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Il contes to geos to ri co di ri fe ri ‐
men to
L’Alto Mon fer ra to è una mi croa rea di confine da circa due se co li ap‐ 
par te nente al Pie monte sud- orientale, ma che nel corso del lungo
per io do feu dale è stata as sog get ta ta in buona parte al Mar che sa to
(poi Du ca to) di Mon fer ra to 1 e in al cune zone di fron tie ra come le valli
Scri via e Lemme anche al Du ca to di Mi la no e alla Re pub bli ca di Ge no‐ 
va. Tal vol ta de no mi na to “Mon fer ra to me ri dio nale” 2, il ter ri to rio, pur
man can do di li mi ti na tu ra li ben de fi ni ti, confi na in ma nie ra assai sfu‐ 
ma ta a NO con il Mon fer ra to as ti gia no oc ci den tale, che si svi lup pa
lungo la media valle del Belbo, a NE de gra da pro gres si va mente verso
la Piana di Ales san dria e a S tende a scon fi nare verso le ul time pro‐ 
pag gi ni orien ta li delle Alpi Li gu ri. Pro ce den do da O verso E l’area og‐ 
get to di stu dio si svi lup pa dalla valle della Bor mi da di Spi gno alla
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media valle Scri via ed è di vi sa al suo in ter no dal corso dell’Orba, dove
l’Ova dese se pa ra la parte gra vi tante su Acqui da quel la che si re la zio‐ 
na su Novi. In quest’area, se guen do una di ret trice orien ta ta ap pros si‐ 
ma ti va mente da N a S, si passa da una fas cia pla ni ziale con quote in‐ 
fe rio ri ai 150-200 m.s.m., in cui dalla Pia nu ra Pa da na le ampie valli
vanno via via res trin gen do si, mentre le prime col line con pen denze
sempre più lievi danno vita ad un pae sag gio quasi in ter amente co mi‐ 
na to dalla strut tu ra geo me tri ca confe ri ta dalle col ti va zio ni, ec ce zion
fatta per le re si due mac chie bo schive de cor ren ti lungo i prin ci pa li
corsi d’acqua, ad una zona col li nare, che si svi lup pa fino a 500 m.s.m.,
dap pri ma rap pre sen ta ta da on du la zio ni quasi in ter amente ri co per ta
dal vi gne to e quin di dall’alta col li na, do mi na ta da bo schi cedui di cas‐ 
ta gni e querce, che al di sopra della fas cia al ti me tri ca com pre sa fra i
500-600 m.s.m. as sume la ti pi ca confi gu ra zione mon ta na, con valli
pro fon da mente in cise e quin di ver san ti aspri ed ac cli vi, con al cu ni
pia no ri pra ti vi (Ga ri no, 1998, p. 480).

Dopo una prima fase di svi lup po della vi ti col tu ra e della pro du zione
vi ni co la in epoca ro ma na, ma ni fes ta ta si so prat tut to nell’Ac quese,
dove aveva dato ori gine a com mer ci anche ad ampia scala 3, già a par‐ 
tire dagli ul ti mi se co li del basso Im pe ro e in quel li del primo me dioe‐ 
vo il ter ri to rio aveva su bi to un pro ces so di pro gres si vo de gra do cau‐ 
sa to dalla guer ra greco- gotica (535-553), tra Bis an zio e Vi si go ti, e
dalla suc ces si va oc cu pa zione lon go bar da du ra ta fino a quasi tutto
l’VIII se co lo. Ed anche dopo la pa ren te si ca ro lin gia, che aveva fa vo ri to
lo svi lup par si di al cune curtes, tra la metà del IX e la metà del X se co‐ 
lo, come era ac ca du to per il resto del Sacro Ro ma no Im pe ro in ques to
contes to geo gra fi co si ma ni fes ta un lungo per io do di pe sante de pres‐ 
sione, i cui ef fet ti si av ver to no nel pae sag gio, sempre più do mi na to
dalla pre sen za di fo reste (in par ti co lare la Selva d’Orba), bos ca glie,
pa lu di e ac qui tri ni, in quan to l’ori gi na rio scar so po po la men to viene
ag gra va to da un forte re gres so de cli no de mo gra fi co, cau sa to dal fre‐ 
quente ri pe ter si delle scor re rie sa ra cene, che per met to no così alla
na tu ra di riap pro priar si della mag gior parte del ter ri to rio, des ti na to
quin di a ca dere in uno stato di de so la zione senza pre ce den ti nel
corso della sto ria (Pis ta ri no, 1970, p. 9).

