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L’ere di tà pre- unitaria
In ra gione della spic ca ta va rie tà mor fo lo gi ca e cli ma ti ca del suo ter ri‐
to rio, e in conse guen za della fram men ta zione politico- amministrativa
che da se co li ne aveva contras se gna ta la sto ria, al mo men to della sua
uni fi ca zione, negli anni Ses san ta dell’Ot to cen to, la real tà vi ti vi ni co la
ita lia na pre sen ta va forti dif fe renze re gio na li e, più in det ta glio, anche
a li vel lo delle sue par ti zio ni lo ca li. Come del resto ancor’oggi, tali dis‐ 
tanze erano mi su ra bi li nelle gran di di ver si tà dei quan ti ta ti vi pro dot ti,
delle qua li tà dei vini, della loro des ti na zione, delle sis te ma zio ni dei
ter re ni, dei pae sag gi a cui ques ta at ti vi tà agri co la dava luogo. Una
real tà com pli ca ta dalla pre sen za di un gran nu me ro di sis te mi di
condu zione della terra, frut to delle tante consue tu di ni lo ca li, con la
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coe sis ten za dunque, a li vel lo na zio nale, di contrat ti agra ri assai di ver‐ 
si e, ta lo ra, non trop po fa vo re vo li allo svi lup po di una vi ti col tu ra mo‐ 
der na. In tal senso, ar cai ca ap pa ri va anche la fre quen tis si ma com pre‐ 
sen za di molti vi ti gni di ver si nel me de si mo vi gne to 1, coe rente con il
do mi nante mo del lo di una vi ti col tu ra conta di na de di ca ta all’auto- 
consumo, o al più al mer ca to lo cale, e con i vini des ti na ti a un ra pi do
consu mo. In ge ne rale, una vi ti col tu ra di quan ti tà più che di qua li tà.

Anche a se gui to del grande svi lup po della ce rea li col tu ra av ve nu to nel
corso del Set te cen to e della prima metà dell’Ot to cen to, il vi gne to ita‐ 
lia no ap pa ri va in oltre, con rare ec ce zio ni, re le ga to a forme di col tu ra
mista, as so cia to so prat tut to ai ce rea li, ma anche ad altre piante da
frut to o al fo rag gio 2. No nos tante le no te vo li tras for ma zio ni degli ul ti‐ 
mi de cen ni dell’Ot to cen to, an co ra nel 1909 il vi gne to in col tu ra pro‐ 
mis cua rap pre sen ta va oltre il 50% della pro du zione vi ti co la ita lia na 3.
Anche in ra gione di ciò, quel la della vite era una dif fu sione ca pil lare,
ca pace di rag giun gere ogni an go lo dello spa zio agri co lo, spes so anche
in dis cri mi na ta mente ris pet to alle condi zio ni cli ma tiche 4.

2

La sua col ti va zione, di fre quente sor ret ta da sup por to vivo, dava
luogo ai dif fu si pae sag gi vi ti co li della pian ta ta, ca rat te ris ti ci di vaste
zone della Pe ni so la sino alla prima metà del No ve cen to e pre sente un
po’ ovunque con di verse va rian ti, ma so prat tut to dif fu sa in area pa da‐ 
na e lungo il ver sante tir re ni co, e dell’al be ra ta; in en tram bi i casi con
la vite ma ri ta ta alle più di verse es senze (olmo, gelso, acero cam pestre,
piop po ecc) 5. Nelle zone più aride, nell’es tre mo sud della Pe ni so la e
nelle isole, ap pa ri va no in vece do mi nan ti i me to di di col ti va zione ad
al be rel lo e quel lo a ceppo basso, di ma trice greco- orientale.

3

Le gate a spe ci fiche pro du zio ni, in li mi tate aree del Pie monte, della
Tos ca na, della Lom bar dia e della Si ci lia, già nell’Ot to cen to si po te va no
co munque os ser vare esem pi non mar gi na li di vi ti col tu ra spe cia liz za ta
(co sid det ta “alla fran cese”) e spe cu la ti va, che dava vita a espor ta zio ni
so prat tut to verso la Sviz ze ra, la Ger ma nia e l’Aus tria 6. Al mer ca to in‐ 
glese era in vece des ti na ta buona parte di quel Mar sa la che, nell’Ot to‐ 
cen to, rap pre sen ta va uno dei prin ci pa li pro dot ti di espor ta zione si ci‐ 
lia ni e verso la cui ela bo ra zione erano stati di ret ti in gen ti in ves ti men‐ 
ti, in gle si per l’ap pun to, già a par tire dagli ul ti mi de cen ni del Set te‐ 
cen to.
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D’altro canto, sempre ri fe ri ta a un vino li quo ro so era ri mas ta, sino a
tutta la prima metà del se co lo, la prin ci pale pro du zione vi ni co la di
mer ca to pie mon tese, quel la del ver mouth. In ques ta re gione, forme di
vi ti col tu ra svi lup pa ta in senso ab bas tan za mo der no erano pre sen ti
già a metà Set te cen to e, in qualche caso, esse be ne fi ce ran no delle
leggi na po leo niche di alie na zione delle pro prie tà ec cle sias tiche, tra‐ 
mite le ac qui si zio ni ope rate da bor ghe si o aris to cra ti ci già at ti vi nel
set tore.

5

Non a caso, pro prio in Pie monte, gra zie anche all’in ter esse di Ca mil lo
Ca vour vide la luce, tra gli anni Tren ta e Qua ran ta dell’Ot to cen to,
quel Ba ro lo che, molto dopo, contri buirà in ma nie ra sos tan ziale alla
cos tru zione dell’im ma gine del vino ita lia no di qua li tà nel mondo.

6

E del me de si mo per io do è l’avvio delle spe ri men ta zio ni en olo giche di
un altro per so nag gio di primo piano nelle vi cende po li tiche ot to cen‐ 
tesche; quel Bet ti no Ri ca so li a cui si as crive la nas ci ta, qualche de cen‐ 
nio più tardi, nel 1872, del Chian ti Clas si co 7.

7

In en trambe le cir cos tanze, non ca sual mente si gni fi ca ti vo fu l’ap por to
delle es pe rienze fran ce si, a cui tanto Ca vour quan to Ri ca so li fe ce ro
ap pel lo nei loro for tu na ti ten ta ti vi alla ri cer ca di vini ca pa ci di com‐ 
pe tere, per qua li tà e du ra ta, con quel li d’Ol tralpe, se con do un prin ci‐ 
pio emu la ti vo quasi os ses si vo in quei de cen ni. Se Ca vour do vette ri‐ 
cor rere al sup por to dell’en olo go fran cese Louis Ou dart 8, Ri ca so li in‐ 
tra prese ad di rit tu ra spe ci fi ci viag gi di for ma zione vi ti vi ni co la in Fran‐ 
cia 9.

8

D’altro canto, gli scrit ti ot to cen tes chi di set tore pul lu la no di ri chia mi
ai mo del li fran ce si e alla ne ces si tà di ri fe rir si ad essi per mi glio rare il
pro dot to ita lia no. Quel la dello stret to rap por to con la Fran cia aveva
rap pre sen ta to e rap pre sen terà del resto una cos tante nella sto ria
della vi ti col tu ra e dell’en olo gia ita liane. Ne sono prova, tra le altre, le
pre co ci at ten zio ni verso i mo del li col tu ra li e pro dut ti vi della Bor go‐ 
gna, pre sen ti già a metà Set te cen to. Tra le più note vanno al pro po si‐ 
to ri cor date le spe ri men ta zio ni, in Friu li, di Lu do vi co Ber to li 10 e
quelle, in Tos ca na, di Fran ces co Maggi 11.

9



Spazio e produzione vitivinicola in Italia dall’Unità a oggi. Tendenze e tappe principali.

Licence CC BY 4.0

Unità na zio nale e am pe lo pa tie
E’ dunque in un contes to già ani ma to da un dis cre to di na mis mo eco‐ 
no mi co, ma pur sempre contras se gna to da for tis si mi squi li bri re gio‐ 
na li, ca pace di af fian care aper ture anche si gni fi ca tive verso i mer ca ti
es te ri, ma sos tan zial mente do mi na to dal mo del lo dell’au to con su mo,
che il set tore vi ti vi ni co lo fa il suo in gres so nella nuova en ti tà na zio‐ 
nale. Più delle nuove de ter mi nan ti po li tiche, sa ran no però le gran di
am pe lo pa tie di ori gine ame ri ca na a go ver nare gli svi lup pi della vi ti vi‐ 
ni col tu ra ita lia na nella se con da metà del se co lo e a mo di fi carne per
molti as pet ti, e ta lo ra in via de fi ni ti va, il volto.

