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sono inscindibili

• L’accordo sul com m ercio di prodotti agricoli rientra in 
un pacchetto di sette accordi tra Svizzera e UE legati da 
una cosiddetta «clausola capestro». Possono entrare in 
vigore solo in blocco, pena il fallim ento dei pacchetto.

• L’8 ottobre 1999 il Consiglio nazionale e il Consiglio 
degli Stati hanno approvato gli accordi bilaterali rispetti- 
vam ente con 183 voti favorevoli e 11 contrari e 45 voti 
favorevoli e 0 contrari.

• Contro tale decisione e stato indetto un referendum. 
Spetterä quindi al Popolo esprim ersi in m erito
agli accordi bilaterali. Il Consiglio federale ha fissato la 
votazione popolare al 21 maggio 2000.

• In caso di vittoria dei «si», gli accordi entreranno in 
vigore al piü presto il 1° gennaio 2001.



La Svizzera ha stipulato con l ’Unione Europea (UE) sette 
accordi bilaterali che si sono resi necessari dopo il rifiuto 
del nostro Paese di aderire allo Spazio Econom ico Europeo 
(SEE). Tali accordi rappresentano un im portante passo 
verso il m iglioram ento e lo sviluppo di relazioni reciproche. 
Contribuiranno ad assicurare la nostra crescita  econom ica 
e a creare nuovi posti di lavoro, consentendo in futuro 
a persone e aziende svizzere di accedere piü facilm ente al 
m ercato unico europeo.

I sette  accordi incentivano i rapporti tra Svizzera e UE nei 
seguenti settori: libera circolazione delle persone, trasporti 
terrestri, trasporto aereo, ostacoli tecnici al com m ercio, 
appalti pubblici, ricerca e agricoltura. Sette strum enti per 
raggiungere nuovi sbocchi: uno di questi e l ’accordo 
agricolo.
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in cifre

Commercio agricolo con TUE 1999:
______________________________________________ mio. di franchi

5,8 mia. 5000

4000

3000
---------------------  ?nnn

2,2 mia. 1000

0

Im portazioni Esportazioni

Commercio con TUE 1999:
Latte e latticini
______________________________________________ mio. di franchi

446 mio. 400

300
316 mio.

200

100

0

Im portazioni Esportazioni
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Quasi due terzi delle esportazioni svizzere, per un am m on- 
tare com plessivo di 120,7 miliardi di franchi, sono destina- 
te ai Paesi dell’Unione Europea e quattro quinti delle 
im portazioni svizzere provengono dai Quindici. Al confron- 
to, il com m ercio con i Paesi extracom unitari -  ad esempio 
USA o Giappone -  appare piuttosto m odesto. Le cifre 
conferm ano che TUE e il principale partner com m erciale 
della Svizzera.

Questo vale anche per l ’agricoltura. Gli sta ti membri 
dell’UE sono i nostri maggiori acquirenti e fornitori di 
generi alim entari e prodotti voluttuari. Nel 1999 la Svizzera 
ha im portato prodotti agricoli per un valore di 5,8 miliardi 
di franchi, di cui quasi la m etä era rappresentata da 
bevande, vino, frutta, verdura e prodotti floricoli. Molti 
prodotti (ad esem pio: arance, m andarini, lim oni, olive ecc.) 
non possono essere coltivati nel nostro Paese per motivi 
clim atici. Latte e latticin i generano il 5,4 per cento 
dei volume delle im portazioni, pari a circa 316 m ilioni di 
franchi.

Nel 1999 il valore com plessivo delle esportazioni agricole 
svizzere verso l ’UE am m ontava a 2,2 m iliardi di franchi, 
di cui il 19,8 per cento, o 446 m ilioni di franchi, era rappre- 
sentato da latte  e latticin i. Contrariam ente a quanto e il 
caso nel com plesso della bilancia com m erciale dei prodotti 
agricoli, nel settore dei latticin i si registra u n ’eccedenza 
nelle esportazioni a favore della Svizzera.