2

Tra la metà del IX e la metà del X se co lo l’in se dia men to umano si pre‐ 
sen ta quin di esi guo e ra re fat to, es sen do cos ti tui to non sol tan to da
curtes, ma anche da al cune pievi, vici, cas tra, vil lae e loci, assai iso la ti
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l’uno dall’altro ed im mer si nel grande si len zio della na tu ra, ec ce zion
fatta per i mo men ti dell’anno al lie ta ti dalle feste re li giose e dalle in‐ 
sop pri mi bi li at ti vi tà di scam bio di beni le ga ti ad un’agri col tu ra e ad un
ar ti gia na to lo cale con conno ta zio ni di as so lu ta pre ca rie tà, de ter mi na‐ 
ta da fat to ri quali il man ca to pro ces so di ac cul tu ra zione tra etnie di‐ 
verse, so prat tut to la ti na e ger ma ni ca, lo stato di in si cu rez za cau sa to
dalle fre quen ti e ri pe tute in cur sio ni ne miche, ed in fine le so per chie‐ 
rie di un sis te ma ba sa to sulla forza e sul dif fon der si di un bri gan tag‐ 
gio do vu to più che altro a ne ces si tà di so prav vi ven za (ibi dem, pp. 9-
10).

In tor no alla metà del X se co lo, nel mo men to in cui la pa ra bo la dis cen‐ 
dente sem bra aver rag giun to il punto più basso, si as siste in vece ad
un’in ver sione di ten den za, fa vo ri ta da una vo lon tà di ri pre sa e di ri‐ 
cos tru zione, do vu ta a mol te pli ci cause tra loro col le gate, come la res‐ 
tau ra zione dell’au to ri tà im pe riale in Ger ma nia con l’as ce sa della casa
di Sas so nia, la ris cos sa contro l’avan za ta is la mi ca nel Me di ter ra neo
oc ci den tale, i primi moti di ri for ma della Chie sa cris tia na nei suoi or‐ 
di na men ti re go la ri e se co la ri 4. Tra la fine del 950 e l’in izio del 951, Be‐ 
ren ga rio II ed il fi glio Adal ber to crea no le tre marche liguri- padane,
l’Ar dui ni ca tra To ri no, Sa luz zo, Ven ti mi glia e il Po nente sa vo nese,
l’Ale ra mi ca tra Ca sale, Asti e Sa vo na e l’Ober ten ga tra Tor to na, Ge no‐ 
va e la Lu ni gia na, nel ten ta ti vo di ris pon dere anche a tempi nuovi
sotto il pro fi lo am mi nis tra ti vo. Si viene così a cos ti tuire una di vi sione
ter ri to riale più equi li bra ta nel rap por to tra mare ed en tro ter ra, poi‐ 
ché ognu na delle tre marche viene a confi gu rar si nel ris pet to di tale
rap por to, ris pon dente ad una lo gi ca ba sa ta su re la zio ni geo gra fiche
oriz zon ta li ori gi nate da scam bi com mer cia li non più di tipo lo cale, ma
anche su medie e lun ghe dis tanze, in piena sin to nia con la fu tu ra as‐ 
ce sa del mondo ger ma ni co e della conse guente ri nas ci ta ita lia na nel
Me di ter ra neo, des ti na ta ad un pro gres si vo svi lup po dei com mer ci tra
Eu ro pa conti nen tale e mondo bi zan ti no ed is la mi co, in grado a sua
volta di fa vo rire l’in ten si fi car si dei rap por ti lo ca li tra città e cam pa gna
(ibi dem, p. 10). Nel caso par ti co lare dell’Alto Mon fer ra to, però, il ter ri‐ 
to rio viene sud di vi so in due parti pro prio dal corso me dia no
dell’Orba, che scorre da S a N, as se gnan do da un lato alla Marca Ale‐ 
ra mi ca la parte oc ci den tale, es te sa fino all’alta valle della Bor mi da di
Spi gno ed as sog get ta ta, in sieme alla valle Stura, alla dio ce si di Acqui,
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e dall’altro alla Marca Ober ten ga quel la orien tale, es te sa fino alla
media valle Scri via, an nes sa quasi tutta alla dio ce si di Tor to na.

