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In tro du zione
L’Ita lia, in sieme alla Fran cia, è tra di zio nal mente il Paese del vino e si
al ter na con essa per il ri co nos ci men to an nuale di primo pro dut tore
mon diale, nel 2013 as se gna to all’Ita lia con 45 mi lio ni di et to li tri.

1

I vi gne ti co pro no gran parte della sua su per fi cie, tro van do condi zio ni
fa vo re vo li dal punto di vista al ti me tri co – metà del ter ri to rio è col li‐ 
nare – pe do lo gi co (data l’ampia va rie tà dei ter re ni, in pre va len za di
ori gine se di men ta ria) e cli ma ti co, gra zie alla mi tez za me di ter ra nea.
Pie monte, Ve ne to e Tos ca na de ten go no le de no mi na zio ni più pres ti‐ 
giose.

2

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Il paesaggio vitivinicolo dell’Orvietano, un territorio a spiccata specializzazione produttiva

Licence CC BY 4.0

Sto ri ca mente, il consis tente po po la men to delle aree col li na ri ha
contri bui to allo svi lup po delle tec niche vi ti cole che, se pret ta mente
le gate ad un’eco no mia di tipo fa mi liare fino alla metà del se co lo scor‐ 
so, in izia no poi a di ver si fi car si e a po ten ziare il ren di men to per una
pro du zione vi ni co la di sempre mag giore im por tan za com mer ciale.

3

La pro du zione di uva da ta vo la si concen tra per la quasi to ta li tà
nell’Ita lia me ri dio nale e in due sole re gio ni, Pu glia e Si ci lia (con la
prima che copre ad di rit tu ra il 75% del to tale); di conse guen za, è com‐ 
pren si bile vi sia stata rag giun ta una forte omo lo ga zione clo nale. La
vi ti col tu ra da vino si es tende in vece pra ti ca mente in tutte le re gio ni,
dando così la pos si bi li tà di un’es tre ma dif fe ren zia zione delle culti var e
dei me to di di pro du zione im pie ga ti, date le di ver si tà ris con trate in
quan to a la ti tu dine e condi zio ni morfo- climatiche.

4

Ciò era va li do per l’an ti chi tà, quan do le va rie tà iden ti fi cate come lo‐ 
ca li ris pon de va no al me glio ai condi zio na men ti na tu ra li (ed erano
quin di re sis ten ti al fred do nelle aree più ri le vate, a tarda ma tu ra zione
nelle zone poco as so late…) sod dis fa cen do so prat tut to col lo ca zio ni fi‐ 
na li del pro dot to di li mi ta ta dis tan za (dal consu mo do mes ti co a quel lo
pa dro nale, fino all’in di riz zo re li gio so).

5

La cres cente spe cia liz za zione pro dut ti va che ca rat te riz za, quale
conse guen za dell’in dus tria liz za zione, so prat tut to gli ul ti mi ses‐ 
sant’anni, porta in izial mente ad una stan dar diz za zione di un’of fer ta
consi de ra ta dalla Co mu ni tà Eu ro pea, già negli anni ’70, su per iore alla
ri chies ta. Il pae sag gio vi ti co lo, quale trat to cultu rale iden ti fi ca ti vo
delle nostre col line, prova però fa ti ca a ri dur si ten tan do quin di, nuo‐ 
va mente, la via della di ver si fi ca zione.

6

Se guire con esat tez za il pas sag gio dalla col tu ra pro mis cua a quel la
spe cia liz za ta non è fa cile. Nei Ca tas ti agra ri dei primi de cen ni del
‘900 – ma anche nei più an ti chi Sta tu ti co mu na li – ven go no uti liz zate
es pres sio ni dal si gni fi ca to non uni vo co (vigna, vite ar bus ti va…) per in‐ 
di care se la vite è col tu ra pre va lente con ri fe ri men to al nu me ro di
piante, al loro va lore eco no mi co, alla su per fi cie in ter es sa ta.

7

Il cri te rio più ac cet ta bile di viene, a metà dello stes so se co lo XX, quel‐ 
lo della den si tà col tu rale e tale ri mane fino a tempi re cen ti, quan do
viene de ci so di non ri le vare più l’en ti tà (ormai tras cu ra bile) della col ‐
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Fig. 1 - Su per fi cie vi ti co la in Ita lia dal 1921 al 2011 (ha).

Fonte: Banca dati ISTAT.

tu ra pro mis cua; l’in tro du zione dello sche da rio vi ti co lo co mu ni ta rio
rende poi de fi ni ti va mente non cen si bile tale re si duale pre sen za.

In Ita lia la su per fi cie vi ti vi ni co la mos tra una cres cente es ten sione –
come è evince dalla fig. 1 – fino al 1976, quan do la Co mu ni tà Eu ro pea
in izia a porre un es pli ci to freno a tale dif fu sione. Si ar ri va dunque alla
si tua zione at tuale: l’es ten sione oc cu pa ta dai vi gne ti è in fe riore ad di‐ 
rit tu ra a quel la dei primi de cen ni del ‘900, quan do il pre va lere della
col tu ra pro mis cua es pri me va una dif fu sa at ti vi tà di tipo fa mi liare.

9

Il picco ri fe ri bile agli anni ‘70 si spie ga con l’av ven to della mec ca niz‐ 
za zione, fat tore che mol ti pli ca i ren di men ti azien da li. In Um bria tale
svi lup po av viene in ri tar do, ren den do si ma ni fes ta nel de cen nio suc‐ 
ces si vo.

10
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L’Um bria
La vi ti col tu ra umbra, in te sa quasi es clu si va mente come pro dut trice di
uva da vino, ha una lunga tra di zione, le ga ta stret ta mente all’eco no mia
e alla cultu ra lo ca li. La col li na, abi ta ta fin dall’an ti chi tà, oc cu pa il
70,7% del ter ri to rio re gio nale; ciò ha reso pos si bile la dif fu sione di as‐ 
set ti pro dut ti vi po li col tu ra li ve nu ti meno anche con l’abo li zione
dell’is ti tu to mez za drile.

11

Se l’Um bria offre pae sag gi vi ti co li di ver si, lo si deve alla va rie tà mor‐ 
fo lo gi ca di ques ta re gione, mo del la ta dalla tet to ni ca e dal suc ce der si
di co per ture sca tu rite dalla sol le ci ta zione dei mo vi men ti stes si.

12

Vini dif fe ren ti sono pro dot ti quasi ovunque, tra di zio nal mente anche
in mon ta gna (fig. 4). Il pas sa to pre va lere della po li col tu ra di sus sis ten‐ 
za in am bi to col li nare spie ga la tra di zio nale scel ta di una col tu ra pro‐ 
mis cua, non ché la ri du zione di essa contes tual mente agli in ur ba men ti
degli ul ti mi cin quant’anni. Il vi gne to spe cia liz za to ha nell’Ita lia me ri‐ 
dio nale una tra di zione di più lunga data.

13

Nelle di verse epoche la vite ha co nos ciu to al ter na ti va mente mo men ti
di es pan sione e ar re tra men to, adat tan do si al va riare delle condi zio ni
socio- economiche. In età ro ma na ha un forte avan za men to, mos tran‐ 
do si con una no te vole va rie tà di sis te mi di col ti va zione; du rante il
Medio Evo, in vece, essa re gre disce ovunque man te nen do si so prat tut‐ 
to in am bi to ur ba no e per iur ba no. Si ri duce al lo ra for te mente la col‐ 
tu ra pro mis cua a fa vore di quel la spe cia liz za ta, se pa ra ta dalle altre
col ti va zio ni, mentre con il ri pren dere del di na mis mo co lo niz za tore,
nell’età co mu nale essa ri fio risce.

