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Introduzione
Identità territoriale e valorizzazione delle produzioni agroalimentari
Identità e territorio
A proposito di indicatori di identità territoriale: una proposta
Il caso di studio: Montefalco

Lo spazio: il confine
Il tempo e i simboli: la storia, il territorio
Il paesaggio
Il ruolo degli attori locali nella ricostruzione e nello sviluppo dell’identità
vinicola

Riflessioni conclusive

In tro du zione
L’esi gen za di pro muo vere il sis te ma delle pro du zio ni lo ca li at tra ver so
la va lo riz za zione dei fat to ri cultu ra li si svi lup pa in stret ta connes sione
con la Po li ti ca Agra ria Co mu ni ta ria (PAC) alla fine degli anni ’60,
quan do la tras for ma zione della so cie tà muta in ma nie ra ir re ver si bile
l’as set to fon dia rio ed emerge il concet to di tu ris mo ru rale come ris‐ 
pos ta all’esi gen za di svago nel tempo li be ro.

1

Il tu ris mo ru rale conduce in cam pa gna, dove le pro du zio ni agri cole e
l’en ogas tro no mia sono l’es pres sione cultu rale dell’iden ti tà re gio nale.

2

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


Montefalco. Recupero e valorizzazione di una identità vinicola

Licence CC BY 4.0

L’in di vi dua zione del nesso fra iden ti tà ter ri to riale e pro du zio ni agri‐ 
cole si fonda su una co nos cen za ap pro fon di ta delle ri sorse del ter ri‐ 
to rio, sullo stu dio dei sis te mi di pro du zione e dei fat to ri che ne de ter‐ 
mi na no le scelte tec no lo giche, scien ti fiche e com mer cia li, non ché
sulla do cu men ta zione sto ri ca della tra di zione. È in ques to contes to
che si col lo ca no il re cente fi lone di studi economico- agrari e in parte
anche geo gra fi ci mi ra ti a co gliere le re la zio ni esis ten ti tra lo svi lup po
dell’eco no mia ru rale e le spe ci fi ci tà del ter ri to rio, non ché i ten ta ti vi di
in di vi dua zione dei sis te mi ru ra li e dei dis tret ti agri co li, ov ve ro quelle
aree i cui fat to ri di com pe ti ti vi tà sono ri con du ci bi li alle pe cu lia ri tà
dell’am biente na tu rale e socio- economico-produttivo 1.

Dall’esi gen za di una va lo riz za zione mul ti dis ci pli nare dei pro dot ti e dei
ter ri to ri nasce in Fran cia nel 1977 la Di rec tion du pa tri moine, ema na‐ 
zione del Mi nis te ro della Cultu ra. La Mis sion du Pa tri moine Eth no lo‐ 
gique di viene lo stru men to di va lo riz za zione delle culture re gio na li, si
av vale del me to do et no gra fi co e porta nel contem po alla cos tru zione
di una vera e pro pria geo gra fia cultu rale delle aree og get to di stu dio.
Fin dalla fon da zione, le ri cerche si concen tra no sull’ar chi tet tu ra ru‐ 
rale, priva di stru men ti le gis la ti vi che la pro teg ga no, mentre pro segue
il la vo ro in izia to dai geo gra fi in seno al Musée des arts et tra di tions
po pu laires sotto la guida di George Herni Ri vière: “L’obiet ti vo di tali
can tie ri di ri cer ca era stato rea liz zare delle mo no gra fie che po tes se ro
es sere d’aiuto per ri cos truire gli ha bi tat ru ra li, in confor mi tà con i
‘mo del li re gio na li’” 2.

3

Suc ces si va mente, con la de fi ni zione del concet to di “pa tri mo nio
cultu rale ru rale”, l’in ter esse si spos ta sui sa pe ri e sul savoir- faire
dell’ar ti gia na to e dell’edi li zia. Negli anni ’80, quan do in an tro po lo gia si
af fer ma il di bat ti to sulla na tu ra so ciale e cos trui ta delle iden ti tà
cultu ra li, si as siste da un lato al raf for za men to degli Stati na zio na li in
seno alla Co mu ni tà Eu ro pea, dall’altro al pro ces so di re gio na liz za‐ 
zione e di va lo riz za zione delle aree mar gi na li con il du plice obiet ti vo
di raf for zare il sen ti men to di ap par te nen za al luogo e di ri lan ciare
l’eco no mia con gli stru men ti of fer ti dalla PAC 3.

4

Negli anni ’90, la Mis sion du Pa tri moine Eth no lo gique mos tra l’im por‐ 
tan za di una connes sione in ter dis ci pli nare dei sa pe ri scien ti fi ci 4,
mentre il pro ces so di is ti tu zio na liz za zione porta a es ten dere il
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concet to di pa tri mo nio cultu rale a ele men ti come il pae sag gio, i pro‐ 
dot ti lo ca li, le tec niche di pro du zione, gli stru men ti e il savoir- faire.

In Ita lia si pos so no ri cos truire le stesse tappe di va lo riz za zione dei
pro dot ti agroa li men ta ri e del pa tri mo nio cultu rale lo cale, ma la for‐ 
ma liz za zione degli stru men ti le gis la ti vi na zio na li, e di conse guen za il
pro ces so di is ti tu zio na liz za zione, av ven go no con anni di ri tar do; al‐ 
tret tan to re cente, dal fronte geo gra fi co, è l’at ten zione verso il tema
dell’iden ti tà ter ri to riale, cui ha però fatto se gui to il ra pi do svi lup po di
un fi lone di ri cer ca inerente il va lore cultu rale delle pro du zio ni lo ca li,
tras for mate in veri e pro pri pro dot ti iden ti ta ri 5.

6

Date queste pre messe, ciò che si vuole trat tare in ques ta sede è la
com pren sione dei prin ci pa li mec ca nis mi so cia li, po li ti ci ed eco no mi ci
che per met to no di cos truire e va lo riz zare il le game tra pro dot to e
ter ri to rio. Il tema dell’iden ti tà ter ri to riale viene qui consi de ra to in re‐ 
la zione alla pro du zione vi ni co la, sulla base di in di ca to ri ca pa ci di far
ri flet tere sul rap por to fra iden ti tà ter ri to riale e va lo riz za zione delle
ri sorse lo ca li. Più spe ci fi ca mente, come si vedrà nel caso qui consi de‐ 
ra to, l’ana li si si sof fer ma sulla ri cos tru zione e va lo riz za zione dell’iden‐ 
ti tà ter ri to riale fi na liz zate allo svi lup po della vi ti vi ni col tu ra nel ter ri‐ 
to rio di Mon te fal co, con par ti co lare ri fe ri men to al pro ces so di va lo‐ 
riz za zione del vino Sa gran ti no.

7

Iden ti tà ter ri to riale e va lo riz za ‐
zione delle pro du zio ni agroa li ‐
men ta ri
L’ana li si del di na mi co bi no mio natura- società è la pre mes sa al dia lo go
tra geo gra fia e an tro po lo gia 6. Con la pro du zione di carte, la des cri‐ 
zione delle tec niche e dei sa pe ri re la ti vi all’uso delle ri sorse lo ca li e
l’ana li si dia cro ni ca delle tras for ma zio ni del pae sag gio la geo gra fia si
av vi ci na all’an tro po lo gia che, a sua volta, nello stu dio dell’or ga niz za‐ 
zione so ciale e delle culture lo ca li non può pres cin dere da un’ana li si
pre li mi nare sul mi lieu lo cale del ter ri to rio og get to di stu dio 7.

8

Le due dis ci pline conver go no anche nei me to di di in da gine: la fonte
orale e il dia rio di campo sono tec niche di rac col ta dei dati di cui en‐ 
trambe si ser vo no. Esse sono poi com ple men ta ri: lad dove la geo gra fia
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tende ad ana liz zare il rap por to uomo- ambiente da un punto di vista
des crit ti vo, in ter pre ta ti vo e pro po si ti vo, ma con mag giore at ten zione
ai suoi esiti sul piano ter ri to riale, l’an tro po lo gia si contrad dis tingue
per un ap proc cio più at ten to alle re la zio ni tra grup pi umani, alle pra‐ 
tiche e ai sa pe ri lo ca li 8.

Nell’in chies ta sul campo, le due dis ci pline res ti tuis co no la mol te pli ci‐ 
tà delle tec niche di uso delle ri sorse e la plu ra li tà delle voci degli at‐ 
to ri lo ca li, fa vo ren do un pro ces so di ana li si del ter ri to rio che può
confi gu rar si quale utile stru men to per cos truire nuove pro get tua li tà
di svi lup po eco no mi co 9.

10

La va lo riz za zione delle pro du zio ni agroa li men ta ri, fon da ta sul pro‐ 
ces so di cer ti fi ca zione della qua li tà, è un campo di in da gine su cui le
due dis ci pline sono ne ces sa ria mente chia mate a confron tar si e col la‐ 
bo rare. Stu dian do l’evo lu zione giu ri di ca della pro te zione della de no‐ 
mi na zione ter ri to riale, ciò che più in ter es sa in ques ta sede è com‐ 
pren dere i mec ca nis mi di cos tru zione del le game tra pro dot to e ter‐ 
ri to rio all’in ter no dei pro ces si di va lo riz za zione e pro mo zione delle
pro du zio ni agroa li men ta ri lo ca li.

11

Per quan to at tiene al vino, il pro ces so di cos tru zione del vin co lo ter‐ 
ri to riale com pare per la prima volta in Por to gal lo nel 1754 per i vini
pro ve nien ti da un’area nella val la ta dell’alto Douro 10. In Fran cia le basi
di una legge sul ris pet to dell’ori gine e della qua li tà ri sal go no ai primi
de cen ni del se co lo XX 11.

12

In Ita lia, con ri tar do ris pet to alla Fran cia, la prima dis po si zione sulle
de no mi na zio ni vi ni cole è no to ria mente il DPR 930/1963 (“Norme per
la tu te la delle de no mi na zio ni di ori gine dei mosti e dei vini”), al quale
se gui ran no il DPR 162/1965 (“Norme per la re pres sione delle frodi
nella pre pa ra zione e nel com mer cio dei mosti, vini ed aceti”) e la l.
164/1992 (“Nuova dis ci pli na delle de no mi na zio ni d’ori gine dei vini”).