Paragonato al valore com plessivo della produzione agrico
la, di circa 8 miliardi di franchi, il ricavo delle esportazioni 
assum e un ruolo im portante. Basti pensare che giä oggi un 
litro di latte  svizzero su quattro viene venduto all’estero.
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Necessitä 
di un migliore accesso 
al mercato UE

«  La Svizzera non e u n ’isola. Non possiam o impedire 
che gli sviluppi in atto n ell’UE -  anche in campo agrario 
-  si ripercuotano sul nostro Paese. La Politica agricola 
2002 tiene conto di questa circostanza; sono state infatti 
create condizioni quadro atte a rafforzare la com petiti- 
vitä dell’intera industria agroalim entare elvetica. 
Tuttavia, ciö non basta. Se intendiam o poter contare 
anche in futuro su un’agricoltura vitale e produttiva, 
devono essere dati i presupposti affinche il nostro 
accesso al m ercato dell’UE sia finanziariam ente soppor- 
tabile. L’accordo agricolo migliora tale accesso senza 
lim itare il nostro margine di m anovra nel campo della 
politica agricola. »

M elchior Ehrler,
direttore dell’Unione svizzera dei contadini



370 milion i 
di potenziali clienti

Con la riform a denom inata «Politica agricola 2002» il 
Parlam ento ha preparato opportunam ente il terreno per 
sviluppare u n ’agricoltura sostenibile e conform e alle 
esigenze del m ercato con il chiaro in tento di migliorarne 
la com petitivitä. Una conseguenza della riform a sarä 
l ’allineam ento dei prezzi svizzeri a quelli europei. Occorre 
sfruttare l'accresciu ta  com petitivitä per m antenere 
le quote di m ercato. A tal fine e indispensabile am pliare le 
possibilitä di accesso al m ercato dell’UE.

E’ proprio quanto si otterrä con l ’accordo agricolo che rap- 
presenta un com plem ento adeguato alla Politica agricola 
2002. Nei settori m aggiorm ente esposti alla concorrenza 
com e quelli del formaggio, della frutta e della verdura, 
l ’accordo consente alla Svizzera di accedere in modo ido- 
neo alle sue caratteristiche a un m ercato di oltre 370 milioni 
di potenziali clienti: non dim entichiamo che vicino ai nostri 
confini si trovano grandi agglom erati urbani con forte 
potere d’acquisto com e Monaco, Stoccarda, Lione e Milano.

Le reciproche agevolazioni di accesso ai m ercati aum ente- 
ranno certo anche la pressione concorrenziale sul m ercato 
svizzero, ma in conclusione le possibilitä di sviluppare un 
settore agroalim entare che si fondi su principi im prendito- 
riali superano i rischi. La Svizzera si trova in fatti al centro 
del territorio europeo con il reddito pro capite piü alto, per 
non parlare dell’intero m ercato UE ancora piü vasto. Grazie 
alla sem plificazione delle prescrizioni tecniche nei recipro- 
ci scam bi agricoli, l ’accordo contribuirä a ridurre i costi 
n ell’ambito della produzione e del com m ercio agrari.

Affinche l ’agricoltura svizzera possa sfruttare al meglio 
queste opportunitä, il Parlam ento ha deciso di increm enta- 
re, attraverso la legge su ll’agricoltura, le possibilitä di 
autosostegno atte ad agevolare il finanziam ento di misure 
collettive, quali ad esem pio i provvedim enti per la promo- 
zione dello sm ercio all’estero.
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Un accordo che apre 
interessanti prospettive 
di mercato 
per la Svizzera
L’apertura dei m ercati agricoli si realizza attraverso 
l ’abolizione dei dazi da un canto e l ’allentam ento delle 
prescrizioni tecniche dall’altro. Oggetto dell’accordo sono 
prodotti quali formaggio, yogurt, panna, frutta, verdura, 
liquori e superalcolici, vino, fiori e prodotti floricoli nonche 
determ inate specialitä di carne. Al centro dell’accordo 
vi sono intese specifiche riguardanti il settore caseario, nel 
quäle verrä introdotto il libero accesso al m ercato al 
term ine di un periodo transitorio di cinque anni.

E’ determ inante il fatto che l ’accordo agricolo riguardi 
settori, quali soprattutto quelli caseario e ortofrutticolo, in 
cui la Svizzera dispone di una forte posizione concorren- 
ziale rispetto all’UE. Il riconoscim ento reciproco dei sistem i 
di controllo e delle denom inazioni di qualitä nei settori 
biologico, veterinario e fitosanitario sem plifica e favorisce 
gli scam bi com m erciali. Nel caso di prodotti vitivinicoli, 
liquori e superalcolici si procede alla reciproca tutela delle 
indicazioni di provenienza geografica e delle denom inazio
ni di origine; in base a una com une dichiarazione di in tenti 
si provvederä a tutelare anche gli altri prodotti agricoli.
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Esportazioni 
su misura

Latticini: 

Frutta e verdura:

Floricoltura:

Carne:

Latticini: 

Frutta e verdura:

Floricoltura:

Carne:

La Svizzera puö esportare nell'UE

senza dazi in particolare i seguenti prodotti:

formaggio (vedi pagina 13); 2 0 0 0 1 di panna e yogurt.