14

Negli Sta tu ti co mu na li com pare una stre nua di fe sa della vite, at tua ta
com bat ten do i furti e in co rag gian do con de tas sa zio ni la messa a col‐ 
tu ra, in al cu ni casi resa ob bli ga to ria. Nel ‘500 la po li col tu ra avan za in
Um bria nelle aree più pia neg gian ti, in conse guen za anche alla sis te‐ 
ma zione idrau li ca dei fon do valle; qui l’al be ro ha avuto in più la fun‐ 
zione di ele vare la vite dall’umi di tà del ter re no (Des planques, 2006, tr.
it., p. 691). L’uti liz zo di al be ri, consi de ra to come un ec cel lente in ves ti‐ 
men to, si dif fonde pro gres si va mente du rante la se con da metà di tale
se co lo.

15
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La col tu ra pro mis cua nel XVII e nei due se co li suc ces si vi ha la sua
mas si ma es pan sione fino a com por tare un ca ri co ar bo reo di den si tà
ec ces si va, contro pro du cente sia per la quan ti tà di ombra ar re ca ta sia
per la ri dot ta es ten sione las cia ta alle altre col ture.

16

Il vi gne to spe cia liz za to prende dunque forma negli anni ’60, anche
gra zie a fi nan zia men ti pub bli ci ri vol ti alle gran di aziende; la L.
2/6/1961 «Piano quin quen nale per lo svi lup po dell’agri col tu ra» in ci ta
alla spe cia liz za zione, in ver ten do l‘in di riz zo confe ri to un se co lo prima
dallo Stato Pon ti fi cio. Dove è stato pos si bile in ter ve nire con ca pi ta li
consis ten ti in ag giun ta al sos te gno pub bli co, è il caso delle gran di
aziende, la tras for ma zione è av ve nu ta più ra pi da mente.

17

Ri guar do l’area che qui si va a trat tare, la spo ra di ci tà di no ti zie af fio‐ 
ran ti per i se co li della mo der ni tà basta per ri cor dare l’es tre mo grado
di spe cia liz za zione che l’Or vie ta no ha conse gui to già nei tempi pas sa‐ 
ti.

18

In di ret ta mente si ac qui sisce il dato nel ri fe ri men to alla pre sen za di
pali di sos te gno, pro pri, a dif fe ren za dell’al be ro, ad una col tu ra com‐ 
mer ciale. Ciò era in di ca to già nello Sta tu to co mu nale del 1581� «Nulli
li ceat au ferre palos neque uites, nec ac ci pere de ali qua vinea nisi
esset Do mi nus uel la bo ra tor, uel cum li cen tia Do mi ni uel la bo ra to ris
sub pæna quinque li bra rum: & si quis non habes ui neam pro priam uel
co duc tam, & fue rit re per tus de ferre palos aut vites pos sit pu ni ri
eadem pœna ac si fuis set re per tus illos uel illas ac ci pere de alie na
vinea, nisi ali ter pro ba bi tur» (Sta tu to rum Ci vi ta tis Urbis Ve te ris vo lu‐ 
men, 1983, rist. anast, p. 238).

19

La pre sen za del vi gne to spe cia liz za to è in equi vo ca bil mente re gis tra ta
nel primo Cen si men to na zio nale dell’agri col tu ra nel 1961; qui il dato
ap pare dis tin to da quel lo re la ti vo alla col tu ra pro mis cua.

20

Si evi den zia no per tale data va lo ri molto più ele va ti nella pro vin cia di
Per ugia, la cui es ten sione è 2/3 del ter ri to rio re gio nale. La fig. 2 mos‐ 
tra la dis tri bu zione della su per fi cie spe cia liz za ta al 1961 per clas si
d’am piez za azien dale.

21

Si os ser va per Per ugia una pre sen za molto mag giore nella fas cia in‐ 
ter me dia, com pre sa da 5 a 20 ha di es ten sione, dove si concen tra più
della metà, il 58,4% della su per fi cie com ples si va. Nella pro vin cia di
Terni, a fronte di va lo ri com pren si bil mente in fe rio ri, la dis tri bu zione

22
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Fig. 2 - Su per fi cie a vi gne to spe cia liz za to (ha) per clas si d’am piez za azien dale (ha) in Um bria
nel 1961.

Fonte: ISTAT, 1° Cen si men to dell’agri col tu ra, Roma,1961.

è più omo ge nea: più re go lare è l’an da men to del dato tra 2 e 50 ha di
es ten sione, in cui si dis tri buisce il 76,1% della vi ti col tu ra spe cia liz za ta.

Nelle clas si es treme (0-2 e >50 ha) la pre sen za è per cen tual mente più
alta nella pro vin cia di Terni che in quel la di Per ugia: 16,1% nella prima
contro 8,4 nella se con da nelle aziende di mo deste di men sio ni e 7,6
contro 4,5 in quelle più gran di.

23

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/824/img-2.jpg


Il paesaggio vitivinicolo dell’Orvietano, un territorio a spiccata specializzazione produttiva

Licence CC BY 4.0

Fig. 3 - Su per fi cie azien dale media a vi gne to spe cia liz za to (ha) in Um bria nel 1961.

Fonte: ISTAT, 1° Cen si men to dell’agri col tu ra, Roma,1961.

Come si evince dalla fig. 3, l’an da men to della su per fi cie azien dale
media per classe d’am piez za ha un com por ta men to es tre ma mente si‐ 
mile – sia pure più re go lare per Terni - fino alla classe 20-50 ha. Da
quel la suc ces si va si ha una fles sione per Per ugia e, al contra rio, un
picco es po nen ziale per Terni evi dente nelle due più gran di clas si, l’ul‐ 
ti ma in par ti co lare. In ques ta, la su per fi cie azien dale media a vi gne to
spe cia liz za to è in fat ti ad di rit tu ra pari a 3,4 ha.

24

Si trat ta ef fet ti va mente di poche aziende: hanno am piez za su per iore
a 100 ha solo 7 aziende in cui si concen tra no 23,8 ha di vi gne to spe‐ 
cia liz za to. Nella pro vin cia di Per ugia, nelle 29 aziende su per io ri a 100
ha di es ten sione, il vi gne to pre sen ta in vece una di men sione media
mi nore, pari a 1,5 ha.

25
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Fig. 4 - Dis tri bu zione per fas cia al ti me tri ca della su per fi cie vi ti co la (ha) in Um bria nel 1961.

Fonte: ISTAT, 1° Cen si men to ge ne rale dell’agri col tu ra, Roma, 1961.

In ter es sante anche quan to evi den zia to a fig. 4, dove emerge una pre‐ 
sen za della vi ti col tu ra spe cia liz za ta che è, al 1961, quasi uguale nella
dis tri bu zione al ti me tri ca in pro vin cia di Per ugia, dove anzi in mon ta‐ 
gna si rag giun go no va lo ri di su per fi cie spe cia liz za ta più alti. Nella
pro vin cia di Terni la pro du zione si concen tra in vece in col li na.

26

Nel Cen si men to se guente (1970) l’ISTAT mo di fi ca il cri te rio di mi su ra‐ 
zione per la vi ti col tu ra spe cia liz za ta, ren den do dif fi cile la com pa ra‐ 
zione dei dati con quel li re gis tra ti nel de cen nio pre ce dente (Me lel li et
Per ari, 1973).

27

Si se guo no co munque i dati ef fi ca ce mente ela bo ra ti dalla Ca me ra di
Com mer cio di Terni, che nel 1975 tenta un in qua dra men to dei dati
cen sua ri a li vel lo com pren so riale, evi den zian do an co ra per la vite
l’en ti tà delle col ture prin ci pale e se con da ria (fig. 5).

