pre‐ 
va len te mente pres so i pro dut to ri, mi rate ad as si cu rare che essi pro‐ 
du ca no e com mer cia liz zi no pro dot ti ot te nu ti nel ris pet to dei dis ci pli‐ 
na ri di pro du zione. Con il ter mine vi gi lan za, in vece ci si ri fe risce a
quelle at ti vi tà, svolte pre va len te mente pres so il mer ca to da or ga ni
pub bli ci, mi rate alla re pres sione delle frodi in com mer cio. Per tan to
l’at ti vi tà di control lo svol ta dai consor zi si svi lup pa nelle fasi di pro du‐ 
zione, vi ni fi ca zione e im bot ti glia men to, sia a li vel lo do cu men tale sia a
li vel lo is pet ti vo in azien da.

27

Nel det ta glio, il Consor zio control la nella fase di pro du zione delle
uve:

28

a li vel lo do cu men tale sul 100% dei pro dut to ri, l’is cri zione all’Albo dei Vi gne ti e
la di chia ra zione di pro du zione dell’uva (resa mas si ma uva/ha);
a li vel lo is pet ti vo – su un cam pione di aziende va ria bile dal 15 al 25%, che rap‐ 
pre sen ti al me no il 20% della pro du zione com ples si va ri ven di ca ta all’anno
pre ce dente - la su per fi cie is crit ta, il ris pet to delle condi zio ni agro no miche e
del ren di men to mas si mo au to riz za to.

Al ter mine della fase di control lo sulla pro du zione il Consor zio conse‐
gna alla Ca me ra di Com mer cio – che pro ce derà a svol gere gli esami
chi mi ci ed or ga no let ti ci - la ri ce vu ta della Di chia ra zione di rac col ta
(pre sen ta ta dai pro dut to ri al Consor zio) e ri las cia il pa rere di confor‐ 
mi tà per la cer ti fi ca zione dell’uva.

29

In fase di vi ni fi ca zione, il Consor zio control la:30

a li vel lo do cu men tale su tutti i pro dut to ri le quan ti tà vi ni fi cate, le quan ti tà
ac qui site/ven dute e la quan ti tà in gia cen za, dis po nen do così di un’in for ma‐



I soggetti della filiera vini a denominazione di origine in Italia. Il caso del Chianti Classico

Licence CC BY 4.0

zione com ple ta ri guar do alle mo vi men ta zio ni di pro dot to di ogni sin go lo pro‐ 
dut tore (trac cia bi li tà);
a li vel lo is pet ti vo, dis pone pre lie vi di cam pio ni. In ques ta fase, i sin go li pro‐ 
dut to ri pre sen ta no do man da di pre lie vo dei cam pio ni per l’ana li si chi mi ca e
or ga no let ti ca svol ta come in pre ce den za dalla Ca me ra di Com mer cio, cui il
Consor zio ri las cia pa rere di confor mi tà per la DO.

Nella fase di im bot ti glia men to il Consor zio control la, a li vel lo do cu‐ 
men tale, le quan ti tà di pro dot to da im bot ti gliare e, a li vel lo is pet ti vo,
dis pone il pre lie vo di cam pio ni per ve ri fi care la coe ren za tra il vino da
im bot ti gliare e la cer ti fi ca zione ot te nu ta in pre ce den za dalla Ca me ra
di Com mer cio in se gui to agli esami chi mi ci ed or ga no let ti ci, in fine
dis tri buisce le fas cette da ap porre sui conte ni to ri.

31

La pro mo zione com mer ciale.

Le at ti vi tà pro mo zio na li del set tore vi ti vi ni co lo ven go no svolte da una
mol ti tu dine di sog get ti di na tu ra pub bli ca/pri va ta, che solo re cen te‐ 
mente hanno in tra pre so un per cor so le gis la ti vo ten dente ad un mag‐ 
giore co or di na men to e ra zio na liz za zione delle at ti vi tà ai li vel li re gio‐ 
na li in spe cial modo sugli in ter ven ti pro mo zio na li ri vol ti all’es te ro.

32

Le ri forme in corso mi ra no a ot ti miz zare le ri sorse pub bliche e a pre‐ 
sen tare le varie re gio ni vi ti vi ni cole sui mer ca ti in ter na zio na li in ma‐ 
nie ra or ga ni ca e coe rente, cer can do di creare un mag giore in te gra‐ 
zione in tutte le fasi che de fi nis co no l’at ti vi tà pro mo zio nale.

33

Nel caso della Tos ca na, at tra ver so il prin ci pio di in te gra zione le ri‐ 
sorse stan ziate da una mol ti tu dine di Enti tra cui: Re gione Tos ca na,
Union ca mere Tos ca na, Is ti tu to Com mer cio Es te ro (ICE), Mi nis te ro
per il com mer cio in ter na zio nale, Ente Na zio nale Ita lia no per il Tu ris‐ 
mo (ENIT), vanno ad in te grar si, con le ri sorse di altri sog get ti pub bli‐ 
ci, dis lo ca ti a li vel lo su bre gio nale (Pro vince, Agen zie per il tu ris mo,
etc.) o con sog get ti pri va ti (sis te ma delle is ti tu zio ni ban ca rie e delle
im prese).

34

Pur di fronte ad una pro gres si va ra zio na liz za zione degli in ter ven ti, la
mol te pli ci tà dei pro mo to ri del set tore vi ti vi ni co lo e la vasta dif fu sione
delle aziende sul ter ri to rio, por ta no a fa vo rire, all’in ter no dei sin go li
pro gram mi pro mo zio na li, delle in izia tive au to nome. In al cune real tà
ter ri to ria li la pro mo zione verso l’es te ro è af fi da ta ad aziende spe cia li
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delle Ca mere di Com mer cio 9, è il caso di Pro mo fi renze e Pro mo sie na,
in altri casi a consor zi di im prese senza scopo di lucro (Gros se to Ex‐ 
port, etc.) in altri an co ra l’at ti vi tà è por ta ta avan ti di ret ta mente da uf‐ 
fi ci pro vin cia li, che hanno ma tu ra to al loro in ter no le com pe tenze ne‐ 
ces sa rie a svol gere tali at ti vi tà (Pro vin cia di Arez zo, etc.). Non man ca‐ 
no poi le at ti vi tà pro mo zio na li condotte di ret ta mente sul ter ri to rio,
spes so or ga niz zate dai Consor zi di tu te la in sieme alle real tà mu ni ci‐ 
pa li dove la vi ti col tu ra as sume una consi de re vole ri le van za.

Tra i vari Enti ope ran ti nella pro mo zione, un ruolo molto im por‐
tante 10 è af fi da to a Tos ca na Pro mo zione, sog get to pub bli co nato nel
2001 con un ac cor do tra Re gione Tos ca na, e al cu ni dei sog get ti già ci‐ 
ta ti. In par ti co lare a Tos ca na Pro mo zione spet ta il co or di na men to, at‐ 
tra ver so co mu ni pro to col li di in te sa e/o di conven zio ni, delle mo da li‐ 
tà che dis ci pli ni no gli scam bi di in for ma zio ni in me ri to alle varie in‐ 
izia tive pro mo zio na li.

