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In tro du zione
Per cor ren do la Val tel li na se guen do il letto dell’Adda, lungo la stra da
pro vin ciale di fon do valle che dalle sponde del Lario conduce al passo
dello Stel vio, una volta at tra ver sa to l’abi ta to di Mor be gno, lo sguar do
del vi si ta tore viene at trat to in evi ta bil mente alla pro pria si nis tra, dalla
cos tie ra dei “cech” come la chia ma no gli abi tan ti di queste parti, un
arduo ver sante mon ta no ri ca ma to da una in ter mi na bile se quen za di
in tri ca ti mu ret ti a secco, atti a sos te nere, in fra mez za ti da spe ro ni di
roc cia, una com ples sa trama di ter razze ar ti fi cia li, sulle quali si ada‐ 
gia no su per bi vi gne ti a go der si il sole ge ne ro so della valle. Se poi l’oc‐ 
chio dell’os ser va tore torna a spa ziare anche alla pro pria des tra, rav vi ‐
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serà una pa rete mon ta na del tutto dif fe rente: um bra tile, ri co per ta di
bo schi di cas ta gno alle quote in fe rio ri, so vras ta ta da fo reste di aghi‐ 
fo glie e in fine spo glia fino alle vette spes so im bian cate du rante il per‐ 
io do in ver nale. Un si mile pa no ra ma, com pos to da un ac ci den ta to
giar di no me di ter ra neo strap pa to a viva forza dagli uo mi ni alla roc cia,
fron teg gia to, sulla spon da op pos ta, da un am biente do ta to delle sem‐ 
bianze clas siche di una val la ta al pi na, ac com pa gnerà il vi si ta tore per
altri ses san ta chi lo me tri, oltre Ti ra no, fin dove la valle piega verso
nord- est e sale di quota per den do quelle ca rat te ris tiche cli ma tiche
de ci sive per l’im pian to della vite sui ver san ti fa vo re vol mente es pos ti
all’ir rag gia men to so lare, cos ti tuen do un pae sag gio pres so ché unico
all’in ter no della re gione al pi na per es pan sione areale e conti nui tà ter‐ 
ri to riale del ter raz za men to vi ti co lo.

L’ori gi na li tà della Val tel li na e della sua vi ti cul tu ra emerge da un
contes to am bien tale cli ma ti ca mente pro pi zio nel quale l’opera
dell’uomo ha dato corpo a un plu ri se co lare pro ces so di mo del la zione
ar ti fi ciale del ter ri to rio ru rale che per met tesse l’im pian to delle viti su
dei ver san ti al tri men ti trop po ri pi di e roc cio si per es sere messi a col‐ 
tu ra. L’im ma gine odier na della grande cos tie ra ter raz za ta, ri co per ta
da circa 1.000 et ta ri di vi gne ti 1, ben ché in al cune sue parti sia stata
ag gre di ta e de tur pa ta dalla cres ci ta ten ta co lare delle real tà ur bane di
fon do valle e, tal vol ta, ri con qui sta ta dall’avan zare del bosco, con mag‐ 
gior fre quen za nei punti meno ac ces si bi li e nei mar gi ni su per io ri,
offre an co ra sor pre sa e me ra vi glia in chi si sof fer ma ad os ser vare le
ar dite so lu zio ni cos trut tive, l’es ten sione delle opere mu ra rie sti ma bi li
in oltre 2.500 km di svi lup po li neare, l’ame ni tà del pae sag gio vi ti co lo
nel suo com ples so. Per al tro, quan to vi si bile at tual mente, rap pre sen ta
solo una por zione, circa un sesto, dell’en orme es pan sione che rag‐ 
giunse la su per fi cie vi ti co la nel corso della sto ria della Val tel li na e
che, non più di un se co lo fa, an co ra do mi na va la valle.

2

La vi ti cul tu ra val tel li nese ha sto ri ca mente fon da to le sue for tune sulla
qua li tà delle sue pro du zio ni vi ni cole, par ti co lar mente ri cer cate dai vi‐ 
ci ni delle val late at tigue d’ol tralpe Sviz ze ri, Gri gio ni, Ti ro le si, stan zia ti
in aree che non per met te va no la pro du zione di vini rossi così vi go ro‐ 
si. La Val tel li na, al contra rio, of fri va un pro dot to dalle pe cu lia ri tà
uniche, tale da ren der lo non solo una be van da dal sa pore de ci sa‐ 
mente gra de vole e ap prez za to da molti, ma anche un pro dot to adat to
all’espor ta zione. Il forte ir rag gia men to so lare e il clima caldo, de ter‐
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mi na ti dalla fa vo re vole es po si zione della valle, do na no at tri bu ti ti pi‐ 
ca mente me di ter ra nei alle uve e il vino che vi si pro duce pos siede alta
gra da zione al co li ca, corpo ro bus to, aci di tà fissa sen si bil mente più
ele va ta ris pet to alla media dei concor ren ti delle lo ca li tà vi cine; qua li tà
che ga ran tis co no al pro dot to val tel li nese una ri le vante re sis ten za
all’in vec chia men to, non pre giu di ca ta nep pure dai tra spor ti oltre i
passi al pi ni 2. La fama ac qui si ta nel tempo dai vini val tel li ne si risultò
in grado di ali men tare una in gente do man da dall’es te ro: il vino pro‐ 
dot to nella valle tro va va nell’area el ve ti ca il suo mer ca to di ele zione,
ma sti pa to tra le merci dei mer can ti stra nie ri ol tre pas sa va le Alpi e
rag giun ge va la Ba vie ra e la Boe mia 3.

L’or ga niz za zione del ter ri to rio in ter razze si confi gu ra come uno sfor‐ 
zo verso la spe cia liz za zione della col ti va zione, che però, dato gli en‐ 
or mi costi eco no mi ci (e dell’en orme fa ti ca fi si ca) che com por ta va, po‐ 
te va aver luogo solo in pre sen za di una forte do man da dall’es ter no,
sta bile nel tempo, che ga ran tisse il rien tro dell’in ves ti men to fi nan zia‐ 
rio. L’es pan sione del mer ca to dei vini val tel li ne si, già flo ri do nel XV
se co lo, quan do i carri ca ri chi di ba ri li si di ri ge va no sia oltre i passi al‐ 
pi ni a nord sia verso il Du ca to di Mi la no a sud, pre sen ta un no te vole
in cre men to nel XVI se co lo con l’in izio della co lo niz za zione delle
Leghe Gri gie. La cres ci ta quan ti ta ti va e qua li ta ti va del vino val tel li‐ 
nese coin cide con il po ten zia men to del com mer cio del vino verso i
Gri gio ni, re gione dalla quale pro ve ni va no mas sicce ri chieste che in‐ 
co rag gia ro no la pro pa ga zione della vi ti col tu ra in valle e la nas ci ta del
pae sag gio ter raz za to come lo co nos cia mo at tual mente. I mer ca ti
trans al pi ni, dal mo men to del pas sag gio am mi nis tra ti vo della Val tel li na
dal Du ca to di Mi la no ai Gri gio ni, hanno as sor bi to me dia mente il 60%
della pro du zione en olo gi ca annua 4, fa cen do del vino il prin ci pale, se
non l’unico, pro dot to di espor ta zione della valle. La pro du zione di
vino in Val tel li na si è dunque sto ri ca mente orien ta ta mag gior mente al
mer ca to che all’au to con su mo e, l’es pan sione stes sa della vi ti col tu ra
nella valle, per si no ec ces si va in al cu ni mo men ti sto ri ci, deve molto
alla van tag gio sa po si zione geo gra fi ca, posta lungo i gran di assi di co‐ 
mu ni ca zione tra il Nord e il Sud dell’Eu ro pa, e alla vi ci nan za a mer ca ti
pres so ché sprov vis ti di ter re ni da adi bire a vi gne to.

4



Coltura della vite, produzione e commercio del vino in Valtellina (secoli XIX-XX)

Licence CC BY 4.0

L’evo lu zione sto ri ca del pae sag gio
ter raz za to
L’in ter ven to dell’uomo atto a per met tere lo svi lup po della vi ti col tu ra è
stato im po nente: il ver sante re ti co com pre so tra i co mu ni di Mor be‐ 
gno e Gro sio, è stato pres so ché in te gral mente ter raz za to in tutta la
sua lun ghez za, dal fon do valle fino agli 800-900 metri sul li vel lo del
mare, in qualche caso anche oltre come nelle fra zione Ba ruf fi ni sopra
Ti ra no 5. Tale pro ces so ha mo di fi ca to pro fon da mente lo stato ori gi na‐ 
rio della mon ta gna, ri crean done, con le ter razze di mu ret ti a secco,
gli equi li bri eco lo gi ci e la per ce zione vi si va del pae sag gio. Un la vo ro
di si mi li pro por zio ni è com pren si bile solo ri cos truen do le tappe del
pro ces so di cos tru zione e la ri le van za che pro gres si va mente as sunse,
du rante l’epoca mo der na e fino a un pas sa to molto re cente, il com‐ 
mer cio del vino per le sorti dell’in tera valle, anche per quel la vasta
por zione che il vino non lo po te va pro durre, ma che ap pro fit ta va
dell’in dot to che si ge ne ra va: dalla for ni tu ra delle botti e della pa la tu ra
di sos te gno alle viti in legno di cas ta gno ta glia to sulla spon da oro bi‐ 
ca 6, alle or ga niz za zio ni per i tra spor ti, dalla ris cos sione dei dazi di
tran si to alla pos si bi li tà di ap prov vi gio nar si di quan to non si pro du ce‐ 
va nella valle, gli uten si li, il ves tia rio, i ce rea li e il sale che i mer can ti
es te ri of fri va no in cam bio del vino 7.