28

Il ri sul ta to è in ter es sante: nel com pren so rio Or vie ta no l’es ten sione
della col tu ra de fi ni ta come prin ci pale (pura e pre va lente) ri sul ta su‐ 
per iore a quel la se con da ria, va lu ta ta pari a 6.171,42 ha contro 3.501,67;

29
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Fig. 5 - Es ten sione vi ti co la (ha) come col tu ra prin ci pale e se con da ria nel com pren so rio or- 
vie ta no, nelle due pro vince e in Um bria nel 1970.

Fonte: ela bo ra zione da Al ci ni, 1975.

a li vel lo pro vin ciale i va lo ri di col tu ra prin ci pale e se con da ria si equi‐ 
pa ra no, a dif fe ren za di quan to av viene nella pro vin cia di Per ugia.

Nel 1970 Or vie to e i co mu ni che fun go no da co ro na pro dut ti va mos‐ 
tra no quin di un grado di spe cia liz za zione non pre sente al trove nella
re gione; unico as pet to do lente è la ve tus tà degli im pian ti. No nos tante
sia evi den zia to un ele va to grado di spe cia liz za zione, ben il 50,8%
delle viti ha un’età su per iore a trent’anni (nella col tu ra se con da ria tale
rap por to rag giunge tut ta via ad di rit tu ra l’82,4%).

30

Si sot to li nea in oltre l’es ten sione vi ti co la dell’Or vie ta no ris pet to a
quel la dell’in tera pro vin cia. Di fatto, il solo co mune di Or vie to con
2.836,32 ha nel 1970, de tiene la più ampia su per fi cie a vite ris pet to
agli altri co mu ni dell’’Um bria.

31

La su per fi cie in col tu ra prin ci pale pre sen ta, come si vede an co ra nella
stes sa fi gu ra, va lo ri as so lu ti quasi ugua li nelle due pro vince, che
hanno però, lo si ri cor da, es ten sione ter ri to riale ben di ver sa. Per i

32
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tempi suc ces si vi non è più pos si bile scor po rare la col tu ra non spe cia‐ 
liz za ta, co munque sog get ta ad una ra pi da re gres sione.

An co ra nel 1986, un’ela bo ra zione della CCIAA di Terni ri por ta una dis‐ 
tri bu zione areale dis tin ta tra spe cia liz za ta e pro mis cua, che confer ma
la su pre ma zia del co mune prin ci pale per l’Or vie to clas si co, e la dis tri‐ 
bu zione più uni forme tra i co mu ni del com pren so rio a de no mi na‐ 
zione Or vie to. Nell’Or vie to clas si co la col tu ra ri sul ta es sere quasi in‐ 
ter amente spe cia liz za ta. Lo stes so stu dio ri por ta in oltre i dati della
pro du zione vi ni co la, che ri sul ta es sere pari a 85.392 hl per l’Or vie to
clas si co e di 25.141 hl per l’Or vie to 1.

33

Il primo va lore si deve in primo luogo al co mune prin ci pale (58.848 hl,
il 68,9% del to tale); nell’Or vie to la dis tri bu zione pro dut ti va è più uni‐ 
forme e si ha anzi una mag giore concen tra zione nel co mune di Fi culle
che non in quel lo di Or vie to.

34

Ar ri van do dunque all’at tua li tà, al Cen si men to 2010 la su per fi cie media
azien dale è pari, a li vel lo na zio nale, a 1,6 ha, con un va lore più che
rad dop pia to se si confron ta con quel lo del 1982 (quan do era 0,7) e del
2000, quan do an co ra era 0,9.

35

Se ques to pro ces so ri ve la una contra zione nel nu me ro delle aziende
meno com pe ti tive, pur tut ta via nas conde il per sis tere di ampie dif fe‐ 
renze a li vel lo re gio nale 2. Se nel 1982 le più ampie di men sio ni medie
si col lo ca va no nell’Ita lia me ri dio nale (la Pu glia con 1,2 e la Si ci lia con
1,1), le stesse re gio ni mos tra no oggi un in cre men to più de bole.

36
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Fig. 6 - Aziende vi ti cole e re la ti va su per fi cie nei co mu ni dell’Um bria (2010).

Fonte: ISTAT, 6° Cen si men to dell’Agri col tu ra, Roma, 2010.

L’Um bria, che de te ne va nel 1982 un va lore di am piez za mo des to (0,5
ha) mos tra da un punto di vista evo lu ti vo un com por ta men to del tutto
si mile a quel lo delle altre re gio ni dell’Ita lia cen trale. La di men sione
media è oggi pari a 1,1 ha, di poco in fe riore a quel la na zio nale. Tra le
due pro vince si ris con tra una dif fe ren za: Per ugia pre sen ta 1,07 ha di
su per fi cie azien dale media e Terni 1,20.

37

In fig. 6 si pre sen ta un gra fi co re la ti vo al nu me ro delle aziende vi ti‐ 
cole e alla re la ti va su per fi cie, a li vel lo co mu nale. E’ di im me dia to ri sal‐ 
to l’es ten sione ri le va ta nel co mune di Or vie to, net ta mente su per iore a
qua lunque altra.

38

Può dunque es sere op por tu no in ol trar ci più di ret ta mente nell’esem‐ 
pli fi ca zione dell’area or vie ta na, cui si deve a tutt’oggi la mag giore
concen tra zione re gio nale di vi gne ti in col tu ra spe cia liz za ta.

39

L’area vi ti vi ni co la or vie ta na
L’agro no mo Gior gio Ga ra vi ni, is pet tore del Mi nis te ro dell’Agri col tu ra
in ca ri ca to nel 1931 di de li mi tare l’area di pro du zione del «vino ti pi co»
così si es pri me va in una sua re la zione: «il vino d’Or vie to è ce lebre per
aver al lie ta to fino da an ti chis si mo tempo mense illus tri di Papi, Prin‐

40
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ci pi e Por po ra ti. Per es sere stata la Città di Or vie to re si den za Pa pale,
de ri va ro no fre quen ti re la zio ni con Roma, per modo che verso ques ta
Città par ti va no spes so i ba ri li del ce lebre vino des ti na ti a uo mi ni emi‐ 
nen ti» (Ga ra vi ni, 1933, p. 227).

La no to rie tà dell’Or vie to pro ba bil mente non ne ces si ta di sot to li nea‐ 
ture. Si de si de ra solo ri cor dare la conti nui tà tem po rale di una pro du‐ 
zione che, tro van do fa vo re vo li condi zio ni in quan to a es po si zione, na‐ 
tu ra e as set to dei ter re ni, non ché po si zione ris pet to alle mag gio ri
rotte com mer cia li, pro segue senza in ter ru zio ni dall’età etrus ca fino
ad oggi.

41

Tes ti mo nianze ma te ria li ne sono i resti del porto ro ma no di Pa lia num
e le an fore vi na rie rin ve nute alla confluen za del F. Pa glia nel Te vere
pres so Ba schi, du rante scavi ef fet tua ti negli anni 1889-90 pres so la
Te nu ta di Cor ba ra.

42

In for ma zio ni sull’es ten sione ter ri to riale della col tu ra sono già de su‐ 
mi bi li dal Ca tas to del 1292, che ri le va nell’Or vie ta no la dif fu sa pre sen‐ 
za della vite, per tale data non pen sa bile al trove in Um bria.

43

Si può dunque ri flet tere sul grado di spe cia liz za zione as sun to dalla
col tu ra, confer ma to dalla consta ta zione re la ti va ad una ri dot ta va rie tà
clo nale, che per altre parti della re gione tro via mo molto più sfac cet‐ 
ta ta, anche nella più re cente at tua li tà (Giac chè, 2009).