13

At tual mente per il vino sono in uso tre ti po lo gie di cer ti fi ca zione,
iden ti fi ca bi li in eti chet ta: la De no mi na zione di Ori gine Control la ta
(DOC), la De no mi na zione di Ori gine Control la ta e Ga ran ti ta (DOCG) e
l’In di ca zione Geo gra fi ca Ti pi ca (IGT). Tutte le clas si fi ca zio ni le ga no il
pro dot to al ter ri to rio di pro du zione: le prime due si ri fe ris co no a
tutta la fi lie ra, la terza si ri fe risce al pro dot to fi nale 12.
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In Ita lia per va lo riz zare e pro teg gere le pro du zio ni lo ca li si cos ti tuis‐ 
co no i consor zi, in Fran cia si pone l’ac cen to sullo stu dio della va len za
cultu rale della pro du zione agri co la e sulla do cu men ta zione re la ti va a
mes tie ri e sa pe ri lo ca li. I fat to ri umani e cultu ra li sono va lo riz za ti
all’in ter no del pro ces so di cer ti fi ca zione dei “pro duits du ter roir” e
nelle po li tiche di pa tri mo nia liz za zione delle pro du zio ni ali men ta ri.
Nel 1991, per esem pio, si cos ti tuisce il cen tro di stu dio e di do cu men‐ 
ta zione Res sources de ter roirs – Culture, usage, so cié tés con l’obiet ti vo
di va lo riz zare il polo tec no lo gi co ali men tare di Bourge- en-Bresse,
una strut tu ra pub bli ca ap pog gia ta dal CNRS che vede coin vol ti pro‐ 
fes sio nis ti, ri cer ca to ri e stu den ti 13.

15

Le pro du zio ni va lo riz zate as su mo no un ca rat tere for te mente iden ti‐ 
ta rio e la ri lo ca liz za zione del pro dot to in duce al ri co nos ci men to pa‐ 
tri mo niale delle pic cole pro du zio ni che cerca di rin sal dare la coe‐ 
sione so ciale at tra ver so la do cu men ta zione della pro fon di tà sto ri ca
della tra di zione agri co la 14: “Avec l’ur gence qui rap pelle la fré né sie
des re cen sions eth no gra phiques de culture en voie de dis pa ri tion des
an nées soixante, les mi nis tères de l’agri cul ture et de la culture ont
lancé, en 1990, un vaste in ven taire du pa tri moine gas tro no mique
fran çais. […] Face à l’Eu rope en cours de consti tu tion, le fro mage au
lait cru émerge comme le sym bole d’un enjeu iden ti taire” 15.

16

Come in Fran cia, anche in Ita lia a par tire dagli anni ’90 si as siste a un
in cre men to pro gres si vo e ra pi do della pre sen ta zione delle can di da‐ 
ture per ac ce dere alla cer ti fi ca zione eu ro pea di qua li tà. La col la bo ra‐ 
zione tra dis ci pline tut ta via è in fase em brio nale; nei fatti, il di bat ti to
ac ca de mi co ha por ta to solo ra ra mente alla cos tru zione di un
confron to sta bile tra dis ci pline scien ti fiche e at to ri lo ca li; tut ta via
oggi tale confron to fa vo risce la cos ti tu zione di équipe in ter dis ci pli na‐ 
ri 16.

17

La de fi ni zione dell’iden ti tà ter ri to riale non fa che mo bi li tare una plu‐ 
ra li tà di sa pe ri spe ci fi ci. L’iden ti tà ter ri to riale confe risce in fat ti va lore
ag giun to non solo al pro dot to, ma anche all’azien da 17; nel caso di
pro du zio ni di nic chia e scar sa mente va lo riz zate essa di ven ta lo stru‐ 
men to in no va ti vo per lo svi lup po lo cale e per il ri lan cio dell’agri col tu‐ 
ra nella mol te pli ci tà delle sue fun zio ni. L’iden ti tà ter ri to riale può in
de fi ni ti va cos ti tuire una piat ta for ma di dis cus sione tra at to ri so cia li e
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per tali ra gio ni è ne ces sa rio de fi nirne gli stru men ti di ri le va zione e
ne go zia zione.

Iden ti tà e ter ri to rio
Un altro nodo te ma ti co su cui si confron ta una plu ra li tà di dis ci pline
è quel lo del ter ri to rio. Come af fer ma no Pierre Al phan dé ry e Mar tine
Bergues 18, la no zione di ter ri to rio de si gna una forma par ti co lare di
de fi ni zione dello spa zio più o meno is ti tu zio na liz za to ed è al ta mente
po li se mi ca. Il ter ri to rio può es sere stu dia to at tra ver so due pros pet‐ 
tive: nella prima lo spa zio è ana liz za to come contes to delle azio ni
pub bliche e luogo della rap pre sen tan za po li ti ca; nella se con da – pri‐ 
vi le gia ta da dis ci pline come geo gra fia, an tro po lo gia e so cio lo gia – lo
spa zio è il sub stra to ma te riale su cui in di vi dui e grup pi si or ga niz za no
e dànno senso alla pro pria esis ten za at tra ver so pra tiche ma te ria li (per
es. le pro du zio ni ali men ta ri) e so cia li (la mo bi li ta zione del ca pi tale
cultu rale, l’or ga niz za zione di feste ed even ti).

19

Geo gra fia e An tro po lo gia si in con tra no nell’ana li si del si gni fi ca to che
la col let ti vi tà at tri buisce allo spa zio at tra ver so il suo uso, la de no mi‐ 
na zione dei luo ghi, la crea zione di sim bo li e la ri cos tru zione della sto‐ 
ria lo cale. In ques ta pros pet ti va co mune lo spa zio, e quin di il ter ri to‐ 
rio, è prin ci pio di senso per chi lo abita e prin ci pio di in tel li gi bi li tà per
chi lo at tra ver sa, un luogo al tempo stes so iden ti ta rio, re la zio nale e
sto ri co 19.

20

Le cer ti fi ca zio ni di qua li tà si fon da no su una “cos tru zione so ciale” del
ter ri to rio che co niu ga tutti gli as pet ti sopra evi den zia ti. La cos ti tu‐ 
zione di com mis sio ni in ter dis ci pli na ri contri buisce alla de fi ni zione
giu ri di ca dei pro dot ti a de no mi na zione d’ori gine e la cir co la zione di
pro dot ti ad alto va lore ag giun to raf for za il ter ri to rio sia eco no mi ca‐ 
mente che in senso iden ti ta rio at tra ver so un pro ces so di pa tri mo nia‐ 
liz za zione dei beni ali men ta ri che at tual mente mos tra po ten zia li tà e
ri schi 20.

21

È in ter es sante no tare che le com mis sio ni in ter dis ci pli na ri hanno
come punto di ri fe ri men to gli or ga nis mi in ter na zio na li e che l’ac ce‐ 
zione di ter ri to rio è quin di su bor di na ta alle lo giche in ter na zio na li che
si in se ris co no nel contes to delle ne go zia zio ni dell’OMC (Or ga niz za‐ 
zione Mon diale del Com mer cio) 21.
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La de fi ni zione del confine di pro du zione, quin di, non può es sere esa‐ 
mi na ta fuori dal campo di ten sio ni tra lo cale e glo bale. Il pro dot to ti‐ 
pi co non è che il ri sul ta to della ne go zia zione tra is ti tu zio ni na zio na li e
so vra na zio na li (nel caso spe ci fi co la UE). Le im prese e il pro ces so di
va lo riz za zione dei pro dot ti ti pi ci non pos so no dunque es sere stu dia ti
pres cin den do dalle ne go zia zio ni so vra na zio na li 22.

23

Il dia lo go tra dis ci pline cos ti tuisce co munque una base im pres cin di‐ 
bile nella cos tru zione dell’iden ti tà del ter ri to rio, da uti liz zare al fine
cos truire un’im ma gine tu ris ti ca ef fi cace e de fi nire cam pagne di mar‐ 
ke ting ca pa ci di tras for mare le ri sorse del ter ri to rio in un sis te ma or‐ 
ga ni co di pro mo zione dello svi lup po lo cale at tra ver so la cos tru zione
di un sis te ma in te gra to di im prese e at ti vi tà.

24

A pro po si to di in di ca to ri di iden ‐
ti tà ter ri to riale: una pro pos ta
La ri le va zione dell’iden ti tà ter ri to riale im pli ca l’ana li si dello spa zio e lo
stu dio dei si gni fi ca ti cultu ra li ad esso at tri bui ti. Si può quin di confi‐ 
gu rare sia come ana li si dia cro ni ca dell’uti liz za zione dell’am biente na‐ 
tu rale, sia come stu dio dei pro ces si di cos tru zione del senso di ap par‐ 
te nen za al luogo. Pro prio ris pet to all’ap proc cio di ana li si, il dia lo go in‐ 
ter dis ci pli nare pro duce una fer tile ri fles sione su al cu ni “in di ca to ri”
(al me no i prin ci pa li) di iden ti tà che pos so no ri sul tare fun zio na li alla
cos tru zione di un’im ma gine del ter ri to rio e, di conse guen za, allo svi‐ 
lup po eco no mi co lo cale.

25

Gli in di ca to ri che qui si pro pon go no ri flet to no in parte gli ar ti co li dei
dis ci pli na ri di pro du zione e co niu ga no le ri le va zio ni sul contes to
geografico- paesaggistico con le tappe dell’in chies ta et no gra fi ca. Tut‐ 
ta via essi de vo no es sere consi de ra ti non come voci di una sche da da
riem pire, ma piut tos to come ter re no di scam bio, di dia lo go e di ne go‐ 
zia zione, ov ve ro come sti mo lo alla dis cus sione col let ti va fi na liz za ta
alla de fi ni zione di stra te gie par te ci pa tive di svi lup po e di in ter ven to.

26

L’in di vi dua zione del confine è il mo men to fon da men tale della de fi ni‐ 
zione dei dis ci pli na ri di pro du zione. La do cu men ta zione della sto ria e
della tra di zione lo cale è ne ces sa ria per di mos trare la per sis ten za
della re la zione tra il pro dot to e il ter ri to rio. Ques ti ele men ti sono
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messi in va lore dai sog get ti lo ca li che la vo ra no alla cer ti fi ca zione,
pro mo zione e com mer cia liz za zione dei pro dot ti.