10

L’ap pa ri zione in Ita lia della prima grande ma lat tia ot to cen tes ca della
vite, quel la dell’oidio at tor no alla metà del se co lo, pre cede di un de‐ 
cen nio il mo men to dell’uni fi ca zione. A li vel lo ter ri to riale, i suoi ef fet ti
ri sul te ran no tutt’altro che omo ge nei, in rap por to con il di ver so grado
di in ci den za della ma lat tia nelle varie re gio ni, con le tem pis tiche e le
mo da li tà di in ter ven to e con la dis po ni bi li tà di zolfo, ri sul ta to, dopo
varie spe ri men ta zio ni, come il più ef fi cace degli an ti do ti. Se in al cu ni
casi, come in pro vin cia di Son drio, il crol lo pro dut ti vo rag giun gerà nel
giro di pochi anni per cen tua li de vas tan ti (su per io ri al 90%), in altri,
come in Pie monte, in ra gione di una più ra pi da ed ef fi cace azione di
contras to, i danni ri sul te ran no de ci sa mente più conte nu ti.

11

L’oidio gra verà in modo si gni fi ca ti vo sulle vi cende della vi ti col tu ra ita‐ 
lia na al me no sino ai primi anni del per io do uni ta rio, ma, per l’as sen za
di ri le va men ti sta tis ti ci at ten di bi li, una quan ti fi ca zione delle sue
conse guenze ge ne ra li ap pare es tre ma mente dif fi cile.

12

D’altro canto, per la me de si ma ra gione, e com pli ci le forti va ria zio ni
pro dut tive in ter an nua li ti piche del per io do, in larga mi su ra tri bu ta rie
dell’oidio stes so, anche il ten ta ti vo di stima delle quan ti tà pro dotte a
li vel lo na zio nale resta in sod dis fa cente. E tale sarà per al tro des ti na to a
ri ma nere anche per i de cen ni suc ces si vi 12.

13

A chia rire tali dif fi col tà sarà suf fi ciente os ser vare l’en orme for bice
esis tente tra i dati pro pos ti dall’Is ti tu to Na zio nale di Sta tis ti ca (Istat)
per l’anno 1861 13 e quel li, ri fe ri bi li al me de si mo per io do, pro pos ti dal
Targioni- Tozzetti 14. Di cian nove mi lio ni di et to li tri se con do l’Istat

14
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Fi gu ra 1 – Pro du zione vi ni co la (in mi gliaia di et to li tri) e prez zi (€/l va lore 2011) 1861-2011.
(Ela bo ra zione su dati Istat – Serie Sto riche)

(all’in cir ca la metà della pro du zione odier na), tren ta se con do il Toz‐ 
zet ti 15!

Anche in as sen za di dati pre ci si, ap pare co munque do cu men ta ta la vi‐ 
go ro sa cres ci ta della pro du zione vi ni co la ita lia na che si rea liz za so‐ 
prat tut to a par tire dagli anni Set tan ta del se co lo. Pur con le in cer‐ 
tezze sta tis tiche di cui si è detto, e dunque con la do vu ta pru den za
sul va lore di ques ti dati, a par tire da 1,8 mi lio ni di et ta ri (1871), la su‐ 
per fi cie vi ta ta na zio nale sa lirà, vent’anni più tardi, a circa tre mi lio ni
di et ta ri (1891), con pro du zio ni medie che si as ses te ran no, nell’ul ti mo
de cen nio del se co lo, at tor no ai 30 mi lio ni di et to li tri annui 16. Un’evo‐ 
lu zione di no te vole por ta ta, so prat tut to consi de ra to il contes to di
gran di dif fi col tà in cui essa ebbe a rea liz zar si, le gate alle spe ci fiche
cir cos tanze po li tiche e, ancor più, al ma ni fes tar si, sul suolo na zio nale,
di nuove ma lat tie della vite: in ra pi da suc ces sione, la fillos se ra, nel
1875 (ma le prime at tri bu zio ni di rette all’in set to sono del 1879), e la
per ono spo ra, nel 1879.

15
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Fi gu ra 2 – Pro du zione vi ni co la (in mi gliaia di et to li tri) per de cen ni, 1861-2010.

(Ela bo ra zione su dati Istat – Serie Sto riche).

La prima in par ti co lare, anche per le cir cos tanze tem po ra li con cui si
manifestò e si dif fuse, con un ri tar do di circa un de cen nio ris pet to
alla sua com par sa in Fran cia, conseguì esiti im por tan ti, an cor ché va‐ 
rie ga ti, nella ri de fi ni zione delle ca pa ci tà pro dut tive dei sin go li ter ri‐ 
to ri vi ti vi ni co li.

16

In real tà, con ri fe ri men to al com ples so della pro du zione na zio nale, il
lungo per io do fillos se ri co, pro lun ga to si tra la se con da metà degli anni
Set tan ta e gli anni Venti del No ve cen to 17, diede luogo so la mente a
qualche breve mo men to di stag na zione pro dut ti va, in par ti co lare
nell’ul ti mo de cen nio dell’Ot to cen to.

17

Ques to dato, ap pa ren te mente contrad dit to rio consi de ra ta anche
l’en ti tà della su per fi cie col pi ta 18, trova pro ba bile spie ga zione nel
lento ma ni fes tar si della ma lat tia, che fece la sua com par sa e si dif fuse

18
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in ma nie ra dis con ti nua e lungo un arco tem po rale di circa mezzo se‐ 
co lo.

In al cune zone della Pu glia e nel Ca glia ri ta no (in par ti co lare nel Cam‐ 
pi da nese), ad esem pio, l’apice fi los se ri co venne pro ba bil mente rag‐ 
giun to solo negli anni Venti, mentre anche per la Tos ca na bi so gnerà
at ten dere il nuovo se co lo af fin ché si ve ri fi chi no si tua zio ni di si gni fi‐ 
ca ti va com pro mis sione. In altri ter mi ni, consi de ran do il ter ri to rio na‐ 
zio nale nel suo com ples so non si os ser va ro no mo men ti spe ci fi ci di
forte e am plia re cru des cen za della ma lat tia, al me no non come si ve ri‐ 
fi ca ro no in altri paesi, quan to piut tos to una sua di lui zione su tempi
molto lun ghi 19. A scala na zio nale, ciò rese pos si bile una sorta di com‐ 
pen sa zione pro dut ti va tra le varie aree vi ti vi ni cole; un bi lan cia men to
che, anzi, agì pure a li vel lo in ter na zio nale con conse guenze no te vo lis‐ 
sime in ter mi ni com mer cia li. A ques to pro po si to, un fat tore fon da‐ 
men tale risultò es sere la pre coce dif fu sione della fillos se ra sul ter ri‐ 
to rio fran cese in rap por to all’Ita lia 20.

19

Tra le altre conse guenze, ques to fatto comportò un im me dia to au‐ 
men to della do man da di vino, per lo più da ta glio, di pro du zione ita‐ 
lia na sul mer ca to fran cese. Tale pres sione portò alla ful mi nea es pan‐ 
sione delle su per fi ci vi tate, in par ti co lare nelle re gio ni del Sud Ita lia,
Pu glia e Si ci lia in pri mis, a sca pi to so prat tut to dei gran di spazi ivi de‐ 
di ca ti alla ce rea li col tu ra 21. Cla mo ro sa, sotto ques to as pet to, la cres ci‐ 
ta della su per fi cie vi ta ta pu gliese, con il pas sag gio dai 90.000 et ta ri
del 1870 ai 320.000 di fine se co lo, ot te nu ta anche gra zie alla par te ci‐ 
pa zione di ret ta di im pre sa ri fran ce si at ti vi tanto nel set tore della pro‐ 
du zione pri ma ria che in quel lo della tras for ma zione. E pres so ché
ana lo ghi fu ro no i ri sul ta ti del fe no me no in Si ci lia, con la messa a col‐ 
tu ra di 180.000 nuovi et ta ri di vi gne to nel corso degli ul ti mi due- tre
de cen ni del se co lo. Così, se nel 1871 le espor ta zio ni di vino ita lia no
am mon ta va no a circa 250.000 et to li tri, il 14% dei quali di ret ti verso la
Fran cia, nel 1887 queste ave va no rag giun to la cifra re cord di 3,6 mi lio‐ 
ni di et to li tri, di cui il 78 % orien ta to verso il mer ca to trans al pi no.

20

Il su per a men to della crisi fillos se ri ca in Fran cia, con la pro gres si va ri‐ 
cos ti tu zione dei vi gne ti, e la ces sa zione nel feb braio del 1888 del trat‐ 
ta to do ga nale italo- francese, avran no conse guenze al me no in izial‐ 
mente en or mi sulle espor ta zio ni e sul sis te ma pro dut ti vo ita lia no; so‐ 
prat tut to, non a caso, su quel lo me ri dio nale. Im prov vi sa mente, l’ex‐
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port verso la Fran cia subì un crol lo: dai 2,8 mi lio ni di et to li tri del 1887
ai 23.000 et to li tri del 1890 22!

Solo in parte il vuoto ge ne ra to dalla nuova si tua zione verrà com pen‐ 
sa to dalla firma di nuovi ac cor di, quel li con Ger ma nia e Aus tria, del
1891, e con la Sviz ze ra, del 1892.