36

Le at ti vi tà svolte in am bi to pro mo zio nale dai vari sog get ti sono mol‐ 
te pli ci e si in di riz za no sui prin ci pa li mer ca ti stra te gi ci all’evo lu zione
del com mer cio es te ro dei pro dot ti tos ca ni. Il set tore ali men tare e il
vino ri sul ta no uno dei set to ri di fon da men tale im por tan za per la Tos‐ 
ca na in sieme alle altre com po nen ti del Made in Italy: Abbigliamento- 
moda, Arredo- Casa, Automazione- Meccanica (Re gione Tos ca na,
2008).

37

Per l’agroa li men tare la stra te gia è ar ti co la ta sulla crea zione di contat‐ 
ti con ope ra to ri di ca tene spe cia liz zate o con buyer per ca na li HO RE‐ 
CA (Hotel/Res tau rant/Cafè) e Grande Dis tri bu zione Or ga niz za ta e
sull’at ti vi tà volta ad at trarre nuovi consu ma to ri, me diante la pro mo‐ 
zione del brand Tos ca na (ma anche en ti tà su bre gio na li come Siena,
Ma rem ma, Chian ti etc.) su media spe cia liz za ti e du rante i prin ci pa li
even ti fie ris ti ci.

38

Un sog get to emer gente: i consor ‐
zi di tu te la
Dall’ana li si delle quat tro fasi sa lien ti nella vita di un vino DO a cui par‐ 
te ci pa no sog get ti di ver si dall’azien da agri co la, emerge con chia rez za
il ruolo di primo piano che as su mo no e/o vanno as su men do in Ita lia
gli enti pub bli ci lo ca li (Re gione, Pro vin cia e Ca mere di Com mer cio), a
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cui il go ver no cen trale ita lia no ha de man da to molte fun zio ni di pri‐ 
ma ria im por tan za. Ma ciò che dis tingue in ma nie ra mar ca ta il sis te ma
ita lia no da quel lo fran cese è il ruolo che hanno as sun to nel corso del
tempo i consor zi di tu te la.

Con la de ci sione di as se gnare il control lo ai consor zi il MiPAF ha ri co‐ 
nos ciu to l’in ade gua tez za della strut tu ra cen trale di control lo vi gente
prima del 2001, in ca pace di ope rare un’at ti vi tà ca pil lare e conti nua ti va
che an dasse oltre la sem plice ve ri fi ca dei do cu men ti. Con ques to atto
il MiPAF ha altresì ri co nos ciu to il ruolo pre mi nente dei consor zi che
già oggi af fian ca no le aziende nell’at ti vi tà di mar ke ting, di ri cer ca e in
tutte le at ti vi tà ne ces sa rie allo svi lup po della qua li tà di pro dot to e di
pro ces so.

40

I consor zi vo lon ta ri di tu te la pos so no es sere cos ti tui ti per cias cu na
de no mi na zione di ori gine o in di ca zione geo gra fi ca ti pi ca al fine di tu‐ 
te lare, va lo riz zare e cu rare gli in ter es si ge ne ra li re la ti vi alle D.O.C.G.,
D.O.C. e I.G.T. Essi sono com pos ti vo lon ta ria mente dalle aziende vi ti‐ 
vi ni cole del ter ri to rio di pro du zione ed hanno in oltre com pi ti di pro‐ 
pos ta per la dis ci pli na re go la men tare delle ris pet tive DOCG, DOC e
IGT non ché com pi ti consul ti vi nei ri guar di della re gione e della ca‐ 
me ra di com mer cio, in dus tria, ar ti gia na to e agri col tu ra, in ma te ria di
ges tione degli albi dei vi gne ti e degli elen chi delle vigne, di de nunce
di pro du zione delle uve e dei vini, di dis tri bu zione dei contras se gni e
di quant'al tro di com pe ten za delle re gio ni e dei pre det ti enti ca me ra li,
in ma te ria di vini a de no mi na zione d'ori gine e ad in di ca zione geo gra‐ 
fi ca ti pi ca. Fino al 2001, se erano in di ca ti vi di al me no il 40% dei pro‐ 
dut to ri e della su per fi cie is crit ta all’albo, po te va es sere af fi da to loro
anche l'in ca ri co di col la bo rare alla vi gi lan za sull'ap pli ca zione della
legge. Se in un’area D.O.C.G., D.O.C. o I.G.T. non si cos ti tuisce un
consor zio vo lon ta rio di im prese, al lo ra la legge ita lia na pre vede che si
cos ti tuis ca no dei consi gli in ter pro fes sio na li.

41

I consor zi hanno il com pi to di or ga niz zare e co or di nare le at ti vi tà
delle ca te go rie in ter es sate alla pro du zione ed alla com mer cia liz za‐ 
zione di cias cu na de no mi na zione di ori gine o in di ca zione geo gra fi ca
ti pi ca, nell'am bi to delle pro prie spe ci fiche com pe tenze, ai fini della
tu te la e della va lo riz za zione delle de no mi na zio ni o in di ca zio ni stesse.

42

Nel 2007 i Consor zi di tu te la au to riz za ti dal Mi nis te ro delle Po li tiche
Agri cole erano 102; tra ques ti quel li au to riz za ti a svol gere at ti vi tà di

43



I soggetti della filiera vini a denominazione di origine in Italia. Il caso del Chianti Classico

Licence CC BY 4.0

Ta bel la 1 Nu me ro di consor zi di tu te la au to riz za ti a svol gere fun zio ni ge ne ra li di

tu te la, va lo riz za zione e vi gi lan za.

Fonte: ISMEA, 2008

vi gi lan za erano in vece 52, di cui 28 ave va no ot te nu to anche di svol‐ 
gere l’at ti vi tà di control lo. Il mag gior nu me ro dei Consor zi è pre sente
in Ve ne to, se gui to dalla Tos ca na (Tab. 1).