Pro prio a par tire da ques to per io do si as siste al fio rire di nuovi in se‐ 
dia men ti umani, che ten do no a pri vi le giare i luo ghi do ta ti di una po‐ 
si zione geo gra fi ca par ti co lar mente fa vo re vole: non a caso i do cu men‐ 
ti d’ar chi vio più an ti chi di certe lo ca li tà dell’Alto Mon fer ra to ri sal go no
pro prio a tale per io do, e tra gli esem pi più si cu ri si pos so no ri cor dare
gli in se dia men ti di Car pe ne to, Mon tal to (poi Mon tal do), Cas tel nuo vo,
Ta glio lo, Mon tal deo, Fran ca villa, Novi, ecc. Nei primi de cen ni della
se con da metà del X se co lo, come ri cor da an co ra Geo Pis ta ri no, «si
dis so da, si dis bos ca, si pros ciu ga», così come i mag gio ri cen tri ur ba ni,
che es pan do no la pro pria area di in fluen za, in virtù di las ci ti, do na‐ 
zio ni ed ac quis ti, ries co no a coin vol gere sempre più le cel lule ru ra li
mi no ri, per l’ope ra to svol to dai pre su li delle dio ce si «as sur ti in molti
casi alla guida della vita cit ta di na, con o senza in ves ti tu ra feu dale»,
op pure dai «mo nas te ri di an ti ca tra di zione, ri chia ma ti a nuova vita, o
di fon da zione re cente, spes so cos ti tui ti ap pun to con lo spe ci fi co
com pi to di tu te la del traf fi co e d’in cre men to agra rio» (ibi dem, p. 15 e
ss.). Sul fi nire dello stes so se co lo, però, le tre marche, se da un lato
sul ver sante me ri dio nale ven go no a per dere il control lo sulle prin ci‐ 
pa li lo ca li tà della costa li gure, ca peg giate da Ge no va in forte as ce sa,
dall’altro sul ver sante pa da no si tro va no a dover com pe tere con l’es‐ 
pan sio nis mo ter ri to riale ma ni fes ta to dai co mu ni cit ta di ni e dalle
nuove o ri nate co mu ni tà ru ra li.