5

Poco dopo l’in gres so della Val tel li na nella Re pub bli ca delle Tre Leghe
(1512), se con do l’es ti mo vo lu to dai nuovi do mi nan ti 8, i ter re ni vi ta ti
della valle am mon ta va no già a circa 3.500 et ta ri, una su per fi cie ap‐ 
pros si ma ti va mente tre volte su per iore all’at tuale, che pro du ce va me‐ 
dia mente 100.000 et to li tri di vino annui, di cui oltre la metà des ti na ti
all’espor ta zione: circa 50.000 hl verso i can to ni delle Leghe Gri gie,
altri 10.000-12.000 verso il Ti ro lo 9. La ri chies ta del pro dot to continuò
a cres cere lungo tutto il per io do della cat ti vi tà Gri gione, sol le ci tan do
l’im pian to di sempre nuovi ter re ni a vite, giun gen do, verso la fine del
Set te cen to, ad in ter es sare una su per fi cie os cil lante tra i 5.000 e i
6.000 et ta ri, per la pro du zione di quasi 200.000 et to li tri di vino
annui. È ve ro si mile, che la mag gior parte delle opere di ter raz za men‐ 
to siano state ef fet tuate prin ci pal mente du rante il XVII e XVIII se co lo,
quan do le di men sio ni dell’area vi ta ta di ven go no dav ve ro ci clo piche
oc cu pan do anche al cune co noi di fa vo re vol mente es poste del ver ‐
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sante oro bi co, i set to ri meno ido nei e le quote più ele vate della costa
re ti ca. Le ri chieste di vino dall’es ter no spin ge va no i vi ti col to ri a im‐ 
pian tare vi gne ti anche in zone non par ti co lar mente adatte alla vite,
nel ten ta ti vo di pro durre il più pos si bile anche a de tri men to della
qua li tà, des ti nan do i vini più pre gia ti all’espor ta zione e quel li più de‐ 
bo li all’consu mo lo cale. Pren de va no la via dei monti i vini mi glio ri,
mentre la parte des ti na ta all’au to con su mo conta di no era quasi
sempre pro dot ta nei ter re ni meno vir tuo si e con uve mi no ri - Bot ta‐ 
ge ra, Schia va, Pa ga none – ris pet to alla ri no ma ta Chia ven nas ca ap par‐ 
te nente alla fa mi glia del Neb bio lo 10. I vi gne ti as su mo no in ques to
per io do un ruolo cen trale nell’im ma gine del pae sag gio, di ve nen do un
sim bo lo della Val tel li na. Si stima che nel XVIII se co lo, il set tore vi ti vi‐ 
ni co lo oc cu passe ormai, a tempo to tale o par ziale, al me no la metà
della po po la zione at ti va, e una quota in dis cu ti bil mente più ampia se si
tiene conto dell’in dot to ge ne ra to dal com mer cio e dal tra spor to.

Nel corso del Set te cen to fu ro no adot tate, dalle au to ri tà lo ca li, per si no
delle dis po si zio ni tese a li mi tare la col ti va zione della vite, consci che
au men tare a dis mi su ra i ter re ni vi ta ti po tesse avere conse guenze ne‐ 
ga tive per l’eco no mia della valle: l’ec ces si va es pan sione della vi ti col‐ 
tu ra, a spese di aree mag gior mente adatte all’al le va men to e ad altre
col ti va zio ni, cos trin ge va a ri vol ger si al mer ca to es te ro per il ri for ni‐ 
men to di ge ne ri in dis pen sa bi li, come i ce rea li, ren den do fra gile il sis‐ 
te ma eco no mi co, sempre più di pen dente dall’es ter no e dal buon esito
delle ven dem mie 11.

7

Nem me no la fine della co lo niz za zione Gri gione nel 1797 e il conse‐ 
guente in gres so della Val tel li na prima nella Re pub bli ca Cis al pi na na‐ 
po leo ni ca e poi nel Regno Lom bar do Ve ne to, di pen dente dall’Im pe ro
aus tria co, hanno cos ti tui to un fat tore re ces si vo per la vi ti col tu ra, che
pres to ha sos ti tui to i vec chi ac qui ren ti sviz ze ri (in ogni caso non del
tutto ab ban do na ti) al lar gan do le sue quote di traf fi co in altri mer ca ti,
nel Ti ro lo e in Aus tria pre va len te mente, e ot te nen do l’ac ces so li be ro
da dazi do ga na li all’ago gna to mer ca to Lom bar do fino ad al lo ra pre‐ 
clu so dai vec chi do mi nan ti. L’es ten sione dei ter raz za men ti a scopo vi‐ 
ti co lo non co nosce soste al me no fino alla metà del XIX se co lo: ri sal‐ 
go no, plau si bil mente, alla prima metà dell’Ot to cen to sia la scom par sa
di di ver si cas ta gne ti alle falde delle Preal pi Oro bie per far posto alla
vite, sia la sa li ta dei ter raz zi oltre gli 800 metri di quota 12. Com ples si‐ 
va mente le prin ci pa li di re zio ni di traf fi co conti nua ro no ad es sere in ‐
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di riz zate verso nord- est al me no fino alla nas ci ta del nuovo Regno
d’Ita lia nel 1861, quan do il raf for za men to delle bar riere do ga na li con
l’es te ro, se gui to al pro ces so uni fi ca ti vo ita lia no, pri va ro no di fatto la
Val tel li na del suo mer ca to tra di zio nale, po nen do seri pro ble mi alla vi‐ 
ti col tu ra della valle. La ne ces si tà di ri vol ger si al mer ca to vi ni co lo ita‐ 
lia no risultò, in fat ti, molto gra vo sa per i vi ti col to ri val tel li ne si che,
sulle aspre pa re ti del ver sante re ti co, pro du ce va no un vino dai costi e
dalle dif fi col tà di pro du zione in fi ni ta mente più ele vate ris pet to ai ri‐ 
va li pie mon te si, ro ma gno li e tos ca ni, già pre sen ti con le loro quote di
mer ca to nell’Ita lia centro- settentrionale pre- unitaria.

L’ar ri vo delle ma lat tie crit to ga miche, a metà se co lo, in flisse un ul te‐ 
riore du ris si mo colpo al com par to vi ti vi ni co lo della valle, dalla quale
si ri prese len ta mente e con la per di ta di di ver si vi gne ti, mai più reim‐ 
pian ta ti. L’oidio, tra il 1849 e il 1859, annullò per un de cen nio quasi to‐ 
tal mente la pro du zione di vino con esiti pe san tis si mi per l’eco no mia
dell’area. La pro du zione vi na ria si ri dusse fino al 96% e nu me rose
par celle vi tate fu ro no ab ban do nate o se mi nate a grano sa ra ce no o se‐ 
gale 13.

9

Tut ta via, nella ri le va zione del 1884, le su per fi ci a vi gne to im pe gna va‐ 
no an co ra 6.500 et ta ri di ter re no 14, circa 500 et ta ri in più che nelle
stime set te cen tesche. Nell’ul ti mo quar to del XIX se co lo si ve ri fi ca
però una congiun tu ra net ta mente sfa vo re vole per il set tore en olo gi co
della valle 15. L’aper tu ra del tra fo ro fer ro via rio del Got tar do (1882), las‐ 
cia la Val tel li na iso la ta dalla fer ro vie ed es clu sa dai prin ci pa li pas sag gi
di tran si to dall’Ita lia verso la Sviz ze ra che per se co li ave va no se gui to
le vie dello Splu ga e del Ber ni na, san cen do una mar gi na li tà ris pet to ai
prin ci pa li assi di co mu ni ca zione che per du ra tut to ra 16. Il nuovo tra‐ 
fo ro estraniò la valle dal tra di zio nale mer ca to della Sviz ze ra in ter na,
che con il nuovo va li co fer ro via rio, ri sul ta va fa ci li ta ta nel ri vol ger si ad
altre zone di pro du zione. Mentre, sul fi nire del se co lo, quan do an co ra
la Val tel li na non si era ri pre sa com ple ta mente dai guas ti pro vo ca ti dal
pre ce dente morbo, l’ar ri vo della fillos se ra e della per ono spo ra dal
conti nente ame ri ca no, ob bli ga i vi ti col to ri a sos ti tuire le viti eu ro pee
con bar ba telle ame ri cane, re sis ten ti all’in set to e al bat te rio, su cui in‐ 
nes tare le va rie tà tra di zio na li 17. Tutto ciò condusse a una in evi ta bile
contra zione della ri chies ta e al no te vole de prez za men to del vino val‐ 
tel li nese. La condi zione conta di na si tinse di es tre ma mi se ria, cos ‐
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trin gen do molti all’emi gra zione 18 e al conse guente ab ban do no delle
vigne e delle ter razze che tanto su dore e in ves ti men ti erano co state.