La va lo riz za zione delle pro du zio ni agroa li men ta ri, con le at tua li le gis‐ 
la zio ni, as sume così un ca rat tere pre va len te mente cultu rale e pa tri‐ 
mo niale e rende i pro dot ti stes si tes ti mo ni del ter ri to rio e della lo ca‐ 
li tà. Il va lore cultu rale e pa tri mo niale dei pro dot ti è l’ele men to su cui
ven go no poi cos trui ti il va lore ag giun to, l’im ma gine tu ris ti ca e le
cam pagne di mar ke ting ter ri to riale.

28

Il va lore ag giun to dei pro dot ti si concre tiz za at tra ver so la pro du zione
di do cu men ti sto ri ci e scien ti fi ci che sono poi uti liz za ti all’in ter no
delle cam pagne di pro mo zione, so vrac ca ri ca ti di si gni fi ca ti cultu ra li
spes so in edi ti e in conti nua rie la bo ra zione. I pro ces si di com mer cia‐ 
liz za zione che ne conse guo no, di fatto, tras for ma no le ca te go rie di
spa zio e tempo e le ma ni po la no at tra ver so stra te gie di pro du zione
della lo ca li tà che per met to no di riat tua liz zare conti nua mente al cu ni
ele men ti di base.

29

La ma ni po la zione delle no zio ni di spa zio, tempo e cultu ra as sume
un’im por tan za cres cente nella rea liz za zione di cam pagne pub bli ci ta‐ 
rie che sono sempre più proiet tate verso la cos tru zione della vi si bi li tà
sul web. Nell’arena po ten zial mente in fi ni ta della rete, l’iden ti tà ter ri‐ 
to riale si offre così come utile stru men to di dif fe ren zia zione delle
pro du zio ni lo ca li e dei ter ri to ri; l’abi li tà tut ta via consiste nella cos tru‐
zione di un’im ma gine ac cat ti vante ma ade rente alla real tà e per al tro
ca pace di mo bi li tare gli at to ri so cia li nella cos tru zione di pro get ti
condi vi si e sos te ni bi li da mol te pli ci punti di vista (am bien tale, eco no‐ 
mi co, cultu rale e so ciale). Gli in di ca to ri qui di se gui to pro pos ti (il
confine; la sto ria e il ter ri to rio; il pae sag gio; il ruolo degli at to ri lo ca li)
pos so no di ven tare lo stru men to per av viare pro ces si di ne go zia zione
delle stra te gie di svi lup po.

30

Il caso di stu dio: Mon te fal co
Il caso di stu dio in esame concerne Mon te fal co e il vino Sa gran ti no 23,
pro dot to d’ec cel len za ormai af fer ma to nelle reti del mer ca to in ter na‐ 
zio nale no nos tante l’es ten sione mo des ta della zona di pro du zione. Le
vi cende evo lu tive di ques to areale sono state già in parte in altra sede
ri per corse 24; in un’altra oc ca sione si è poi avuto modo di sot to li neare
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Fig. 1 – L’area di pro du zione DOC- DOCG Mon te fal co.

il contri bu to dell’im pre sa lea der nella cos tru zione del pro dot to e della
sua im ma gine 25. In ques ta sede il caso mon te fal chese viene, oltre che
ag gior na to, ri con si de ra to sot to li nean done l’em ble ma ti ci tà nel per‐ 
cor so di cos tru zione dell’iden ti tà ter ri to riale.

La zona di pro du zione è pre va len te mente col li nare, de li mi ta ta a
oriente da un si gni fi ca ti vo lembo di pia nu ra e a ovest, non ché a sud,
dalle prime pen di ci della non ele va ta ca te na mon tuo sa dei Mar ta ni
(l’al ti tu dine mas si ma su pera di poco i 1100 m s.l.m.). Il trat to pia neg‐ 
giante cor ris ponde al set tore me ri dio nale della Valle Umbra, il cui
ver sante oc ci den tale è qui cos ti tui to da una larga fas cia di col line vil‐ 
la fran chiane di mo des ta al ti tu dine e con mor fo lo gia al quan to dis con‐ 
ti nua. Sull’al tu ra più ele va ta, rac chiu so dalla ro bus ta cinta mu ra ria
tre cen tes ca, sorge Mon te fal co (472 m s.l.m.; co mune di 69,34 kmq e
5.715 ab. nel 2013). Le por zio ni oc ci den tale e me ri dio nale dell’area in
ques tione, com prese nei co mu ni di Gual do Cat ta neo e Giano dell’Um‐

32

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/825/img-1.jpg


Montefalco. Recupero e valorizzazione di una identità vinicola

Licence CC BY 4.0

bria, coin ci do no in vece in parte con le prime pro pag gi ni della sud det‐ 
ta ca te na cal ca rea dei Mar ta ni: qui le quote sono più ele vate (ol tre‐ 
pas sa no non di rado i 400 m d’al ti tu dine) e la mor fo lo gia è meno
dolce.

Le condi zio ni pe do cli ma tiche fa vo re vo li (suoli siliceo- argillosi e
calcareo- argillosi, ido nei alla col ti va zione della vite) concor ro no a
spie gare la vo ca zione vi ti vi ni co la della zona (il clima, in ef fet ti, sep‐ 
pure a ten den za conti nen tale è nel com ples so non trop po se ve ro: i
mesi di set tembre e ot tobre, non di rado caldi e as so la ti, sono spes so
de ter mi nan ti per la col tu ra della vite; in au tun no e in pri ma ve ra si
concen tra no le piogge, tutto som ma to ab bon dan ti).

33

I vini di Mon te fal co sono co nos ciu ti all’es te ro so prat tut to gra zie al
Sa gran ti no, pro dot to va lo riz za to at tra ver so il le game con il ter ri to rio
di pro du zione fin dagli ul ti mi anni del se co lo XIX, quan do pro prio nel
Mon te fal chese fe ce ro la loro com par sa i primi mo der ni vi gne ti spe‐ 
cia liz za ti dell’Um bria 26.

34

La lunga tra di zione vi ti vi ni co la di Mon te fal co per mette dunque di
stu diare un fe no me no già ad uno sta dio avan za to di svi lup po, che
mos tra quin di i punti di forza e di de bo lez za dei pro ces si eco no mi ci e
com mer cia li for te mente orien ta ti al mer ca to in ter na zio nale e al pro‐ 
fit to.

35

Lo spa zio: il confine

La zona di pro du zione si es tende su 19.371 ha e com prende per in tero
il Co mune di Mon te fal co e parte del ter ri to rio di quel li di Be va gna,
Giano dell’Um bria, Cas tel Ri tal di e Gual do Cat ta neo. Siamo di fronte a
un confine iden ti ta rio, ov ve ro pe cu liare di un ter ri to rio che da oltre
un se co lo – e in spe cial modo dagli anni ‘80 del se co lo XX – fa leva
sulla vi ti vi ni col tu ra come set tore d’ec cel len za della pro du zione agri‐ 
co la e fat tore trai nante del tu ris mo lo cale. In quan to confine della de‐ 
no mi na zione, a par tire dal 1979, anno di ri co nos ci men to della DOC, si
trat ta anche di un confine com mer ciale, che at tra ver so la le git ti ma‐ 
zione del le game prodotto- territorio per mette di “mo ne tiz zare” il va‐ 
lore cultu rale del ter ri to rio stes so 27. In fine, oc corre te nere pre sente
che in quest’area di pro du zione le re gole sono det tate da norme in‐ 
ter na zio na li che fanno capo all’UE (in par ti co lare a un set tore della
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DG- Agricoltura, nel caso spe ci fi co l’OCM Vino). Ques ta consta ta zione
rende più com ples sa la ri fles sione sui confi ni al lor ché li piega a lo‐ 
giche in ter na zio na li.

L’oriz zonte ter ri to riale in ter na zio nale è ad di rit tu ra raf for za to se si
pensa al mer ca to, anch’esso in ter na zio nale, al quale si ri vol go no i
pro dot ti a de no mi na zione d’ori gine. La lo ca liz za zione dell’iden ti tà
ter ri to riale perde dunque la sua forza uni vo ca e in duce a porre mag‐ 
giore at ten zione alle reti in ter na zio na li di va lo riz za zione dei pro dot ti.

37

Il tempo e i sim bo li: la sto ria, il ter ri to ‐
rio

A Mon te fal co la tra di zione vi ti vi ni co la non è mai ve nu ta meno, es sen‐ 
do am pia mente do cu men ta ta sino ai gior ni nos tri a par tire dal se co lo
XI 28, anche se l’avan guar dia sul piano agro no mi co e il suc ces so com‐ 
mer ciale ex tra re gio nale delle pro du zio ni hanno co nos ciu to piena ri‐ 
va lu ta zione sol tan to in tempi re cen ti.

38

Non man ca no ele men ti sim bo li ci, ins crit ti nello spa zio ar chi tet to ni co
o vei co la ti at tra ver so la co mu ni ca zione pub bli ci ta ria, che ri chia ma no
la sto ria 29. Si trat ta di un in sieme dif fu so di segni che da più fron ti (i
menu degli eser ci zi di ris to ra zione, le ve trine delle en oteche, la se‐ 
gna le ti ca che in di riz za verso le can tine, i vi ti gni plu ri se co la ri di Sa‐ 
gran ti no an co ra cus to di ti entro le mura del cen tro sto ri co 30 ecc.)
res ti tuis co no l’im ma gine di un ben de fi ni to ter roir contri buen do ef fi‐ 
ca ce mente alla pro du zione di quel la “at mos fe ra vi ni co la” che ormai da
tempo rap pre sen ta per il vi si ta tore il trat to noto e dis tin ti vo di una
co mu ni tà e di un am biente pro dut ti vo.
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Fig. 2 – Nel cen tro sto ri co di Mon te fal co so prav vi vo no tut to ra an ti chi ceppi di Sa gran ti no,
cias cu no dei quali “adot ta to” da una delle prin ci pa li aziende vi ni cole della zona.

(foto Consor zio di Tu te la Vini di Mon te fal co)

Ci si chiede se la po po la zione lo cale si ri co nosce in ques to in sieme
sim bo li co. La ris pos ta può es sere af fer ma ti va, se la sto ria e la sua rap‐ 
pre sen ta zione sono, in de fi ni ti va, in di ca to ri di iden ti tà che si an co ra‐ 
no ad oriz zon ti lo ca li, re gio na li e so vra na zio na li (una iden ti tà che è da
in ten der si anche nel senso di dis tin zione so ciale 31).