Dal 2001, i consor zi di tu te la già mu ni ti dell'in ca ri co di vi gi lan za, al
fine di ot te nere l'in ca ri co anche per l'at ti vi tà di control lo nei confron‐ 
ti di tutti i par te ci pan ti alla fi lie ra pro dut ti va, de vo no pre sen tare is‐
tan za al Mi nis te ro delle po li tiche agri cole e fo res ta li, di mos tran do di
pos se dere una rap pre sen ta ti vi tà della pro du zione di com pe ten za dei
vi gne ti della zona de li mi ta ta, ri ven di ca ta a D.O.C. o a D.O.C.G., pari al‐ 
me no al 66%, ri fe ri ta all'an no pre ce dente la pre sen ta zione della is‐ 
tan za me de si ma. L’in ca ri co viene confe ri to dopo la ve ri fi ca del piano
di control li e ri ce vu to il pa rere della re gione in ter es sa ta. Ogni tre
anni il Mi nis te ro ve ri fi ca la sus sis ten za del re qui si to di rap pre sen ta ti‐ 
vi tà.
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L’at ti vi tà di control lo è eser ci ta ta in stret ta col la bo ra zione con l’Is pet‐ 
to ra to Re pres sione Frodi, che in vece ri mane l’unico control lore nei
ter ri to ri i cui consor zio non hanno ot te nu to op pure non hanno ri‐ 
chies to di svol gere anche la fun zione di control lo. Il consor zio quin di
potrà eser ci tare la sua at ti vi tà di control lo su tutte le aziende pre sen ti
sul ter ri to rio (erga omnes), siano esse as so ciate o no. I control li ri‐ 
guar de ran no tutta la fi lie ra pro dut ti va, dalla vigna alla fase dell’im bot‐ 
ti glia men to; si dovrà ve ri fi care la confor mi tà dei vi gne ti all’albo, il ris‐ 
pet to della nor ma ti va del set tore, la confor mi tà dei conte ni to ri e l’eti‐ 
chet ta tu ra; il consor zio dovrà in oltre au to riz zare l’im bot ti glia men to
per ga ran tire la to tale trac cia bi li tà del pro dot to.
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Ris pet to alla Fran cia in cui vige un sis te ma di vi gi lan za e control lo
sull’at ti vi tà dei pro dut to ri vi ti vi ni co li che po trem mo de fi nire iper cen‐ 
tra liz za to, in Ita lia, il MiPAF ha de ci so di de cen tra liz zare l’at ti vi tà di
control lo af fi dan do la di ret ta mente ai sog get ti col let ti vi più im por tan ti
nella fi lie ra vi ti vi ni co la ita lia na: i consor zi di tu te la.

46

Nel sis te ma vi ti vi ni co lo ita lia no, che po trem mo de fi nire ipo cen tra liz‐ 
za to o se si pre fe risce iper de cen tra liz za to, si è an da to af fer man do il
ruolo “pub bli co” di sog get ti as so cia ti vi pri va ti (consor zi e co ope ra tive)
con un forte ra di ca men to sul ter ri to rio, già ca pa ci di ag gre gare, co or‐ 
di nare, vi gi lare, tu te lare, va lo riz zare e pro muo vere ed oggi in ca ri ca ti
di control lare tutta la fase pro dut ti va. Ques to pro ces so di de cen tra‐ 
liz za zione delle com pe tenze, che in ter es sa anche altri set to ri della
po li ti ca ita lia na, se da un lato ha il pre gio di ri co nos cere e dare voce
ed au to no mia ai sog get ti che sto ri ca mente ope ra no sul ter ri to rio, può
com por tare dei ri schi de ri van ti dalla fram men ta zione dei sog get ti
ope ran ti e quin di delle de ci sio ni. Nel caso dei control li, ques ti pos so‐ 
no dif fe rire tra le varie DO met ten do a ris chio l’obiet ti vo pri ma rio di
mi glio rare la se gna la zione di qua li tà al consu ma tore. E’ anche vero
però che fino ad oggi sono pochi i consor zi a cui è stato af fi da ta la
fun zione di control lo e ciò è av ve nu to solo in al cune delle aree pro‐ 
dut tive di alta qua li tà dove i consor zi svol ge va no già un ruolo di
primo piano nella go ver nance. Per esem pio, i primi consor zi au to riz‐ 
za ti nell’ot tobre 2003 sono stati i consor zi dei vini Chian ti Clas si co,
Bru nel lo di Mon tal ci no e No bile di Mon te pul cia no, l’ec cel len za della
pro du zione della Tos ca na e quin di dell’Ita lia.
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La do man da a cui si do vrebbe ris pon dere è: quale è la go ver nance più
ap pro pria ta per far fun zio nare al me glio il sis te ma dei control li di
qua li tà dei vini DO? Un sis te ma iper cen tra liz za to come quel lo fran‐ 
cese op pure uno iper de cen tra liz za to come quel lo ita lia no? Na tu ral‐ 
mente è dif fi cile ris pon dere e pro ba bil mente una ris pos ta non c’è,
per ché ogni sis te ma di control lo deve te nere conto delle condi zio ni
del ter ri to rio su cui deve ope rare e dei mezzi a dis po si zione. Un sis te‐ 
ma cen tra liz za to pre sup pone una forte le git ti ma zione dell’or ga no di
control lo ma so prat tut to, se si vuole real mente ope rare ogni anno
control li is pet ti vi su un cam pione che rap pre sen ti al me no il 20% della
pro du zione com ples si va (come av viene oggi in Ita lia con i consor zi),
sono ne ces sa ri mezzi e ri sorse im por tan ti.

48

La de ci sione del MiPAF di de cen tra liz zare a fa vore dei consor zi la
fun zione di control lo de ri va pro ba bil mente da due consi de ra zio ni: la
prima de ri va dal forte ra di ca men to della pro du zione vi ti vi ni co la ita‐ 
lia na e dal ruolo che essi svol go no da tempo nei prin ci pa li ter ri to ri di
pro du zione di qua li tà; se con do, una mo ti va zione più ma te riale, che
de ri va dalla man can za di una forte strut tu ra cen trale di control lo già
ra di ca ta sul ter ri to rio. In altre pa role la scel ta di de cen tra liz zare può
es sere in ter pre ta ta come un segno della de bo lez za (anche in ter mi ni
di ri sorse) delle is ti tu zio ni cen tra li op pure vi ce ver sa come un segno
della forza degli at to ri lo ca li.

49

L’in ten to del le gis la tore è quel lo di ga ran tire la qua li tà e la si cu rez za
dei vini; ciò che las cia dub bio si è l’aver confe ri to ai pro dut to ri la fun‐ 
zione di control lare se stes si. In real tà i pro dut to ri di vini di qua li tà
hanno tutti gli in ter es si a ga ran tire, anche at tra ver so control li ri go ro‐ 
si, la si cu rez za del pro prio pro dot to e quin di si può pen sare che l’at ti‐ 
vi tà di control lo dei consor zi sarà ri go ro sa ed im par ziale. Senza dub‐ 
bio però l’at ti vi tà di control lo di un or ga no su per partes, com pos to da
es per ti del set tore es ter ni al ter ri to rio ed alle aziende pro dut tri ci
sulla carta do vrebbe ga ran tire una mag giore si cu rez za.
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Da un in da gine svol ta da ISMEA con in ter viste ai prin ci pa li ope ra to ri
del set tore sono emerse su al cu ni as pet ti po si zio ni co mu ni mentre su
altri di ver genze evi den ti (ISMEA, 2005, pp. 46-50).
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Le po si zio ni co mu ni si ri fe ris co no alla ne ces si tà di raf for zare il sis te‐
ma di control lo e di rin trac cia bi li tà fino ad al lo ra esis tente e all’esi‐
gen za di sem pli fi care le ope ra zio ni fino a quel mo men to ese guite da
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di ver si sog get ti che a vario ti to lo ave va no il di rit to di in ter ve nire in
azien da per eser ci tare at ti vi tà di control lo.