3000 t di m ele, 3000 t di pere e m ele cotogne, 1500 t 
di ciliegie, 500 t di albicocche, 4000 t di patate da sem ina, 
1000 t di pomodori, 5000 t di cipolle e porri, 5500 t di cavoli 
e cavolfiori, 5000 t di carote.

prodotti floricoli (ad es. p iante in vaso e ornam entali) 
e fiori recisi.

1200 t di carne bovina essiccata  all’aria.

L'UE puö esportare in Svizzera
senza dazi in particolare i seguenti prodotti:

formaggio (vedi pagina 13).

noci, arance, m eloni, kiwi. Al di fuori del periodo di produ- 
zione indigena: 2000 t di albicocche, 10 000 t di pomodori, 
2000 t di lattuga iceberg, 1000 t di m elanzane, 2000 t di 
zucchine.

tutti i prodotti floricoli eccetto  alberi da frutta a granella 
e a nocciolo il cui quantitativo e lim itato a 60 000 pezzi.

1000 t di prosciutto crudo e 200 t di carne bovina essiccata  
all’aria.



I

Nuove prospettive per l'economia lattiera
«

i
«  I produttori di latte hanno soppesato i vantaggi e i rischi 

derivanti dall’accordo. L’intero assortim ento di formaggi 
svizzeri avrä libero accesso al vasto m ercato europeo. 
Nel settore lattiero il nostro Paese ha un grado di 
autosufficienza pari a oltre il 100 per cento. I formaggi 
esteri sono da tempo presenti in Svizzera. Abbiamo 
pertanto bisogno di esportare. I produttori svizzeri di 
latte  desiderano continuare a produrre il piü possibile: 
dal punto di vista econom ico tale atteggiam ento e 
positivo poiche la produzione lattiera contribuisce 
considerevolm ente ad assicurare l ’approvvigionamento, 
a conservare le basi dell’esistenza nonche a tu telare il 
paesaggio colturale e l ’occupazione decentrata del 
territorio. Inoltre, i produttori di latte  sono convinti che 
con l ’approvazione degli accordi b ilaterali dim inuiranno 
le pressioni ad aderire a ll’UE. Gli unici rischi sono 
rappresentati dall’apertura delle frontiere. A causa degli 
alti margini, il m ercato svizzero e particolarm ente 
ambito dai fabbricanti europei di formaggio. La nostra 
industria casearia sarä spinta a confrontarsi con una 
maggiore concorrenza sul m ercato interno e ad acquisi- 
re quote in m ercati d’esportazione giä saturi. »

Sam uel Lüthi,
direttore dei Produttori svizzeri di latte PSL
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Dal 2006esportazione di formaggi 
esente da dazio

II com m ercio di formaggio dovrä essere esente da dazio 
entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Tale obiettivo sarä raggiunto gradualm ente attraverso le 
seguenti fasi:

1. La Svizzera e TUE ridurranno i dazi tuttora applicati 
del 20 per cento all’anno: se l ’accordo bilaterale entrerä 
in vigore nel 2001, il com m ercio di formaggio sarä esente 
da dazi a partire dal 2006 per entram be le parti.

2. I contingenti a dazio zero concessi a partire d all’entrata 
in vigore dell’accordo saranno aum entati di anno in 
anno. Nelle esportazioni verso l ’UE determ inati tipi di 
formaggio (ad esem pio: il Vacherin Mont d’Or, il Vacherin 
friburghese, il Tete de Moine, il formaggio alle erbe 
glaronese, il T ilsiter e il formaggio grigionese) saranno 
esenti da dazio in quantitä illim itate e con effetto 
immediato.

3. La Svizzera ridurrä progressivam ente l ’importo m assi- 
mo dei contributi all’esportazione fino alla loro com ple- 
ta abolizione nel sesto anno. L’UE rinuncia a tu tte 
le sovvenzioni all’esportazione fin dall’entrata in vigore 
dell’accordo, consentendo cosi a ll’econom ia lattiera 
svizzera di esprim ere appieno le sue potenzialitä.
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Semplificazione 
delle prescrizioni tecniche

Attraverso un reciproco riconoscim ento delle procedure di 
controllo, di riconoscim ento e di am m issione si aboliranno 
ostacoli am m inistrativi e doppioni. Inoltre, la graduale 
arm onizzazione delle prescrizioni tecniche per il commer- 
cio di prodotti agricoli e di m aterie ausiliarie dell’agricoltu- 
ra consentirä di giungere a condizioni quadro piü chiare e 
piü sicure.