22

In tal modo, tanto fu ra pi da la cres ci ta della su per fi cie vi ta ta, al tret‐ 
tan to lo fu la contra zione suc ces si va, per la conco mi tante azione dei
fatti di na tu ra politico- commerciale e per l’am pliar si dell’areale col pi‐ 
to dalla fillos se ra. Di lì a pochi de cen ni, i ci ta ti 320.000 et ta ri a cui si
era spin ta la su per fi cie vi ta ta pu gliese crol le ran no a va lo ri vi ci ni a
quel li pre- fillosserici (130.000 et ta ri, di cui circa la metà di ri cos ti tu‐ 
zione, nei primi anni Venti 23). Nel solo ba rese, terra di ele zione della
vi ti col tu ra re gio nale, tolte le su per fi ci ri cos ti tuite gli esiti sono cla‐ 
mo ro si, con il pas sag gio da 142.000 a 8000 et ta ri 24. Meno pe san te‐ 
mente, in Sar de gna i 65.000 et ta ri dei primi anni Ot tan ta si contrag‐ 
go no a 26.000 nel 1922 25.

23

Nelle re gio ni del Mez zo gior no, la di mi nui ta ri le van za eco no mi ca della
vi ti col tu ra se gui ta al 1888 por terà a una rior ga niz za zione dei rap por ti
ge rar chi ci tra i cen tri ur ba ni, a sca pi to ov via mente dei nu clei vi ti vi ni‐ 
co li e a van tag gio in vece delle aree ad altra spe cia liz za zione agri co la
(è il caso ad esem pio dell’ac cres ciu to ruolo delle terre ad agru me to e
man dor le to in Si ci lia 26).

24

Se, per le conca te na zio ni che si sono viste, gli ef fet ti più ma cro sco pi‐ 
ci della fillos se ra si eb be ro a mi su rare in al cune re gio ni del Sud, non‐ 
di me no essa fu causa di ef fet ti im por tan ti e du ra tu ri anche al trove.
Tra essi, la dras ti ca e de fi ni ti va ri du zione delle su per fi ci vi tate in
molte aree per iur bane, a par tire da quell’alto mi la nese dove una vi ti‐ 
col tu ra le ga ta all’ap prov vi gio na men to della città era at ti va da se co li
su spazi assai es te si. Vero è che qui, come in altri casi, l’azione del
morbo provocò pro ba bil mente solo un’ac ce le ra zione delle di na miche
già in atto di contra zione della vi ti col tu ra (o le anticipò di qualche
anno) in rap por to alle sue in trin seche de bo lezze nel nuovo contes to
eco no mi co e, anche, in virtù dei pro ces si di sot tra zione dei ter re ni le‐ 
ga ti all’es pan sione ur ba na 27.

25

Pur in as sen za di studi d’in sieme al ri guar do, non pos so no poi es sere
tras cu rate le cor ris pon denze tem po ra li, per al cune re gio ni, tra in ci ‐
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den za della fillos se ra e pro ces si mi gra to ri (pen sia mo so prat tut to a
certe real tà al pine, ma, anche, ad al cune aree della Tos ca na e, più
tardi, se con do i com ples si cri te ri sin te tiz za ti in pre ce den za, nel Me ri‐ 
dione).

Ov via mente, i molti e di ver si fi ca ti ef fet ti della fillos se ra an dreb be ro
ana liz za ti, e non è ques ta la sede pos si bile per una tale ope ra zione,
re gione per re gione o, ancor me glio, a scale di mag gior det ta glio. Alle
va ria zio ni quan ti ta tive delle pro du zio ni e delle su per fi ci, più o meno
mo men ta nee, che essa determinò nelle di verse aree, si af fian ca ro no
spes so le tras for ma zio ni dei pre ce den ti me to di col tu ra li, una ten den‐ 
za alla ra zio na liz za zione dei vi gne ti, e, di fre quente, pro fon di mu ta‐ 
men ti di tipo qua li ta ti vo, anche le ga ti all’in tro du zione o alle de cise
pre fe renze ac cor date a spe ci fi ci vi ti gni 28. Una me ta mor fo si, quest’ul‐ 
ti ma, che spes so accompagnò la spin ta verso una più forte spe cia liz‐ 
za zione com mer ciale della vi ti col tu ra di al cune re gio ni, Pie monte e
Tos ca na sopra a tutte.

27

In ques ta dif fi cile fase, un ruolo cres cente lo eb be ro i cen tri di ri cer ca
sulla vi ti col tu ra e le varie is ti tu zio ni di for ma zione tec ni ca che fa ran‐ 
no la loro com par sa a par tire dagli anni Set tan ta.

28

Ri cer ca e for ma zione (1872-1882)
Se con do uno sche ma sto ri co che si ri pete fre quen te mente nel campo
dello svi lup po tecnico- scientifico, anche la ri cer ca di so lu zio ni al pro‐ 
ble ma delle ma lat tie contribuì si gni fi ca ti va mente all’am plia men to
delle co nos cenze sulla vite e sul vino. Tali avan za men ti e la loro di vul‐ 
ga zione tra mite congres si e pub bli ca zio ni, per opera dei cen tri di ri‐ 
cer ca, delle scuole di vi ti col tu ra e delle cat tedre am bu lan ti, ri sul te‐ 
ran no uno dei fat to ri car dine dell’evo lu zione, qua li ta ti va e quan ti ta ti‐ 
va, della vi ti col tu ra ita lia na tardo- ottocentesca 29. In par ti co lare, per
lo svi lup po degli am bi ti sopra ci ta ti, cru ciale ri sul terà il de cen nio
1872-82.

29

In or dine cro no lo gi co, in ques ti anni si as siste in nan zi tut to alla nas ci‐ 
ta dei primi cen tri di ri cer ca vi ti vi ni co la, le “Sta zio ni En olo giche” di
Asti e di Gat ti na ra, en trambe del 1872, di rette verso l’ana li si chi mi ca
dei vini, lo stu dio delle ca rat te ris tiche fisico- chimiche dei suoli, la ri‐ 
cer ca di so lu zio ni di mec ca niz za zione ecc.
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Di lì a poco, nel 1875, farà la sua com par sa il “Gior nale Vi ni co lo Ita lia‐ 
no”, prima ri vis ta na zio nale de di ca ta alla vi ti col tu ra, e, nello stes so
anno, si terrà a To ri no il primo “Congres so En olo gi co Ita lia no”.

31

Con il 1876 è la volta delle “Scuole di Vi ti col tu ra ed En olo gia”, a par tire
da quel la di Co ne glia no Ve ne to. Nel de cen nio suc ces si vo, se con do la
dis tri bu zione pre vis ta in un primo di se gno di legge del 1881, ve dran no
poi la luce quelle di Avel li no, di Alba, di Ca ta nia, di Ca glia ri, di Per‐ 
ugia 30.

32

Più tardi, verso la fine degli anni Ot tan ta, come parte si gni fi ca ti va dei
pro ces si di for ma zione vi ti vi ni co la, un dis cre to svi lup po avran no
anche di verse can tine so cia li di ca rat tere spe ri men tale.

33

So prat tut to nei pic co li cen tri, lon ta ni dalle sedi sta bi li di for ma zione
tec ni ca, un ruolo im por tante verrà svol to, a par tire dal 1885, dalle
“Cat tedre Am bu lan ti di Vi ti col tu ra”, se con do un mo del lo di uni ver si tà
po po lare “mo bile” che tro verà più ge ne rale e am plia ap pli ca zione in
campo agro no mi co nelle cam pagne ita liane post- unitarie 31.

34

 

Gli ef fet ti di queste nu me rose in izia tive ap paio no dif fi ci li da sin te tiz‐ 
zare in chiave na zio nale; di certo, essi ri sul te ran no assai dif fe ren ti da
re gione a re gione, fi nen do con l’am pliare il di va rio, già esis tente, tra
aree più svi lup pate, nel senso di avan za men to verso una vi ti col tu ra
mo der na, e aree più ar re trate.

35

Tut ta via, ri sul ta evi dente come, a par tire dalle ma ni fes ta zio ni delle
gran di ma lat tie della vite, e in pri mis della fillos se ra, una serie di ef‐ 
fet ti tra loro le ga ti, di cui sono es pres sione anche le is ti tu zio ni e le in‐ 
izia tive ci tate, ab bia no condot to nella se con da metà dell’Ot to cen to a
cam bia men ti pro fon di e du ra tu ri nella strut tu ra della vi ti vi ni col tu ra
ita lia na. At tra ver so gli studi am pe lo gra fi ci, la se le zione e l’in tro du‐ 
zione dei vi ti gni ri te nu ti in quel la fase più ido nei, i nuovi me to di di
im pian to e col ti va zione, pas san do per la cos tru zione di mo del li avan‐ 
za ti di for ma zione tecnico- scientifica e non ul ti mo at tra ver so una po‐ 
si ti va spin ta emu la ti va dei più ri no ma ti vini fran ce si, la pro du zione
en olo gi ca ita lia na conseguì in dub bi e du ra tu ri mi glio ra men ti. In
ques to senso, va però detto, le vi cende del set tore vi ti vi ni co lo, pur
con le loro spe ci fi ci tà, se gui ro no da vi ci no quelle più ge ne ra li
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dell’agri col tu ra ita lia na, o al me no quelle delle sue aree eco no mi ca‐ 
mente più avan zate, Pia nu ra Pa da na in pri mis, in ves tite in ques ta fase
da im por tan ti tras for ma zio ni tec niche e or ga niz za tive.