44

Il pre va lente uso di pali al posto del sos te gno vivo, cui si è già ac cen‐ 
na to, è un altro mo ti vo di ri fles sione sulla na tu ra com mer ciale della
vi ti vi ni col tu ra or vie ta na, già evi dente nel XVI se co lo.

45

E’ so prat tut to nella prima metà del ‘300, a se gui to di un forte in cre‐ 
men to della do man da, che si as siste all’avan zare della su per fi cie vi ta ta
e ad una cres cente dif fu sione di vini pre gia ti.

46

Da ri mar care è l’in tro du zione di vi ti gni non au toc to ni come il treb bia‐ 
no che, ci ta to in un contrat to d’af fit to già nel 1282, era già ar ri va to,
nel 1334, ad oc cu pare buona parte dello spa zio cir cos tante la città
(Ric cet ti, 2008, p. 151).

47

L’au to ri tà co mu nale si adoperò, come è do cu men ta to fin dal XIV se‐ 
co lo, in una po li ti ca di tu te la dell’at ti vi tà vi ni co la: fa ci li ta zio ni fis ca li
erano state messe in atto – se ne ha no ti zia dagli sta tu ti e dai re gis tri
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della Col let ta di Or vie to – nei confron ti del vino in tro dot to in città
(Va que ro, 2012, p. 45).

Anche il po ten zia men to della do man da ve ni va in co rag gia to; si ri por ta
per il se co lo XV il noto esem pio del can tiere per la fab bri ca del
Duomo, quan do la re tri bu zione ad ar tis ti e ma no va li era stata pat tui ta
non solo in forma pe cu nia ria ma es pli ci ta mente com pren si va di una
for ni tu ra in vino or vie ta no (Me lel li e Mo ret ti, 2004; Va que ro, 2012, p.
66).

49

E’ in ter es sante, oltre che ri cor dare la com par sa nel tempo di tes ti mo‐ 
nianze ma te ria li, sot to li neare i ri chia mi alla spe cia liz za zione col tu rale
che è pos si bile evin cere dalle fonti ca tas ta li.

50

Dopo al terne for tune, nel XIX se co lo l’Or vie to gode ormai di una no‐ 
to rie tà in ter na zio nale, sot to li nea ta anche nella let te ra tu ra; si ri man da
per ques to ad esem pio ai So net ti del Belli, dove com pare più volte il
ri fe ri men to ad esso come vino di festa (Me lel li e Mo ret ti, 2004, pp.
20-21). Il Ca tas to Gre go ria no ri le va dis tin ta mente nello stes so se co lo
la pre sen za di vi gne ti spe cia liz za ti, dif fu sa so prat tut to a nord della
città (Su ga no, Ca nale).

51

Nel se co lo pre ce dente era stata ef fet tua ta una va lu ta zione dei ter re ni
vi ta ti or vie ta ni, va lu tan do come mi glio ri quel li ubi ca ti nel cen tro cit‐ 
ta di no (Va que ro, 2012, p. 69). Ugual mente di ot ti ma qua li tà erano stati
re pu ta ti di ele va to va lore ca tas tale i ter re ni di Ca pret ta, del Cas tel lo
della Sala e di Mon te ru bia glio.

52

Il vo lume di pro du zione, va lu ta to con il metro at tuale, di ven ta tut ta via
si gni fi ca ti vo solo alle so glie del ‘900. La can ti na Bigi è ri cor da ta fin dal
1880 per gli sfor zi com piu ti nella mo der niz za zione dell’ap pa ra to pro‐ 
dut ti vo e dis tri bu ti vo, non ché per i ri co nos ci men ti qua li ta ti vi ot te nu‐ 
ti. E’ al lo ra che si pon go no le basi per l’in dus tria liz za zione del com‐ 
par to, dopo al per io do di crisi evi den zia ta da un forte avan za men to
della col tu ra pro mis cua ris pet to a quel la spe cia liz za ta (Va que ro,
2012).

53

In oltre, sul fi nire dell’ ‘800, in izia no a sus se guir si es po si zio ni mi ran ti a
far co nos cere i vini umbri al di fuori del contes to lo cale. Le ditte or‐ 
vie tane Si mon ci ni e Pe tran ge li Ur ba ni e C. ven ne ro in si gnite di pres‐ 
ti gio si ri co nos ci men ti, ac quis tan do il po si zio na men to in ter na zio nale
dei pro pri vini: “Le pub bli ci tà rac con ta no, ad esem pio, che la ditta Pe ‐
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tran ge li Ur ba ni e C. pos se de va uno sta bi li men to en olo gi co at trez za to
con i più mo der ni mac chi na ri des ti na ti alla pro du zione di vini fini di
lusso bian chi, pro dot ti con le mi glio ri uve lo ca li, vino in bot ti glia,
secco spe ciale “da pesce”, vino in fia schi e vini spu man ti spe cia li tà Or‐ 
vie to cham pagne … Nella mos tra di Roma del 1895 ri tro via mo la ditta
“Pe tran ge li Ur ba ni e C.” di Or vie to con un “bian co secco pesce” che
nulla aveva da in vi diare ai vini fran ce si o re na ni di gusto fine e de li ca‐ 
to” (Va que ro, 2012, p. 150-151).

Si ri cor da an co ra l’es po si zione di Pa ri gi del 1900, in cui l’Or vie to
emerse come unico rap pre sen tante re gio nale, an co ra con la Pe tran‐ 
ge li Ur ba ni e C., sia con la qua li tà “su per iore” che con l’”ama bile”.

55

I nu me ro si premi sono es pres sione di una qua li tà rag giun ta anche at‐ 
tra ver so im por tan ti opere di mo der niz za zione degli sta bi li men ti pro‐ 
dut ti vi. Fat tore di mo der niz za zione è poi la cos ti tu zione delle can tine
so cia li; nei primi anni ’30 del ‘900 ve ni va rea liz za to l’en opo lio di Al le‐ 
ro na, sorto per per met tere l’am mas so di uve da parte di pic co li e
medi vi ti col to ri. Ma è so prat tut to nel se con do do po guer ra che
prende forza l’idea di po ten ziare la forma conso cia ta: “Nel 1969, in oc‐ 
ca sione della set ti ma mos tra dei vini dell’Ita lia cen trale, che si svolse
a Or vie to, nello stand al les ti to dalla Co ope ra ti va vi ni co la Colli or vie‐ 
ta ni si po te va leg gere, scrit to a ca rat te ri cu bi ta li: “Una mo der na or ga‐ 
niz za zione di pro dut to ri al ser vi zio della qua li tà”- Il fu tu ro sem bra va
af fi da to alla co ope ra zione” (Va que ro, op, cit., p. 216).

56

Dalla già ci ta ta re la zione del Ga ra vi ni emer go no ri fles sio ni sulla pro‐ 
du zione di in izio se co lo, che consta va, se con do il Ca tas to agra rio del
1910, di 60.009 q di uva pro dot ti nella “zona col li nare di Or vie to”. Di
ques ti, ap pe na il 5,9% sa rebbe de ri va to da col tu ra spe cia liz za ta; con
ri fe ri men to al solo co mune prin ci pale, egli di chia ra va quin di una pro‐ 
du zione vi ni co la pari a 115.000 hl (di cui il 65,2% sog get to a espor ta‐ 
zione). Ri guar do al “vino ti pi co” le espor ta zio ni, di rette prin ci pal‐ 
mente verso i Paesi dell’Eu ro pa oc ci den tale, cos ti tui va no il 14,3%
dell’in tera pro du zione, che lo stes so agro no moi va lu ta va in tor no ai
28.000 q. A fronte di un consu mo lo cale pari ad un altro 17,9%, la
com mer cia liz za zione di qua li tà ri sul ta va al lo ra es sere di ret ta per il
67,8% verso il resto dell’Ita lia.