Per num erose prescrizioni tecniche sono previste sem plifi- 
cazioni in modo da agevolare le relazioni com m erciali, 
contribuendo cosi a ridurre i costi nei settori della produ- 
zione e della vendita.



Settore fitosanitario .

Alimenti per animali.

Sementi e materiale 

vegetale.

L’accordo definisce m isure contro l ’introduzione e 
la diffusione di organism i nocivi. La creazione di un 
passaporto unificato per le piante consentirä di aum entare 
la responsabilitä personale degli addetti al com m ercio 
e di sem plificare i controlli alle frontiere.

Le prescrizioni uniform i consentiranno di effettuare 
migliori controlli e contribuiranno ad assicurare la qualitä.

Dall’entrata in vigore dell’accordo varrä il reciproco 
riconoscim ento delle disposizioni legali per patate 
e cereali. A seguito di un adattam ento della legislazione 
svizzera, tale riconoscim ento verrä esteso anche 
a barbabietole da zucchero, piante foraggere, sem i oleosi, 
piante da fibra, viti e alberi da frutto. Sono escluse le 
sem enti transgeniche.
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I

I

Vino. Attraverso il reciproco riconoscim ento delle legislazioni 
saranno protette le denom inazioni geografiche e tradizio- 
nali. A tal fine vengono stilate  liste  comuni. Dopo un 
periodo transitorio di due anni la denom inazione «Cham
pagne» poträ essere utilizzata solo per i prodotti 
provenienti dall’om onim a regione francese. Dall’entrata 
in vigore dell’accordo il vino non poträ piü essere tagliato. 
Per i vini rose e rossi svizzeri viene applicato un periodo 
transitorio di quattro anni.

Liquori, superalcolici Le denom inazioni saranno reciprocam ente riconosciute 
e bevande aromatizzate e indicate in liste  com uni. Entro tre anni dall’entrata in

a base di vino. vigore dell’accordo la Svizzera adeguerä al diritto com uni- 
tario le proprie prescrizioni riguardo definizione, descrizio- 
ne e presentazione di liquori, superalcolici e bevande 
arom atizzate a base di vino. La denom inazione «Grappa» 
e riservata, per principio, all’Italia, eccezion fatta per 
i prodotti provenienti dalla Svizzera italiana.
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Prodotti biologici.

Frutta e verdura.

L’accordo stabilisce il reciproco riconoscim ento delle 
disposizioni legali e lo scam bio di inform azioni tra la 
Com m issione europea, le autoritä degli Stati m em bri e le 
autoritä svizzere. Gli attuali accordi m ateriali si lim itano ai 
prodotti vegetali e ai generi alim entari ottenuti nel quadro 
dell’agricoltura biologica. E tuttavia prevista l ’estensione 
ad anim ali, prodotti anim ali e generi alim entari contenenti 
ingredienti di origine anim ale non appena l ’UE e la Svizze- 
ra avranno em anato le rispettive basi legali.

Gli accordi disciplinano i controlli delle norme europee 
di com m ercializzazione di frutta e verdura. L’UE riconosce 
gli organi di controllo svizzeri. II riconoscim ento vale per 
frutta e verdura fresche secondo le norme UE, eccetto 
gli agrumi. Ciö consente di elim inare le ispezioni ai confini 
svizzeri e i relativi costi.
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Settore veterinario. Le parti contraenti riconoscono l ’equipollenza delle
rispettive legislazioni in m ateria di epizoozie, com m ercio 
di anim ali vivi nonche sperm a, ovuli ed embrioni. Sono 
reciprocam ente riconosciute anche m isure atte a garantire 
l ’igiene del formaggio e degli altri latticini. In questi settori 
verrä in tensificata la collaborazione. In un secondo 
m om ento l ’accordo poträ essere esteso anche ai prodotti di 
carne e di uova.

Dichiarazioni. L’accordo agricolo contiene diverse dichiarazioni d’intenti 
che riguardano, tra l ’altro, la protezione reciproca delle 
denom inazioni di origine e delle indicazioni geografiche 
dei prodotti agricoli, la caratterizzazione dei prodotti di 
pollam e e le misure adottate in campo epizootico, compre- 
sa l ’ESB.