Il fas cis mo e le guerre
Tanto la Prima quan to la Se con da Guer ra Mon diale non pas sa ro no
senza ef fet ti sulla vi ti vi ni col tu ra na zio nale. Ac can to alle conse guenze
dis trut tive sugli im pian ti, com ples si va mente mo deste ma nep pure
tras cu ra bi li in al cune zone (im por tan ti de vas ta zio ni si eb be ro ad
esem pio du rante la Prima Guer ra Mon diale nella zona del Col lio, in
Friu li), altre di tipo in di ret to si mi su ra ro no so prat tut to nel Se con do
Conflit to Mon diale. Alle dis tru zio ni ope rate nelle aree at tra ver sate
dalle di verse linee del fronte tedesco- alleato, si ac com pa gna ro no in‐ 
fat ti gli ef fet ti dell’im pie go bel li co della ma no do pe ra conta di na e la
rior ga niz za zione del sis te ma agri co lo del paese in ra gione delle ne‐ 
ces si tà di guer ra.

37

In real tà, in ac cor do con i dati Istat, nel corso della Prima Guer ra
Mon diale a li vel lo na zio nale non si verificò alcun si gni fi ca ti vo calo
pro dut ti vo. Vero è che nel 1915 la pro du zione di vino toccò il suo mi‐ 
ni mo di tutto il No ve cen to, con un rac col to in fe riore del 60% ris pet to
alle medie di que gli anni, ma tale fatto non ha le ga mi con gli even ti
bel li ci, quan to piut tos to con un’ec ce zio nale re cru des cen za della per‐
ono spo ra connes sa alla congiun tu ra me teo ro lo gi ca di quell’anno 32.

38

Per contro, tra 1941 e 1945 la pro du zione vi ni co la ita lia na no ve cen tes‐ 
ca scese (tolta la ci ta ta ec ce zione del 1915) ai suoi mi ni mi di sempre 33,
no nos tante la cres ci ta della su per fi cie col ti va ta, da 800.000 a quasi
un mi lione di et ta ri, rea liz za ta si nel ven ten nio fas cis ta (Fi gu ra 3) 34.

39

Un in cre men to, quest’ul ti mo, frut to delle ri cos tru zio ni post- 
fillosseriche, ma rea liz za to sulla base di po li tiche e in ves ti men ti fo ca‐ 
liz za ti più sul lato quan ti ta ti vo che su quel lo qua li ta ti vo, spes so
concre tiz za to si at tra ver so la messa a col tu ra di ter re ni scar sa mente
vo ca ti sul piano della qua li tà. Negli anni Tren ta, tale po li ti ca incontrò
le ne ces si tà le gate alla “cam pa gna del grano”, che condusse in non
pochi casi all’ab ban do no della vi ti col tu ra spe cia liz za ta a fa vore di un
uti liz zo pro mis cuo dei ter re ni. In al cune cir cos tanze, come av venne
nell’Oltrepò pa vese, si os ser va ro no ad di rit tu ra spe ci fiche spe ri men ta ‐
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zio ni “fi na liz zate a di mos trare l’op por tu ni tà di col ti vare fo rag gi, des ti‐ 
na ti alla zoo tec nia, tra i fi la ri della vi ti col tu ra spe cia liz za ta” 35.

Molto spes so, come si osservò pure in zone di ele zione della vi ti col‐ 
tu ra na zio nale, nel Chian ti o nell’as ti gia no ad esem pio, le ri cos tru zio‐ 
ni post- fillosseriche e gli am plia men ti ri com pre se ro ab bon dan te‐ 
mente si tua zio ni di gia ci tu ra dei ter re ni assai poco pro pi zie alla ri cer‐ 
ca della qua li tà. E a condi zio ni spes so ana lo ghe è ri con du ci bile la
messa a di mo ra, ampia in ques to per io do, del vi gne to nelle zone di
bo ni fi ca.

41

Sep pure con in ten si tà molto di verse a se con da dei casi, le “nuove
terre”, strap pate alle pa lu di at tra ver so le gran di opere di pros ciu ga‐ 
men to, rap pre sen ta ro no in fat ti un contes to non tras cu ra bile di es‐ 
pan sione della vi ti col tu ra ita lia na tra le due guerre. Tra gli esem pi più
si gni fi ca ti vi, l’im pian to di 540 et ta ri di vi gne to nella bo ni fi ca di Ter ral‐ 
ba, in Sar de gna, ac com pa gna ta dalla rea liz za zione di un ap po si to sta‐ 
bi li men to en olo gi co 36.

42

Ugual mente, in ac cor do con i dati Istat, tali rea liz za zio ni non ri sul ta‐ 
ro no in grado di de ter mi nare au men ti dei quan ti ta ti vi pro dot ti a li vel‐ 
lo na zio nale che, anzi, de creb be ro dai 44 mi lio ni di et to li tri annui
medi del primo de cen nio del se co lo ai 39 mi lio ni degli anni Tren ta (e
ai 36,7 mi lio ni del de cen nio se guente, ov via mente però gra va to dalla
fase bel li ca) (Fi gu ra 2). Contes tual mente, al me no sino al 1940, il de‐ 
cre men to pro dut ti vo si accompagnò a una ten den ziale ri du zione dei
prez zi del vino, de ter mi nan do una ge ne ra liz za ta crisi del set tore.

43

In tal senso, poco ef fet to eb be ro le in izia tive fas ciste, in qualche
modo ri con du ci bi li all’ot ti ca ru ra lis ta del re gime, volte ad in cre men‐ 
tare il consu mo di vino e di altri de ri va ti dell’uva, quali fu ro no l’is ti tu‐ 
zione della “Festa Na zio nale dell’uva”, nel 1930, o quel la dell’“Au to tre‐ 
no Na zio nale del Vino”, nel 1934 37.
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Fi gu ra 3 – Evo lu zione della su per fi cie vi ta ta des ti na ta a vino (in mi gliaia di et ta ri), 1921-
2011.

(Ela bo ra zione su dati Istat – Serie Sto riche)

D’altro canto, tali po li tiche si scon tra va no, oltre che con una contrad‐ 
di cente cam pa gna an ti al co li ca, con la real tà di so vrap pro du zione vi‐ 
ni co la degli anni Venti e con gli ef fet ti, sul mer ca to in ter no e su quel‐ 
lo es te ro, della crisi del Ven ti nove. Le contrad di zio ni tra in di riz zi qua‐ 
li ta ti vi e spinte quan ti ta tive eb be ro ri fles si anche sulla lunga vi cen da
ri guar dante il ri co nos ci men to delle pro du zio ni di ori gine e le zo na‐ 
zio ni. Ri sale al 1921 la pre sen ta zione da parte di Ar tu ro Ma res cal chi 38

di un primo pro get to per il ri co nos ci men to dei “Vini ti pi ci”. Con al‐ 
cune mo di fiche, tale pro get to venne conver ti to in legge nel 1926, e
ul te rior mente mo di fi ca to nel 1930, senza che però tali dis po si zio ni
tro vas se ro concre ta at tua zione. Da ques ti or di na men ti ori gi na ro no
però i primi Consor zi di tu te la di al cu ni vini (quel li del Mos ca to di
Pan tel le ria, del Mar sa la, del Mos ca to d’Asti e dell’Asti Spu mante)
mentre per altri si de li mi ta ro no le re la tive zone di pro du zione (Or vie‐ 
to, Soave, Alto Adige, Cas tel li Ro ma ni, San se ve ro bian co, Bar ba res‐ 
co) 39.

45

Con i prez zi del vino al mi ni mo di tutto il per io do tra le due guerre
(Fi gu ra 1), una nuova legge vide la luce nel 1937 40. Ri mas ta senza
concre tiz za zione, anche per causa dei fatti bel li ci e delle suc ces sive
ur genze della ri cos tru zione, i suoi conte nu ti an ti ci pa ro no però gli
orien ta men ti le gis la ti vi re la ti vi ai mar chi d’ori gine che tro ve ran no at‐ 
tua zione a par tire dagli anni Ses san ta. So prat tut to, però, abro gan do
quel la pre ce dente, la legge del 1937, in at tua ta per la man can za di re ‐
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go la men ti at tua ti vi, determinò un pa ra dos sale vuoto le gis la ti vo, che
portò allo scio gli men to dei Consor zi di tu te la e all’an nul la men to delle
de li mi ta zio ni ter ri to ria li 41. Bi so gnerà at ten dere quasi un tren ten nio
per ché tale vuoto trovi una nuova so lu zione.

L’evo lu zione post- bellica e la nas ‐
ci ta delle DOC
Con la fine della Se con da Guer ra Mon diale prese avvio per la vi ti col‐ 
tu ra ita lia na una fase tren ta cin quen nale di im po nente cres ci ta pro‐ 
dut ti va. In medie de cen na li, i dati Istat (Fi gu ra 2) tes ti mo nia no il du‐ 
pli ca men to dei quan ti ta ti vi pro dot ti, con il pas sag gio dai 36 mi lio ni di
et to li tri medi annui degli anni Qua ran ta ai 72 mi lio ni degli anni Set‐ 
tan ta 42. L’in cre men to risultò par ti co lar mente ra pi do nel primo quin‐ 
di cen nio.