57

Ga ra vi ni sot to li nea in oltre l’im por tan za della nas ci ta di un Consor zio
per tu te lare i pro dut to ri - non più di tanto coin vol ti nel pro ces so di
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tras for ma zione - e rea liz zare un in ter fac cia tra essi e il consu ma tore
fi nale.

Lo stes so stu dio so pro pone poi una de li mi ta zione dell’area di pro du‐ 
zione del “vino ti pi co”; gli stes si co mu ni in ter es sa ti sa ran no per tan to
in clu si al mo men to di at tri bu zione della DOC 3. Tra la fine degli anni
’60 e quel la del de cen nio suc ces si vo in Um bria si de fi nisce il qua dro
delle pro du zio ni cer ti fi cate, in linea con quan to ri chies to dalla Co mu‐ 
ni tà Eu ro pea in ter mi ni di ri du zione delle su per fi ci e mi glio ra men to
qua li ta ti vo (re go la men ti 33/79 e 817/70). La tra di zione vi ti co la umbra
si ri ve la va così pron ta in tale epoca a co gliere la sfida qua li ta ti va co‐ 
mu ni ta ria 4.

59

La di ver si fi ca zione col tu rale ris con tra ta nella re gione, cui si è ac cen‐
na to, gius ti fi ca la mol te pli ci tà di ri co nos ci men ti, ri fe ri bi li ad area li di‐ 
ver si per pe do lo gia e cli vo me tria. I vo lu mi della pro du zione cer ti fi ca‐ 
ta mos tra no co munque fin dall’in izio il mag gio peso com mer ciale
dell’Or vie to ris pet to alle altre DOC

60

La si tua zione at tuale pre sen ta un’ampia di ver si fi ca zione pro dut ti va,
che in segue dunque un mer ca to sfac cet ta to e spar so in tutto il
mondo. Si ri flette an co ra sulla mag giore fama dell’Or vie to al di fuori
dell’Ita lia: in real tà le ven dite si dis tri buis co no oggi per metà sul mer‐ 
ca to ita lia no e per l’altra metà verso un’ampia fas cia di Paesi es te ri,
com pren den ti USA, Ca na da, Giap pone, Ger ma nia e Regno Unito.
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Fig. 7 - Nel ter ri to rio dell’Or vie to clas si co il vi gne to spe cia liz za to è ovunque, in ter rot to solo
da im pe di men ti mor fo lo gi ci.

Foto: Do na ta Cas ta gno li (2013).
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Fig. 8 - La na tu ra ar gil lo sa dei ter re ni si evi den zia nelle aree mag gior mente erose e nelle
loro va ria zio ni di co lore dei ter re ni a vi gne to.

Foto: Do na ta Cas ta gno li (2103).

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/824/img-8.jpg
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Fig. 9 . Il lago di Cor ba ra (Ba schi); vi gne ti in primo piano con la dis po si zione dei fi la ri a ca val- 
ca pog gio.

Foto: Do na ta Cas ta gno li (2011).
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Tab. 1 - Et to li tri di vino pro dot ti e im bot ti glia ti nella cam pa gna dell’anno 2012 nell’Or vie ta- 
no.

Fonte: banca dati Va lo ri ta lia.

Per una di sa mi na degli ul ti mi de cen ni si è detto in altra oc ca sione
(Cas ta gno li, 2013), dove si tro va no es presse bre ve mente – oltre ad
una des cri zione dei trat ti ca rat te riz zan ti dell’area vi ti vi ni co la - ri fles‐
sio ni ba sate sulle ul time ri le va zio ni sta tis tiche ef fet tuate da Union ca‐ 
mere. Per l’at tua li tà si fa in vece ri fe ri men to a quan to for ni to da Va lo‐ 
ri ta lia, l’or ga nis mo is ti tu zio nale sorto nel 2009 per far ris pet tare le
nor ma tive co mu ni ta rie in ma te ria di cer ti fi ca zio ni, che esi go no che i
do vu ti control li ven ga no ef fet tua ti da sog get ti terzi 5.
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La tab. 1 es prime dunque i quan ti ta ti vi re gis tra ti nel 2012. Il pre ce‐ 
dente suac cen na to ri le va men to, non ri por tan do i dati re la ti vi all’im‐ 
bot ti glia men to fuori zona, for ni va un qua dro in parte di ver so. Ciò
confe risce la pos si bi li tà di porre l’ac cen to sul man ca to com pi men to di
una va lo riz za zione del pro dot to in dus triale, che fre quen te mente si
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av vale di strut ture più ido nee ubi cate fuori re gione, nella vi ci na Tos‐ 
ca na o co munque al trove in Um bria o anche nel Lazio (ciò non com‐ 
por ta evi den te mente cam bia men ti nella de no mi na zione d’ori gine).

A tale pro po si to, un ri co nos ci men to che in co rag gi, va lo riz zan do lo,
l’im bot ti glia men to in zona è stato di re cente pro pos to (pur se non an‐ 
co ra in veste de fi ni ti va) in sede consor tile 6.

64

Dando uno sguar do ai suc ces si vi dis ci pli na ri si può ri flet tere sui rav‐ 
vi ci na ti ag gior na men ti nor ma ti vi che hanno avuto luogo in tempi re‐ 
cen ti, an zi tut to per am pliare il no ve ro delle de no mi na zio ni. Ci si ri fe‐ 
risce all’is ti tu zione, nel 1998, della DOC Lago di Cor ba ra, mi rante ad
iden ti fi care un sub ter ri to rio di cui si vuole esal tare la pe cu lia ri tà. La
ri chies ta di de no mi na zione sca tu risce dalla vo lon tà di au men tare le
po ten zia li tà di un pro dot to già in di vi dua to dal 1987 come IGT; ciò ha
com por ta to an zi tut to una più ri gi da de fi ni zione della com po si zione
am pe lo gra fi ca.
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Del 1998 è anche l’at tri bu zione della DOC al Rosso Or vie ta no (o Or‐ 
vie ta no Rosso) com pren si vo di un’area che si va quasi a so vrap porre a
quel la dell’Or vie to – ne res ta no es clu si i co mu ni del Vi ter bese, mentre
viene in clu so S. Ve nan zo - onde va lo riz zare anche la pro du zione di
vini rossi. Tale ri co nos ci men to, pur se sog get to anch’esso ad un pro‐ 
gres si vo af fi na men to degli at tri bu ti nor ma ti vi – l’ul ti mo prov ve di‐ 
men to è del 2010 - non è as so lu ta mente pa ra go na bile, per vo lu mi re‐ 
gis tra ti, all’Or vie to clas si co, né all’Or vie to.
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La prima im por tante mo di fi ca al dis ci pli nare ri guar dante l’Or vie to si
ha nel 1990� essa punta ad una mi gliore ca rat te riz za zione del pro dot‐ 
to, ri du cen do la scel ta delle va rie tà am messe; ma è so prat tut to dalla
norma suc ces si va che si in di vi dua pro pria mente la vo lon tà di un in‐ 
nal za men to qua li ta ti vo del pro dot to.

67

Con il nuovo dis ci pli nare un “Or vie to su per iore” può es sere pro dot to
ri du cen do la resa am mes sa a 8 t/ha; ciò è ot te nu to tra mite il po si zio‐ 
na men to dei fi la ri ad al me no 3.000 piante/ha 7. Ques to in di riz zo
viene pro se gui to in tempi re cen ti quan do, nel 2003, è stato in di vi dua‐ 
to il gre chet to come va rie tà prin ci pale am mes sa, che deve cos ti tuire
al me no il 40% del pro dot to (fino a un mas si mo 80%). Oltre a ciò, la
mo di fi ca al dis ci pli nare in tro duce una ul te riore ri du zione della resa:
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Fig. 10 - Det ta glio di un grap po lo par ti co lar mente ben at tac ca to dalla muffa no bile, se le zio- 
na to in azien da dal rullo su cui viene control la ta l’uva ap pe na rac col ta.