L’ab ban do no di fine Ot to cen to non si rivelò però de fi ni ti vo. Al ter‐ 
mine della prima guer ra mon diale si verificò un’im por tante ri pre sa
della do man da. Non si cos trui ro no nuovi ter raz za men ti, ma si prov‐ 
vide a ri cos ti tuire i vi gne ti ro vi na ti a causa della fillos se ra, poi ché,
dopo il grande svi lup po ot to cen tes co, tutta la su per fi cie a vo ca zione
vi ti co la dis po ni bile era già stata uti liz za ta. Al ca tas to agra rio della
pro vin cia di Son drio del 1929 ri sul ta ro no re gis tra ti oltre 4.000 et ta ri
di ter re ni vi ta ti. La ri pre sa fu ef fi me ra: svanì con la se con da guer ra
mon diale, ma ebbe come ri sul ta to l’at tes tar si della vi ti col tu ra in po si‐ 
zio ni pros sime alla sua mas si ma es ten sione in senso as so lu to an co ra
nel primo ven ten nio del No ve cen to, come spes so è do cu men ta to
dalle fo to gra fie dell’epoca, nelle quali i fian chi mon ta ni so vras tan ti gli
abi ta ti mag gio ri (Son drio, Ti ra no, Te glio) ri sul ta no an co ra in ten sa‐ 
mente col ti va ti fino a quote ora ri co per ti da bo schi.

11

Nel se con do do po guer ra si avvia la grande contra zione del pae sag gio
ter raz za to. L’Ita lia vive il suo boom in dus triale le ga to alla ri cos tru‐ 
zione e molti val tel li ne si las cia no de fi ni ti va mente i loro vi gne ti per
tras fe rir si nelle città della pia nu ra o nelle nas cen ti in dus trie del fon‐ 
do valle. Al cune su per fi ci vi tate ven go no conver tite in col ture di verse,
mentre altre sono de fi ni ti va mente ab ban do nate e las ciate all’in col to e
al rim bo schi men to 19. Il 1° Cen si men to ge ne rale dell’Agri col tu ra, svol‐ 
to nel 1961, ri co nosce an co ra 3.000 et ta ri di suoli vi ta ti, ma tren ta
anni dopo, nel 1990, all’epoca del 4° Cen si men to, non ne erano ri mas ti
che 1.700. Il calo, per al tro, è pro se gui to nei de cen ni suc ces si vi, scan‐ 
di to dalle ri le va zio ni de cen na li: poco più di 1.100 et ta ri nel 2000, in‐ 
tor no ai 1.000 nel 2010 20.

12

L’ab ban do no del pae sag gio vi ti co lo ter raz za to, oltre che cos ti tuire
una grave per di ta del grande pa tri mo nio storico- culturale, pros pet ta
nuove forti cri ti ci tà nella ges tione del ter ri to rio. Il rim bo schi men to di
aree an te rior mente an tro piz zate, come i ter raz za men ti val tel li ne si in
quota ora ab ban do na ti, pre sen ta no te vo li fat to ri di ris chio per il ter ri‐ 
to rio, mag gior mente es pos to al per ico lo di guas ti idro geo lo gi ci ris‐ 
pet to a ter re ni mai uti liz za ti dall’uomo e da sempre in col ti. La fas cia
gra do na ta, anche se dis mes sa dall’at ti vi tà pro dut ti va, ne ces si te rebbe
di una cos tante ma nu ten zione per evi tare il de gra do pro dot to dalle
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in tem pe rie e dallo scor rere del tempo sui muri a secco e sul mi nu zio‐ 
so sis te ma di scolo delle acque me teo riche, di cui, le ter razze, sono
state do tate in fase di cos tru zione. Senza le ne ces sa rie opere di pu li‐ 
zia e cura dei vi ti col to ri, la strut tu ra in ter na delle ter razze si os‐ 
truisce con erbe sel va tiche, fo gliame, ghiaie e altri ma te ria li di ca du‐ 
ta, im pe den do il ri las cio delle acque da parte dei ter re ni e mol ti pli‐ 
can do, in tale ma nie ra, la pos si bi li tà di even ti fra no si. È aus pi ca bile,
per tan to, il re cu pe ro e il riu ti liz zo pro dut ti vo di tali aree nel pros si mo
fu tu ro, ma ga ri at tra ver so l’in se ri men to delle stesse, in spe ci fi ci pro‐ 
gram mi di tu te la e sal va guar dia dell’am biente agra rio tra di zio nale.

La strut tu ra della pro prie tà degli
spazi vi ti co li
Tra il XVI e il XVIII se co lo, gli spazi della vi ti col tu ra rad dop pia no, al
ritmo di circa un mi gliaio di nuovi et ta ri ogni cento anni. Uno svi lup‐ 
po per mes so so la mente da uno straor di na rio la vo ro pre li mi nare di
sis te ma zione in ter razze del suolo mon ta no, ac col la to si in ter amente
dai conta di ni lo ca li, in virtù di un contrat to di lo ca zione en fi teu ti co, il
li vel lo, a ca rat tere ere di ta rio 21. Il contrat to di lo ca zione pre ve de va il
pa ga men to di un ca none, la cui en ti tà era fis sa ta in an ti ci po, non mo‐ 
di fi ca bile uni la te ral mente dal pro prie ta rio e svin co la to dalla pro du‐ 
zione. Du rante la sua ges tione, il li vel la rio aveva il di rit to di ap por tare
even tua li mi glio ra men ti al fondo, ma non di cam biare le col ture. Per i
conta di ni li vel la ri, la pos si bi li tà di veder gra ti fi ca ti eco no mi ca mente i
pro pri sfor zi e l’op por tu ni tà di las ciare in ere di tà il contrat to ai pro pri
dis cen den ti, senza la mo di fi ca del fitto, cos ti tui va no un forte in cen ti‐ 
vo all’au men to della pro du zione e le ga va no gli af fit tua ri alla “loro”
terra, av vi ci nan do li molto alla condi zione o al me no alla sen sa zione di
es sere pa dro ni della terra che col ti va va no. Il conce dente, so li ta mente
ap par te nente all’élite aris to cra ti ca della valle o dei do mi nan ti Gri gio‐ 
ni, ri ma ne va in pra ti ca ti to lare so la mente dell’af fit to e del ri co nos ci‐ 
men to giu ri di co for male del ti to lo di pro prie tà.

14

La dif fu sione mas sic cia del contrat to di li vel lo in Val tel li na av viene a
par tire dal se co lo XV, di pari passo con la grande es pan sione della vi‐ 
ti col tu ra sui suoli re ti ci 22. Lo stru men to del li vel lo per met te va, in fat ti,
di al lar gare l’area vi ta ta, co lo niz zan do nuove por zio ni del ver sante
non sfrut tate in pre ce den za: i pro prie ta ri met te va no a lo ca zione i ter ‐
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re ni più po ve ri e meno fa ci li da rag giun gere, in cam bio di un fitto mo‐ 
des to, las cian do ai conta di ni l’onere di ren der li pro dut ti vi, gra van do li
dell’im mane la vo ro di ter raz za men to. Il col ti va tore, spin to dalla pos si‐ 
bi li tà di poter tras met tere in per pe tuo la fa ti ca del suo la vo ro agli
eredi, a patto di ris pet tare gli ac cor di li vel la ri, si sob bar ca va la fa ti ca
en orme di cos truire let te ral mente il suolo agra rio, con la rea liz za‐ 
zione delle ter razze, tras for man do si in ta glia tore di pietre, prov ve de‐ 
va in se gui to agli ster ra men ti, cos trui va i gra do ni sos te nu ti dai mu‐ 
ret ti a secco e solo dopo queste ope ra zio ni po te va pian tare le pre‐ 
ziose viti.

L’azien da vi ti vi ni co la che sor ge va dall’ac cor do ve de va com pi ti ben dif‐ 
fe ren zia ti tra si gno ri e li vel la ri: i co lo ni si oc cu pa va no della pre pa ra‐
zione e ma nu ten zione del ter re no agri co lo e dello sfrut ta men to delle
col ti va zio ni, i pro prie ta ri delle terre si ri ser va va no il com pi to della vi‐ 
ni fi ca zione e della com mer cia liz za zione del vino.

16

Il li vel lo, però, non pre sen ta va solo as pet ti po si ti vi, in grado di in nes‐ 
care un pro ces so vir tuo so di re ci pro co van tag gio tra pro prie ta rio e
condut tore del fondo, e col pas sare del tempo non mancò di ma ni fes‐ 
tare gravi pro ble ma ti ci tà. Il fat tore di ris chio per i pro prie ta ri era
quasi as sente: negli anni ca rat te riz za ti da scar si rac col ti, il man ca to
pa ga men to del ca none per met te va loro di al lon ta nare il li vel la rio,
spo gliar lo di tutti i beni ne ces sa ri al sod dis fa ci men to del de bi to, e re‐ 
cu pe rare così il fondo da ri met tere, poi, a li vel lo ad altri vi ti col to ri
con un af fit to più ele va to. L’al lon ta na men to dal po dere av ve ni va, però,
so la mente nei casi di in sol ven za più gravi, o quan do si ri te ne va di
poter ri ce vere un fitto più ade gua to al va lore della par cel la di vi gne to,
poi ché il pro prie ta rio aveva tutto l’in ter esse a conser vare dei conta di‐ 
ni mo ro si nelle sue pro prie tà per cos trin ger li ad una condi zione for‐ 
te mente su bor di na ta e pre ca ria, mo di fi can do nei fatti il rap por to tra i
contraen ti dell’ac cor do giu ri di co che, in vece, nas ce va come un patto
pa ri ta rio tra si gnore e conta di no. Al conta di no de bi tore non era per‐ 
mes so nep pure ab ban do nare la terra senza il per mes so del pro prie ta‐ 
rio, pena la confis ca di tutti i beni in suo pos ses so e lo spet tro di una
mi se ria an co ra più grave, non aven do più nem me no un luogo dove
dor mire e i mezzi per la vo rare su un altro fondo. Seb bene, in izial‐ 
mente i fitti ri chies ti fos se ro piut tos to mo de ra ti, dal mo men to che
ve ni va no concesse in lo ca zione terre “ver gi ni” dallo scar so va lore,
l’au men to dei ca no ni d’af fit to, che se gui va ogni cam bio di li vel la rio,
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di venne nel corso del tempo in sos te ni bile per le fa mi glie conta dine,
cos trin gen dole in una condi zione per en ne mente de bi to ria nei
confron ti dei pa dro ni del fondo.