40

Se la tra di zione vi ti vi ni co la ri mon ta a un lon ta no pas sa to, l’avan guar‐ 
dia sul piano agro no mi co e il suc ces so com mer ciale ex tra re gio nale
delle pro du zio ni sono at tes ta ti da poco più di un se co lo: a di mos tra‐ 
zione di ciò sono i tras cor si delle più an tiche aziende di pro du zione e
com mer cio vi ni co lo, su tutte l’azien da Scac cia dia vo li, nella quale alla
fine del se co lo XIX fu im pian ta to il primo vi gne to spe cia liz za to
dell’Um bria, vasto un cen ti naio di et ta ri 32. Si trattò di un even to pres‐ 
so ché sto ri co, del quale ri fe risce anche il Des planques: “Lo scas so del
ter re no rag giunse un metro di pro fon di tà, si ins tal la ro no tubi di dre‐ 
nag gio; i ceppi condot ti alla Guyot su pa let ti di aca cia o di cor bez zo lo
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Fig. 3 – L’azien da Scac cia dia vo li, nella quale è tut to ra ope ra ti va la ce lebre can ti na di mo nu- 
men ta li di men sio ni (“Can ti none”) fatta cos truire dal prin cipe Ugo Bon com pa gni Lu do vi si

alla fine del se co lo XIX.

(foto Paola Be ret ti)

fu ro no pian ta ti in modo da for mare fi la ri dis tan ti 1,50-2 metri. I vi ti‐ 
gni im pie ga ti fu ro no il San gio vese, la Mal va sia nera, il Treb bia no do ra‐ 
to. I la vo ri fu ro no condot ti nel più pieno ris pet to delle tec niche col tu‐ 
ra li. Il primo ten ta ti vo di vi ti col tu ra in dus triale si rivelò un suc ces‐ 
so” 33.

Nel 1888 l’azien da Sac cia dia vo li pro du ce va già 1.000 et to li tri di vino;
un de cen nio più tardi lo sta bi li men to en olo gi co, di ret to dal mo de nese
Carlo Toni, van ta va un mi lione di viti in cento et ta ri di vigna ed
espor ta va la pro pria pro du zione – tra cui spic ca va il “vino rosso da
pasto, af fi na bile” – in Ame ri ca, Afri ca ed Es tre mo Oriente 34.

42

Al me de si mo per io do ri sal go no l’am mo der na men to e la ra zio na liz za‐ 
zione, a Mon te fal co, di un’altra te nu ta, quel la di San Marco: ques ta si
pre sume fosse in ori gine una vasta corte lon go bar da, pas sa ta poi in
epoca im pre ci sa ta al Ves co vo di Spo le to; la fa mi glia An to nel li, cui tut‐ 
to ra ap par tiene, ne entrò in pos ses so in se gui to all’in ca me ra men to
dei beni ec cle sias ti ci 35.
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Si tua ta circa quat tro chi lo me tri a ovest di Mon te fal co, alla fine del se‐ 
co lo XIX la te nu ta si es ten de va su una su per fi cie di circa 160 ha, 4 dei
quali a “vigna fitta a spal lie ra”. L’av vo ca to Fran ces co An to nel li, ori gi‐ 
na rio di Spo le to ma re si dente a Roma, conferì nel 1893 l’in ca ri co
dell’am mi nis tra zione a Edoar do Mar ti ni, un agro no mo che seppe
elar gire pre zio si consi gli per lo svi lup po della pro prie tà e il be nes sere
dei co lo ni. Egli riformò per in tero il re gime delle acque e impiantò
nu me ro si vivai di olivi, al be ri da frut to e olmi, non ché vi gne ti – circa
20.000 viti – adot tan do il sis te ma delle spal liere con sos te gno a filo di
ferro. Non abbandonò del tutto il sis te ma delle viti ma ri tate ad al be ri,
che però definì “an ti co” 36.

44

Da quan to sopra detto è le ci to de durre che, no nos tante nell’Ot to cen‐ 
to e nei primi de cen ni del se co lo suc ces si vo le cam pagne umbre ver‐ 
sas se ro in una si tua zione di pro fon da ar re tra tez za – e, come attestò
l’In chies ta Ia ci ni, assai dif fi ci li se non pes sime ri sul ta va no in ge nere
anche le condi zio ni di vita dei co lo ni –, in tale contes to la classe di ri‐ 
gente dei ter ri to ri di Be va gna e Mon te fal co si rivelò tut ta via ca pace di
ap por tare ele men ti di am mo der na men to e in no va zione del com par to
agri co lo, poi ri sul ta ti fat to ri de ter mi nan ti per l’avvio e il suc ces si vo
svi lup po dell’at ti vi tà di pro du zione vi ti vi ni co la.

45

Nel me de si mo per io do i vini lo ca li co min cia ro no ad af fer mar si anche
sotto il pro fi lo com mer ciale. Al ri guar do, va pre mes so che negli ul ti mi
de cen ni del se co lo XIX la pro du zione del vino aveva com piu to in Ita lia
no te vo li pro gres si, do vu ti da un lato all’in izia ti va in di vi duale, alle
“fiere” en olo giche e alla pub bli ci tà condot ta at tra ver so la stam pa,
dall’altro all’opera dello Stato che, a par tire dal 1877, cominciò a is ti‐ 
tuire scuole di vi ti col tu ra ed en olo gia: a ciò seguì un cos tante au men‐ 
to dell’espor ta zione vi ni co la, di ve nu ta consi de re vole fra il 1879 e il
1887 37.

46

Gius to un se co lo fa l’azien da Scac cia dia vo li sus ci ta va im pres sio ni
molto fa vo re vo li per le in no va zio ni adot tate, il conse guente com ples‐ 
si vo stato d’avan guar dia e una pro du zione “di vini da pasto sem pli ce‐ 
mente me ra vi glio si” des ti na ti a una clien te la “di primo or dine e af fe‐ 
zio na ta” cos ti tui ta da “al ber ghi di primo rango d’Ita lia e di Sviz ze ra. Il
Mon te fal co si è fatto un nome” 38.

47

La pro du zione del vino toccò il suo apice nel corso della grande Mos‐ 
tra Vi ni co la re gio nale te nu ta si a Mon te fal co nel set tembre 1925,
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nell’am bi to della quale fu per la prima volta pre sen ta to da Scac cia dia‐ 
vo li il Sa gran ti no in ver sione secca.

Tut ta via, l’af fer ma zione di ques ti vini sui mer ca ti na zio nale ed es te ro
co nos cerà in se gui to non poche dif fi col tà. A metà degli anni Cin quan‐ 
ta si ri mar ca va in fat ti l’as sen za di un’or ga niz za zione in dus triale e
com mer ciale ca pace di va lo riz zare i pro dot ti e ac cre di tar li nei mer ca‐ 
ti vi ni co li 39. Consi de ra zio ni del tutto ana lo ghe ve ni va no for mu late
anche al ter mine del de cen nio suc ces si vo dal Des planques: “Il Sa‐ 
gran ti no di Mon te fal co avrebbe po tu to es sere un pro dot to ri no ma to
se fosse stato pro dot to in mag giore quan ti tà e se la sua com mer cia‐ 
liz za zione fosse stata me glio or ga niz za ta” 40.

49

Oc cor rerà in som ma at ten dere gli ul ti mi de cen ni del se co lo XX per la
piena af fer ma zione del vino mon te fal chese sui mer ca ti in ter no e in‐ 
ter na zio nale, in conse guen za so prat tut to del ruolo in no va ti vo e trai‐ 
nante svol to da nuove im prese vi ni cole e, come me glio si dirà più
avan ti, da una ef fi cace rete di re la zione tra gli at to ri lo ca li.

50

Il pae sag gio

Una stra te gia di ri le va zione dell’iden ti tà di un luogo deve contem‐ 
plare anche una let tu ra condi vi sa del pae sag gio. At tra ver so un me to‐ 
do par te ci pa ti vo che coin vol ga le po po la zio ni lo ca li è pos si bile in fat ti
dia lo gare con gli at to ri lo ca li confron tan do pro get tua li tà in di vi dua li e
stra te gie pub bliche: “Queste at ti vi tà sono fon da men ta li per creare
spazi condi vi si, ali men tare ela bo ra zio ni col let tive, por tare alla luce
conflit ti e dif fe renze da ri com porre in una “do man da so ciale” di pae‐ 
sag gio. Ques ta non pro cede da fa ci li au to ma tis mi iden ti ta ri […] com‐ 
pe tenze, pros pet tive, in ter es si, co nos cenze ete ro ge nee all’in ter no
delle po po la zio ni in ter es sate pos so no es sere por tate a sin te si a for‐ 
mare un senso co mune sul pae sag gio, pro dut tore di una “do man da
so ciale” solo con un serio la vo ro di confron to, ne go zia zione, for ma‐ 
zione, in for ma zione, in cui i va lo ri pae sag gis ti ci ven ga no consi de ra ti
va lo ri col let ti vi” 41.

51

Ques to pas sag gio è im por tante per com pren dere se le de ci sio ni po li‐ 
tiche ten ga no in consi de ra zione quei va lo ri cultu ra li, so cia li e im ma‐ 
te ria li non im me dia ta mente red di ti zi – per esem pio la sal va guar dia
dell’am biente, la pro te zione della bio di ver si tà, la conser va zione degli
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edi fi ci an ti chi – ma che pos so no es sere in vece obiet ti vi condi vi si in‐ 
tor no a un “bene co mune” e di ven tare va lore ag giun to del ter ri to rio.

Per tor nare all’esem pio di Mon te fal co, si è senza dub bio al cos pet to di
un pae sag gio che reca non pochi segni ere di ta ti dal pas sa to (le “Col‐ 
line di Mon te fal co” sono non a caso un pae sag gio ru rale sto ri co in di‐ 
vi dua to nel ca ta lo go na zio nale dei pae sag gi ru ra li sto ri ci me ri te vo li di
sal va guar dia 42).