Foto: Do na ta Cas ta gno li (2013).

all’Or vie to su per iore si ag giunge dunque la ven dem mia tar di va, con
mas si ma resa di 7 t/ha.

An co ra una mo di fi ca, forse la più in ter es sante, si è re gis tra ta nel 2010
con l’in tro du zione nel dis ci pli nare della muffa no bile, che può es sere
ot te nu ta solo da una resa vi ti co la non su per iore a 5 t/ha.

69

La muffa no bile
La muffa no bile è pro ba bil mente – no nos tante i bassi quan ti ta ti vi al
mo men to re gis tra ti – uno dei fiori al’oc chiel lo della pro du zione or vie‐ 
ta na, con un mer ca to sus cet ti bile di avan za men ti.
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Fig. 11 - I grap po li so vra ma tu ri e at tac ca ti dallaBo tri tis Cy ne rea in un vi gne to nell’areale
dell’Or vie to clas si co.

Foto: Do na ta Cas ta gno li (2013).
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Fig. 12 - La pa ziente cer ni ta di grap po li e acini da des ti nare alla pro du zione della va rie tà
muffa no bile pres so un’azien da dell’Or vie to Clas si co.

Foto: Do na ta Cas ta gno li ( 2013).
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Fig. 13 e 14 - Due im ma gi ni della ven dem mia delle uve des ti nate alla pro du zione di muffa
no bile (22 ot tobre 2013) in un’azien da dell’Or vie to clas si co.

Foto: Do na ta Cas ta gno li (2013).

Le im ma gi ni sopra ri por tate es pri mo no tutto il fas ci no di una col ti va‐ 
zione de ci sa mente pe cu liare, ne ces si ta ria di ade guate ca pa ci tà col tu‐ 
ra li ed en olo giche, pos si bi li tà di in ves ti men ti ma, evi den te mente,
anche pre dis po si zione ri guar do alle condi zio ni na tu ra li.
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L’umi di tà mat tu ti na in sieme al buon grado di ven ti la zione e di in so la‐ 
zione diur na, fa vo rite dalla pre va lente es po si zione a sud- ovest, in
mas si ma parte su ter re ni col li na ri, sono fat to ri ca pa ci di de ter mi nare
condi zio ni fa vo re vo li alla bo tri tiz za zione, al tri men ti de ci sa mente rara
in Ita lia e non fo rie ra al mo men to di pa ra go na bi li ri sul ta ti e di quan ti‐ 
tà di va lore com mer ciale.
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Già il Ga ra vi ni si sof fer ma va sulla ne ces si tà di trat ta men ti da ap por‐ 
tare per bloc care la fer men ta zione di vini dolci sog get ti a lun ghi tra‐ 
spor ti, come si evince dalla des cri zione pre sente nel Dis ci pli nare
dell’Or vie to: “Con ri fe ri men to all’in tro du zione del vino Or vie to» DOC
nella ti po lo gia “muffa no bile” si evi den zia che già nel 1933 il Prof. Ga‐ 
ra vi ni nella des cri zione del vino d’Or vie to co sid det to “ab boc ca to” fa
ri fe ri men to agli scrit to ri ita lia ni di en olo gia e ri por ta che al cu ni ri te‐ 
ne va no più gus to so l’Or vie to dei Sau ternes man can do in essi quel sa‐ 
pore di zolfo, che in vece si ris con tra quasi sempre in ques ti ul ti mi”
(Va que ro, 2012, p. 363).
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Nel 2013, anno a cui si ri fe ris co no le im ma gi ni, la ven dem mia della
muffa no bile è stata pre coce e ab bon dante, gra zie alle pro lun gate
pre ci pi ta zio ni nella tarda pri ma ve ra e al per sis tere di va lo ri ter mi ci
ele va ti nel corso della sta gione. Come si nota in par ti co lare alla fig. 10,
nell’ul ti mo mese le piante sono state in parte de fo liate, per age vo lare
l’es po si zione all’aria dei grap po li.
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Data la no te vole mole di la vo ro col le ga ta a ques ta pro du zione, che si
svolge in ter amente in forma ma nuale - dal conti nuo control lo
dell’avan zare della ma tu ra zione dei sin go li grap po li alla rac col ta e alla
se le zione fi nale - non si può pen sare ad una sua evo lu zione al di fuori
delle poche gran di aziende ca rat te riz zate da ele va ta spe cia liz za zione
dei pro ces si pro dut ti vi. I quan ti ta ti vi com mer cia liz za ti sod dis fa no per
ora un mer ca to for za ta mente di nic chia.
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Fig. 15 - La ven dem mia ma nuale pra ti ca ta pres so l’azien da Ar gil lae (co mune di Al le ro na); la
pre sen za di pali in ce men to per sos te nere le viti os ta co la qui la rac col ta mec ca niz za ta. Sullo

sfon do si scor go no le for ma zio ni ca lan chive che is pi ra no il nome dell’azien da.

Foto: Do na ta Cas ta gno li (2013).

Le aziende e le can tine so cia li
Una pe cu lia ri tà del ter ri to rio or vie ta no è la per sis tente vo ca zione
agri co la, che dal se con do do po guer ra si è an da ta for za ta mente di co‐ 
to miz zan do a fa vore della spe cia liz za zione vi ti vi ni co la e, d’altro canto,
las cian do all’ab ban do no ter re ni già adi bi ti ad un ven ta glio di col ture
ben più ampio.
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Ciò spie ga anche come il qua dro azien dale si com pon ga di poche,
gran di im prese e da una mi riade di pic cole e medie pro prie tà che co‐ 
pro no però in sieme ben il 70% della pro du zione to tale e confe ris co no
le pro prie uve alle due can tine so cia li.

77

Gran di aziende sono quel la del Cas tel lo della Sala, pro prie tà dal 1938
dei mar che si An ti no ri, che de tiene nel ter ri to rio dell’Or vie to clas si co
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https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/824/img-16.jpg


Il paesaggio vitivinicolo dell’Orvietano, un territorio a spiccata specializzazione produttiva

Licence CC BY 4.0

140 ha a vi gne to spe cia liz za to (più un pic co lo oli ve to per esi genze do‐ 
mes tiche). Qui, a par tire dal 1987 si pro duce anche il pre gia to Muf fa to
della Sala.

Im por tante è anche l’azien da Bar be ra ni, af fac cia ta sul lago di Cor ba ra
(co mune di Ba schi), at ti va dal 1961 con 100 ha in ves ti ti a vite di cui 55
in col tu ra spe cia liz za ta. Parte della pro du zione è priva di sol fi ti, qua li‐ 
fi can do si come vino na tu rale. “Cal caia”, muffa no bile pro dot ta in
azien da fin dagli anni ’70, è stata in si gni ta del ti to lo vino dolce
dell’anno 2014 dalla Guida dei vini d’Ita lia del Gam be ro Rosso. L’umi di‐ 
tà è fa vo ri ta dalla pre sen za del lago ar ti fi ciale, rea liz za to negli anni
’60.