Le po si zio ni di ver gen ti hanno ri guar da to la ter zei tà dei sog get ti
control lo ri: al cu ni ope ra to ri hanno contes ta to la di pen den za fi nan zia‐ 
ria dei control lo ri (consor zi) dai control la ti mentre altri si sono es‐ 
pres si a fa vore dei consor zi per ché di fatto pra ti ca va no già in pre ce‐ 
den za l’at ti vi tà di control lo, anche se solo verso i pro pri consor zia ti,
ma tu ran do un’es pe rien za che in vece non sa rebbe stato pos si bile re‐ 
pe rire sul “mer ca to” non esis ten do Or ga nis mi di control lo pri va ti do‐ 
ta ti di per so nale con la me de si ma es pe rien za ma tu ra ta dai consor zi.

53

In de fi ni ti va, la scel ta del le gis la tore di as se gnare la fun zione di
control lo ai consor zi las cia in tuire la presa di cos cien za da parte degli
or ga ni cen tra li, no nos tante un control lo da parte dell’Is pet to ra to Re‐ 
pres sione Frodi fosse più aus pi ca bile, sull’im pos si bi li tà a ga ran tire in‐ 
da gi ni is pet tive su tutto il ter ri to rio vi ni co lo. Il de cen tra men to dell’at‐ 
ti vi tà di control lo può quin di mi glio rare le ve ri fiche che al tri men ti
non sa reb be ro ga ran tite. Per fare un esem pio, il Consor zio Vino
Chian ti Clas si co, in ca ri ca to nel 2003 a svol gere tutta l'at ti vi tà di
control lo sulla pro du zione e l'im bot ti glia men to dell'omo ni ma
D.O.C.G., in soli tre anni (i control li sono in izia ti nel 2005) ha ef fet tua‐ 
to so pral luo ghi e control li in oltre il 50% dei pro dut to ri, ve ri fi can do lo
stato delle vigne e, quin di le reali po ten zia li tà pro dut tive delle
aziende ti to la ri di cer ti fi ca zio ni DO, al fine di evi tare che le di chia ra‐ 
zio ni di rac col ta uve non fos se ro ve ri tiere 11. Nei dieci anni pre ce den ti
i control li dell’Is pet to ra to Re pres sione Frodi erano stati quasi as sen ti.
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Allo stes so tempo la de ci sione di res pon sa bi liz zare i sog get ti lo ca li
nella go ver nance dei vini di qua li tà è una conse guen za della strut tu ra
po li ti ca ita lia na, che da al cu ni anni ha av via to un pro ces so di de cen‐ 
tra liz za zione di molte fun zio ni pub bliche a fa vore delle re gio ni. Con il
fe de ra lis mo fis cale, at tual mente in fase di dis cus sione, il pro ces so di
raf for za men to della go ver nance po li ti ca lo cale do vrebbe giun gere a
com pi men to. E’ in ques to qua dro po li ti co, ti pi ca mente ita lia no, che si
deve consi de rare la de ci sione del MiPAF di de cen trare le fun zio ni di
go ver no e control lo delle pro du zio ni DO, in parte agli enti pub bli ci lo‐ 
ca li ma pre va len te mente ai consor zi di tu te la.
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Un caso di stu dio: il Chian ti Clas ‐
si co
La re gione de no mi na ta “Chian ti Clas si co” è si tua ta nel cuore della
Tos ca na e si svi lup pa in lun ghez za per oltre 50 chi lo me tri e in lar‐ 
ghez za da 20 a 30 chi lo me tri. Dal punto di vista geografico- fisico il
Chian ti si pre sen ta come un com ples so col li nare e mon ta no ca rat te‐ 
riz za to da una buona uni for mi tà mor fo lo gi ca e cli ma ti ca, tale da
poter par lare di una unità pae sis ti ca, di un ca rat te ris ti co pae sag gio
geo gra fi co chian ti gia no, tanto amato dai tu ris ti di tutto il mondo. In
real tà l’as set to geo mor fo lo gi co è piut tos to rude ed aspro, con valli
an guste rac chiuse tra ri pi di de cli vi, ad dol ci ti dall’ar mo nio sa fu sione
con l’or ga niz za zione umana del ter ri to rio che è rius ci ta a su per are,
nel corso del tempo, le no te vo li dif fi col tà di un am biente po ten zial‐ 
mente non molto fa vo re vole all’agri col tu ra, gra zie alle sis te ma zio ni
col li na ri, quali ter raz za men ti e ci glio ni, cos trui ti e man te nu ti sa pien‐ 
te mente dai conta di ni nelle pen di ci più scos cese.
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Ca rat te riz za to da una vo ca zione ru rale già nel Me dioe vo e nel per io‐ 
do ri nas ci men tale, è nel 1700 che il ter ri to rio del Chian ti ac qui sisce
una pre ci sa iden ti tà le ga ta in equi vo ca bil mente alla più im por tante e
pres ti gio sa pro du zione lo cale: il vino. Nel 1716 Co si mo III, Gran du ca di
Tos ca na, emana un edit to che ri co nosce uf fi cial mente i confi ni del
Chian ti. Il do cu men to rap pre sen ta il primo do cu men to le gale della
sto ria in cui si ri co nos co no i li mi ti di una area di pro du zione vi ti vi ni‐ 
co la.
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Tra fasi al terne di po po la ri tà e crisi è dopo la I Guer ra Mon diale che il
vino Chian ti conso li da la sua im ma gine di vino di qua li tà gra zie anche
ai mi glio ra men ti nei sis te mi di col ti va zione e di pro du zione per pe tua‐ 
ti dai pro dut to ri lo ca li. Nel 1924 nasce il Consor zio per la di fe sa del
vino ti pi co del Chian ti e della sua marca di ori gine con l’obiet ti vo di
di fen dere la pro du zione lo cale dalle nu me rose imi ta zio ni e pro muo‐ 
vere il brand ter ri to riale.
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Nel 1932 sono sta bi li ti con de cre to mi nis te riale i confi ni del Chian ti
Clas si co, l’area sto ri ca di pro du zione, che si dif fe ren zia così uf fi cial‐ 
mente dalle altre zone di pro du zione del Chian ti in Tos ca na. Con
ques to do cu men to si sta bi lisce la su pre ma zia del Chian ti Clas si co,
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Il sot to zone del Chian ti

che gra zie alla sua qua li tà su per iore si dif fe ren zia dalle altre aree tos‐ 
cane di pro du zione del Chian ti.