5

An co ra ti all’or ga niz za zione ter ri to riale ca ro lin gia res ta no così i feudi
si gno ri li ubi ca ti in pros si mi di va li chi mon ta ni o lungo i per cor si val li vi
di ob bli ga to pas sag gio delle merci e delle per sone, ove è pos si bile
eser ci tare il control lo e pre ten dere il pa ga men to di pe dag gi. Nel
corso dell’XI, il sis te ma di suc ces sione di tipo ere di ta rio tra i dis cen‐ 
den ti ma schi li causa una pro gres si va fram men ta zione po li ti ca e am‐ 
mi nis tra ti va di tali ter ri to ri: non a caso, già agli inizi del se co lo suc‐ 
ces si vo il qua dro ter ri to riale ri sul ta pro fon da mente tras for ma to dalla
par cel liz za zione feu dale e dall’avan za men to del control lo di Ge no va
oltre la linea spar tiacque. Tra il XII e il XV se co lo l’Alto Mon fer ra to si
pre sen ta quin di come un ter ri to rio at tra ver sa to dai prin ci pa li per cor‐ 
si che col le ga no Ge no va alle lo ca li tà ubi cate nei ba ci ni delle Bor mide
e del Ta na ro, in di re zione di Asti, Chie ri, To ri no e l’Ol tralpe fran cese,
ed anche di Ver cel li e No va ra, così come verso Pia cen za e la Pa da nia
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orien tale, usu fruen do della val Lemme e della valle Scri via. In conse‐ 
guen za dell’au men to dei traf fi ci e delle conflit tua li tà po li tiche tra il
Du ca to di Mi la no, il Mar che sa to mon fer ri no e la Re pub bli ca di Ge no‐ 
va, si as siste quin di alla fon da zione di nu me ro si cas tel li, molti dei
quali tut to ra esis ten ti, allo scopo di control lare i traf fi ci svi lup pa ti si
nel contes to di una rete via ria des ti na ta a col le gare le lo ca li tà in di re‐ 
zione la ti tu di nale, come nel caso delle valli dell’Orba e del suo af‐ 
fluente Lemme, op pure in di re zione lon gi tu di nale, come mos tra no
ancor oggi le strade di congiun zione tra l’una e l’altra val la ta, con di‐ 
ra ma zio ni ad oc ci dente verso la valle Bor mi da e ad oriente verso la
valle Scri via (Rocca, 2014).

Le tras for ma zio ni del pae sag gio
vi ta to nel basso me dioe vo e in età
mo der na
No nos tante la consi de re vole fram men ta rie tà delle fonti, ri cerche e
studi condot ti in ques ti ul ti mi de cen ni sulla sto ria del ter ri to rio og‐ 
get to di stu dio hanno contri bui to a chia rire al cu ni as pet ti assai os cu ri
delle vi cende umane ed eco no miche nel lungo per io do, col le ga bi li
non sol tan to a fat to ri d’or dine politico- religioso, ma anche al di ver so
an da men to ci cli co del clima. Tra il III se co lo a.C. e il III- IV se co lo d.C.
sem bra in fat ti che l’im pe ro ro ma no si sia svi lup pa to ed abbia rag giun‐ 
to il suo per io do di mas si mo splen dore pro prio in cor ris pon den za di
un ciclo caldo, mentre nei se co li suc ces si vi si sa rebbe avuta una serie
di an nate ec ce zio nal mente fredde, con un au men to ec ces si vo delle
pre ci pi ta zio ni, causa di fre quen ti al lu vio ni e quin di di ca res tie, che
avreb be ro in dot to le po po la zio ni dell’Eu ro pa cen tro set ten trio nale ad
emi grare verso Sud, in nes can do il fe no me no delle in va sio ni bar ba‐ 
riche. Queste ne ga tive condi zio ni me teo ro lo giche, des critte det ta‐ 
glia ta mente da Paolo Dia co no, avreb be ro in ter es sa to la Li gu ria nel
580 e la Pia nu ra Pa da na nel 589, scon vol gen done l’as set to idro gra fi co,
ed anche nell’VIII e nel IX se co lo le zone com prese fra il li to rale li gure
ed il corso del Po sono des critte con toni dram ma ti ci, in quan to ca‐ 
rat te riz zate da “un qua dro di de so la zione”, dove fo reste e bos ca glie,
pa lu di ed ac qui tri ni cos ti tui va no nuo va mente i prin ci pa li ele men ti del
pae sag gio, dal mo men to che agli in ten si traf fi ci lungo le an tiche vie
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ro mane si erano sos ti tui ti contat ti a breve rag gio e a breve ter mine
tra luogo e luogo (Pis ta ri no, 1970, p. 9).