47

Ac can to alla ri cos tru zione post- bellica e alla ri pre sa della do man da,
ciò fu so prat tut to la conse guen za di una po li ti ca di set tore is pi ra ta da
prin ci pi an co ra una volta emi nen te mente “quan ti ta ti vi”, e in ques to
senso poco in linea anche ris pet to ai sep pur tar di vi in di riz zi del go‐ 
ver no fas cis ta, con la pre fe ren za ac cor da ta a vi ti gni a forte ren di men‐ 
to e a bassa in ten si tà di cure 43, e con una spin ta alla mec ca niz za zione
degli im pian ti at tra ver so la rea liz za zione di sis te ma zio ni più adatte. Si
trat ta va, anche in ques to caso, di lo giche e pro ces si non di ver si da
quel li che sta va no in ter es san do l’agri col tu ra na zio nale nel suo com‐ 
ples so.

48

Ac can to a un ge ne rale rin gio va ni men to del vi gne to, che ne aumentò
la pro dut ti vi tà, si as sis tette anche all’es pan sione, più mar ca ta negli
anni Set tan ta, delle su per fi ci col ti vate.

49

Il contes to di forte in cre men to quan ti ta ti vo, ma di prez zi del vino ca‐ 
lan ti (con la breve ec ce zione del per io do 1954-59), non es cluse per al‐ 
tro la forte in ci den za dei pro ces si di ab ban do no degli spazi vi ti co li,
so prat tut to lad dove in se ri ti in qua dri lo ca li di forte emi gra zione e di
conse guente svuo ta men to delle cam pagne.

50

Il fe no me no, des ti na to a man te ner si sino a tutti gli anni Ses san ta, e in
al cu ni casi anche oltre, comportò la sos tan ziale scom par sa della vi ti‐ 
col tu ra pro mis cua e, sep pure non ovunque, la sua sos ti tu zione con
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im pian ti spe cia liz za ti. So prat tut to in Tos ca na, ques ta evo lu zione si
accompagnò all’es tin zione della tra di zio nale fi gu ra del mez za dro (e
conse guen te mente a quel la del pro prie ta rio conce dente) a cui era le‐ 
ga ta, a dop pio filo, buona parte della vi ti col tu ra della re gione 44.

Se gna li di svol ta nelle ten denze ge ne ra li si eb be ro a par tire dagli anni
Ses san ta, ca rat te riz za ti dalla sta zio na rie tà delle su per fi ci vi tate, at‐ 
tes tate du rante il de cen nio poco sopra il mi lione di et ta ri, e da un as‐ 
ses ta men to dei quan ti ta ti vi pro dot ti (pur con le consuete os cil la zio ni
in ter an nua li). Nel de cen nio suc ces si vo si re gis trerà però un’ul te riore
im pen na ta della su per fi cie col ti va ta, che rag giun gerà il pro prio apice
as so lu to nel 1976, con 1.238.000 et ta ri 45.

52

Più in ge ne rale, il quin di cen nio 1960-1975 fece re gis trare tras for ma‐ 
zio ni del set tore tra le più si gni fi ca tive, con una no te vole spin ta
all’am mo der na men to, so prat tut to nelle re gio ni forti della vi ti col tu ra.
Ac can to a ciò, pro prio a ques ti anni si ri con du co no al cu ni fatti che
se gne ran no il fu tu ro della vi ti col tu ra ita lia na e della sua im ma gine, sul
mer ca to in ter no e su quel lo es te ro. Primo fra tutti, la legge, del 1963,
che sancì la nas ci ta delle De no mi na zio ni di Ori gine (DOC) 46, anche se
bi so gnerà at ten dere un altro trien nio per i primi, concre ti ri co nos ci‐ 
men ti (1966) 47. Tale dis po si zione trovò per al tro ori gine in un più
ampio contes to des ti na to a in ter es sare il set tore vi ti vi ni co lo dell’in‐ 
tera Eu ro pa co mu ni ta ria, a par tire dai conte nu ti del Trat ta to di Roma
del 1957 e dalle suc ces sive conva lide nella norma del 1962.

53

Pa ral le la mente, pro prio di ques to de cen nio è l’emer gere di al cu ni
pro dot ti ita lia ni des ti na ti, nei de cen ni suc ces si vi, a in dub bi suc ces si
com mer cia li. E’ il caso, so prat tut to, del “Fran cia cor ta” (1961) e dell’af‐ 
fer mar si, sul fi nire del de cen nio, del fe no me no dei “Su per tus can”.

54

Sep pure con mo da li tà e pesi di ver si, anche i de cen ni suc ces si vi sa‐ 
ran no se gna ti dalla cres ci ta e dalle af fer ma zio ni sul mer ca to di nuove
aree pro dut tive, so prat tut to delle re gio ni del Nor dest.

55

Com plice l’in ter ven to sempre più sos tan ziale delle po li tiche co mu ni‐ 
ta rie, anche ques ta fase ap pare però in fluen za ta da in di riz zi contrad‐ 
dit to ri, tesa tra de bo li se gna li pre mia li della qua li tà e il man te ni men to
di un mo del lo pre va len te mente “quan ti ta ti vo”, o al me no non in di riz‐ 
za to a un conte ni men to pro dut ti vo coe rente con un mer ca to in ter no
in contra zione 48.
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Una di na mi ca di ques to tipo contri buisce a spie gare il ri bas so dei
prez zi degli anni Set tan ta, con il rag giun gi men to dei va lo ri più bassi
di tutto il per io do uni ta rio nel quin quen nio 1981-85 (Fi gu ra 1).

57

Ac can to alla consi de ra zione degli as pet ti po li ti ci - di po li ti ca na zio‐ 
nale prima, co mu ni ta ria poi e in se gui to anche del più ge ne rale qua‐ 
dro in ter na zio nale - la com pren sione dei pro ces si di svi lup po della vi‐ 
ti vi ni col tu ra na zio nale nell’ul ti mo cin quan ten nio non può non consi‐ 
de rare il suo mo tore prin ci pale, quel lo dei consu mi, sia da un punto di
vista quan ti ta ti vo, sia sotto l’as pet to della qua li tà, le ga to alle tras for‐ 
ma zio ni del gusto.

58

In Ita lia, in linea con le ten denze eu ro pee, i consu mi pro- capite di
vino hanno fatto re gis trare negli ul ti mi de cen ni una cos tante di mi nu‐ 
zione 49, a sca pi to so prat tut to delle pro du zio ni meno pre giate. Le re‐ 
stri zio ni alla cos ti tu zione e alla ri cos tru zione dei vi gne ti in ter ve nute
con il re go la men to co mu ni ta rio 822 del 1987, re ce pis co no, sep pure
con grande ri tar do, ques ta ten den za.

59

Sta di fatto che, gius to a par tire dal 1988, anche in Ita lia la pro du zione
com ples si va ha preso ra pi da mente a di mi nuire (con un’im prov vi sa ca‐ 
du ta pro prio quell’anno). Con i suoi qua ran ta mi lio ni di et to li tri pro‐ 
dot ti nel 2012 l’Ita lia rap pre sen ta oggi circa il 16% della pro du zione
vi ni co la mon diale.

60

Pa ral le lo è stato il crol lo delle su per fi ci vi tate, quasi di mez zate ris pet‐ 
to alle punte dei primi anni Ot tan ta, e ormai sotto la so glia dei
700.000 et ta ri 50. Un au men to dei prez zi ha ac com pa gna to ques ta
fase, al me no fino al 2004, anno a par tire dal quale è in ter ve nu ta una
nuova e per du rante fase di contra zione. Il ri sul ta to di tali di na miche è
che negli ul ti mi dieci anni il va lore ag giun to della pro du zione vi ni co la
è di mi nui to al ritmo medio di 1,5-2 punti per cen tua li all’anno 51.

61

In un contes to ge ne rale di ques to tipo, vanno as su men do sempre
mag giore im por tan za le dif fe renze re gio na li. Se in ter mi ni eco no mi ci
il ruolo di al cune aree tende in fat ti a cres cere, quel lo di altre si
contrae pro gres si va mente. Tre re gio ni, Pie monte, Ve ne to e Tos ca na
contri buis co no oggi per circa il 50% al va lore to tale del vino pro dot to
in Ita lia, ris pet to alla quota del 40% che esse de te ne va no nei primi
anni Ot tan ta. In ques ta ten den za alla po la riz za zione, a farne le spese
sono so prat tut to, as sieme a Emilia- Romagna e Lazio, al cune aree vi ti ‐
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Fi gu ra 4 – Su per fi cie vi ta ta (in %, in cluse le aree a des ti na zione non vi ni co la) e DOP per re- 
gione. (Ela bo ra zione dell’au tore).

cole del Sud, che pure conser va no in al cu ni casi per cen tua li assai ele‐ 
vate di su per fi cie vi ta ta, su per io ri al 4,5% (Fi gu ra 4) 52.