Nel 1967 il MiPAF ha ri co nos ciu to la DO del Chian ti, sta bi len do delle
re gole più re strit tive per la pro du zione Chian ti Clas si co. Oggi la DO
Chian ti in clude sei dif fe ren ti aree di pro du zione de fi nite sotto- 
denominazioni: Ru fi na, Colli Se ne si, Colli Fio ren ti ni, Mon tal ba no, Colli
Are ti ni e Col line Pi sane. Il Chian ti Clas si co ri mane però l’in dis cus so
do mi na tore in ter mi ni di pres ti gio e qua li tà della pro du zione.

60

Dal punto di vista am mi nis tra ti vo l’area del Chian ti Clas si co è com‐ 
pos ta da quat tro co mu ni della Pro vin cia di Siena (Cas tel li na in Chian‐ 
ti, Cas tel nuo vo Be rar den ga, Gaiole in Chian ti e Radda in Chian ti) e da
quat tro co mu ni della Pro vin cia di Fi renze (Bar be ri no Val d'El sa, Greve
in Chian ti, San Cas cia no Val di Pesa e Ta var nelle Val di Pesa). I co mu ni
il cui ter ri to rio è in ter amente com pre so nell’area di pro du zione del
vino Chian ti Clas si co sono fa cil mente ri co nos ci bi li per ché hanno ag ‐
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Fig. 1 - Nu me ro aziende in cui si col ti va la vite sul to tale aziende.

Fonte : elab. su dati Cen si men to dell’Agri col tu ra 2000.

giun to al loro nome il ter mine “in Chian ti” e quin di sono Cas tel li na,
Gaiole e Radda nella Pro vin cia di Siena e Greve nella Pro vin cia di Fi‐ 
renze. L’area del Chian ti Clas si co si es tende per circa 70.000 ha, di cui
7.136 com pos ti da ter re ni agri co li di pro du zione di vino DO. La DO
Chian ti Clas si co rap pre sen ta il 17% della pro du zione di vino di qua li tà
della Re gione Tos ca na e il 2,85% di quel la na zio nale. La pro du zione
os cil la tra i 250.000 hl e i 300.000 hl. La strut tu ra pro dut ti va è ca rat‐ 
te riz za ta da im prese me dia mente di pic cole di men sio ni (il 27% delle
aziende ha una su per fi cie in fe riore ad un et ta ro, che in cide per il 2%
sulla pro du zione to tale di uva, e il 4% del vino è vi ni fi ca to dal 40%
delle aziende), ma anche di poche im prese di gran di di men sio ni che
rap pre sen ta no in ter mi ni pro dut ti vi circa il 25% della pro du zione.

Il do mi nio della col tu ra della vite nell’agri col tu ra del Chian ti Clas si co
emerge chia ra mente anche dall'ana li si dei dati sta tis ti ci re la ti vi all’ul‐ 
ti mo Cen si men to dell’Agri col tu ra (2000).
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Il Consor zio Chian ti Clas sic
Fon da to nel 1924 dall’in izia ti va di 33 pro dut to ri, il Consor zio Chian ti
Clas si co oggi rap pre sen ta circa il 90% delle im prese pro dut tri ci di
vino DO. Do ta to da sempre di un pro prio la bo ra to rio ana li si, dal 2003
il consor zio può rea liz zare control li in tutte le aziende del Chian ti
Clas si co. Ciò si gni fi ca che il consor zio de cide quali bot ti glie pos so no
es sere mar cate come Chian ti Clas si co, in di pen den te mente dall’ap‐ 
par te nen za al consor zio stes so.
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In real tà il Consor zio ha sempre sot to pos to i vini pro dot ti dai pro pri
consor zia ti a control li sen so ria li e chi mi ci, la no vi tà sta nel po tere
erga omnes che il MiPAF gli ha confe ri to dal 2003. Delle com mis sio ni
uf fi cia li ve ri fi ca no la pre sen za dei li vel li di de ter mi na ti fat to ri nei
cam pio ni pre le va ti. I ri sul ta ti ot te nu ti sono com pa ra ti con i va lo ri
qua li ta ti vi sta bi li ti per l’anno di ri fe ri men to e chi non ris pet ta gli stan‐ 
dards non può mar care il pro prio vino con la cer ti fi ca zione Chian ti
Clas si co. I ri sul ta ti dell’at ti vi tà di control lo, ef fet tua ta di concer to con
la Ca me ra di Com mer cio, sono me dia mente po si ti vi. Nel 2003 per
quan to ri guar da il control lo do cu men tale re la ti va mente alla de nun cia
uve, su un to tale di 979 vi ti col to ri uti liz za to ri della DO il 98,37% è ri‐ 
sul ta to conforme. Per quan to ri guar da il control lo is pet ti vo di per sis‐ 
ten za delle condi zio ni per l’is cri zione all’Albo Vi gne ti e di ris pet to
della resa mas si ma (75 quin ta li ad et ta ro), su 62 vi ti col to ri sot to pos ti a
control lo (5,25% della pro du zione to tale di uva), il 96,77% è ri sul ta to
conforme. Ugual mente, la to ta li tà delle ri chieste di pre lie vo dei cam‐ 
pio ni (1.128 ri chieste cor ris pon den ti al 96,04% della pro du zione to tale
di vino che nel 2003 è stata di 241.619 hl) ha ri ce vu to il pa rere di
confor mi tà della Ca me ra di Com mer cio. Per quan to ri guar da il
control lo is pet ti vo in can ti na, su un to tale di 704 vi ni fi ca to ri uti liz za‐ 
to ri della DO, 107 sono stati sot to pos ti a control lo e la to ta li tà è ri sul‐ 
ta ta conforme. Dal 2004 i control li si sono in ten si fi ca ti e ad oggi,
come già detto in pre ce den za, il Consor zio Chian ti Clas si co ha ef fet‐ 
tua ti so pral luo ghi in azien da su oltre la metà dei vi ti col to ri con lo
scopo di control lare anche lo stato delle vigne e il ris pet to dei dis ci‐ 
pli na ri (80% di uva di tipo san gio vese).
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Con un sis te ma com pu te riz za to il Consor zio prov vede a ga ran tire la
trac cia bi li tà di ogni bot ti glia dalla can ti na alla ven di ta. Cer ti fi ca to UNI
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EN ISO 9002 nel 2000, il Consor zio Chian ti Clas si co è stata la prima
as so cia zione ita lia na ad ac qui sire ques ta cer ti fi ca zione di qua li tà.

Come ogni altra merce il cui va lore di pende prin ci pal mente dall’ori‐ 
gine e na tu ra delle ma te rie prime uti liz zate e dalle ca rat te ris tiche del
pro ces so pro dut ti vo, anche nel caso delle DO il Consor zio ha una du‐ 
plice fun zione: pro teg gere i vini cer ti fi ca ti dalle imi ta zio ni e ag giun‐ 
gere va lore alle pro du zio ni lo ca li con la ga ran zia dei control li ef fet‐ 
tua ti. I pro ble mi connes si con la concre ta uti li tà delle DO nel Chian ti
Clas si co è ri fe ri ta es sen zial mente a due as pet ti
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la reale ca pa ci tà delle DO a ga ran tire stan dard di qua li tà ele va ti dei vini cer ti‐ 
fi ca ti ris pet to ai vini es clu si dalle DO;
la reale ca pa ci tà delle re go la men ta zio ni DO ad agire come un brand col let ti‐ 
vo, ca pace di do tare i pro dut to ri di uno stru men to per dif fe ren ziare i pro pri
pro dot ti, di un va lore ag giun to per le loro pro du zio ni.