Il li vel lo era il car dine sul quale era im per nia ta tutta l’or ga niz za zione
so ciale ed eco no mi ca val tel li nese, le fa mi glie più agiate ba sa va no sos‐ 
tan zial mente la loro ric chez za sulla ren di ta fon dia ria ri ca va ta da più
ca no ni li vel la ri, mentre la po po la zione ru rale di pen de va da una classe
di pro prie ta ri as sen teis ti - spes so re si dente al trove come nel caso di
gran parte dei si gno ri delle Leghe Gri gie o per il clero -, for te mente
re frat ta ria alle in no va zio ni. Il sis te ma era tal mente van tag gio so per i
pro prie ta ri, che ogni tipo di rin no va men to era fer ma mente os teg gia‐ 
to. L’evo lu zione e lo svi lup po in senso mo der no dell’agri col tu ra in
valle fu ro no pe san te mente fre nate dal li vel lo, che im po ne va il per pe‐ 
tuar si delle pra tiche col tu ra li tra di zio na li e l’im mo bi lis mo delle strut‐ 
ture so cia li. Il pro trar si dei contrat ti di li vel lo fino al XIX se co lo di‐ 
venne, così, il fat tore di cris tal liz za zione di un’eco no mia ar cai ca: i sis‐ 
te mi col tu ra li non po te va no es sere mo di fi ca ti, im pe den do l’in gres so
di nuove tec niche agri cole e col ture più van tag giose, in un per io do di
in ten sa in no va zione per il resto dell’agri col tu ra eu ro pea.

18

Seb bene il pa tri zia to val tel li nese la men tasse una sto ri ca ca ren za di
terra e ali men tasse un dif fu so ri sen ti men to nei confron ti dei si gno ri
Gri gio ni, visti come oc cu pan ti ves sa to ri, i loro in ter es si nella condu‐ 
zione dei fondi non erano di ver si da quel li dei do mi nan ti e non si
mos tra va no pa dro ni più av ve du ti o pro gres sis ti. La po le mi ca anti- 
grigiona, era molto dura so prat tut to nei confron ti della fa mi glia dei
Salis, a cui si ad de bi ta va, pro di to ria mente, il pos ses so di oltre il 50%
dell’in tero ter ri to rio utile val tel li nese. Un ac cu sa però non conforme
alla si tua zione reale, ben ché, nel Set te cen to, in al cune delle mi glio ri
lo ca li tà vi ni cole della cos tie ra re ti ca, i loro pos se di men ti su per as se ro
il 20% del to tale e, in ge ne rale, le ac qui si zio ni di fondi in Val tel li na, da
parte delle fa mi glie delle Leghe Gri gie, di ven ne ro sempre più in gen ti
nel corso del se co lo XVIII 23. Il fe no me no, en fa tiz za to in ma nie ra in‐ 
ter es sa ta dall’aris to cra zia lo cale, mon ta va tra i val tel li ne si un’in sof fe‐ 
ren za cres cente nei confron ti dei Gri gio ni, dai toni po le mi ci sempre
più aspri, sfo cia ti nella “confis ca reta” - l’es pro prio dei beni im mo bi li
pos se du ti in Val tel li na dalle fa mi glie Gri gione - se gui ta al dis tac co
trau ma ti co dalle Tre Leghe del 1797 24.
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Le fa mi glie re tiche per se ro, im me dia ta mente dopo l’al lon ta na men to,
le in gen ti pro prie tà ac cu mu late nei ter ri to ri sog get ti nel corso di
circa due se co li, ven dute a prez zo vile ad ac qui ren ti delle fa mi glie più
ab bien ti val tel li ne si. L’es pro prio che po te va confi gu rar si come una
res ti tu zione alla classe conta di na dei ter re ni che col ti va va no a li vel lo,
però, si trasformò sos tan zial mente in un pas sag gio di pro prie tà dei
fondi dai vec chi pa dro ni Gri gio ni a una classe ris tret ta di red di tie ri
lo ca li, che rein ves ti ro no a li vel lo ai vec chi af fit tua ri, a condi zio ni
iden tiche. Per i col ti va to ri la vita ri mase grama come in pas sa to.
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Il mo vi men to di af fran ca men to dei li vel li pren derà il via so la mente
verso la metà degli anni Ses san ta dell’Ot to cen to 25, con una legge
ema na ta nel 1866 dal nuovo Regno Ita lia no, che per mise agli usu frut‐ 
tua ri di svin co lar si dal contrat to e di ve nire pic co li pro prie ta ri. Nei de‐
cen ni suc ces si vi, la cres ci ta de mo gra fi ca e le di vi sio ni ere di ta rie, pol‐ 
ve riz za ro no let te ral mente la pro prie tà, fram men tan do la in mi gliaia di
ap pez za men ti, spes so nep pure conti gui tra loro 26. Il fras ta glia men to
del suolo di venne tale che nel 1930 si conta ro no quasi 2 mi lio ni di
par celle fon dia rie a fronte di soli 35.000 grup pi fa mi lia ri, cor ris pon‐ 
den ti in media a 57 ap pez za men ti per fa mi glia. La man ca ta pros si mi tà
dei ter re ni col ti va ti da un unico grup po fa mi liare è una ca rat te ris ti ca
dell’area ter raz za ta val tel li nese, pro ba bile frut to della forte pres sione
spe cu la ti va cui erano sog gette le par celle vi tate, che por ta va i pro‐ 
prie ta ri a col le zio nare fondi dis se mi na ti all’in ter no dell’area ter raz za‐ 
ta per poi ri met ter li in af fit to a li vel lo a vi ti col to ri di ver si. Le stesse
fa mi glie li vel la rie cu mu la va no più contrat ti di li vel lo in zone anche
lon tane tra loro 27. Tutto ciò com por ta va un consi de re vole au men to
dei costi di pro du zione e im pe di va una ra zio na liz za zione delle at ti vi‐ 
tà, man te nen do al contem po molto ele va ti i prez zi della terra per il
ten ta ti vo di cias cu no di ac cres cere il pro prio po dere o quan to meno,
di ren der lo più ef fi ciente.
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La pres sione sulla terra si ar res ta so la mente nel corso del No ve cen to,
quan do il cres cente ab ban do no delle at ti vi tà agri cole da parte della
po po la zione val tel li nese, ha condot to molti nu clei fa mi lia ri a ri nun‐ 
ciare a parte delle loro pro prie tà. Le ven dite hanno per mes so alle
grande case vi ni cole della valle un riac cor pa men to della pro prie tà
fon dia ria, av ve nu to con mag giore fre quen za nelle aree di mag gior
pre gio della costa ter raz za ta, nell’in ten to di una ra zio na liz za zione
della pro du zione.
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La strut tu ra agri co la at tuale della
valle
L’as pet to at tuale del pae sag gio agra rio val tel li nese ri cal ca in parte le
ca rat te ris tiche d’uso tra di zio na li, sep pure le su per fi ci uti liz zate si
siano for te mente ri dotte ris pet to al pas sa to, evi den zian do il contrar si
si mul ta neo di tutte le ti piche at ti vi tà ru ra li della valle. La per di ta di
spa zio agri co lo ap pare pro gres si va e quasi in ar res ta bile, ben ché gran
parte del dif fu so ab ban do no delle terre e delle at ti vi tà sia av ve nu ta
tra gli anni Cin quan ta e Set tan ta del No ve cen to e ora si as sis ta piut‐ 
tos to ad una lenta e cos tante ero sione per uso edi li zio e in fras trut tu‐ 
rale. La su per fi cie agri co la uti liz za ta (SAU) è di mi nui ta dai 275.00 ha
ri le va ti nel 1929 ai circa 75.000 et ta ri ri le va ti nell’ul ti mo cen si men to
agra rio del 2010 (erano 92.000 nel cen si men to del 2000); mentre, la
su per fi cie agra ria non uti liz za ta è in cos tante e ra pi da cres ci ta nell’ul‐ 
ti mo tren ten nio, in ves ten do ora mai oltre 30.000 ha di ter re ni ab ban‐ 
do na ti all’in col to.
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Nel corso degli ul ti mi de cen ni, il fe no me no dell’ab ban do no dei suoli
agri co li è di ve nu to sempre più fre quente in tutte le re gio ni agra rie
della valle: nelle zone più fa cil mente ac ces si bi li i ter re ni sono sot to‐ 
pos ti agli ap pe ti ti cres cen ti dell’edi li zia re si den ziale e com mer ciale e
dell’in dus tria; nelle aree più im per vie e iso late si as siste in vece ad
esem pi di vero e pro prio di su so e pro gres si va ri na tu ra liz za zione. Nel
fon do valle i cen tri ur ba ni cres co no in ter mi ni de mo gra fi ci, eco no mi ci
e in dus tria li e ten do no a sal dar si tra loro in una sorta di città li neare.
L’es pan sione ur ba na pro vo ca un no te vole consu mo di suolo e com‐ 
por ta una ri le vante ba na liz za zione e de gra da zione del pae sag gio della
piana. Nelle lo ca li tà mag gio ri, il ca po luo go pro vin ciale Son drio, Mor‐ 
be gno e Ti ra no l’area ur ba niz za ta, giunge ormai ad oc cu pare anche le
pen di ci dei ver san ti, al li mite (e in qualche caso anche oltre) delle
prime ter razze sulla cos tie ra re ti ca, ben so leg giate e ap pe tite dall’edi‐ 
li zia. In vece, i ter re ni agri co li della costa mon ta na, sos tan zial mente i
vi gne ti re ti ci posti alle quote più ele vate, che ne ces si te reb be ro di una
alta in ten si tà di la vo ro ma nuale anche solo per la ma nu ten zione delle
ter razze, su bis co no l’in eso ra bile calo del nu me ro dei pic co li col ti va to‐ 
ri e vi ni fi ca to ri di ret ti che si pro trae al me no dal se con do do po guer ra.
Il loro di sim pe gno spes so non trova sos ti tu ti nel pro se guire le at ti vi tà
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e i suoli ri man go no in col ti, spe cial mente se siti in lo ca li tà di sa ge vo li e
non di pre gio, es clu si dalle tu tele ga ran tite dalle zone di pro du zione
en olo giche D.O.C. e D.O.C.G. della valle.