79

Nella stes sa zona è Il Cas tel lo di Cor ba ra, azien da già ci ta ta in pre ce‐ 
den za; essa si es tende oggi su 100 ha di vi gne to; gli at tua li pro prie ta ri
condu co no l’azien da dal 1997.
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L’azien da Ar gil lae si trova nel co mune di Al le ro na, ri ca dente nel ter ri‐ 
to rio dell’Or vie to clas si co. Essa si es tende su 70 ha a vi gne to, dopo
l’am plia men to del 1986 con il pas sag gio all’at tuale pro prie ta rio, un im‐ 
pren di tore di Ana gni (FR). Nel de cen nio pre ce dente la pro prie tà era di
mi nore es ten sione: è negli anni ’70, co munque, che l’azien da ac qui‐ 
sisce ca pa ci tà im pren di to riale, pas san do da 2 a 20 ha di su per fi cie vi‐ 
ti co la e in tro du cen do molte delle piante tut to ra in pro du zione.
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Il per sis tere dell’uso di pali di ce men to – in tro dot ti negli anni ’80 pro‐ 
prio con il pas sag gio alla mec ca niz za zione – in real tà è di os ta co lo
alla rac col ta: i pali ven go no sot to pos ti ad una ec ces si va vi bra zione,
ca pace di por tar li al ce di men to. Si pro cede quin di ad una ven dem mia
ma nuale, che al lun ga però i tempi dell’in tera ope ra zione.
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La vigna col ti va ta a treb bia no, pre sen ta ta nella fi gu ra, è al le va ta in
modo da as si cu rare la mas si ma resa. Non è qui evi dente in fat ti, più di
tanto, una ri cer ca qua li ta ti va – pur es sen do nella zona dell’Or vie to
clas si co – se si consta ta come la rac col ta non pre ve da un vero e pro‐ 
prio control lo at ten to dei grap po li; parte dell’uva viene per di più ce‐ 
du ta come ta glio per altre cer ti fi ca zio ni.
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Altre aziende da men zio nare sono la Sas sa ra, at ti va dal 1979 con 55 ha
dis tri bui ti fra più corpi azien da li, pro gres si va mente ac qui sta ti, ubi ca ti
nei co mu ni di Fi culle, Cas ti glione in Te ve ri na e Or vie to.
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La Fat to ria di Ti ti gna no e Sal via no, di pro prie tà dei prin ci pi Cor si ni,
pos siede 50 ha di vi gne to; la Te nu ta Pog gio del Lupo to ta liz za 40 ha di
vi gne to spe cia liz za to. L’azien da Cus to di ha 37 ha di vi gne to mentre la
Tor di ma ro, dal 1998 di pro prie tà di due fa mi glie sviz zere, de tiene 12
ha di vi gne to spe cia liz za to e una can ti na cos trui ta con bloc chi di tufo.
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Quan to es pres so mira in par ti co lare ad evi den ziare la pre sen za di al‐ 
cune gran di im prese e di altre di di men sione media, di ver si fi cate per
età, mo ti va zio ni e forma so cie ta ria.
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Il gros so della pro du zione vi ti co la viene confe ri to co munque, come si
è già es pres so, alle can tine so cia li.
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Di queste la Mon ru bio, pre sente sin dal 1957, è en tra ta in at ti vi tà nel
1966. Com prende 300 soci ed ef fet tua l’im bot ti glia men to dai primi
anni ’90.
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La Car de to, già Co ope ra ti va Vi ti vi ni co la per la zona di Or vie to
(CO.VI.O.) - che in izia la sua at ti vi tà nel 1949 con tre di ci pro dut to ri –
ha as sun to la sua forma at tuale nel 1991; conta at tual mente 350 soci.
Già nel 1975 era stato condot to un primo am plia men to di ques ta can‐ 
ti na, suc ces si va mente all’ot te ni men to della DOC. Nel 1987 i vini pro‐ 
dot ti in can ti na ot te ne va no un pro prio mar chio, mentre solo dal 1994
è av via to l’im bot ti glia men to (con il nome at tuale pre sente dal 2005).
L’obiet ti vo da sempre per se gui to è quel lo di ri durre la ven di ta di
sfuso, che li mi ta la va lo riz za zione del pro dot to.
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Car de to e Mon ru bio sono dunque le due uniche can tine so cia li oggi
pre sen ti, ri sul tan ti dalla fu sione di pree sis ten ti strut ture: da sole esse
rac col go no la mag gior parte della pro du zione e svol go no il ruolo di
sos te gno e com ple ta men to del ciclo pro dut ti vo per l’in sieme di tutte
quelle aziende man can ti di una can ti na pro pria.
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I pochi gran di, sto ri ci pro dut to ri vi ni fi ca no e si as su mo no quin di più
di ret ta mente la res pon sa bi li tà della pro du zione. I soci delle sum men‐ 
zio nate can tine di fatto si li mi ta no a pro durre uve non in ter es san do si
più di tanto al pro sie guo della la vo ra zione; sono per tan to in ter es sa ti
so prat tut to al prez zo che le loro uve pos so no spun tare, ri ca van done
un gua da gno pro por zio nale al solo peso.
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Sa rebbe op por tu no che un’ope ra zione di mar ke ting fosse messa in
atto dalle can tine so cia li mentre il Consor zio, or ga no che ha visto re‐

92



Il paesaggio vitivinicolo dell’Orvietano, un territorio a spiccata specializzazione produttiva

Licence CC BY 4.0

cen te mente smi nuire il pro prio sto ri co ruolo, de tiene co munque ri‐ 
sorse in suf fi cien ti. In oltre un mag giore control lo do vrebbe es sere ef‐ 
fet tua to dalle stesse can tine sulle uve, consi de ran do che molti vi ti col‐ 
to ri pre fe ris co no ri nun ciare ad un mar chio pro prio, af fi dan do si sem‐ 
pli ce mente a quel lo della de no mi na zione co mune.

Conclu sio ni
Des cri vere e cat tu rare con im ma gi ni il ter ri to rio or vie ta no - dell’Or‐ 
vie to clas si co in par ti co lare - è un’ope ra zione senz’altro sug ges ti va.
L’area ha man te nu to una sto ri ca vo ca zio na li tà agri co la, che in parte è
stata causa di mi gra zio ni, di in ur ba men ti e spos ta men ti la vo ra ti vi che
hanno avuto il loro picco con l’ab ban do no dell’is ti tu to mez za drie,
conti nuan do poi a ma ni fes tar si fino a tempi re cen ti. La par cel liz za‐ 
zione e la pol ve riz za zione azien da li at tes ta no il man ca to av ven to di
un com ple to am mo der na men to pro dut ti vo del com par to, no nos tante
la mol te plice pre sen za di fat to ri pre dis po nen ti, na tu ral mente pre sen ti
sul ter ri to rio.
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La vi ti col tu ra spe cia liz za ta è par ti co lar mente evi dente nelle gran di
aziende, ma anche in quelle dei pic co li pro dut to ri che so prav vi vo no
gra zie all’at ti vi tà delle strut ture conso ciate. In ves ti men ti per il mi glio‐ 
ra men to qua li ta ti vo sono pos si bi li, lad dove si di mos tri no dis po ni bi li
ca pi ta li pri va ti, ma ga ri anche pro ve nien ti da in ves ti men ti es ter ni, da
altre aree o ul te rio ri at ti vi tà.
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Tutto ciò ap pare ri fles so anche nel ter ri to rio, che al ter na ri qua dri ad
ele va ta in ten si tà con altri ca rat te riz za ti da ve ge ta zione spon ta nea.
Es tese aree ri na tu ra liz zate si de vo no anche all’esodo ru rale, pre sen‐ 
tan do si un tempo mag gior mente varie e condotte con or di na men ti
po li col tu ra li fi na liz za ti al consu mo fa mi liare. Ciò è evi dente so prat‐ 
tut to se si guar da al ter ri to rio dell’Alto Or vie ta no, dove la vi ti col tu ra è
meno in ten si va e in sieme ad una bassa den si tà in se dia ti va più fa cil‐ 
mente sono pre sen ti aree a forte conte nu to di na tu ra li tà.
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La va rie tà dei vi ti gni uti liz za ti è mi nore che nel resto dell’Um bria; in
ciò si in se risce la re cente ri chies ta di un re cu pe ro di culti var tra di zio‐ 
nal mente usate e ab ban do nate ad di rit tu ra nel Medio Evo, a se gui to
della cres cente spe cia liz za zione pro dut ti va. Ciò può pro ce dere, tra
l’altro, at tra ver so lo stu dio degli area li mi no ri di pro du zione come
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«Albo dei vi gne ti Vini ‘Or vie to Clas si co’
e ‘Or vie to’» (1987), Ras se gna Eco no mi ca,
1, 1987, p. 33.
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aru sia, L’Or vie to. Stu dio per la ca rat te‐ 
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2004, pp. 31-52.
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263.
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DO NA TEL LI Mario, “La vo ca zione vi ti‐ 
vi ni co la in Um bria”, Ras se gna Eco no mi‐ 
ca, 3-4, 1975, pp. 55-56.