I due as pet ti, in ti ma mente le ga ti, sono da tempo og get to di di bat ti to
tra i pro dut to ri del Chian ti Clas si ci che si in ter ro ga no sull’uti li tà delle
DO, al me no per al cu ni di loro. La DO Chian ti Clas si co come tutte le
pro du zio ni cer ti fi cate si basa su l’ap pli ca zione di ri gi di dis ci pli na ri sul
tipo di uva uti liz za ta e sui pro ces si di vi ni fi ca zione. L’ele va ta qua li tà
dei pro dot ti si sup pone ga ran ti ta dalla cer ti fi ca zione di pro ve nien za
delle uve e dall’as si cu ra zione di pre cise tec niche di col ti va zione e
tras for ma zione delle stesse. I pro ble mi ri le va ti da al cu ni pro dut to ri,
in ge nere quel li che si po si zio na no su stan dard di qua li tà più ele va ti,
sta nella ri gi di tà delle pres cri zio ni e nella len tez za (do vu ta prin ci pal‐ 
mente dalle dif fi col tà bu ro cra tiche) di adat ta men to alle evo lu zio ni di
mer ca to. Per contro i vini non cer ti fi ca ti, anche di pro ve nien za extra- 
europea, si adat ta no pron ta mente ai gusti dei consu ma to ri con evi‐ 
den ti van tag gi com pe ti ti vi nei confron ti dei nos tri vini DO. Ques ta
pro ble ma ti ca ha contri bui to alla omo ge neiz za zione dei vini DO
Chian ti Clas si co e ha os ta co la to la crea ti vi tà dei pro dut to ri che, in
molti casi, a par tire dagli anni ’80, hanno pre fe ri to per se guire l’alta
qua li tà con vini da ta vo la (co mu ne mente co nos ciu ti come su per tus ca‐ 
nies), fuori dalla cer ti fi ca zione DO, conti nuan do a pro durre vini
Chian ti Clas si co più per pres ti gio che per raf for zare la pro pria com‐ 
pe ti ti vi tà sui mer ca ti in ter na zio na li. Il ri sul ta to è che i vini più fa mo si
pro dot ti nell’area del Chian ti Clas si co, frut to di in ves ti men ti cos to si
in nuovi im pian ti, ma te ria li, en olo gi fa mo si e mar ke ting, non sono
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cer ti fi ca ti DO. Ques ti vini sono pro dot ti in molti casi con uve non tra‐ 
di zio na li più ap prez zate sui mer ca ti (ca ber net sau vi gnon, mer lot,
siraz, ecc…), in ge nere in vec chia ti in bar riques di legno im por tate,
quin di sono vini non sog get ti alle ri gide re gole delle DO.

In re la zione al se con do as pet to men zio na to in pre ce den za (la dif fi col‐ 
tà delle DO ad agire come ef fet ti vo brand col let ti vo), l’omo ge neiz za‐ 
zione del vino Chian ti Clas si co, uni ta mente alle dis pa ri tà nel li vel lo di
qua li tà dei pro dut to ri, hanno cau sa to al cu ni pro ble mi. Pro dut to ri con
brand forti pos so no sen tir si a di sa gio ad uti liz zare gli stes si segni dis‐ 
tin ti vi, la stes sa DO, che po treb be ro de te rio rare la pro pria im ma gine.
A li vel lo di mar ke ting, una delle pos si bi li scelte dei pro dut to ri più im‐ 
por tan ti può es sere quel la di sta bi lire una dis tan za con gli altri pro‐ 
dut to ri, evi tare pro mo zio ni o at ti vi tà in co mune. Es sen do la pro mo‐ 
zione dei pro pri vini una delle at ti vi tà prin ci pa li del Consor zio Chian ti
Clas si co, come conse guen za al cu ni dei pro dut to ri più fa mo si sui mer‐ 
ca to in ter na zio nale, Mon te ver tine, Cas tel lo di Ama, An ti no ri, Ruf fi no,
solo per ci tarne al cu ni non hanno consi de ra to l’af fi lia zione stra te gi ca
per i loro obiet ti vi di mer ca to (Zanni, 2004).
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Le no vi tà le gis la tive e la rap pre sen ta ti vi tà erga omnes del Consor zio
per le at ti vi tà di control lo ha cam bia to le condi zio ni pre ce den ti. Il
mag gior po tere del Consor zio ha com por ta to la re vi sione di al cune
stra te gie azien da li. Al cu ni gran di pro dut to ri come Ruf fi no e Cas tel lo
di Ama hanno de ci so di en trare nel Consor zio, mentre altri come An‐ 
ti no ri hanno de ci so di conver tire al cu ni vini DO Chian ti Clas si co in
nor ma li vini da ta vo la. Si cu ra mente però per molti pro dut to ri mi no ri
la DO ri mane un punto di ri fe ri men to im por tante ed un va li do stru‐ 
men to per va lo riz zare la pro pria pro du zione. La si tua zione è an co ra
in fase di evo lu zione e ci vor ran no al cu ni anni per va lu tare più at ten‐ 
ta mente gli ef fet ti della nuova le gis la zione ita lia na sulla DO Chian ti
Clas si co e sulle altre DO ita liane.
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In de fi ni ti va, la de ci sione di de man dare al Consor zio tutti i po te ri per
eser ci tare il control lo su tutta la fi lie ra pro dut ti va del Chian ti Clas si‐ 
co, può es sere consi de ra ta po si ti va, in par ti co lar modo alla luce della
pro fes sio na li tà es pres sa fino ad oggi.
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L'at ti vi tà di control lo 12 si svol gerà in stret ta col la bo ra zione con Re‐ 
gione Tos ca na, Is pet to ra to Re pres sione Frodi, Pro vince e Ca mere di
Com mer cio di Fi renze e di Siena e potrà ga ran tire al consu ma tore la

71



I soggetti della filiera vini a denominazione di origine in Italia. Il caso del Chianti Classico

Licence CC BY 4.0

co sid det ta trac cia bi li tà, che di ven ta così un va lore ag giun to su ogni
bot ti glia di Chian ti Clas si co.