In ge ne rale, l’agri col tu ra, che per anni ha rap pre sen ta to la prin ci pale
at ti vi tà la vo ra ti va dei val tel li ne si (nel 1931 oc cu pa va oltre il 60% dei
la vo ra to ri in at ti vi tà), ap pare dal se con do do po guer ra ad oggi in via di
cres cente mar gi na liz za zione e in grado di ri chia mare sempre meno
ad det ti: il set tore pri ma rio, ormai, im pie ga sta bil mente solo il 3,6%
degli oc cu pa ti to ta li della pro vin cia di Son drio, non rius cen do spes so
a ga ran tire una red di ti vi tà ade gua ta ai suoi oc cu pa ti, mentre gli am bi‐ 
ti eco no mi ci del se con da rio e del ter zia rio ege mo niz za no il sis te ma
pro dut ti vo della valle.
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La ce rea li col tu ra e la pro du zione di or tag gi sono di ven tate an co ra più
mar gi na li che in pas sa to, re le gate a soli 120 ha per il mais e 5 ha col ti‐ 
va ti a se gale, cui bi so gna ag giun gere circa 5 ha per le ver dure e i le‐ 
gu mi 28. Nel 1929, i ce rea li oc cu pa va no an co ra 1.600 ha di suolo e,
seb bene non ab bia no avuto mai una dif fu sione ne ces sa ria a rag giun‐ 
gere l’au to suf fi cien za pro dut ti va, do ven do conten dere i pro pri spazi
ai ter re ni des ti na ti alla vi ti col tu ra, il loro ap por to era fon da men tale
per l’ali men ta zione quo ti dia na. I ce rea li erano col ti va ti in col ture pro‐ 
mis cue anche tra i fi la ri di vite op pure se mi na ti in ter re ni poco fe con‐ 
di siti ad al tezze ele vate, oltre il li mite delle ter razze vi tate. Ora,
l’agri col tu ra pro mis cua in vigna, è pra ti ca mente scom par sa per ga‐ 
ran tire una qua li tà su per iore ai suoli vi ta ti, mentre i campi più lon ta ni
sono stati ab ban do na ti da tempo e ormai si ri tro va no quasi del tutto
in sel va ti chi ti. I ce rea li si col ti va no perlopiù nella stret ta piana adia‐ 
cente al letto dell’Adda, teo ri ca mente l’area più adat ta ad uno sfrut ta‐ 
men to agri co lo in ten si vo, ri mas ta, però per lungo tempo pra ti ca‐ 
mente in uti liz za ta, af flit ta dalle fre quen ti eson da zio ni del fiume, re gi‐ 
men tate so la mente nell’Ot to cen to.
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La col tu ra del cas ta gno si è ris tret ta a soli 200 et ta ri; una su per fi cie
dav ve ro mi ni ma ris pet to ai 4.500 et ta ri ri le va ti an co ra nel 1929 dai
com pi la to ri del Ca tas to agra rio della Pro vin cia di Son drio. Gli uti liz zi
ali men ta ri si sono for te mente ri di men sio na ti e la tra di zio nale pa le ria
di sos te gno delle viti si ri tro va in molti casi sos ti tui ta da ma te ria li ete‐ 
ro ge nei, quali il ce men to, l’al lu mi nio e per si no la plas ti ca, con esiti vi‐ 
sua li de ci sa mente sca den ti per l’im ma gine pae sag gis ti ca dei vi gne ti,
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senza, tra l’altro, trarre par ti co la ri van tag gi eco no mi ci dall’av vi cen da‐ 
men to. La su per fi cie bo schi va ha mos tra to un pro fi lo di tem po ra nea
ri pre sa negli ul ti mi de cen ni del No ve cen to, frut to più che altro
dell’ab ban do no di molte terre nelle zone ru ra li più mar gi na li e ac ci‐ 
den tate. Ma ora è in forte re gres so non tanto la su per fi cie a bosco,
quan to la quota ef fet ti va mente uti liz za ta dall’agri col tu ra e in clu sa
nella Su per fi cie Agri co la Uti liz za ta (SAU): parte dei bo schi non ha più
un uti liz zo pro dut ti vo ed è ormai sta tis ti ca mente as si mi la bile ai ter‐ 
re ni in col ti.

Ri sul ta, in vece, an co ra consis tente la quota di su per fi cie agri co la des‐ 
ti na ta a prati e pas co li. Nel loro com ples so, essi oc cu pa no tut to ra
circa 71.000 ha 29; una por zione de ci sa mente consi de re vole dell’in tera
es ten sione ru rale val tel li nese, sep pure anch’essa de ci sa mente ri dot ta
quan do pa ra go na ta agli oltre 100.000 ha mi su ra ti nella prima metà
del No ve cen to. Il set tore dell’al le va men to, nell’ul ti mo tren ten nio, ha
su bi to una ri le vante ri du zione nel nu me ro delle aziende, no nos tante
il nu me ro dei capi di bes tiame sia ri mas to pres so ché sta bile: quan do
non ha pro vo ca to l’ab ban do no delle col ti va zio ni, la di mi nu zione del
nu me ro degli ad det ti del set tore pri ma rio, ha com por ta to il rias set to
fon dia rio dei ter re ni della valle con vasti ac cor pa men ti di pro prie tà su
ver san ti un tempo fram men ta ti in nu me rose par celle di di men sio ni li‐ 
mi tate, per met ten do una ra zio na liz za zione delle at ti vi tà agri cole.
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In conclu sione, me ri ta un cenno la col ti va zione del melo, l’unica pro‐ 
du zione ca pace fi no ra di mo di fi care, al me no par zial mente, l’as set to
agra rio e pae sag gis ti co sto ri co della Val tel li na. I me le ti hanno ri ve la to
un pa lese svi lup po nell’ul ti mo cin quan ten nio, sep pure anch’essi evi‐ 
den zi no nel re cente per io do un sen si bile re gres so, at tes tan do si at‐ 
tual mente, in tor no ai 1.000 ha di su per fi cie in ves ti ta. La me li col tu ra,
fino agli anni Cin quan ta del No ve cen to, è stata pres so ché priva di un
ri lie vo pe cu liare tra le altre pro du zio ni frut ti cole della valle; pre sente
alla pari di ci lie gi, peri, pes chi, su si ni, fichi, tut to ra, abi tual mente dis‐ 
se mi na ti nelle pro prie tà conta dine in col ture non spe cia liz zate. In
pochi anni però, il melo ha rag giun to un ruolo in dub bia mente consi‐ 
de re vole nell’eco no mia agri co la, in grado di conten dere vasti spazi
anche alla vite. Il pro gres si vo es pan der si dei me le ti, prin ci pal mente
ubi ca ti nelle aree de di cate tra di zio nal mente alla vigna, concorre a
sot trarre ul te rio ri ter re ni alla vi ti col tu ra e com por ta una ri va li tà cres‐ 
cente tra le due pro du zio ni.
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Lo stato at tuale della vi ti cul tu ra
val tel li nese
La su per fi cie agri co la de di ca ta alla vi ti col tu ra, copre at tual mente
poco più di 1.000 et ta ri di cui circa 980 in pro du zione 30, un’es ten‐ 
sione net ta mente in fe riore ai circa 6.500 et ta ri, pres so ché in ter‐ 
amente ter raz za ti, re gis tra ti a fine Ot to cen to, al mo men to della mas‐ 
si ma dif fu sione della col ti va zione. La ri du zione della do man da es te ra
av via ta si nella se con da metà del XIX se co lo, la dif fi col tà di ac ces so al
mer ca to ita lia no e la pro gres si va tras for ma zione nel corso del No ve‐ 
cen to dell’eco no mia val tel li nese da agri co la a in dus triale e ter zia ria,
ha com por ta to il pro gres si vo res trin gi men to delle su per fi ci col ti vate,
ma gli ab ban do ni sono av ve nu ti pre va len te mente nelle zone di pro‐
du zione meno fa vo re vo li e in grado di res ti tuire un pro dot to di qua li‐ 
tà mi nore, mentre la col ti va zione si è pre ser va ta nelle aree a mag gior
vo ca zione, fon da men tal mente tra i 300 e i 600 metri di quota sulla
cos tie ra re ti ca. Du rante l’ul ti mo de cen nio, ben ché pro se gua una
conti nua, lenta ero sione, si evi den zia una sos tan ziale sta bi li tà della
su per fi cie vi ta ta (Fig. 1), conso li da ta si nei ter re ni più pre gia ti della
valle, quasi in ter amente com pre si nelle zone di pro du zione D.O.C. e
D.O.C.G. del Val tel li na Su per iore, tra i co mu ni di Bu glio in Monte e Ti‐ 
ra no, e sog get ti a tu tele le gis la tive e pra tiche col tu ra li atte a mi glio‐ 
rare ul te rior mente la qua li tà del pro dot to.
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Fig. 1 – Su per fi cie vi ta ta e pro du zione dell’uva da vino in Val tel li na. Fonte: An nua rio Sta tis- 
ti co Re gio nale della Lom bar dia