Anche se il rap por to non sempre è au to ma ti co, coe ren te mente con la
ri cer ca di una mag giore qua li tà del pro dot to, un ruolo di cres cente
im por tan za ha as sun to il mer ca to dei vini a de no mi na zione (DOC e
DOCG; DOP dopo l’in tro du zione della nor ma ti va eu ro pea del 2009).
Ques to copre oggi il 34% del pro du zione in ter na, ma anche in ciò si
os ser va no en or mi dif fe renze re gio na li di cui è ad esem pio tes ti mone
la punta dell’83% di pro du zione DOP del Pie monte 53. In fine, tra le
ten denze degli ul ti mi dieci anni si os ser va la pro gres sione delle su‐ 
per fi ci a col ti va zione bio lo gi ca (53.000 et ta ri nel 2012), che rap pre‐ 
sen ta no oggi circa l’8% della su per fi cie to tale, con un ruolo pre do mi‐ 
nante delle re gio ni centro- meridionali, Si ci lia e Pu glia so prat tut to 54.
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Ten denze e per sis tenze nella vi ti ‐
col tu ra ita lia na
La vi ti col tu ra ita lia na ha vis su to negli ul ti mi 150 anni pro fon di cam‐ 
bia men ti che ne hanno ra di cal mente mu tate le ca rat te ris tiche, sotto
il pro fi lo della base am pe lo gra fi ca, e dunque delle qua li tà pro dotte,
quel lo dei me to di pro dut ti vi, quel lo dei pae sag gi agra ri a cui essa dà
vita.

64

Se da un lato tali tras for ma zio ni sono av ve nute sotto la spin ta di ele‐ 
men ti in ter ni al mondo vi ti vi ni co lo, quali le gran di ma lat tie della vite
o gli in di riz zi im pos ti dalle po li tiche di set tore, altri, e forse più de ter‐ 
mi nan ti, fanno ri fe ri men to a fat to ri di control lo es ter ni, come il ge ne‐ 
rale svi lup po tec ni co ed eco no mi co, le me ta mor fo si del tes su to so‐ 
ciale, le di na miche de mo gra fiche, le ten denze cultu ra li della so cie tà.

65

Il ma ni fes tar si, so prat tut to in al cune fasi, di spinte di ver gen ti de ri‐ 
van ti da tali fat to ri, le dis cra sie tem po ra li tra in di riz zi po li ti ci e loro
concre ta at tua zione (non ché le loro fre quen ti contrad di zio ni ris pet to
alle più ampie esi genze eco no miche), le pro fonde dif fe renze re gio na li
pre- esistenti all’Unità e in larga parte man te nu te si anche in se gui to,
ren do no im pos si bile una ri cos tru zione li neare della sto ria re cente
della vi ti col tu ra ita lia na.

66

Nel suo com ples so, essa ap pare quin di so prat tut to go ver na ta da di‐ 
na miche, spes so lo ca li, di tipo quan ti ta ti vo e/o qua li ta ti vo, di ris pos ta
a cir cos tanze spe ci fiche, quali la fillos se ra con le sue conse guenze
anche al di là dei confi ni na zio na li, le ne ces si tà di guer ra, le ri cos tru‐ 
zio ni post- belliche, gli in di riz zi ideo lo gi ci ecc.

67

Ra ra mente, se non negli aus pi ci dei tec ni ci, dei vi ti cul to ri e dei po li ti‐ 
ci più illu mi na ti, si pos so no in di vi duare pro gram ma zio ni del set tore a
grande scala, ca pa ci di guar dare al di là delle esi genze del mo men to e
proiet tate quin di in una lo gi ca di lungo per io do.

68

Le stesse po li tiche “quan ti ta ti viste” eu ro pee, al me no fino agli anni
Settanta- Ottanta, sotto la spin ta di in ter es si par zia li sem bra no aver
fatta pro pria ques ta at ti tu dine, pro lun gan do ol tre mo do una già esis‐ 
tente pre dis po si zione na zio nale. D’altro canto, non del tutto or ga‐ 
niche alla cres ci ta del set tore nel suo com ples so ap paio no anche le
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lo giche che hanno condot to all’at tri bu zione delle oltre 320 DOC e
delle 73 DOCG che com pon go no al 2013 il qua dro, forse trop po
ampio, delle de no mi na zio ni di ori gine ita liane.

Anche se la ques tione an drebbe cer ta mente in da ga ta più a fondo,
quel la della per sis ten za di pros pet tive, tem po ral mente e geo gra fi ca‐ 
mente, spes so trop po ris trette ap pare come una prima cos tante che
contrad dis tingue le vi cende della vi ti col tu ra ita lia na.

70

Ciò no nos tante, pur con le len tezze e le contrad di zio ni che si sono
dette, ri sul ta in dub bia la ten den za verso il mi glio ra men to qua li ta ti vo
delle pro du zio ni che ha pro gres si va mente coin vol to anche le re gio ni
in izial mente più in ri tar do sotto ques to pro fi lo. Ugual mente, però, gli
svi lup pi conse gui ti dalle aree già in izial mente “forti” della vi ti col tu ra
ita lia na, al cu ni ter ri to ri di Tos ca na e Pie monte in par ti co lare, ci ri‐ 
con se gna no uno sta tus at tuale, al me no nei ter mi ni delle ec cel lenze
più ri co nos ciute, non trop po di ver so da quel lo di un se co lo fa. Ciò,
non senza che altri ter ri to ri si siano af fer ma ti, anche all’es te ro, at tra‐ 
ver so pro du zio ni di no te vole qua li tà.

71

In tale si tua zione, la vi ti col tu ra ita lia na è chia ma ta ad af fron tare, in
ciò non trop po di ver sa mente da quel la di altri gran di paesi pro dut to‐ 
ri, una si tua zione mon diale del tutto nuova, con il pro gres si vo e ra pi‐ 
do emer gere di nuovi mer ca ti di sboc co, ma anche di nuove pro du‐ 
zio ni. La forte cres ci ta dei quan ti ta ti vi pro dot ti nell’ul ti mo de cen nio
da paesi quali Cina, Aus tra lia, Cile e Sud Afri ca, in un contes to di stag‐ 
na zione mon diale dei consu mi, ma entro il quale ma tu ra in contro‐ 
ten den za il forte au men to dei consu mi stes si in al cu ni paesi (Cina e
Rus sia in par ti co lare, gra zie anche al loro peso de mo gra fi co), sono da
soli in di ca ti vi delle tras for ma zio ni in corso e delle connesse ne ces si tà
di adat ta men to.

72

Ac can to a ciò, altri fat to ri di di ver sa na tu ra, quali le tras for ma zio ni
del gusto, gli esiti delle po li tiche eu ro pee, la crisi eco no mi ca e, forse
più di tutti, gli ef fet ti dei cam bia men ti cli ma ti ci conver go no nel de fi‐ 
nire un qua dro di es tre ma di na mi ci tà dal quale è des ti na ta ad emer‐ 
gere, nel pros si mo fu tu ro, una vi ti col tu ra pro ba bil mente assai di ver sa
da quel la che ab bia mo sino a oggi co nos ciu to.
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1  Si gni fi ca tive al pro po si to le pa role del “padre” di al cu ni gran di vini pie‐ 
mon te si, Louis Ou dart: “il grande os ta co lo, che re siste a tutti i nos tri sfor zi,
è po si ti va mente il nu me ro di sor di na to di va rie tà di vi ti gni che po po la no uno
stes so po dere” (Ou dart Louis, In tro du zione all’am pe lo gra fia ita lia na, Regio
Is ti tu to Sordo–Muti, Ge no va, 1873, p. 17).

2  “La vite in Ita lia si col ti va ge ne ral mente a fi la ri va ria mente dis tan ti fra loro
da 2 a 4 metri; e il ter re no negli in ter fi la ri è des ti na to a varie col ture, e spe‐ 
cial mente ai ce rea li. Ra ris si mi sono ap pres so noi i vi gne ti nei quali si col ti vi
pu ra mente ed es clu si va mente la vite: essi sono per la più gran parte vi gne ti
e campi ad un tempo. Ques ta pro mis cui tà di col ture è una delle cause prin‐ 
ci pa li della scar sa e men buona pro du zione delle vigne” (Ga rel li Fe lice, La
col ti va zione della vite in Ita lia, En ri co Mo re no edi tore, To ri no, 1870, p. 54).

3  Zat ti ni Giu seppe, La pro du zione dell’uva e del vino in Ita lia in base alla
sta tis ti ca del do di cen nio 1909-1920, Mi nis te ro per l'agri col tu ra. Di re zione ge‐ 
ne rale dell'agri col tu ra. Uf fi cio di sta tis ti ca agra ria, Ti po gra fia Lu do vi co Cec‐ 
chi ni, Roma, 1921.

4  Pe droc co Gior gio, Un caso e un mo del lo: vi ti col tu ra e in dus tria en olo gi ca,
in D’At torre Pier Paolo, De Ber nar di Al ber to (a cura di), “Studi sull’agri col tu‐ 
ra ita lia na: so cie tà ru rale e mo der niz za zione”, An na li Fon da zione Gian gia co‐ 
mo Fel tri nel li, vol. 29, Fel tri nel li, Mi la no, 1994, pp. 315-342.