53

Del colle su cui sorge Mon te fal co Ci pria no Pic col pas so (se co lo XVI)
af fer ma va che “ha più del sel vag gio che del do mes ti co a ve dere, se
ben poi si rende tutto ameno ne l’avi ci nar si al luoco, per ché è or na to
di belle et buone vigne, col ti va ti ter re ni ben ac con ci e di gran frut to”.
Di tale pre su mi bil mente concen tri ca oc cu pa zione del suolo – sempre
più es ten si va con l’au men tare della dis tan za dall’abi ta to – sem bra no
dare confer ma anche do cu men ti vi si vi del pas sa to come le quat tro‐ 
cen tesche rap pre sen ta zio ni pae sag gis tiche di Be noz zo Goz zo li
conser vate pro prio in Mon te fal co 43.

54

Tra le col ture ar bus tive, la col ti va zione della vite è, come detto, am‐ 
pia mente do cu men ta ta dal Mille, anche se si do vran no at ten dere i
primi de cen ni del se co lo XV per tro vare men zio nate negli Sta tu ti le
“per gole” nel chia ro si gni fi ca to di viti ma ri tate ad al be ri. Da fonte
quat tro cen tes ca (gli An na li di Ser Fran ces co Mu gno ni da Trevi) si
evince in fat ti che pro prio verso la metà del se co lo XV la col tu ra pro‐
mis cua in izia qui ra pi da mente a dif fon der si (fu l’olmo, in par ti co lare, il
primo al be ro tu tore della vite) 44. Fu ro no ques ti i primi segni di un
mu ta men to nel pae sag gio ru rale che, de fi ni to si me glio nel se co lo XVI,
sarà mo del la to dal ra pi do svi lup po della mez za dria e dalla dif fu sione
dell’in se dia men to spar so e della col tu ra pro mis cua per ri ma nere poi
pres so ché in va ria to fino agli anni ‘50-’60 del se co lo XX (a tale epoca
vanno as crit ti in fat ti fe no me ni quali l’esodo ru rale, il crol lo dell’is ti tu‐ 
to mez za drile, l’avan za ta della mec ca niz za zione e di nuovi or di na‐ 
men ti e tec niche col tu ra li che mu te ran no ra di cal mente l’as set to pae‐ 
sag gis ti co delle cam pagne umbre pro du cen do la scom par sa di ele‐ 
men ti dis tin ti vi di per sis ten za plu ri se co lare).

55

Non man ca no al cune forme di “re sis ten za”: la pol ve riz za zione fon dia‐ 
ria è tut to ra fe no me no evi dente, seb bene circa metà della su per fi cie
azien dale to tale ap par ten ga a unità pro dut tive di di men sio ni medie 45.
Molte delle pic cole pro prie tà sono nate dallo smem bra men to dei po‐
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de ri, spes so ce du ti ai co lo ni a ti to lo di li qui da zione e suc ces si va mente
sempre più fra zio na ti si, spe cie in conse guen za delle spar ti zio ni ere di‐ 
ta rie. Al fe no me no della pol ve riz za zione si è per tan to ag giun to quel lo
della fram men ta zione fon dia ria e ri sul ta es tre ma mente dif fi cile per
gli agri col to ri ac qui sire o per mu tare ter re ni dai pro prie ta ri confi nan‐ 
ti: l’at tac ca men to dei pro prie ta ri ai fondi, no nos tante il lie vi tare delle
ren dite conse guente al suc ces so com mer ciale dei vini, cos ti tuisce il
prin ci pale freno alla ri com po si zione dei ter re ni. La fram men ta zione si
ri flette anche nei tipi di condu zione. Le mi croa ziende sono in ge nere
condotte di ret ta mente dal pro prie ta rio, anche part time; ques ti ri‐ 
siede sul fondo e nella mag gior parte dei casi si av vale della sola ma‐ 
no do pe ra fa mi liare.

Ciò no nos tante, queste cam pagne of fro no allo sguar do mol te pli ci
segni di un rin no va men to agri co lo che, come in larga parte della re‐ 
gione, trova il trat to più conno tante nel vi gne to spe cia liz za to.

57

Pro fonde tras for ma zio ni si leg go no anche nella pia nu ra sot tos tante,
dove hanno tro va to ampia dif fu sione so prat tut to le col ture in dus tria li
(bar ba bie to la, ta bac co, mais) così che, con l’ab ban do no della col tu ra
pro mis cua della vite e il pro li fe rare dei nuovi in se dia men ti abi ta ti vi e
pro dut ti vi lungo i mag gio ri assi viari, anche in ques ta se zione della
Valle Umbra sono an da ti a sva nire i conno ta ti tra di zio na li del pae sag‐ 
gio ru rale.

58

Ep pure, nel suo cos tante di ve nire è sempre nel pae sag gio che vanno a
is cri ver si gli ele men ti sim bo li ci tesi ormai non più a de fi nire un’iden‐ 
ti tà ter ri to riale già conso li da ta, bensì a ren dere ancor più evi dente –
per quan to ciò sia pos si bile – lo stret to le game che corre fra ter ri to‐ 
rio, pro dot to e suc ces so com mer ciale di quest’ul ti mo.

59

Con i suoi pic co li cen tri, dif fu si so prat tut to in col li na, quasi sempre
ben res tau ra ti e de po si ta ri di un cos pi cuo pa tri mo nio storico- 
artistico-architettonico, l’Um bria ha in fat ti cos ti tui to lo sce na rio
ideale di even ti per io di ci di grande ri chia mo fra i quali me ri ta un
cenno par ti co lare “Can tine aperte”, or ga niz za to dal “Mo vi men to del
Tu ris mo del Vino”. La can ti na è dunque ormai non più mero luogo di
produzione- conservazione del vino, ma anche ele men to di ri chia mo e
di dif fu sione dell’im ma gine stes sa del pro dot to e per tan to le ca rat te‐ 
ris tiche di una mo der na strut tu ra di pro du zione vi ni co la non po tran‐ 
no che es sere dif fe ren ti ris pet to al pas sa to, giac ché più com ples sa ne
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Fig. 4 – Te nu ta Cas tel buo no. La can ti na “Ca ra pace” pro get ta ta dallo scul tore Ar nal do Po- 
mo do ro.

(foto Lu nel li)

è di ve nu ta anche la fun zione: non più sem plice “conte ni tore”, ma
luogo sim bo li co e di at tra zione per vi site e de gus ta zio ni.

Di re cente, alle tra di zio na li im prese pro dut tri ci – Ca prai in primo
luogo, ma anche Scac cia dia vo li, Adan ti e An to nel li – se ne sono ag‐ 
giunte nu me rose altre fra le quali me ri ta di es sere se gna la to il grup po
Lu nel li (Can tine Fer ra ri). Ad esso si deve la rea liz za zione nel 2012
della mo der na can ti na de no mi na ta “Ca ra pace”, pro get ta ta dallo scul‐ 
tore Ar nal do Po mo do ro per la Te nu ta Cas tel buo no (ampia circa 30 ha,
ri ca den ti nei co mu ni di Be va gna e Mon te fal co). I Lu nel li ac qui si ro no i
ter re ni nel 2001; i primi sfor zi si ri vol se ro ai vi gne ti, con la rea liz za‐ 
zione di nuovi im pian ti e la va lo riz za zione di quel li esis ten ti, tutti ora
in conver sione al me to do bio lo gi co. Al 2003 ri sal go no le prime bot ti‐ 
glie di Sa gran ti no, all’anno suc ces si vo quelle di Mon te fal co Rosso.
Come ha ri ve la to lo stes so Po mo do ro, il pro get to “ri cor da la tar ta ru‐ 
ga, sim bo lo di sta bi li tà e lon ge vi tà, che con il suo ca ra pace rap pre‐

61

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/825/img-4.jpg


Montefalco. Recupero e valorizzazione di una identità vinicola

Licence CC BY 4.0

sen ta l’unione tra terra e cielo” 46. La can ti na si offre in fat ti allo sguar‐ 
do come una grande cu po la ri co per ta di rame, in ci sa es ter na mente
da crepe che ri cor da no i sol chi della terra e in ter na mente dai segni
cos ti tuen ti l’in con fon di bile cifra ar tis ti ca dello scul tore. Un ele men to
a forma di dardo di co lore rosso confit to nel ter re no sot to li nea poi,
nel pae sag gio, la pre sen za di un ma nu fat to da ri te ner si, oltre che no‐ 
te vole frut to del connu bio fra scul tu ra e ar chi tet tu ra, un ef fi cace sim‐ 
bo lo del bi no mio tradizione- novità rap pre sen ta to dalla vi cen da sto ri‐ 
ca dei vini mon te fal che si e del Sa gran ti no in par ti co lare.

A pro po si to del pae sag gio, un cenno a parte me ri ta la ques tione re la‐ 
ti va alla sal va guar dia degli edi fi ci sto ri ci e ai cam bia men ti nella loro
des ti na zione d’uso: si trat ta tut ta via di un tema com ples so, la cui trat‐ 
ta zione esula dagli scopi di ques to contri bu to ma che po trebbe aiu‐ 
tare is ti tu zio ni e po po la zione a non tras for mare tutto il ter ri to rio co‐ 
mu nale in un al ber go dif fu so, sì di lusso, ma scar sa mente vis su to. Il
de li ca to equi li brio tra in cre men to delle strut ture tu ris tiche e luogo
vis su to an drebbe quin di stu dia to a fondo e ana liz za to nel contes to di
un pro get to di svi lup po, te nen do conto dei ri schi e delle dis tor sio ni
che le scelte in di vi dua li pos so no pro durre, se non co or di nate e de cise
col let ti va mente.

62

Il ruolo degli at to ri lo ca li nella ri cos ‐
tru zione e nello svi lup po dell’iden ti tà
vi ni co la

Alla fine degli anni ’70 del se co lo XX il ter ri to rio mon te fal chese, no‐ 
nos tante da oltre un se co lo ri no ma to per la pro du zione di vino, non
era an co ra un ter roir. Anzi, l’at tri bu zione della DOC giun gerà solo nel
1979 47, cioè molti anni dopo il conse gui men to di tale ri co nos ci men to
da parte di Tor gia no (1968) e del Tra si me no (1972), aree tra di zio nal‐ 
mente pro dut tri ci – sino a quelle date – di vini in quan ti tà piut tos to
che di qua li tà 48.