Opportunitä 
di mercato allettanti

L’agricoltura e confrontata con una considerevole pressio- 
ne ad adeguarsi. Tale processo di riconversione riguarda 
anche le aziende di trasform azione a valle e il com m ercio 
agricolo. Tuttavia, chi chiede piü m ercato nel settore 
agroalim entare deve offrire anche nuove opportunitä di 
m ercato. L’accordo agricolo consente proprio di raggiunge- 
re questo obiettivo. Migliora le possibilitä di sm ercio nel 
m ercato UE, particolarm ente appetibile grazie a 370 m ilioni 
di potenziali acquirenti di formaggio, frutta e verdura.
Gli accordi b ilaterali contribuiscono inoltre a ridurre i costi. 
Consentono, n ell’interesse di un’agricoltura produttiva, 
di m antenere o addirittura aum entare i volumi di m ercato. 
Senza un migliore accesso al m ercato UE l ’agricoltura 
svizzera sarebbe confrontata con difficoltä ancora maggiori.
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piü frequenti 
sugli accordi bilateral! 
e le risposte
Non essendo membro dell’UE e non facendo parte 
dello Spazio Economico Europeo (SEE), la Svizzera dispone, 
rispetto a tutti gli altri Stati dell’Europa occidentale, del 
peggiore accesso al m ercato com unitario. Con gli accordi 
b ilaterali saranno sm antellati considerevoli ostacoli nei 
reciproci rapporti econom ici.



Cosa sono gli accordi 

bilaterali?

L'autonomia svizzera 

rischierä di subire 

lim itazioni?

La Svizzera non ha fatto 

troppe concessioni 
all'UE?

Gli accordi bilaterali sono trattati econom ici volti a miglio- 
rare l ’accesso al m ercato unico europeo in particolari 
settori. Per tale motivo vengono chiam ati anche accordi 
settoriali. I loro obiettivi primari sono: apertura dei m ercati 
del lavoro, allacciam ento ai m ercati dei trasporti, elim ina- 
zione degli svantaggi negli appalti pubblici e degli ostacoli 
tecnici al com m ercio, com pleta partecipazione ai program- 
m i di ricerca UE e m iglioram enti reciproci per quanto 
concerne l ’accesso al m ercato dei prodotti agricoli.

No. La Svizzera non riprenderä il diritto di altri Paesi e non 
entrerä in alcuna organizzazione internazionale. Nella 
politica dei trasporti essa e persino riuscita a far accettare 
a livello europeo im portanti principi quali il trasferim ento 
del traffico dalla strada alla rotaia. Gli accordi possono 
essere m odificati o am pliati solo con la nostra esplicita 
approvazione e possono essere rescissi in qualunque 
momento.

Qualsiasi trattativa si basa sul principio di dare per avere. 
Entrambe le parti hanno fatto concessioni. Gli accordi, 
anche quelli tra Stati, vengono stipulati solo se recano 
vantaggi ad ambedue i contraenti, altrim enti vi si rinunce- 
rebbe. La Svizzera puö ad esem pio esportare verso l ’UE 
senza dazio migliaia di tonnellate di frutta a nocciolo, 
m entre l ’UE puö esportare ad esem pio agrumi -  che non 
vengono coltivati nel nostro Paese -  senza pagare alcun 
dazio. Entram be le parti realizzano quindi un valore 
aggiunto.
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Gli accordi accelereranno 

ulteriormente 

la scomparsa degli 
agricoltori?

L’agricoltura attraversa una fase di profondi m utam enti. 
La nuova Politica agricola 2002, che vuole piü m ercato, 
esercita una pressione notevole affinche vi sia un adegua- 
m ento.Tale m utam ento strutturale continuerä a prescin- 
dere dagli accordi bilaterali. Tuttavia, chi chiede piü 
m ercato n ell’agricoltura deve offrire agli agricoltori anche 
nuovi m ercati. £ proprio questo l ’obiettivo degli accordi: 
migliorare le possibilitä di sm ercio nei m ercato unico UE. 
Nella sola Germania del Sud si aprirä un m ercato di 
22 m ilioni di consum atori, pari a tre volte quello svizzero. 
Infine, gli accordi contribuiranno a ridurre i costi.

L'agricoltura svizzera, 

dotata di piccole 

strutture, poträ 

competere con le grandi 

aziende europee?