5  Una trat ta zione delle dif fe renze tra i due sis te mi di col ti va zione co sid det‐ 
ta “etrus ca” è in Se re ni Emi lio, Sto ria del pae sag gio agra rio ita lia no, La ter za,
Bari, 1974, pp. 270-279. Per le at tua li per sis tenze di ques ti sis te mi in Cam pa‐ 
nia, dove essi danno vita a fram men ti di pae sag gio unici: Buono Raf faele,
Val la riel lo Gioac chi no, La vite ma ri ta ta in Cam pa nia, Del pi noa, 44 (2002),
pp. 53-63. Per la dif fu sione della pian ta ta in area pa da na: Fiot to Fran ces ca,
“Vaghi or di ni di al be ri dalle viti ac com pa gna ti”. La pian ta ta pa da na, Qua der ni
della Ri- Vista “Ri cerche per la pro get ta zione del pae sag gio” (Qua der ni), Fi‐ 
renze Uni ver si ty Press, 4, vol. 1 (2007), pp. 173-191.

6  Altre di ret tri ci di espor ta zione, ma di mi nore en ti tà, erano at tive da altre
zone, della Pu glia e della Cam pa nia ad esem pio, verso altre re gio ni es tere
(com prese le Ame riche). In al cu ni casi tali espor ta zio ni non rap pre sen ta va no
che i re si dui di mo vi men ta zio ni, e di qua li tà en oiche, un tempo assai più si‐ 
gni fi ca tive. Per le al terne vi cende della vi ti vi ni col tu ra del Mez zo gior no ita‐ 
lia no tra Sette e Ot to cen to: De Rosa Luigi, Pro du zione e com mer cio dei vini



Spazio e produzione vitivinicola in Italia dall’Unità a oggi. Tendenze e tappe principali.

Licence CC BY 4.0

nel Me ri dione nei se co li XVIII e XIX, in “An nales cis al pines d’his toire so ciale”,
I, 3, pp. 181-205.

7  Bia gio li Giu lia na, Le baron Bet ti no Ri ca so li et la nais sance du Chian ti clas‐ 
si co, in “ Les vins des His to riens ”, Actes du 1er sym po sium “ Vin et His toire ”,
Suze- la Rousse,Uni ver si té du vin, 1990. Come noto, un primo “dis ci pli nare”
(una prima as so lu ta per il ter ri to rio ita lia no) del Chian ti venne pro mul ga to
da Co si mo III già nel 1716. Ma si trat ta va di un Chian ti ben di ver so da quel lo
messo a punto dal ba rone Ri ca so li che, con mi nime di va ria zio ni di uvag gio,
ri cal ca va l’odier no Chian ti Clas si co.

8  Sul ruolo di Ou dart nell’in ven zione dei più noti vini pie mon te si: Ric car di
Can dia ni Anna, Louis Ou dart e i vini no bi li del Pie monte. Sto ria di un en olo go
fran cese, Slow Food edi tore, Bra, 2012.

9  Bia gio li Giu lia na, À la re cherche de la qua li té du vin: le Baron Ri ca so li dans
le Médoc en 1851, in Mayaud Jean- Luc (a cura di) “ Clio dans les vignes. Mé‐ 
langes of ferts à G. Gar rier ”, Centre Pierre Léon- PUL, Lyon, 1998, pp. 103-
116.

10  Ber to li Lu do vi co, Le vigne ed il vino di Bor go gna in Friu li, G.B. Re cur ti,
Ve ne zia, 1747; rist. anast. Forni, Sala Bo lo gnese, 1978.

11  Per il ten ta ti vo del Maggi e per più ampi rap por ti ot to cen tes chi tra vi ti‐ 
col tu ra tos ca na e bor go gno na: Ses ti ni Do me ni co, Delle viti dei vini di Bor go‐ 
gna e dell’ac qua vite, Ti po gra fia Giò Sil ves tri, Mi la no, 1845.

12  Ai pro ble mi di af fi da bi li tà dei dati pro pos ti dall’Istat si so vrap pon go no
quel li de ri van ti dalle va ria zio ni ter ri to ria li. Il rag giun gi men to di li mi ti na zio‐ 
na li vi ci ni a quel li at tua li av verrà solo, come noto, nel 1918.

13  Istat – Serie sto riche, Pro du zione delle prin ci pa li col ti va zio ni le gnose:
vite, olivo e agru mi - Anni 1861-2011 (www.istat.it).

14  Targioni- Tozzetti An to nio, Ali men ta zione e igiene, in “Es po si zione Ita lia‐ 
na te nu ta in Fi renze nel 1861”, II, Re la zione dei giu ria ti (classe I a XII), Fi‐ 
renze, 1864, pp. 167-191, ci ta to in Pe droc co Gior gio, op. cit., p. 319.

15  15 Ques ti ul ti mi col li ma no per al tro con i quasi 29 mi lio ni di et to li tri (dal
com pu to è es clu sa, come ov via mente anche in Toz zet ti, la pro du zione del
Lazio) pro pos ti da Pie tro Maes tri in L’Ita lia eco no mi ca nel 1868, Ci vel li, Fi‐ 
renze, 1868, p. 210.

16  Istat – Serie sto riche, cit.

17  In real tà, in fe zio ni di un certo ri lie vo si re gis tre ran no in al cune zone an‐ 
co ra negli anni Cin quan ta.

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/www.istat.it
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18  Anche in ques to caso non sono dis po ni bi li dati certi. E’ pro ba bile che la
su per fi cie com ples si va col pi ta dal morbo si sia at tes ta ta, te nu to anche
conto dei non in fre quen ti casi di azione della ma lat tia su su per fi ci reim pian‐ 
tate, tra 1,5 e 2 mi lio ni di et ta ri.

19  I tempi lun ghi di pro pa ga zione della fillos se ra in Ita lia si spie ga no pro ba‐ 
bil mente con le spe ci fi ci tà mor fo lo giche della Pe ni so la. In par ti co lare, con le
sue nu me rose bar riere oro gra fiche e con la grande dif fu sione della vi ti col‐ 
tu ra in col tu ra pro mis cua; dis tan za e os ta co li pre sen ti tra le di verse aree vi‐ 
ti cole e basse den si tà col tu ra li avreb be ro cioè ral len ta to la dif fu sione dell’in‐ 
set to.

20  Jac quet Oli vier, Bour geon Jean- Marc, Crise du phyl loxé ra et mu ta tions du
pay sage, in Pé rard Jo ce lyne, Per rot Ma ry vonne (a cura di), “Actes des Ren‐ 
contres du Clos- Vougeot 2009. Pay sages et pa tri moine des pays vi ti coles”,
Centre George Che vrier, Dijon, 2010, pp. 151-162.

21  Dan do lo Fran ces co, Vi gne ti fra gi li. Es pan sione e crisi della vi ti col tu ra nel
Mez zo gior no in età li be rale, Guida, Na po li, 2010. D’altro canto, la spin ta
all’es pan sione del vi gne to trovò ter re no fer tile nella ri du zione dei prez zi dei
ce rea li, le ga ta alla più conve niente im por ta zione di grano dagli Stati Uniti e
dalla Rus sia (Dan do lo Fran ces co, La for ma zione del vi ti col tore nelle cam‐ 
pagne me ri dio na li tra fine Ot to cen to e in izio No ve cen to, in Za ni nel li Ser gio,
Toc co li ni Mario (a cura di), “Il la vo ro come fat tore pro dut ti vo e come ri sor sa
nella sto ria eco no mi ca, atti del Conve gno di studi, Roma, 24 no vembre
2000”, Vita e Pen sie ro, Mi la no, 2002, pp. 357-369.

22  A li vel lo re gio nale si pos so no ci tare le conse guenze sull’espor ta zione dei
vini sardi, pas sate da 44.090 a 3.670 et to li tri (Mura Gio van ni, La lunga sto ria
della vi ti col tu ra sarda. Alla ri cer ca del suc ces so sui gran di mer ca ti in ter na‐ 
zio na li, http://images.ca.cam com.gov.it/f/Sar de gnae co no mi ca/n./n.62000
h.pdf).

23  Musci Giu seppe, I pro ble mi tec ni ci della nuova vi ti col tu ra pu gliese, Re la‐
zione al I° Congres so di Ar bo ri col tu ra Me ri dio nale, Na po li, 1921, http://ww
w.da ra pri.it/vi ni di pu glia/cap_10_2.htm.

24  Musci Giu seppe, cit.

25  Do ned du Giu seppe, The agro- pastoral sys tem in Sar di nia, in Ben car di no
Fi lip po, Fer ran di no Vit to ria, Ma rot ta Giu seppe (a cura di), “Mezzogiorno- 
agricoltura: pro ces si sto ri ci e pros pet tive di svi lup po nello spa zio Eu ro Me‐ 
di ter ra neo”, An ge li, Mi la no, 2011.
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26  Be vi lac qua Piero, Tra na tu ra e sto ria: am biente, eco no mie, ri sorse in Ita‐ 
lia, Don zel li, Roma, 1996, p. 210.