63

Nei primi anni ’70, mentre ci si in ter ro ga va sul fu tu ro del Sa gran ti no –
vino dalle spic cate qua li tà or ga no let tiche, ma fon da men tal mente da
des sert – due ope ra to ri eco no mi ci, il com mer ciante di mo bi li Do me‐ 
ni co Adan ti e l’im pren di tore tes sile Ar nal do Ca prai, fa cen do te so ro
dei ten ta ti vi e delle spe ri men ta zio ni condotte sin dalla fine del se co lo
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XIX, de ci se ro di am pliare l’am bi to della pro pria at ti vi tà ci men tan do si,
con l’ac qui si zione di aziende vi ti vi ni cole, nel ri lan cio del Sa gran ti no in
ver sione secca (aiu ta ti in ciò dalle no te vo li ca pa ci tà di abili can ti nie ri):
“fa cen do un raf fron to con l’es pe rien za di Gior gio Lun ga rot ti a Tor gia‐ 
no, anche nel caso di Mon te fal co il punto di par ten za, la spin ta al
cam bia men to, fu il confron to rav vi ci na to con i vini fran ce si. Una nime
era il convin ci men to che i vi ti gni col ti va ti in Um bria cos ti tui va no
un’ec cel lente ma te ria prima, che an da va però ges ti ta bene per ade‐ 
guar la ai gusti del pub bli co. Una volta av via ta, l’av ven tu ra del Sa gran‐ 
ti no fu rea liz za ta in breve tempo, tra la fine degli anni Set tan ta e la
metà degli anni Ot tan ta” 49.

Nas ce va così un ter roir: l’ap pli ca zione sa piente di ade guate stra te gie
azien da li e di mar ke ting pro po ne va al mer ca to un pro dot to sino ad
al lo ra pres so ché sco nos ciu to – il Sa gran ti no secco – confe ren do vi
una nuova an cor ché già mar ca ta iden ti tà, in quan to co munque
traente la pro pria linfa dalla lunga sto ria vi ti vi ni co la dell’area di pro‐ 
du zione mon te fal chese.

65

Con il tras cor rere del tempo il senso di ap par te nen za al ter roir e al
ter ri to rio sono stati im ple men ta ti dalla de fi ni zione di reti di re la zio ni
e al leanze fra at to ri is ti tu zio na li e pri va ti che tro va no na tu rale sin te si
nella “Stra da del Sa gran ti no”, che at tra ver sa e unisce i co mu ni
dell’area di pro du zione e ne cos ti tuisce l’op por tu ni tà più im por tante
per uno svi lup po in te gra to. Stru men to di ampia ef fi ca cia per la va lo‐ 
riz za zione e la com mer cia liz za zione delle pro du zio ni vi ni cole, at tra‐ 
ver so l’ope ra to dell’As so cia zione omo ni ma essa rap pre sen ta altresì un
mo del lo or ga niz za ti vo di suc ces so su cui è ba sa ta la go ver nance del
ter ri to rio. La Stra da del Sa gran ti no in fat ti, cos ti tuen do in rete ope ra‐ 
to ri, at ti vi tà ri cet tive, i co mu ni della zona di pro du zione, la Pro vin cia
di Per ugia, la Ca me ra di Com mer cio e il Consor zio Tu te la Vini Mon te‐ 
fal co ha contri bui to allo svi lup po e alla crea zione di un’iden ti tà ben
de fi ni ta e ri co nos ciu ta dell’area mon te fal chese 50.

66

At tual mente i per cor si en ogas tro no mi ci uf fi cial mente ri co nos ciu ti sul
ter ri to rio na zio nale sono circa 150. A fronte di un nu me ro dunque
par ti co lar mente ele va to, sono però assai meno gli iti ne ra ri che cor‐ 
ris pon do no ad or ga nis mi ef fi cien ti e real mente fun zio nan ti. Molte
Strade esis to no di fatto solo sulla carta, af fian can do co munque casi di
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ef fi cien za ed ec cel len za (come la stes sa Stra da del Sa gran ti no, ormai
il più noto iti ne ra rio en ogas tro no mi co umbro) 51.

In ques to contes to, le im prese pro dut tri ci ri co pro no un ruolo es sen‐ 
ziale. Tutte le Strade del Vino di mag giore suc ces so in Ita lia si sono
create in tor no a un in sieme di im prese di na miche e in no va tri ci
consa pe vo li delle po ten zia li tà del pro prio pro dot to quale ric chez za
per il ter ri to rio d’ori gine e che hanno tra dot to tale consa pe vo lez za in
in ves ti men ti fi nan zia ri e di ca pi tale umano 52.

68

In pro po si to, un cenno spe ci fi co me ri ta il Consor zio di Tu te la dei Vini
Mon te fal co, cos ti tui to si nel 1981 con il com pi to di co or di nare le
aziende della zona e di condurle nella cos tante ri cer ca della qua li tà e
della va lo riz za zione dei vini del ter ri to rio. Il 4 giu gno del 2002 lo sta‐ 
tu to del Consor zio ha ot te nu to il ri co nos ci men to del Mi nis te ro delle
Po li tiche Agri cole e Fo res ta li, mentre nel di cembre del 2003 la strut‐ 
tu ra as so cia ti va ha ot te nu to il pres ti gio so in ca ri co di svol gere fun zio‐ 
ni di control lo se con do quan to pre vis to dal DM del 21 mag gio 2001,
che at tri buisce ai Consor zi di tu te la nuovi com pi ti as se gnan do un
piano di control li di tutte le fasi della fi lie ra pro dut ti va e nei confron ti
di tutti i pro dut to ri che ope ra no con la DOC, com pre si quin di anche
co lo ro che non sono as so cia ti 53.
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Il Consor zio gode di una rap pre sen ta ti vi tà su per iore all’80% per
quan to ri guar da la pro du zione cer ti fi ca ta di Sa gran ti no e di Mon te fal‐ 
co Rosso: ques to gli confe risce un’au to re vo lez za che, nell’area di ri fe‐ 
ri men to, nes su na strut tu ra può van tare. Dalla data di cos ti tu zione del
Consor zio la base so ciale si è lar ga mente am plia ta go den do della pre‐ 
sen za di aziende di grande pres ti gio (at tual mente 223 soci, oltre il
75% dei pro dut to ri), sia già della zona e ivi ope ran ti da molti anni, sia
cos ti tuite da gran di grup pi o da pro dut to ri di fama in ter na zio nale che
hanno de ci so di ope rare in gen ti in ves ti men ti nella de no mi na zione
ormai più pro met tente dell’Um bria.

70

Anche le is ti tu zio ni pub bliche hanno avuto un ruolo im por tante nello
svi lup po dell’area del Sa gran ti no. In par ti co lare, la Re gione dell’Um‐ 
bria tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 ha in ves ti to su Mon te‐ 
fal co cos truen do il primo tas sel lo di quel lo che oggi è il sis te ma mu‐ 
seale re gio nale 54. In oltre, essa ha ac com pa gna to lo svi lup po della vi‐ 
ti vi ni col tu ra mon te fal chese co fi nan zian do i reim pian ti e des ti nan do
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Tab. 1 - Evo lu zione della pro du zione di uva (in q) di Sa gran ti no e di Mon te fal co rosso (anni
1974 e 2011).

all’area del Sa gran ti no (che rap pre sen ta il 5% della su per fi cie vi ta ta
re gio nale) il 15% delle ri sorse dis po ni bi li per la vi ti col tu ra.

In ag giun ta, per sos te nere la tu te la e la va lo riz za zione del Sa gran ti no
i rap pre sen tan ti del Consor zio hanno sol le ci ta to la Re gione a pre di‐ 
sporre “una pro gram ma zione nella ges tione degli im pian ti”, per evi‐ 
tare un ul te riore ec ces si vo in cre men to della pro du zione consi de ra to
il boom di in ves ti men ti nei vi gne ti in ques to ter ri to rio.
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Se con do le più re cen ti ri le va zio ni del Consor zio, l’area vi ni co la copre
at tual mente una su per fi cie di 1.080 ha (660 a Sa gran ti no e 420 a
Mon te fal co rosso) per una pro du zione, nel 2011, di circa 20 mila quin‐ 
ta li d’uva; nel 2012 per de ci sione del Consor zio stes so la resa è stata
ri dot ta dagli 80 q/ha del dis ci pli nare a 70. E ciò per ché, sal va to
dall’es tin zione negli anni ’70, il vino mon te fal chese dagli anni ’90 è
cres ciu to nella pro du zione – anche a sca pi to della qua li tà – giun gen‐ 
do a pro durre fino a oltre 2 mi lio ni e mezzo di bot ti glie di Sa gran ti no
(anni 2006 e 2007) ed es ten den do la col ti va zione fino a 700 ha. Ma il
mer ca to di ques to pro dot to, an co ra gio vane, non era conso li da to; i
vi ti col to ri più ca pa ci, consi glia ti dal Consor zio, hanno com pre so che
alla fa ci li tà con cui ve ni va no ri las ciate le au to riz za zio ni alla pro du‐ 
zione non cor ris pon de va la ris pos ta dei consu ma to ri e hanno così ri‐ 
dot to la pro du zione (negli anni 2009-2011 ques ta è ri sul ta ta sempre
in fe riore al mi lione di bot ti glie).
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Tab. 2 – Evo lu zione re cente (in bot ti glie) della pro du zione dei vini di Mon te fal co (anni
2006-2011).

Circa un de cen nio fa scri ve vo che “dal confron to tra le pro du zio ni
po ten zia li – le gate alle su per fi ci is critte all’Albo dei Vi gne ti – e quelle
ef fet tive, ap pare evi dente il cos pi cuo mar gine che sus siste per l’in‐ 
cre men to della pro du zione, che è le ci to aus pi care possa es sere col‐ 
ma to nel vol gere di pochi anni” 55. L’in cre men to vi è stato, la rea zione
del mer ca to è ri sul ta ta pur trop po ne ga ti va.