No nos tante il clima conti nui ad es sere ca rat te riz za to da in ver ni par ti‐ 
co lar mente fred di, tra il XII e il XIV se co lo l’eco no mia agri co la co min‐ 
cia a tras for mar si per ef fet to della co lo niz za zione cis ter cense, che
pri vi le gia i ter re ni pia neg gian ti, come nel caso dell’Ab ba zia di Santa
Gius ti na nei pres si di Sez za dio, ai mar gi ni set ten trio na li dell’Alto
Mon fer ra to, ma anche i pen dii col li na ri più as so la ti e meno ac cli vi,
dove prov vede ad un certo svi lup po della vi ti col tu ra, come in Alta Val
d’Orba, nei ter re ni del’ab ba zia di Ti glie to. In fat ti, al cu ni do cu men ti
del XII- XIII se co lo ancor oggi conser va ti nelle Carte di quel mo nas te‐ 
ro, conten go no fre quen ti ri fe ri men ti a do na zio ni di de vo ti all’Ab ba zia,
fra cui vigne, vigne con al be ri (al te ni), vino; negli stes si do cu men ti il
29 set tembre, che do ve va coin ci dere con la fes ti vi tà di San Mi chele, è
ci ta to come gior no di in izio della ven dem mia (Barba, 2001, pp. 8-9).
Va anche ri cor da to che a par tire dal XIII se co lo e nel corso dei tre se‐ 
co li suc ces si vi l’al te no, forma di sis te ma zione della vite su al be ro tu‐ 
tore, assai dif fu sa in età clas si ca, ri di ven terà una com po nente ri le‐ 
vante del pae sag gio ru rale pie mon tese, a sca pi to della vigna (Se re no,
1992, p. 20).

8

Nei se co li suc ces si vi il pae sag gio della parte basso- collinare della
Valle dell’Orba viene a re gis trare un ra di cale mu ta men to, a causa di
un ra pi do pro ces so di di bos ca men to, ma ni fes ta to si per ac qui sire
spazi da des ti nare alla col tu ra ara ti va e all’in tro du zione del vi gne to:
in fat ti, come ha avuto modo di os ser vare Gior gio Doria, nel XIII e nel
XIV se co lo, quasi a tes ti mo niare in di ret ta mente il ve loce dif fon der si
della vi ti col tu ra, si ma ni fes ta una vera e pro pria ra pi na del le gname
per scopi vi ti co li, conti nua ta nel se co lo suc ces si vo fino al 1466, anno
in cui si do vran no ema nare al cu ni sta tu ti 5 per in cen ti vare il rim bo‐ 
schi men to di al cune aree (Mo re no, 1971, p. 337; Doria, 1968, pp. 36-
50). Del resto, nella se con da metà del Quat tro cen to i ter re ni a vi gne to
non sono più consi de ra ti mar gi na li ris pet to a quel li des ti na ti alle altre
col ture.