Nel corso dell’ul ti mo cin quan ten nio è ca la to in ma nie ra molto mar ca‐ 
ta il nu me ro delle aziende vi ni cole: oltre 13.000 nel 1961, ri dotte a
circa 3.000 nella ri le va zione del 5° Cen si men to ge ne rale dell’Agri col‐ 
tu ra ef fet tua to nell’anno 2000, al cen si men to agra rio suc ces si vo del
2010 se ne conta no so la mente 1.837. Il fe no me no è le ga to, in gran
parte, al forte calo dei pic co li vi ni fi ca to ri di ret ti, nu me ro sis si mi fino a
poco tempo fa per una ca rat te ris ti ca strut tu rale della vi ti col tu ra val‐ 
tel li nese, fra zio na ta in una grande quan ti tà di micro par celle a condu‐ 
zione fa mi liare. Per molti anni, sos tan zial mente dagli anni Ses san ta
del No ve cen to ad oggi, la vi ti col tu ra val tel li nese si è sos te nu ta su una
fi gu ra di conta di no molto par ti co lare, ora quasi scom par sa: ope raio
nelle in dus trie di fon do valle du rante il gior no e vi ti col tore dal tardo
po me rig gio fino a sera e nel tempo li be ro. La dop pia at ti vi tà per met‐ 
te va di in te grare i red di ti agri co li con i sa la ri della fab bri ca e di
conse guen za di non ab ban do nare i vi gne ti 31. Oggi, il du plice im pie go
è più raro, i pro ven ti della ven dem mia sono mi no ri 32, spes so non suf‐ 
fi cien ti a sti mo lare una se con da oc cu pa zione nelle vigne e a gius ti fi‐ 
carne le fa tiche; molti dei “metal- mezzadri” del pas sa to sono di ve nu ti
nel frat tem po pen sio na ti (i la vo ra to ri dell’agri col tu ra me dia mente
pre sen ta no un età piut tos to avan za ta e pros si ma al ri ti ro dall’at ti vi tà
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la vo ra ti va: al cen si men to del 2001 circa il 19% degli oc cu pa ti nel set‐ 
tore pri ma rio della valle dichiarò 55 anni o più), di fre quente an co ra
de di ti alla vi ti col tu ra, pra ti ca ta ormai più per pas sione che per trarne
un red di to e, in molti casi, privi di eredi con la pos si bi li tà o l’in ten‐ 
zione di pro se guire il loro la vo ro (e i loro sfor zi). I loro vi gne ti, qua lo ra
siano in se ri ti nelle aree a de no mi na zione pro tet ta, so li ta mente ven‐ 
go no ac qui si ti dalle gran di case vi ni cole della valle, che ac cres co no in
tale ma nie ra le loro pro prie tà fon dia rie e pro se guo no la pro du zione di
uva da vi ni fi care, al tri men ti sono pur trop po des ti na ti all’ab ban do no e
alla pro gres si va ri na tu ra liz za zione.

I vini di Val tel li na
Il prin ci pale vi ti gno col ti va to in Val tel li na è una va rie tà lo cale di neb‐ 
bio lo, chia ma ta co mu ne mente “chia ven nas ca”, pro ba bile de for ma‐ 
zione dell’es pres sione dia let tale “ciüvinasca”, più vi no sa 33. I ceppi di
tale vi ti gno rap pre sen ta no circa il 95% della pro du zione to tale di uva
della valle, com ple ta ta da altri vi ti gni au toc to ni, la Pi gno la, la Ros so la
e la Bru gno la, tutti a bacca rossa, e da col ti va zio ni mar gi na li di mer‐ 
lot, pinot nero e altri vi ti gni al lo ge ni. At tual mente, oltre l’80% della
su per fi cie a vi gne to val tel li nese è in clu sa all’in ter no di aree des ti nate
alla pro du zione di vini a de no mi na zione di ori gine:
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“Val tel li na Su per iore D.O.C.G.” e “Sfor za to di Val tel li na D.O.C.G.”;
“Rosso di Val tel li na D.O.C”.;
“Ter razze Re tiche di Son drio I.G.T”.

All’albo di pro du zione della de no mi na zione di ori gine Val tel li na sono
is crit ti in to tale 852 ha di vi gne ti e circa 2.000 vi ti col to ri che ogni
anno pro du co no me dia mente 20.000 et to li tri di “Val tel li na Su per iore
D.O.C.G.”, 7.000 di “Val tel li na D.O.C.” e 3.000 di “Sfor za to” 34. La pi ra‐ 
mide di qua li tà dei vini con D.O. Val tel li na pone al suo ver tice lo
“Sfor za to”, se gui to dal “Val tel li na Su per iore D.O.C.G.”, dal “Rosso di
Val tel li na D.O.C.” e alla sua base dal “Ter razze Re tiche di Son drio
I.G.T.”. Nell’am bi to della D.O.C.G. “Val tel li na Su per iore”, sono ri co nos‐ 
ciute, per l’an ti chi tà dei vi gne ti e le par ti co la ri ca rat te ris tiche dei vini,
cinque sot to de no mi na zio ni cor ris pon den ti alle zone geo gra fiche di
pro du zione: “Ma rog gia”; “Sas sel la”; “Gru mel lo”; “In fer no” e “Val gel la”.
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Tutte le case ed aziende vi ni cole della pro vin cia di Son drio sono rap‐ 
pre sen tate dal Consor zio per la Tu te la dei vini di Val tel li na, at tual‐ 
mente l’unico in Ita lia, che an no ve ri al suo in ter no due D.O.C.G. coin‐ 
ci den ti per ter ri to rio e vi ti gno.
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La resa mas si ma consen ti ta nelle vigne è di 8 ton nel late per et ta ro e i
vini pos so no es sere im mes si al consu mo solo al ter mine di un per io do
mi ni mo di in vec chia men to e di af fi na men to di ven ti quat tro mesi, dei
quali al me no do di ci in botti tra di zio na li o bar riques. L'im bot ti glia‐ 
men to av viene nella zona di pro du zione con l'ob bli go di contras se‐ 
gnare le bot ti glie con la fas cet ta di stato e la nu me ra zione pro gres si va
di iden ti fi ca zione.
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Per ot te nere in eti chet ta l’in di ca zione della sot to zo na di pro du zione
geo gra fi ca è ne ces sa rio che tutte le uve uti liz zate nella vi ni fi ca zione
pro ven ga no da vi gne ti lo ca liz za ti all’in ter no di una sola sot to zo na,
mentre i vini ot te nu ti da uve pro ve nien ti da due o più sot to zone, pos‐ 
so no por tare sol tan to la de no mi na zione “Val tel li na Su per iore”. I Val‐ 
tel li na Su per iore si pres ta no ad es sere conser va ti in bot ti glia a lungo
e rag giun go no la ma tu ri tà dopo un in vec chia men to com pre so tra i 3 e
i 5 anni. In par ti co la ri an nate, dopo un per io do di in vec chia men to di
al me no tre anni, è consen ti ta la qua li fi ca “ri ser va” che può es sere
man te nu ta anche in pre sen za dell’in di ca zione della sot to zo na.
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Il “Rosso di Val tel li na D.O.C.” ha la me de si ma base am pe lo gra fia del
D.O.C.G. (90% uva neb bio lo e 10% di altri vi ti gni a bacca rossa rac co‐ 
man da ti e au to riz za ti dal dis ci pli nare di pro du zione), ma la resa mi ni‐ 
ma consen ti ta delle vigne è di 10 ton nel late per et ta ro. I vi gne ti is crit‐ 
ti all’albo di pro du zione si es ten do no su una su per fi cie di 240 ha e
non sono consen tite in di ca zio ni di sot to zone geo gra fiche spe ci fiche.
Il Rosso di Val tel li na viene pro dot to nelle zone con ter re ni più pro‐ 
fon di e di più fa cile col ti va zione della pro vin cia di Son drio e ciò per‐ 
mette per ques to vino una mag giore pro du zione uni ta ria. La gra da‐ 
zione al co li ca è mi nore ris pet to a quel la dei Val tel li na Su per iore e l’af‐
fi na men to ri chies to prima del consu mo si ri duce a 9 mesi, cal co la ti a
par tire dal 1 di cembre suc ces si vo alla rac col ta. Il co lore è rosso vivo,
ha pro fu mi fres chi e si pres ta ad es sere uti liz za to sia come vino gio‐ 
vane che da in vec chia men to.
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Lo “Sfor za to di Val tel li na D.O.C.G.” è il primo pas si to rosso secco ita‐ 
lia no che vanta la De no mi na zione di Ori gine Ga ran ti ta. Si ot tiene dai
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mi glio ri grap po li di uve neb bio lo, rac col ti e se le zio na ti all'in ter no dei
vi gne ti di pro du zione del Val tel li na Su per iore e del Rosso di Val tel li na,
fatti ap pas sire, in cas sette o su gra tic ci, in lo ca li as ciut ti e ben area ti
detti “frut tai”. L’ap pas si men to dura me dia mente 110 gior ni, al ter mine
dei quali l’uva ha per du to il 40% del pro prio peso, ha concen tra to i
suc chi, ha svi lup pa to par ti co la ri fra granze aro ma tiche ed è pron ta
per la pi gia tu ra. Lo Sfor za to o “Sfur sat” pre sen ta un grado al co li co
mi ni mo del 14% e prima di es sere messo in com mer cio deve sot to‐ 
por si ad un in vec chia men to ob bli ga to rio di 24 mesi, dei quali 12 in
legno, cal co la ti a par tire dal 1 aprile dell’anno suc ces si vo alla rac col ta.
Lo “Sfor za to” non può avere in eti chet ta in di ca zio ni di pro ve nien za
geo gra fi ca e la qua li fi ca zione “ri ser va”.