74

Per quan to at tiene in fine agli enti lo ca li, anche il Co mune di Mon te‐ 
fal co può van tare si gni fi ca ti vi me ri ti, fra i quali: l’avere in tui to le op‐ 
por tu ni tà di suc ces so delle pro du zio ni sin dal 1979 (anno di ot te ni‐ 
men to della DOC); l’aver contri bui to a or ga niz zare dal 1980 la “Set ti‐ 
ma na En olo gi ca”, giun ta nel 2013 alla 34a edi zione, im pe gnan do si così
sin da su bi to in un cres cente nu me ro di azio ni mi rate alla pro mo‐ 
zione sia del vino che del pa tri mo nio cultu rale lo cale; in fine l’aver
svol to un cos tante ruolo di me dia zione mi ra to a fa vo rire il dia lo go tra
i vari sog get ti is ti tu zio na li coin vol ti, in par ti co lare pro dut to ri vi ni co li
e im pren di to ri nel set tore pub bli co.

75

Ri fles sio ni conclu sive
In sin te si, a Mon te fal co si è al cos pet to di un’area vi ti vi ni co la la cui
iden ti tà è stata nel corso del tempo sa pien te mente re cu pe ra ta, rie la‐ 
bo ra ta e messa in va lore at tra ver so l’im pe gno at ti vo dell’im pren di to‐ 
ria lo cale e dell’in tera co mu ni tà, quin di per ef fet to della si ner gia tra
is ti tu zio ni pub bliche e in izia ti va pri va ta che hanno sa pu to ac cor ta‐ 
mente in ter ve nire più volte nel corso degli ul ti mi tre de cen ni per in‐ 
co rag giare lo svi lup po, pro muo vere le pro du zio ni, at te nuare gli squi‐ 
li bri in evi ta bil mente pro dot ti si. Met ten do in va lore un as pet to del mi‐ 
lieu ter ri to riale (un vi ti gno di an ti ca ori gine, ma im pie ga to sol tan to
nella pro du zione di vino da des sert o da messa) si è giun ti alla rea liz ‐
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za zione di un pro dot to del tutto nuovo, un rosso secco e ro bus to
ormai as sur to nell’im ma gi na rio en otu ris ti co a ico ne ma della pro du‐ 
zione vi ni co la di qua li tà dell’in tera re gione. Anche il pae sag gio, pro‐ 
fon da mente tras for ma to ris pet to al pas sa to, è in conti nuo rin no va‐ 
men to e, at tra ver so la rea liz za zione di nuove cos pi cue can tine, reca
im pres si i segni di un in di riz zo strategico- produttivo im per nia to
pres so ché es clu si va mente sulla vi ti vi ni col tu ra.

La va lo riz za zione del pae sag gio e la sua ges tione im pon go no tut ta via
un primo spun to di ri fles sione cri ti ca, lad dove al ri guar do si ri le va
una forte di pen den za dalle scelte degli at to ri eco no mi ci lo ca li più
forti.

77

Sul piano scien ti fi co si è poi consa pe vo li che nel pro ces so di do cu‐ 
men ta zione e ri le va zione dell’iden ti tà ter ri to riale è es sen ziale una
pro fon da co nos cen za del ter ri to rio, così come una consul ta zione
ampia degli at to ri lo ca li. At tual mente la rete di re la zio ni è im per nia ta,
come si è detto, su al cu ni at to ri di par ti co lare forza che contri buis co‐ 
no a de fi nire le stra te gie di pro mo zione, di co mu ni ca zione e di com‐ 
mer cio del pro dot to. Siamo tut ta via si cu ri che ques ta rete di re la zio ni
sia rius ci ta a cos truire un’im ma gine lo cale che renda conto delle
com ples sive po ten zia li tà del mi lieu ter ri to riale? Vi è poi la cer tez za
che le stra te gie sin qui ope rate non si siano tra dotte es clu si va mente
in una mera ope ra zione di mar ke ting?

78

Un ruolo par ti co lar mente im por tante, e forse non del tutto va lo riz za‐ 
to, lo ha la Stra da del Vino che, no nos tante le dif fi col tà di co or di na‐ 
men to tra sog get ti pub bli ci e pri va ti, riesce a pro porre pro get ti par te‐ 
ci pa ti vi e a dare un si gni fi ca ti vo im pul so alle pic cole aziende. Se de bi‐ 
ta mente va lo riz za ta e consi de ra ta come luogo pro get tuale, la Stra da
del Vino può di ve nire un ente che co or di na stra te gie di svi lup po di
lungo res pi ro, un luogo dell’in con tro so ciale tra dif fe ren ti modi di
pro du zione e ideo lo gie di ges tione del ter ri to rio, un luogo in fine in
cui emer go no conflit ti e si ne go zia no so lu zio ni che ris pon da no alle
di verse ti po lo gie di at to ri so cia li.
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È dunque ne ces sa rio im pe gnar si af fin ché le po li tiche di pa tri mo nia‐ 
liz za zione per met ta no di in di vi duare le po ten zia li tà an co ra in es‐ 
presse del mi lieu e di av viare quel per cor so di va lo riz za zione degli as‐ 
pet ti cultu ra li del ter ri to rio es clu si dalle stra te gie di pro mo zione at‐ 
tual mente do mi nan ti.
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Per res ti tuire un’iden ti tà mol te plice è dunque im por tante in ter ro gar si
anche su ciò che viene es clu so dalla rete delle de ci sio ni, eco no miche
e po li tiche, per ché non ris ponde im me dia ta mente alla lo gi ca della
red di ti vi tà conso li da ta, che nel caso spe ci fi co è l’iden ti tà cris tal liz za ta
nel mar ke ting territorial- vitivinicolo 56.

81

Si pone in ef fet ti la ques tione, in sieme cultu rale ed eco no mi ca, della
cos tru zione di un’iden ti tà sem pli fi ca ta, che non per mette di va lo riz‐ 
zare altre pro du zio ni e che tal vol ta im pe disce ai pro dut to ri stes si di
ri co nos cere e va lo riz zare ul te rio ri ri sorse lo ca li. Con il ris chio, per al‐ 
tro già am pia mente dis cus so, di far di ven tare la zona un al ber go dif‐ 
fu so, fatto di una ri cet ti vi tà (agri tu ris mo, re si denze d’epoca, coun try
house, ma anche SPA, en oteche, os te rie...) trop po omo lo ga ta, assai
spes so non dif forme da quel la di altre aree di pro du zione e per di più
al les ti ta in molti casi come ba nale “messa in scena” del pas sa to.

82

Non si può pen sare in oltre di af fi dare com ple ta mente lo svi lup po
eco no mi co lo cale al tu ris mo en ogas tro no mi co.

83

La ri fles sione sull’iden ti tà, in conclu sione, non conduce alla cos tru‐ 
zione di im ma gi ni uni voche e sta tiche, ma mette in evi den za il ca rat‐ 
tere fram men ta rio, fra gile e in di ve nire delle iden ti tà lo ca li. L’iden ti tà
è in fat ti concet to ne go ziale, che si ri fe risce a ciò che è per ce pi to, vis‐ 
su to e ri co nos ciu to come tale da col let ti vi tà anch’esse in conti nua ri‐ 
de fi ni zione. Dunque la ri cer ca sull’iden ti tà ter ri to riale, cos trui ta at‐ 
tor no a obiet ti vi spe ci fi ci, per mette non solo di ri co nos cere la mol te‐ 
pli ci tà degli at to ri lo ca li, ma anche di fa vo rirne il dia lo go in un pro‐ 
ces so fi na liz za to alla de fi ni zione degli in ter ven ti.
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PAPA Cris ti na, An tro po lo gia dell’im pre‐ 
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gna. Dall’agri col tu ra ai sis te mi lo ca li ru ra li, To ri no, Ro sen berg & Sel lier,
2005, 338 p.; MU SOT TI Fran ces co, “Il ter ri to rio: da sempre nell’ana li si
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CAT TI NI Gia co mo, “Dis tret tua li tà fra in dus tria e agri col tu ra”, La Ques tione
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vol. X (2005), p. 747-762.
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ter roir et tou risme vert à l’heure de l’Eu rope”, Eth no lo gie Fran çaise, XXVII,
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An tro po lo gia, per le utili dis cus sio ni e i sug ge ri men ti, anche di ca rat tere bi‐ 
blio gra fi co, ri sul ta ti pre zio si ai fini della ste su ra dei primi due pa ra gra fi di
ques to contri bu to.
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pace que sont le géo graphe et l’eth no logue à sub ver tir le cadre aca dé mique
qui, jusqu’à une cer tain point, lé gi ti me ment, les sé pare”. DE LA SOU DIERE
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9  Cfr. al ri guar do TURRI Eu ge nio, An tro po lo gia del pae sag gio, Mi la no, Edi‐ 
zio ni di Co mu ni tà, 1974, 297 p.
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la tion” e il di rit to di pro prie tà col let ti va nell’uso del nome geo gra fi co. Nel
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13  Per un’ana li si dell’evo lu zione del pro ces so di cer ti fi ca zione di un for mag‐ 
gio fran cese cfr. FAURE Mu riel, “Une pro duit agri cole ‘af fi né’ en objet cultu‐ 
rel. Le fro mage beau fort dans les Alpes du Nord”, Ter rain, 33, 1999,
http://ter rain.re vues.org/2703.
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15  POU LAIN Jean- Pierre, Goût du ter roir, cit., p. 22.
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ri cer ca Agei “Iden ti tà ter ri to ria li”, co or di na to da Ti zia na Ba ni ni.

17  PAPA Cris ti na, An tro po lo gia dell’im pre sa, Mi la no, Gue ri ni, 1999, 221 p.;
PAPA Cris ti na, “What does it mean to conserve na ture?” in Glau co SANGA,
Ghe rar do OR TAL LI (eds.), Na ture know ledge, eth nos cience, cog ni tion, and
uti li ty, Ve ne zia, Is ti tu to Ve ne to di Scienze, Let tere e Arti, 2004, p. 340-352.
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19  AUGÉ Marc, Non Lieux. In tro duc tion à une an thro po lo gie de la sur mo der‐ 
ni té, Paris, Seuil, coll. « La li brai rie du XXIe siècle », 1992, 149 p.
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cura di), Fare e saper fare. I sa pe ri lo ca li in una pros pet ti va an tro po lo gi ca,
Ca glia ri, Co ope ra ti va Uni ver si ta ria Edi trice Ca glia ri ta na, 2004, p. 171-193.