9

E pro prio a confer mare il ruolo sempre mag giore svol to dalla col tu ra
della vite sul fi nire del basso me dioe vo, esis to no nu me ro si do cu men‐ 
ti, come ad esem pio le “carte” della Chie sa d’Acqui, che co pro no un
arco tem po rale es te so dal IX al XV se co lo ed anche il car tu lare del
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no taio Pie tro Bon gio van ni, che rogò ad Acqui pre su mi bil mente tra il
1402 e il 1427. Il pa tri mo nio to po no mas ti co of fer to da tali fonti, in fat ti,
mette in luce un’ele va ta fre quen za di una vi ti col tu ra pra ti ca ta col sis‐ 
te ma del vi gne to e sempre più con quel lo dell’al te no, pre sente so‐ 
prat tut to nella zona col li nare dell’Ac quese ed es te si anche in molte
aree sub ur bane come quel la di Stre vi (Risso, 1993, pp. 88-89) 6. Anche
un atto ro ga to in Ovada il 16 aprile 1463, re la ti vo ad una su blo ca zione
di tutti i beni della Chie sa di San Mar ti no extra muros, conte nente
una serie di pre zio si ri fe ri men ti alla col ti va zione della vite, tra cui si
vi neae egerent de plan tis et opus esset afo sare ali quam par tem ip sa rum
vi nea rum … dicti fratres te nean tur afo sare et den sare vinea la bo ra tas
raras tan tum …, da cui si com prende che per in fol tire le viti nei punti
in cui al cune di esse erano sec cate od erano state aspor tate do lo sa‐ 
mente, do ve va es sere sca va to un fosso per in ter rar vi un tral cio della
vite vi ci na, da cui si sa rebbe ori gi na ta una nuova vite. Anche la spe ci‐ 
fi ca zione nel ro gi to dei sin go li la vo ri di po ta tu ra, le ga tu ra, im pa la tu ra,
zap pa tu ra e van ga tu ra an nuale dei ter re ni vi ta ti, di mos tra co nos‐ 
cenze sem pli ci, ma pre cise nell’in ten to di far pro durre me glio tale
col tu ra. Il vi gne to sem bra dunque as su mere una va len za eco no mi ca
mag giore ris pet to ai per io di pre ce den ti (Barba, 2001, p. 18), non di‐ 
men ti can do in fine che nel corso del Ri nas ci men to il vino torna a di‐ 
ven tare una be van da di go di men to sen so riale, cau san do una forte
cres ci ta della do man da 7.

Nel corso del XVI se co lo il vi gne to è assai svi lup pa to non sol tan to
nell’Ova dese, ma anche nell’Ac quese, dove, no nos tante la forma di
condu zione pre va lente dei po de ri sia quel la svol ta tra mite la sti pu la‐ 
zione di contrat ti di mez za dria, “i pro prie ta ri si ri ser va no al cu ni ap‐ 
pez za men ti, messi a frut to [so prat tut to vi gne ti] di ret ta mente, tra mite
ma no do pe ra sa la ria ta o at tra ver so la ri chies ta di opere sup ple men ta ri
agli stes si mez za dri” (Pa ne ro, 1991, pp. 117-118) 8. Nello stes so per io do
anche la cam pa gna di Novi as sume un as pet to ca rat te riz za to dalla
pre sen za sempre più in ten sa della vi ti col tu ra, che però in ques ta zona
non ha an co ra conqui sta to le col line, in pre va len za bo schive. A
quell’epoca, pur cir cos crit ti alle zone pia neg gian ti, i vi ti gni pre do mi‐ 
nan ti sono au toc to ni e pro du co no qua li tà di uve oggi scom parse (red‐ 
di ber na, ne rel lo, ti mo ras so, mo ret to, ar zese) (Cas ti glio ni, 1992, p. 24).
Nella Valle Lemme, in vece, il mondo col li nare ap pare coin vol to nel
pro ces so di dif fu sione della vi ti col tu ra già in quel se co lo, come nel
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caso della zona di Gavi, dove molti ter re ni, dis per si un po’ ovunque,
sono in qualche modo le ga ti alla ges tione della Cen tu rio na, in di re‐ 
zione di Car ro sio, cui si ag giun ge ran no, a par tire dal Sei cen to, quel li
della Gius ti nia na, in di re zione di Fran ca villa Bisio: verso la metà del
Cin que cen to, in fat ti, dopo il de fi ni ti vo ri tor no di Gavi a Ge no va, si as‐ 
siste alla cos tru zione di ville- fortezza, di cui l’esem pio più si gni fi ca ti‐ 
vo è quel lo della Cen tu rio na, mentre nel Sei cen to sor go no le ville- 
fattoria, tra cui la Gius ti nia na. Del resto, da aprile a set tembre “an‐ 
dare in villa”, ossia nella pro pria re si den za pa dro nale cos ti tui va in età
mo der na non sol tan to una forma di vil leg gia tu ra, ossia di oc cu pa‐ 
zione del tempo li be ro, ma anche un’oc ca sione per control lare l’ope‐ 
ra to del fat tore, ossia dell’agente de le ga to alla ges tione dell’at ti vi tà
agri co la ed anche per rin no vare i contrat ti delle mas se rie, as se gnare
in ca ri chi e pro cure, ve ri fi care con at ten zione i libri conta bi li. Non a
caso, l’ele gante edi fi cio della Cen tu rio na, cos trui to molto pro ba bil‐ 
mente nel 1556, cos ti tui va il ba ri cen tro di una grande te nu ta agri co la,
l’unico ancor oggi ri mas to di di men sio ni così es tese 9.