Le tappe della va lo riz za zione qua ‐
li ta ti va dei vini val tel li ne si
Le forme di as so cia zio nis mo fi na liz zate a sal va guar dare la bontà delle
pro du zio ni val tel li ne si si dif fon do no molto pre co ce mente in Val tel li‐ 
na, già alla metà dell’Ot to cen to, poco dopo l’in gres so della valle nel
Regno Lombardo- Veneto (1815), poi ché ge ne rate dalla ne ces si tà di
pro teg ger si dalle ma lat tie della vite che si dif fon de ran no dalla metà
del se co lo e di im por si sul mer ca to vi ni co lo na zio nale e in ter na zio‐ 
nale con una en olo gia di qua li tà, contras tan do in ques to modo la
concor ren za dei vini dell’Ita lia Set ten trio nale.
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L’ec ces si va dif fu sione della vi ti col tu ra, rag giun ta tra il XVIII se co lo e
la prima metà del XIX, aveva in ter es sa to anche aree non adatte a for‐ 
nire vini di ec cel len za, con vi gne ti im pian ta ti trop po in quota o in
punti mal es pos ti. In una sorta di anar chia pro dut ti va com pos ta da
una mol ti tu dine di pic co li vi ti col to ri, si era pun ta to mag gior mente ai
vo lu mi della pro du zione vi ni co la più che alla sua qua li tà, in una fase
eco no mi ca nella quale il mer ca to pa re va an co ra rius cire ad as sor bire
il vino val tel li nese con fa ci li tà, no nos tante le tur bo lenze socio- 
politiche. Tut ta via, in tor no alla metà del se co lo, con le prime av vi sa‐ 
glie di un res trin gi men to delle ven dite, co min cia ro no a porsi all’at‐ 
ten zione dell’opi nione pub bli ca i ri schi strut tu ra li che com por ta va per
la valle una mo no cul tu ra così es te sa.
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Pro prio queste prime preoc cu pa zio ni condu co no al cu ni pro prie ta ri
fon dia ri, sup por ta ti da stu dio si e pub bli cis ti lo ca li, a fon dare, nel 1846,
la So cie tà Agra ria di Val tel li na, sull’esem pio di or ga niz za zio ni si mi li
nate in Lom bar dia in quel per io do, con l’obiet ti vo di pro muo vere l’at‐ 
ti vi tà di ri cer ca e la dif fu sione delle più re cen ti in no va zio ni tecnico- 
colturali, oltre ad una più at ten ta com mer cia liz za zione dei pro dot ti
agri co li en olo gi ci e silvo- pastorali. La So cie tà Agra ria, poco tempo
dopo la sua fon da zione, svolse un ruolo di primo piano per la tu te la
della vi ti col tu ra nella valle, im pe gnan do si nel tras met tere tra i nu me‐ 
ro si col ti va to ri di ret ti le co nos cenze agra rie in dis pen sa bi li per su per‐ 
are la furia de vas ta trice dell’oidio, ma tu rate in altri contes ti eu ro pei.
In se gui to, l’at ti vi tà si ri volse prin ci pal mente al mi glio ra men to qua li‐ 
ta ti vo delle tec niche di condu zione dei vi gne ti di pre gio.

41

Con l’av viar si del pro ces so di uni fi ca zione ita lia na nel 1861 e l’aper tu ra
dei gran di tra fo ri fer ro via ri al pi ni, il mi glio ra men to qua li ta ti vo della
pro du zione si im po ne va ormai quale una ne ces si tà im pro ro ga bile per
ris pon dere alle nuove esi genze di com pe ti ti vi tà eco no mi ca im poste
dall’al lar ga men to del mer ca to all’in tera pe ni so la, fatto che es po ne va il
vino di Val tel li na ad una forte concor ren za mai spe ri men ta ta in pas‐ 
sa to. Negli anni Ses san ta del XIX se co lo, va li ca to il per io do più duro
della ma lat tia crit to ga mi ca della vite, la pro du zione di vino ritornò
sos te nu to, me dia mente in tor no ai 120.000 et to li tri annui, di cui gran
parte di ret ta an co ra verso il mer ca to es te ro, spe cial mente verso la
Sviz ze ra, mentre ri ma ne va no molto scarse le ven dite verso le altre
re gio ni del Regno di’Ita lia (Fig. 2) 35.
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Fig. 2 – Di re zione e vo lu mi delle espor ta zio ni dei vini val tel li ne si tra il 1869 e il 1877. Fonte:
RUL LA NI, 1973.

Nel 1872, viene fon da ta a Son drio la prima as so cia zione es pres sione
dei vi ti col to ri, la So cie tà En olo gi ca Val tel li nese, sorta con l’obiet ti vo
di ra zio na liz zare le tec niche di vi ni fi ca zione e co or di nare le at ti vi tà
dei mol tis si mi pic co li pro dut to ri, esito di una strut tu ra fon dia ria fra‐ 
zio na tis si ma che coin vol ge va l’in tera cos tie ra re ti ca. Gli ade ren ti alla
So cie tà En olo gi ca sta bi li ro no di concen trare tutte le at ti vi tà di vi ni fi‐ 
ca zione, conser va zione e com mer cia liz za zione del pro dot to in
un’unica strut tu ra, un grande edi fi cio nel ca po luo go val tel li nese, per
ot te nere una mag giore uni for mi tà del vino da im met tere sul mer ca to.
La So cie tà si dotò di at trez za ture molto mo derne per l’epoca che le
per met te va no di vi ni fi care e conser vare oltre 15.000 hl di vino, pari a
circa il 10% della pro du zione val tel li nese del per io do. Negli anni di at‐ 
ti vi tà della So cie tà En olo gi ca l’in di riz zo pre va lente degli in ves ti men ti
fu di ret to alla va lo riz za zione com mer ciale del pro dot to, non all’am‐ 
plia men to della pro du zione. Si de vo no ad essa, ad esem pio, la pras si
di ven dere il vino solo dopo tre anni di in vec chia men to e i primi ten‐ 
ta ti vi di al lar gare l’espor ta zione anche all’In ghil ter ra.
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A onor del vero, l’is ti tu zione val tel li nese non ebbe la for tu na che in‐ 
izia tive si mi li rac col se ro al trove e incontrò al cune re sis tenze nella sua
dif fu sione: il vi ti col tore val tel li nese spes so ri mase in di vi dua lis ta, per
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tra di zione, per l’or go glio della pro pria ven dem mia, per ché già era in
pos ses so dell’at trez za tu ra per la vi ni fi ca zione e la conser va zione e
per ché, ra gione prin ci pale, forte di un nome noto e an ti co più van‐ 
tag gio so eco no mi ca mente dell’ano ni ma to of fer to dalla can ti na so‐ 
ciale 36. L’esi gen za di ra zio na liz zare la pro du zione vi ni co la, più che
con stru men ti co ope ra ti vi quali le can tine, è stata as sol ta con il sor‐ 
gere di aziende vi ni cole pri vate, es pres sio ni mo derne di es pe rienze
com mer cia li dalle ori gi ni anche molto an tiche.