21  BE RARD Lau rence, DEL FOSSE Claire, MAR CHE NAY Phi lippe, Les ‘pro‐ 
duits de ter roir’, cit., p. 591.

22  PAPA Cris ti na, “Il pro dot to ti pi co come os si mo ro: il caso dell’olio ex tra‐ 
ver gine di oliva umbro”, in Va le ria SI NIS CAL CHI (a cura di), Fram men ti di
eco no mie. Ri cerche di an tro po lo gia eco no mi ca in Ita lia, Mes si na, Pel le gri ni,
2002, p. 150-189.

23  Il nome de ri va da quel lo dell’omo ni mo vi ti gno au toc to no dell’Um bria e ha
per se co li de si gna to un vino pas si to (l’ag get ti vo “sacro” ri man da in ef fet ti a
un vino da messa). Sulle ori gi ni del vi ti gno, tutto som ma to sco nos ciute (il
nome non com pare mai nella do cu men ta zione an ti ca), si è molto di bat tu to;
né è certo che si trat ti dell’uva Itrio la, alla quale Pli nio (Nat. hist. XIV, 3, 37)
ac cen na a pro po si to dei ter ri to ri del mu ni ci pio di Be va gna e del Pi ce no
(Itrio la Um briae et Pi ce no agro pe cu lia ris est).

24  FA TI CHEN TI Fabio, “La vi ti vi ni col tu ra mon te fal chese”, Qua der ni della Se‐ 
zione di Geo gra fia del Di par ti men to Uomo & Ter ri to rio, Uni ver si tà degli Studi
di Per ugia, 1, 2001, p. 29-51.
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25  ME LEL LI Al ber to, FA TI CHEN TI Fabio, “Les construc tions des ter ri toires
du vin dans l’Ita lie du Centre pen dant ces cin quante der nières an nées, avec
une at ten tion par ti cu lière pour l’Om brie”, in Serge WO LI KOW, Oli vier JAC‐ 
QUET (dirs.), Ter ri toires et ter roirs du vin du XVIII  au XXI  siècles : ap proche
in ter na tio nale d’une construc tion his to rique, coll. So cié tés, Dijon, Edi tions
Uni ver si taires, 2011, p. 275-296.

26  DES PLANQUES Henri, Cam pagne umbre, a cura di Al ber to ME LEL LI,
Per ugia, Quat troemme, 2006, p. 715-716.

27  Dal 1979 i vini rossi di Mon te fal co pos so no fre giar si della DOC, es te sa al
bian co nel 1993 (De cre to Min. Agri col tu ra e Fo reste 31 lu glio 1993 - G.U. del
13 agos to 1993, n. 189). Nel 1992 il Sa gran ti no, nei tipi secco e pas si to, ha ot‐ 
te nu to la pres ti gio sa DOCG (De cre to Min. Agri col tu ra e Fo reste 5 no vembre
1992 - G.U. del 14 no vembre 1992, n. 269). Il 20 giu gno 2002 un De cre to del
Mi nis tro delle Po li tiche Agri cole e Fo res ta li, ema na to su ri chies ta del
Consor zio di Tu te la dei Vini Mon te fal co, ha sta bi li to che l’uso del nome del
vi ti gno au toc to no Sa gran ti no deve li mi tar si alla es clu si va de si gna zione e
pre sen ta zione dei vini DOCG Mon te fal co Sa gran ti no.

28  NESSI Sil ves tro, La col ti va zione della vite e la pro du zione del vino a Mon‐ 
te fal co at tra ver so i se co li, Co mune di Mon te fal co, 2004, 20 p.; ME TEL LI Ga‐ 
briele, “La pro du zione del Sa gran ti no e degli altri vini pre gia ti nel Fo li gnate
tra Cinque e Sei cen to”, Ar chi vi in Valle Umbra, 4, 2002, 1-2, p. 49-62.

29  A pro po si to di un’altra nota area di pro du zione vi ni co la ita lia na, il Chian‐ 
ti, è stato op por tu na mente sot to li nea to che la sto ria ri cos trui ta e vei co la ta
dal ma te riale illus tra ti vo pro dot to ad uso dei tu ris ti e nar ra ta dagli at to ri lo‐
ca li come eru di zione dif fu sa e ri pe tu ta ri guar da in primo luogo le ori gi ni
etrusche di Mon te pul cia no, quin di la messa in scena del Me dioe vo e del Ri‐ 
nas ci men to tra mite ap pa ra ti fes ti vi e ce le bra zio ni, non ché raf fi gu ra zio ni su
stem mi azien da li. FIO RILLO Ales sia, Merci in tan gi bi li e pa tri mo nio cultu rale.
La cos tru zione del tu ris mo en ogas tro no mi co a Mon te pul cia no, Tesi di Dot to‐ 
ra to in Et no lo gia e An tro po lo gia, Uni ver si tà degli Studi di Perugia- 
Université Libre de Bruxelles, 2010.

30  Nel 1998 le poche viti di Sa gran ti no an co ra ve ge tan ti entro le mura ur‐ 
bane di Mon te fal co sono state eti chet tate e clas si fi cate ed è stato ac cer ta to
che al cune di esse ri sal go no ai se co li XVIII e XIX.

31  Bour dieu Pierre, La dis tinc tion. Cri tique so ciale du ju ge ment, coll. “Le
sens com mun”, Paris, de Mi nuit, 1979, 672 p.
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32  La te nu ta si es ten de va per circa 178 ha, dis tri bui ti nei co mu ni di Mon te‐ 
fal co, Giano dell’Um bria e Gual do Cat ta neo.

33  DES PLANQUES Henri, Cam pagne umbre, cit., p. 715-716.

34  Nel 1954 la pro prie tà dell’azien da pas sa va ad Amil care Pam buf fet ti. Degli
et ta ri ori gi na ri ne res ta no at tual mente 130, di cui una tren ti na a vi gne to e
un cen ti naio a se mi na ti vo. La ri con ver sione e lo svi lup po della su per fi cie vi‐ 
ti co la si ba sa no sulla rea liz za zione di vi gne ti con al me no 5.000 ceppi per et‐ 
ta ro.

35  ME LEL LI Al ber to, ME DO RI Ca te ri na, Ville e gran di re si denze di cam pa‐ 
gna nella Valle Umbra me ri dio nale (Co mu ni di Cam pel lo sul Cli tun no, Cas tel
Ri tal di, Mon te fal co, Trevi), “Qua der ni dell’Is ti tu to Po li cat te dra di Geo gra fia”,
Uni ver si tà degli Studi di Per ugia, 12, 1990, p. 119-122.

36  FA TI CHEN TI Fabio, “La vi ti vi ni col tu ra mon te fal chese”, cit., p. 35. L’azien‐ 
da – oggi di pro prie tà degli eredi dell’avv. An to nel li e ges ti ta da Fi lip po An to‐ 
nel li, at tuale pre si dente del Consor zio Tu te la Vini Mon te fal co – si es tende
su una su per fi cie di 170 et ta ri, 25 dei quali col ti va ti a vi gne to. La vi ni fi ca‐ 
zione delle uve pro ve nien ti dai vi gne ti di fa mi glia è per gli An to nel li consue‐ 
tu dine che ri mon ta ad an ti ca data, mentre l’im bot ti glia men to e la com mer‐ 
cia liz za zione hanno avuto in izio solo nel 1979. Tutta l’uva rac col ta viene vi ni‐ 
fi ca ta: la pro du zione to tale annua è di circa 1.300 et to li tri ed è espor ta ta
anche all’es te ro (Sviz ze ra, Ger ma nia, Olan da, Bel gio, Da ni mar ca, Aus tria,
Gran Bre ta gna, Giap pone, USA). In se gui to alla ris trut tu ra zione del Ca sale
Sa tria no, l’azien da è anche in grado di for nire os pi ta li tà agli ap pas sio na ti di
tu ris mo ru rale e/o en ogas tro no mi co.

37  La Fran cia cos ti tui va il prin ci pale sboc co dei vini ita lia ni, espor ta ti però
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Français
Cet ar ticle aborde la ques tion de l’iden ti té ter ri to riale par rap port à la pro‐ 
duc tion de vin et pro pose des in di ca teurs d’iden ti té (la fron tière; l’his toire et
le ter ri toire; le pay sage; le rôle des ac teurs lo caux) pour ré flé chir sur la re la‐ 
tion entre iden ti té ter ri to riale et va lo ri sa tion des res sources lo cales. En par‐ 
ti cu lier, l’ana lyse se concentre sur la re cons truc tion et le dé ve lop pe ment de
l’iden ti té ter ri to riale dans la zone de Mon te fal co (Om brie), avec une ré fé‐ 
rence par ti cu lière à la dé marche d’amé lio ra tion du vin Sa gran ti no. La re‐ 
cherche vise à sou li gner l’im por tance du che min à la ré cu pé ra tion de l’iden‐ 
ti té des ter ri toires mis en œuvre par la sy ner gie entre les ac teurs pu blics et
pri vés. De cette façon, l’iden ti té, que l’on va réa li ser sui vant des ob jec tifs
spé ci fiques, de vient un outil qui peut per mettre de ré flé chir sur les points
de force et de fai blesse d’une zone de pro duc tion (vi ni cole dans ce cas) et de
fa vo ri ser le dia logue parmi les ac teurs lo caux dans un pro ces sus vi sant à
dé fi nir les in ter ven tions.

English
This paper deals with the issue of ter rit orial iden tity in re la tion to the pro‐ 
duc tion of wine and pro poses some in dic at ors of iden tity (the bor der; the
his tory and the land; the land scape; the role of local act ors) in order to re‐ 
flect on the re la tion between ter rit orial iden tity and im prove ment of local
re sources. More spe cific ally, the ana lysis fo cuses on the re con struc tion and
de vel op ment of iden tity in the ter rit ory of Mon te falco (Um bria), with par‐ 
tic u lar ref er ence to the pro cess of en han cing the Sagrant ino wine. The re‐ 
search aims to un der line the im port ance of a shared re cov ery course of ter‐ 
rit orial iden tity im ple men ted by the syn ergy between private and pub lic
act ors. In this way the iden tity, built on ac count of spe cific ob ject ives, be‐ 
comes a in stru ment fit to re flect on the strengths and weak nesses of a pro‐ 
duc tion area (of wine, in this case) and to pro mote the dia logue between
local act ors in a pro cess dir ec ted to wards the set tle ment of the in ter ven‐ 
tions.
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