La Svizzera si trova nei cuore della regione con il reddito 
pro capite piü elevato d’Europa; per i consum atori e molto 
im portante poter contare su generi alim entari prodotti 
nei rispetto della natura, ineccepibili dal profilo sanitario 
e di alta qualitä. La tutela delle denom inazioni d’origine 
e delle indicazioni geografiche aum enta il valore aggiunto 
dei prodotti svizzeri, m entre la sem plificazione delle 
prescrizioni tecniche ridurrä i costi di produzione e di 
com m ercializzazione.

23



Gli agricoltori svizzeri L’apertura dei m ercati e lim itata ad alcuni settori in cui
saranno in balia l ’agricoltura svizzera e tradizionalm ente forte: in particola- 

della concorrenza re quelli del formaggio, della frutta e della verdura. Nel 
dei prodotti UE? com m ercio di formaggio la Svizzera registra un’eccedenza 

nelle esportazioni di circa 160 m ilioni di franchi. Molte 
concessioni doganali, ad esem pio a favore delle albicocche 
e dei pomodori, vengono applicate solo nella stagione 
interm edia, cioe quando nessun prodotto svizzero 
e presente sul m ercato, oppure riguardano prodotti non 
coltivati in Svizzera, com e arance, lim oni o mandarini.

Gli agricoltori 
non temono gli effetti 
negativi degli accordi 

bilaterali?

La maggior parte degli agricoltori e giunta alla conclusione 
che prevalgono i vantaggi. Un gran numero di organizzazio- 
ni di categoria, unitam ente agli addetti alla trasform azione 
e al com m ercio, sostengono tali accordi. A fine novembre 
1999, in occasione dell’assem blea dei delegati, l ’Unione 
svizzera dei contadini si e espressa all’unanim itä a favore 
degli accordi bilaterali, giudicati favorevolmente anche 
dall’Unione svizzera delle contadine.
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Quali saranno i vantaggi 
per i consumatori?

La liberalizzazione  

del commercio agricolo 

tra UE e Svizzera 

pregiudicherä l'elevato 

Standard ecologico 

dell'agricoltura svizzera?

I consum atori approfitteranno di prezzi tendenzialm ente 
ridotti e di una piü ampia offerta di generi alim entari.
Ad esem pio il prosciutto crudo, la carne bovina essiccata 
all’aria e l ’olio d’oliva dall’UE arriveranno nei negozi 
svizzeri a prezzi piü bassi, ma con la stessa qualitä.
Infine, la tutela delle denom inazioni d’origine apporterä un 
maggior numero d’inform azioni ai consum atori.

No. L’accordo non ha nessuna influenza diretta sulle nostre 
form e di produzione. Contiene elem enti atti a incentivare 
u n ’agricoltura rispettosa dell’am biente: si migliorerä 
cosi l ’accesso reciproco al m ercato dei prodotti agricoli 
e dei generi alim entari biologici migliorando le prospettive 
di coloro che praticano l ’agricoltura biologica.
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Ulteriori informazioni 
sul tema Svizzera - UE

• opuscolo «Gli accordi bilaterali in breve»: numero 
d’ordinazione UCFSM/EDMZ 201.343 i

• opuscolo «La Svizzera e l ’Unione Europea; Gli effetti 
degli accordi bilaterali»: breve resoconto delle conse- 
guenze derivanti dall’approvazione dei sette accordi; 
numero d’ordinazione UCFSM/EDMZ: 201.340 i

• opuscolo «II dossier sulla libera circolazione delle 
persone in breve»; numero d’ordinazione UCFSM/EDMZ: 
201.339 i

• opuscolo «Gli accordi settoriali sui trasporti terrestri 
e sul trasporto aereo»; numero d’ordinazione UCFSM/ 
EDMZ: 201.341 i

• «Facciamo l ’Europa insiem e»: storia dell’Unione europea 
e della politica d’integrazione all’Europa della Svizzera; 
numero d’ordinazione UCFSM/ EDMZ: 201.335 i

• Svizzera - Unione Europea: Fact sheets (Edizione 2000); 
numero d’ordinazione UCFSM/ EDMZ: 201.337 i

• CD-ROM «Accordi bilaterali Svizzera - UE e inform azioni 
generali» (Edizione 2000): contiene una breve presenta- 
zione, l ’opuscolo 201.340, i Fact sheets, il messaggio dei 
Consiglio federale, l ’integralitä dei sette  accordi nonche 
un collegam ento Internet per ordinazioni online; 
disponibile presso l ’Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE.
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