Conclu sio ni
L’as ce sa di nuovi paesi, di ori gine extra- europea, sempre più com pe‐ 
ti ti vi so prat tut to gra zie ai prez zi bassi e ai buoni stan dard di qua li tà
dei loro pro dot ti, ha au men ta to la concor ren za sui mer ca ti in ter na‐ 
zio na li. I pro dut to ri di vino eu ro pei de vo no contro bat tere la concor‐ 
ren za ca pi ta liz zan do l’im ma gine di qua li tà as so cia ta ge ne ral mente ai
loro vini, non po ten do com pe tere sul lato dei prez zi.
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In quest’ot ti ca, le DO pos so no es sere uno stru men to per raf for zare
l’ef fi ca cia del se gnale di qua li tà ad essi as so cia to, tanto più alla luce
dell’evo lu zione del com por ta men to di consu mo verso un consu mo
“oc ca sio nale”, più di qua li tà che di quan ti tà. L’or ga niz za zione eco no‐ 
mi ca e i mec ca nis mi di re go la zione del sis te ma delle DO ri sul ta al‐ 
quan to com ples so e da più parti si evi den zia la ne ces si tà di una ve ri fi‐ 
ca dell’ef fi ca cia della stra te gia dei vini a DO come stru men to di se‐ 
gna la zione della qua li tà al consu ma tore (Ma lor gio et Al., 2006).
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Del resto anche in Fran cia, mal gra do lo svi lup po dei control li (in par‐ 
ti co lare il control lo a valle della qua li tà rea liz za to dal cir cui to di dis‐ 
tri bu zione at tra ver so la rac col ta di cam pio ni da ana liz zare), la DO non
è sempre una ga ran zia mi ni male di qua li tà (la cer ti fi ca zione è ac cor‐ 
da ta a circa il 97% dei vo lu mi, mal gra do ci siano in ge nere pro ble mi
rav vi sa ti dai pro fes sion nels sul 10-15% dei pro dot ti) (Tan guy et Al.,
2006).

74

Per primo è ne ces sa rio sta bi liz zare l’of fer ta ris pet to alla do man da al
fine di evi tare le forti os cil la zio ni di prez zo che pos so no met tere a
ris chio l’im pe gno qua li ta ti vo dei pro dut to ri e di conse guen za, in de bo‐ 
lire la re pu ta zione col let ti va della DO nel lungo per io do (Klein et Al.,
1981; Sha pi ro, 1983).
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Se con do, deve es sere raf for za to il sis te ma di se gna la zione della qua li‐ 
tà ga ran ten do al consu ma tore la trac cia bi li tà dei pro dot ti dalla can ti‐ 
na alla ven di ta e un sis te ma di control li se ve ro e im par ziale ca pace di
sco rag giare i com por ta men ti da free ri ders di al cu ni pro dut to ri. L’ef fi‐ 
ca cia del sis te ma di se gna la zione della qua li tà ri sente anche della
pro li fe ra zione del nu me ro di DO che in Ita lia sono molto nu me rose

76



I soggetti della filiera vini a denominazione di origine in Italia. Il caso del Chianti Classico

Licence CC BY 4.0

(331) e fram men tate, in fat ti il 73% delle DO ap por ta il 10% della pro‐ 
du zione to tale.

In Ita lia, per ris pon dere a queste esi genze si è de ci so di re dis tri buire
in parte i po te ri nel set tore vi ti vi ni co lo, de cen tran do molte delle
com pe tenze a fa vore degli enti pub bli ci lo ca li (re gio ni, pro vince, Ca‐ 
mere di Com mer cio) ma so prat tut to ri co nos cen do il ruolo di primo
piano nella va lo riz za zione e vi gi lan za delle DO svol to dai consor zi di
tu te la.
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Dal 2001, l’at ti vi tà di control lo su tutte le fasi di pro du zione dell'uva e
della sua tras for ma zione in vino fino alla pre sen ta zione al consu mo
dei vini a DO, e' af fi da ta dai consor zi di tu te la ri co nos ciu ti dal MiPAF
che siano rap pre sen ta ti vi di al me no il 66% della pro du zione. A dif fe‐ 
ren za della Fran cia, in Ita lia si è de ci so di res pon sa bi liz zare i sog get ti
lo ca li che già da di ver so tempo svol ge va no un ruolo im por tante nella
go ver nance delle DO, de cen tran do i po te ri di vi gi lan za e control lo.
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In ques to ar ti co lo si è mos tra to come la ge ne si di tale de ci sione può
avere mol te pli ci spie ga zio ni e può spie gar si in buona mi su ra pren‐ 
den do in consi de ra zione il par ti co lare rap por to tra or ga nis mi cen tra li
e po te ri lo ca li che in Ita lia as sume forme molto ete ro ge nee. Nel caso
del set tore vi ti vi ni co lo, molte fun zio ni sono svolte dalle am mi nis tra‐ 
zio ni lo ca li, prima fra tutte la re gione, che con la loro at ti vi tà af fian‐ 
ca no e sup por ta no l’azione delle sin gole aziende che, nel caso ita lia no
spes so sono di di men sio ni medio- piccole. Non solo l’at ti vi tà do cu‐
men tale di te nu ta degli albi, ma anche altre at ti vi tà fon da men ta li
come la pro mo zione e la ri cer ca 13 sono svolte da tempo dalle re gio ni
e nel caso dei vini più pre gia ti, dai consor zi. I consor zi sono quin di il
sog get to emer gente nella real tà vi ti vi ni co la ita lia na e dalle loro azio ni
e stra te gie di pen derà in buona parte il fu tu ro dei vini di qua li tà ita lia‐ 
ni.
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La si tua zione è in evo lu zione e le in no va zio ni nor ma tive an co ra trop‐ 
po re cen ti per poter de fi nire una si tua zione de fi ni ti va, tanto che da
più parti sono stati sol le va ti dei dubbi sull’ade gua tez za dei consor zi a
svol gere l’im por tante fun zione di control lo. Di ver so è in vece il caso di
consor zi for te mente conso li da ti sul ter ri to rio, come il consor zio
Chian ti Clas si co che, con una rap pre sen tan za di oltre il 90% della
pro du zione e l’ele va ta pro fes sio na li tà ac qui si ta dai pro pri ope ra to ri
nel corso degli anni, sem bra adat to a svol gere tale ruolo.
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Ri mane tut ta via da ve ri fi care se le DO siano suf fi cien ti a ga ran tire la
qua li tà e fron teg giare la concor ren za dei vini extra- europei. La stra‐ 
te gia por ta ta avan ti dai prin ci pa li grup pi vi ti vi ni co li las cia in ten dere
che le DO non pos sa no es sere l’unica stra te gia azien dale per la qua li‐ 
tà del pro dot to. In ques to senso forse è giun to il mo men to di in ter ro‐ 
gar si sull’uti li tà delle DO e sulle pos si bi li ri forme per raf for zarne l’ef fi‐ 
ca cia, anche e so prat tut to sui mer ca ti in ter na zio na li, in cui fino a oggi
sono poco co nos ciute.
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1  Tutti gli studi rea liz za ti a par tire dagli anni ’80 (La porte, 2001; Ai grain et
Al., 1996) met to no in evi den za come la fre quen za nei consu mi sia l’ele men to
chiave per com pren dere l’an da men to nel consu mo di vino in Fran cia. Per un
mag giore det ta glio sull’an da men to dei consu mi di vino in Fran cia si pos so no
consul tare i ri sul ta ti delle in da gi ni INRA ONI VINS, rea liz zate ogni 5 anni
(l’ul ti ma è del 2005).