27  In real tà, in Lom bar dia, so prat tut to nelle aree ir rigue, ma par zial mente
anche in quelle della pia nu ra as ciut ta, una contra zione della vi ti col tu ra si
era già spe ri men ta ta a par tire dalla se con da metà del Set te cen to per l’af fer‐ 
mar si di col ture più red di ti zie come quelle fo rag giere, le gate alla tras for ma‐ 
zione ca sea ria, del gelso e del riso (Ro ma ni Mario, Pro du zione e com mer cio
dei vini in Lom bar dia nei se co li XVIII e XIX, in “An nales cis al pines d’his toire
so ciale”, serie I, n. 3, 1972).

28  Ne è un esem pio, tra i più si gni fi ca ti vi, l’es pan sione, a par tire da ques ta
fase, del mer lot in Can ton Ti ci no.

29  Del le game tra fillos se ra, for ma zione e ri cer ca in campo vi ti vi ni co lo è ad
esem pio em ble ma ti ca, tra le altre, la vi cen da dell’al lo ra aus tria co Is ti tu to
Agra rio di San Mi chele all’Adige. Calò An to nio, Ber tol di Le no ci Liana, Pon tal‐ 
ti Mi chele, Scien za At ti lio (a cura di) – Ac ca de mia Ita lia na della Vite e del
Vino, Sto ria re gio nale della vite e del vino in Ita lia. Tren ti no, Fon da zione
Mach – Is ti tu to Agra rio di San Mi chele all’Adige, 2012.

30  Dan do lo Fran ces co, op. cit., pp. 48-69.

31  Failla Os val do, Fumi Giam pie ro (a cura di), Gli agro no mi in Lom bar dia;
dalle cat tedre am bu lan ti a oggi, An ge li, Mi la no, 2006.

32  Ma res cal chi Ar tu ro, La mo der na lotta contro la per ono spo ra, F.lli Ma res‐ 
cal chi, Ca sale Mon fer ra to, 1916.

33  A ques to pro po si to, l’Istat se gna la però come “Nel per io do bel li co e in
quel lo im me dia ta mente suc ces si vo le stime delle pro du zio ni fu ro no ef fet‐ 
tuate te nen do conto dei dati for ni ti dagli enti pre pos ti alla dis ci pli na dei
consu mi e alla dis tri bu zione di ge ne ri ali men ta ri. Si può pre su mere, per tan‐ 
to, che le stime pro dotte fos se ro af fette da si gni fi ca ti vi er ro ri di sot to va lu ta‐ 
zione” (www.istat.it – serie sto riche, sto ria delle fonti, su per fi cie e pro du‐ 
zione agri co la).

34  Istat – Serie sto riche, Su per fi cie delle prin ci pa li col ti va zio ni le gnose:
vite, olivo e agru mi - Anni 1921-2011 (www.istat.it).

35  Maffi Lu cia no, Sto ria di un ter ri to rio ru rale. Vigne e vini dell’Oltrepò pa‐ 
vese, An ge li, Mi la no, 2010, p. 150.

36  Vi nel li Mar cel lo, La bo ni fi ca di Ter ral ba, e il Vil lag gio Mus so li ni, in “Le vie
d'Ita lia e dell'Ame ri ca La ti na”, Tou ring Club Ita lia no, aprile 1929, pp. 421-430.
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L’im pian to venne per al tro in gran parte rea liz za to con l’uti liz zo di vi ti gni
conti nen ta li, come il San gio vese e il Treb bia no.

37  In izia tive, come altre, ri con du ci bi li all’in fluente fi gu ra di Ar tu ro Ma res‐ 
cal chi, Sot to se gre ta rio all’Agri col tu ra dal 1929 al 1935 e fon da tore, già nel
1891, della “So cie tà degli En otec ni ci Ita lia ni”, oggi “As so cia zione En olo gi En‐ 
otec ni ci Ita lia ni”. Ac can to alle in izia tive ci tate, va anche ri cor da ta la Mos tra
Mer ca to del Vino Ti pi co ita lia no, te nu ta si nella sua prima edi zione a Siena
nel 1933.

38  Vedi nota pre ce dente.

39  Mi nis te ro delle po li tiche agri cole, ali men ta ri e fo res ta li, 1963/2013 - 50
anni di DOC Ita liane, marzo 2013, www.po li ti chea gri cole.it.

40  Legge 1266 re cante “Prov ve di men ti per la vi ti col tu ra e la pro du zione vi‐ 
ni co la”.

41  Mi nis te ro delle po li tiche agri cole, ali men ta ri e fo res ta li, cit.

42  Agli esat ti es tre mi del per io do stan no il mi ni mo di 29.300 et to li tri toc ca‐ 
to nel 1945 e il mas si mo (di sempre) di 86.500 et to li tri re gis tra to nel 1980.

43  Pro ba bil mente com plice l’ele va to prez zo del sol fa to di rame.

44  Uni ver si tà degli Studi di Fi renze - Di par ti men to di Eco no mia Agra ria e
delle Ri sorse Ter ri to ria li, Re la zione fi nale della ri cer ca “Im pat to della ris‐ 
trut tu ra zione vi ti co la tos ca na all’in ter no dell’or ga niz za zione co mune di
mer ca to del vino (OCM) is ti tui ta dal Reg. (CE) 1493/99”, res pon sa bile prof.
Ro ber to Po li do ri.

45  Istat – Serie sto riche, Su per fi cie delle prin ci pa li col ti va zio ni le gnose:
vite, olivo e agru mi - Anni 1921-2011 (www.istat.it).

46  E quel la, nel 1964, del “Co mi ta to na zio nale vini” (più pro pria mente, “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 dei vini”).

47  Le prime DOC, ri co nos ciute pro prio in quell’anno, sono quelle di: “Is chia
bian co, rosso e su per iore”, “Ver nac cia di San Gi mi gna no”, “Est! Est! Est! di
Mon te fias cone” e “Fras ca ti”. Per le prime DOCG (De no mi na zione di Ori gine
Control la ta e Ga ran ti ta), “Bru nel lo di Mon tal ci no” e “Vino No bile di Mon te‐ 
pul cia no”, bi so gnerà at ten dere il 1980.

48  Ne sono un esem pio i re go la men ti CEE (816 e 817) del 1970, con i quali si
in di vi dua di fatto la nas ci ta dell’OCM vino. Tra le mi sure del Re go la men to
816/70, pure in un qua dro in di riz za to verso le pro du zio ni di qua li tà, non
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ven ne ro pre vis ti quei contin gen ta men ti che, pur ri chies ti dalla Fran cia,
avreb be ro forse conte nu to la si tua zione di strut tu rale ec ces so pro dut ti vo
che an co ra oggi ca rat te riz za il set tore. Un par ziale ria de gua men to si os ser‐ 
va con i re go la men ti (1162 e 1163) del 1976, che im pon go no il di vie to di rea liz‐ 
za zione di nuovi im pian ti e pre ve do no contri bu ti all’es tir pa zione.

49  I dati se gna la no per l’Ita lia consu mi pro- capite at tor no ai 37 litri annui
(2012), in cos tante di mi nu zione. An co ra nel 2000 ques ti si at tes ta va no a 54
litri annui (OIV, Sta tis ti cal re port on world vi ti vi ni cul ture, 2013, in
www.oiv.int).

50  Istat – Serie sto riche, Su per fi cie delle prin ci pa li col ti va zio ni le gnose:
vite, olivo e agru mi - Anni 1921-2011, (www.istat.it).

51  Bac ca glia Marco, Il va lore della pro du zione di vino in Ita lia, in http://ww
w.in ume ri del vi no.it.

52  Una parte non tras cu ra bile di tali su per fi ci è però des ti na ta alla pro du‐ 
zione di uva da ta vo la.

53  Un’ana li si a scala re gio nale del rap por to tra pro du zio ni DOP e altri vini è
conte nu ta nell’ar ti co lo di Ba va res co Luigi, Pe cile Mario, Za va glia Car me lo,
Evo lu zione della piat ta for ma am pe lo gra fi ca in Ita lia, in ques to stes so vo‐ 
lume.

54  Bac ca glia Marco, cit.

Italiano
Que sto ar ti co lo pre sen ta una sin te si dell’evo lu zio ne dello spa zio vi ti vi ni co lo
ita lia no, e della sua pro du zio ne, dalla se con da metà dell’Ot to cen to ai gior ni
no stri. E’ nel corso di que sti 150 anni che i ter ri to ri a de sti na zio ne vi ti vi ni co‐ 
la del Paese vanno as su men do, pur man te nen do si evi den ti al cu ni ele men ti
di continuità con le di ver se eredità pre- unitarie, quei ca rat te ri che ne con‐ 
trad di stin guo no la di men sio ne, quan ti ta ti va e qua li ta ti va, at tua le. At tra ver so
l’ana li si delle tappe fon da men ta li di tale per cor so, si met te ran no a fuoco le
fasi più pro ble ma ti che, le co stan ti e al cu ne ten den ze di medio e lungo ter‐ 
mi ne di una delle attività eco no mi che mag gior men te rap pre sen ta ti ve
dell’Ita lia nel mondo.
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