L’im pe gno de di ca to a mi glio rare la qua li tà del vino re ti co da parte
delle as so cia zio ni dei vi ti col to ri, in tra pre so nella se con da metà
dell’Ot to cen to, non fu in ogni caso speso in va no: nell’elen co de fi ni ti vo
dei vini rossi ita lia ni consi de ra ti di pro du zione pre gia ta, sti la to negli
anni Tren ta del No ve cen to per im pul so del le gis la tore al fine della re‐ 
go la men ta zione del set tore, fi gu ra va no ben tre vini val tel li ne si su di‐ 
cias sette to ta li: il Sas sel la, il Gru mel lo e l’In fer no 37.
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La vi ti col tu ra del se con do do po guer ra, tra gli anni Cin quan ta e Set‐ 
tan ta, pro segue su queste basi, pret ta mente in di vi dua lis tiche, di netta
se pa ra zione tra i pic co li col ti va to ri, in ter es san ti a vi ni fi care in pro prio
solo una pic co la parte della pro du zione di uva per il consu mo fa mi‐ 
liare, e le gran di aziende vi ni cole pre sen ti nella valle, prin ci pa li ac qui‐ 
ren ti dell’uva pro dot ta sulle ter razze e res pon sa bile della pro du zione
e com mer cia liz za zione dei vini di mag gior qua li tà 38.
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Nell’ul ti mo qua ran ten nio, i cam bia men ti so cia li ed eco no mi ci, la forte
ri du zione del consu mo di vino, la re stri zione delle col ti va zio ni e il
calo dei vi ni fi ca to ri di ret to hanno com por ta to un’ul te riore at ten zione
per la qua li tà dei vini. Ga ran tire l’ec cel len za dei vini pro dot ti sui ver‐ 
san ti ter raz za ti è di ve nu ta un’esi gen za per sis tente per i pro dut to ri
val tel li ne si e più enti si oc cu pa no di sos te nere la vi ti col tu ra lo cale.
Tra i più im por tan ti si se gna la la “Fon da zione Fo ja ni ni di Studi Su per‐ 
io ri”, at ti va sul ter ri to rio dal 1971, quan do diede avvio, in col la bo ra‐ 
zione con l’Uni ver si tà Cat to li ca di Mi la no, ad un cen tro di dat ti co spe‐ 
ri men tale di viti- frutticoltura di va len za uni ver si ta ria, al quale è stato
af fi da to il ser vi zio di as sis ten za tec ni ca ai vi ti col to ri, ga ran ten do loro
un ri fe ri men to scien ti fi co cos tan te mente ag gior na to. Il ri di men sio na‐ 
men to dell’im pe gno dell’Uni ver si tà cat to li ca, av ve nu to nel 1983, non
ha in de bo li to la strut tu ra, che rap pre sen ta tut to ra un sos te gno quasi
in dis pen sa bile per gli ope ra to ri del set tore. Dal 1976 è at ti vo il
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“Consor zio per la Tu te la dei Vini di Val tel li na”, cui ade ris co no at tual‐ 
mente tutte le aziende vi ni cole della pro vin cia di Son drio. L’ente
vanta oltre 1.000 vi ti col to ri as so cia ti e ha l’obiet ti vo di va lo riz zare e
pro muo vere i vini pro dot ti nella valle. Nel 2003, è sorta, in vece, la
“Fon da zione Pro Vinea” con lo scopo di tu te lare e ri va lu tare il ter ri to‐ 
rio, il pae sag gio e l’am biente vi ti co lo ter raz za to, pro muo ven do il
man te ni men to dell’as set to tra di zio nale delle opere pae sag gis tiche,
dei muri di sos te gno e della via bi li tà. La Fon da zione, in col la bo ra zione
con gli enti della pro vin cia ha pro mos so in ques ti anni la can di da tu ra
della valle a pa tri mo nio dell’uma ni tà dell’Unes co. Il dos sier fi gu ra at‐ 
tual mente nella ten ta tive list dell’or ga niz za zione in ter na zio nale.

I vi ti gni siti nelle aree ter raz zate val tel li ne si ot ten go no il ri co nos ci‐
men to della De no mi na zione di Ori gine Control la ta nel 1968 e, dal
1998, l’ul te riore qua li fi ca DOCG per il Val tel li na Su per iore. Suc ces si‐ 
va mente, nel 2003, è stata conces sa la qua li fi ca “De no mi na zione di
Ori gine Control la ta e Ga ran ti ta” anche per lo Sfor za to di Val tel li na.
Tali ri co nos ci men ti non sono stati in grado di fre nare, fi no ra, il de‐ 
pau pe ra men to della vi ti col tu ra val tel li nese, ma hanno evi ta to gli ab‐ 
ban do ni nei ter re ni in grado di pro durre vini di pre gio più ele va to,
cres ciu ti no te vol mente nella consi de ra zione in ter na zio nale. La no te‐ 
vole ac cli vi tà e ir re go la ri tà dei ver san ti contras ta la mo der niz za zione
e la mec ca niz za zione delle at ti vi tà. Le ter razze a rit to chi no se guo no
le as pe ri tà del ter re no e, se da un lato per met to no la col ti va zione di
suoli, al tri men ti trop po ri pi di e fras ta glia ti per es sere sfrut ta ti, allo
stes so tempo li mi ta no im por tan ti am mo der na men ti delle pra tiche
agri cole con il loro mo sai co di mu ret ti a secco e gra do na ture di gran‐
dezze e pen denze non uni for mi. La man ca ta mec ca niz za zione im‐ 
pone, an co ra oggi, un’ele va ta in ten si tà di ma no do pe ra conta di na per
ese guire gran parte delle at ti vi tà ru ra li e im pe disce di ac cres cere la
red di ti vi tà dei ter re ni, come è av ve nu to al trove con l’av ven to di
un’agri col tu ra in ten si va pra ti ca ta su pro prie tà più age vol mente la vo‐ 
ra bi li di quelle val tel li ne si. Tut ta via, tali pre ro ga tive na tu ra li, non mo‐ 
di fi ca bi li dall’uomo, ma che anzi ne ri chie do no conti nua mente l’in ter‐ 
ven to, confe ris co no un as pet to for te mente tra di zio nale al pae sag gio
agra rio val tel li nese e res ti tuis co no un am biente pre zio so, in tri so di
sto ria e in te gro in molti suoi ele men ti, in grado di do nare una qua li tà
rara, uni ver sal mente ri co nos ciu ta, alle sue col ture.
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Italiano
La vi ti cul tu ra val tel li ne se ha sto ri ca men te fon da to le sue for tu ne sulla
qualità dei vini, par ti co lar men te ri cer ca ti dai vi ci ni d’ol tral pe. La do man da
pro ve nien te da Nord, prin ci pal men te da Gri gio ni, Sviz ze ra, Ti ro lo, Au stria,
Ger ma nia me ri dio na le, Boe mia e per si no Po lo nia, ha in cen ti va to l’enor me
opera di si ste ma zio ne in ter raz ze ar ti fi cia li dei pen dii più fa vo re vol men te
espo sti, crean do un pae sag gio pressoché unico all’in ter no dell’area al pi na
per espan sio ne area le e continuità ter ri to ria le del ter raz za men to vi ti co lo.
Nel corso dell’oc cu pa zio ne delle Leghe Gri gie (1512-1797), il com mer cio con
l’este ro (gli scam bi verso l’area ita lia na erano pre clu si), ri guar da va oltre il
60% della pro du zio ne vi ni co la to ta le della valle e all’espor ta zio ne era ri ser‐ 
va ta la vi ni fi ca zio ne del vi ti gno au toc to no mi glio re, la chia ven na sca, men tre
per l’au to con su mo lo ca le si uti liz za va no uve meno pre gia te.
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Nel XIX se co lo, la fine trau ma ti ca della do mi na zio ne delle Leghe e le vi cis si‐ 
tu di ni che hanno por ta to la Valle a en tra re nel nuovo Regno d’Ita lia, hanno
rap pre sen ta to per la Val tel li na la necessità di ri- orientare le di re zio ni di
ven di ta verso Sud, dove in con tra ro no la con cor ren za dei vini pie mon te si,
emi lia ni e to sca ni, già da tempo con so li da ti nel mer ca to vi ni co lo lom bar do. I
vi ti col to ri val tel li ne si, af flit ti dalla metà del se co lo anche dal dif fon der si
delle ma lat tie della vite pro ve nien ti dal con ti nen te ame ri ca no, per re si ste re
ai com pe ti to ri, ten ta no la stra da del mi glio ra men to qua li ta ti vo del loro pro‐ 
dot to. Nel 1872, su ini zia ti va di al cu ni pro dut to ri viene fon da ta la Società
Eno lo gi ca Val tel li ne se con l’obiet ti vo di ra zio na liz za re i me to di di vi ni fi ca‐ 
zio ne. Le nuove pre scri zio ni por ta no ad un am mo der na men to delle tec ni‐ 
che eno lo gi che, a ri nun cia re alla vi ti col tu ra pro mi scua e ai vi ti gni mi no ri,
all’ado zio ne dei fi la ri (in ar mo nia con l’im pian to ter raz za to) e all’ab ban do no
dei vi gne ti più im per vi e siti a quote su pe rio ri agli 800 metri. I circa 6500
ha, in te ra men te ter raz za ti, con ta ti du ran te la fase di mas si ma espan sio ne
della vi ti col tu ra nella se con da metà dell’Ot to cen to, co min cia no a ri dur si,
ini zial men te per le sfer za te della fil los se ra, in se gui to per pro gres si vi ab ban‐ 
do ni delle aree meno vo ca te.
Le prime cer ti fi ca zio ni di qualità ot te nu te dal vino val tel li ne se negli anni
Tren ta del No ve cen to non rie sco no a fre na re il pro ces so di ab ban do no dei
vi gne ti. Anzi, nel corso del se co lo, il fe no me no si ac cen tua: la ri du zio ne della
do man da, la tra sfor ma zio ne dell’eco no mia val tel li ne se da agri co la a in du‐ 
stria le e ter zia ria, l’ec ces si va par cel liz za zio ne fon dia ria, i costi e la fa ti ca
della vi ti col tu ra in ter raz ze, al lon ta na no molti pic co li pro dut to ri dalla col ti‐ 
va zio ne (e dalla ma nu ten zio ne del pae sag gio), no no stan te le ul te rio ri qua li fi‐ 
che ot te nu te dal vino val tel li ne se, che ve do no la Val tel li na quale unica re‐ 
gio ne vi ti co la ita lia na a poter van ta re due vini DOCG nel me de si mo area le di
pro du zio ne.
At tual men te, la su per fi cie vi ta ta è ri stret ta a soli 1000 ha, gli ab ban do ni
sono av ve nu ti pre va len te men te nelle zone di pro du zio ne meno fa vo re vo li,
ora sog get te ad un pro ces so di ri na tu ra liz za zio ne, e solo i vi gne ti in se ri ti
nelle aree a de no mi na zio ne pro tet ta in mano ai gran di pro dut to ri, pa io no
riu sci re a re si ste re alla con cor ren za degli altri set to ri agri co li e agli ap pe ti ti
dell’edi li zia che, da tempo, ha co min cia to a co lo niz za re le ter raz ze più vi ci ne
alla piana.
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