GA RA VI NI Gior gio, “De li mi ta zione della
zona di pro du zione del vino ti pi co di
Or vie to”, Nuovi An na li dell’agri col tu ra,
Roma, 1933, pp. 227-274.

GIAC CHÈ Lu cia no, “I Per cor si del Vino.
Ap pun ti per la sto ria della vi ti vi ni col tu‐ 
ra in Um bria, con par ti co lare ri fe ri men‐ 
to al ter ri to rio dei Colli Per ugi ni. Rap‐ 
por to di sin te si delle ri cerche storico- 
antropologiche”, Ar chi tet tu ra del Pae‐ 
sag gio, 21, 2009, all., pp. 17-40

l’Alto Or vie ta no; qui è sempre pre val sa una col tu ra le ga ta pret ta‐ 
mente all’au to con su mo, fatta so prat tut to di rossi ad ele vate rese e di
rari bian chi da des ti nare alle oc ca sio ni di festa.

ll pae sag gio pare des ti na to a non su bire gran di cam bia men ti. In linea
con le di ret tive co mu ni ta rie il mi glio ra men to qua li ta ti vo, qui ul te rior‐ 
mente pos si bile, potrà pro durre va ria zio ni a li vel lo di mi cro pae sag gio
ma senza va riare più di tanto l’as set to at tuale, ferma re stan do anche
la qua li tà degli sfor zi ef fet tua li dalle can tine so cia li.
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L’equi li brio tra spazi des ti na ti a col ture spe cia liz zate e spazi in col ti,
così pe cu liare dell’area, do vrebbe quin di man te ner si in va ria to, a meno
di un ag gra var si dei fe no me ni di in sta bi li tà geo mor fo lo gi ca, altro ele‐ 
men to ca rat te ris ti co dell’Or vie ta no, da spie gare con la dif fu sa pre‐ 
sen za di ter re ni ar gil lo si sempre più es pos ti ai mu ta men ti ter mi ci.
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1  Nel 1974 la pro du zione di vino ti pi co era va lu ta ta pari a 59.000 hl (Al ci ni,
1975).

2  In Friuli- Venezia Giu lia l’in cre men to di su per fi cie è mag giore (da 0,6 nel
1982 a 3,0 nel 2010), così come in Ve ne to (da 0,6 a 2,0) e in Tos ca na (da 0,9 a
2,3).
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ROU DIÉ, Des vi gnobles et des vins à tra‐ 
vers le monde. Hom mage à Alain Huetz
de Lemps, Bor deaux, CERVIN,1996, pp.
535-545.

Id., “L’Or vie ta no”, in TOU RING CLUB
ITA LIA NO, At tra ver so l’Ita lia. Um bria,
Mi la no, 1984, pp. 183-184.

ME LEL LI Al ber to e MO RET TI Mo ni ca,
“La fama del vino di Or vie to nel tempo”,
in Aru sia, L’Or vie to. Stu dio per la ca rat‐ 
te riz za zione vi ti vi ni co la dell’area a
D.O.C. «Or vie to clas si co», Città di Cas‐ 
tel lo, Li to graf, 2004, pp. 13-30.
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3  E cioè Or vie to, Al le ro na, Ba schi, Cas tel Gior gio, Cas tel Vis car do, Fi culle,
Mon tec chio, Fabro, Mon te gab bione, Mon te leone d’Or vie to e Po ra no. Al via no
e Guar dea sono poi ag giun ti nel 1992. In ter es sante è, per quan to ri guar da la
de fi ni zione dell’areale vo ca to, la des cri zione fatta da Eli za beth Car pen tier
nel 1986� “Come il ca tas to del 1292 aveva messo in luce (...) le zone di più alta
concen tra zione vi ti vi ni co la erano le terre poste nel set tore Su dO vest del
ter ri to rio or vie ta no, rese fer ti li dalla pre sen za dei de po si ti vul ca ni ci e com‐ 
prese tra il fiume Pa glia e l’al ti pia no dell’Al fi na, ov ve ro – da Ovest verso Sud
– il pi viere di Al le ro na, Monte Ru bia glio, S. Ab bon dio, Bar da no, S. For tu na to,
Su ga no fino a com pren dere la Te nu ta Ci vi ta tis per poi di ri ger si verso le
terre di Bol se na, Lu bria no e Ci vi tel la d’Aglia no (...) Al di là del fiume Pa glia,
verso Nord, i set to ri in ter es sa ti dalla pre sen za della vite sono il pi viere di Al‐ 
le ro na e, da ques to verso Nor dEst, le col line in pros si mi tà del confine tos ca‐ 
no: Fi culle, Car naio la, Cam por ser vole e Fi ghine. Di ver sa mente, tutta la zona
com pre sa tra il monte Pe glia e la fron tie ra con Todi fino al Te vere e, più in
ge ne rale, a Est del fiume Chia ni, si ri ve la, già nel XIII se co lo, come poco fa‐ 
vo re vole alla vite”.

4  La DOC Tor gia no è is ti tui ta nel 1968, la DOC Colli del Tra si me no nel 1972,
DOC Mon te fal co nel 1979. Altre quat tro DOC sa ran no poi is ti tuite nel corso
degli anni ’80 e atre tre, più due DOCG, nel de cen nio suc ces si vo.

5  Va lo ri ta lia ef fet tua control li sul 60% della cer ti fi ca zione vi ni co la na zio‐ 
nale.

6  Si ag giunge che, dal mo men to che la vi ni fi ca zione dell’Or vie to tra va li ca i
confi ni re gio na li, per spin ger si nella pro vin cia di Vi ter bo è stato di re cente
am plia to a ques ta l’areale in di vi dua to per l’IGP Um bria, in modo da fa ci li tare
so prat tut to le scelte at tuate in tale pro du zione al mo men to della tras for ma‐ 
zione.

7  Si fa qui ri fe ri men to ai D.P.R. 17.04.1990 e 12.10.1992.

Italiano
L’ar ti co lo pro po ne un qua dro della vi ti vi ni col tu ra or vie ta na, ter ri to rio uni‐ 
ver sal men te noto per una spe cia liz za zio ne col tu ra le e pro dut ti va che data
da tempo im me mo ra bi le e che vanta una do cu men ta zio ne fin dall’età etru‐ 
sca. Si pri vi le gia no dun que gli aspet ti at tua li, nel ten ta ti vo di ag gior na re i
dati re la ti vi alla va rie ga ta pro du zio ne, quan ti ta ti va men te si gni fi ca ti va so‐ 
prat tut to nell’Or vie to clas si co, dove la DOC an no ve ra i vini più pre gia ti e
raf fi na ti, quali la ti po lo gia muffa no bi le.
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