2  La cres ci ta dei vini a de no mi na zione di ori gine, sep pure non abbia com‐ 
pen sa to la contra zione degli altri vini, è pro ce du ta nello stes so per io do ad
un tasso di in cre men to annuo del 4%, rag giun gen do i 3,8 mi lio ni di et to li tri.
Nel 2005 essi sono ar ri va ti a rap pre sen tare un terzo del consu mo to tale di
vino, mentre du rante tutta la prima metà degli anni ’90, la loro quota è ri‐ 
mas ta ferma tra il 20% e il 22%. Al contra rio i vini da ta vo la hanno ac cu sa to
un calo su per iore al 25% ris pet to alla media dei consu mi della se con da metà
degli anni ’90 (ISMEA, 2008).

3  A VI NI FL HOR com pete il co or di na men to delle pro ce du ra di at tri bu zione
delle in di ca zio ni geo gra fiche, oltre che la ges tione dell’at ti vi tà di control lo.
Queste at ti vi tà sono svolte sul ter ri to rio at tra ver so de le ga zio ni lo ca li dis lo‐ 
cate nelle otto re gio ni a più ele va ta vo ca zione vi ti vi ni co la. Il per so nale di VI‐ 
NI FL HOR è in oltre in ca ri ca to di pre le vare cam pio ni in can ti na per ana li si di
la bo ra to rio condotte da enti ac cre di ta ti che ve ri fi ca no il ris pet to delle pra ‐
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tiche en olo giche consen tite e dei pa ra me tri ana li ti ci sta bi li ti da dis ci pli nare.
Control li di tipo do cu men tale ven go no in fine ef fet tua ti sulle quan ti tà im‐ 
messe in com mer cio.

4  Anche gli uf fi ci re gio na li dell’INAO pos so no com piere control li sia di tipo
do cu men tale, per ac cer tare la cor ris pon den za tra il quan ti ta ti vo della ma te‐ 
ria prima im mes sa in pro du zione e quel lo del pro dot to fi ni to, che in azien‐ 
da, con vi site is pet tive per ve ri fi care le ca rat te ris tiche degli im pian ti, della
vite e delle condi zio ni di pro du zione della ma te ria prima.

5  In Ita lia esis to no due tipi di DO, la D.O.C.G. (de no mi na zione di ori gine
control la ta e ga ran ti ta) e la D.O.C. (de no mi na zione di ori gine control la ta).
Per i vini D.O.C.G. è pre vis ta la stes sa nor ma ti va delle D.O.C., ma con una
dis ci pli na più re strit ti va dal punto di vista vi ti vi ni co lo ed en olo gi co (per
esem pio con un mag giore conte ni men to della pro du zione di uva per et ta ro
e di vino per ogni quin tale). In ge ne rale le D.O.C.G. sono ri ser vate a vini di
par ti co lare pre gio.

6  Le com mis sio ni di de gus ta zione ope ran ti in Tos ca na sono oggi 31, dis lo‐ 
cate nelle varie Ca mere di Com mer cio: per ren dere l'en ti tà del la vo ro da
esse svol to ci tia mo il dato dei cam pio ni ana liz za ti nel 2005 che am mon ta no
a 6.671 (Na ta li, 2006).

7  L’Is pet to ra to Cen trale re pres sione Frodi ris ponde di ret ta mente al MiPAF
per tutte le at ti vi tà ineren ti la pre ven zione e re pres sione delle in fra zio ni
nella pre pa ra zione e nel com mer cio dei pro dot ti agroa li men ta ri e delle sos‐ 
tanze di uso agri co lo o fo res tale, al control lo di qua li tà alle fron tiere e, in
ge nere, al control lo nei set to ri di com pe ten za del mi nis te ro stes so, ivi com‐ 
pre si i control li sulla dis tri bu zione com mer ciale non es pres sa mente af fi da ti
dalla legge ad altri or ga nis mi.

8  L’in di riz zo in ma te ria di vini DO dell’Unione Eu ro pea de ri va dall’esi gen za
di raf for zare e sis te ma tiz zare l’at tuale sis te ma di control lo e di rin trac cia bi‐ 
li tà in se gui to al pro nun cia men to della Corte di Gius ti zia Eu ro pea del 2000
sull’ob bli go dell’im bot ti glia men to in zona del vino DO “Roja”.

9  Si trat ta di so cie tà per azio ni a cui par te ci pa no in sieme alle ca mere di
com mer cio anche il co mune e la pro vin cia.

10  Nel Bi lan cio del 2007 di Tos ca na Pro mo zione le ri sorse spese per la pro‐ 
mo zione agro- alimentare sono state in tor no ai 2 mi lio ni di euro, il 20% del
to tale.

11  I primi control li sono stati ef fet tua ti pro prio su quelle aziende che, no‐ 
nos tante al cu ni anni il consor zio avesse de clas sa to del 20% la quan ti tà di
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uva DO to tale, ave va no di chia ra to l’in tero ca ri co po ten ziale.

12  Il control lo da parte del Consor zio – ci ha spie ga to il di ret tore Giu seppe
Li be ra tore - av verrà su due li vel li: una parte do cu men tale su tutti gli uti liz‐ 
za to ri della de no mi na zione e una parte a li vel lo is pet ti vo a ro ta zione su un
cam pione annuo si gni fi ca ti vo del 25%.

13  La fun zione di R&S nel set tore vi ti vi ni cole, oltre na tu ral mente alle
aziende, è svol ta dalla Re gione, at tra ver so le sue agen zie. In Tos ca na, in base
alla pro pria legge is ti tu ti va (L.R. 37/93), è l’ARSIA (Agen zia Re gio nale per lo
Svi lup po e l’In no va zione nel set tore Agricolo- forestale) l’or ga nis mo tec ni co
della Re gione che opera quale in ter me dia rio tra il sis te ma pro dut ti vo e il
mondo della ri cer ca svi lup pan do azio ni di pro mo zione e sos te gno alla dif fu‐ 
sione ed al tras fe ri men to dell’in no va zione. In par ti co lar le at ti vi tà dell’ARSIA
af fe ren ti a studi, ri cerche, at ti vi tà di col lau do e tras fe ri men to dell'in no va‐ 
zione volti a va lo riz zare la fi lie ra vi ti vi ni co la ri guar da no: la se le zione clo nale,
il mi glio ra men to delle pro du zio ni en olo giche, la va lo riz za zione dei vi ti gni, la
sal va guar dia dell’am biente e del pae sag gio, le ana li si eco no miche e di mer‐ 
ca to e la spe ri men ta zione in vi vaio ed in campo per il conte ni men to delle
ma lat tie della vite.
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