Ed anche con ri guar do all’Ova dese, nel Cin que cen to la vi ti col tu ra
sem bra es ser si ormai no te vol mente dif fu sa negli am bien ti col li na ri,
come del resto com pro va un pre ge vole stu dio condot to da Gior gio
Doria. In fat ti, nel 1567, un suo avo, ap par te nente ad un ramo dei Doria
ac qui sisce il feudo di Mon tal deo, ubi ca to sulle col line dell’Alto Mon‐ 
fer ra to Ova dese, com pren dente 60 et ta ri di su per fi cie agra ria, di cui
14 a bosco, 10 a prato, 24 a campo e 12 a vigna. Da quel mo men to e
fino a tutto il Sei cen to nel feudo si as siste ad un lento e gra duale au‐ 
men to dell’al tez za dei sos te gni, cos ti tui ti in izial mente da canne e
suc ces si va mente sos ti tui ta in mi su ra sempre mag giore da pali di cas‐ 
ta gno e di aca cia, senza però alcun pro gres so sos tan ziale nella conci‐ 
ma zione, ef fet tua ta sempre da donne.

12
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La vi ti col tu ra nell'Ova dese, zona del Dol cet to di Ovada

La “ca ra ta ta” da ta ta 1682 e in ti to la ta ca ra ta ta nova de Uvada, ca tas to
des crit ti vo in cui l’ag get ti vo nova sta ad in di care che i do cu men to
cos ti tuisce un ag gior na men to di quel li pre ce den ti, ci in for ma sulle
ca rat te ris tiche for ma li del ter ri to rio co mu nale di Ovada, in cen tra to
sul borgo prin ci pale, tutto ris tret to at tor no al maes to so cas tel lo ubi‐ 
ca to nel punto di confluen za della Stura nell’Orba e com pren dente in
tale anno 83 case, 13 cas cine, 10 bot te ghe, 2 os te rie ed un ora to rio,
non ché altri in se dia men ti ac cen tra ti pre sen ti in lo ca li tà Grilla no, ubi‐ 
ca ta a NO nei pres si dell’Orba, e in lo ca li tà Costa, nella parte SE del
ter ri to rio co mu nale, nei pres si della Stura. Nella cam pa gna era in vece
assai dif fu so l’in se dia men to spar so, cos ti tui to da 174 cas cine, 29 case,
4 chiese e 95 “al ber ghi” (rus ti ci ad un solo piano adi bi ti a tem po ra neo
ri pa ro o a ri pos ti glio). Sempre sulla base dello stes so do cu men to è
pos si bile ri le vare, oltre ad aree bo schive, spes so des ti nate a cas ta gne‐ 
to, non ché la pre sen za di no te vo li es ten sio ni di terra vi nea ta, in certi
casi pro mis cua e cioè as so cia ta a se mi na ti vi e prati. Non erano co‐ 
munque pre sen ti veri e pro pri la ti fon di, ma pro prie tà di di men sio ni
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medie e pic cole, spes so non ac cor pate, ma dis se mi nate un po’
ovunque, anche a molta dis tan za l’una dall’altra. Le pro prie tà di es‐ 
ten sione su per iore a 200 stare erano sol tan to 12 e fra esse do mi na va
in as so lu to quel la di Fran ces co M. Im pe riale Ler ca ro (989 stare),
mentre quelle di es ten sione in fe riore erano 24� e con par ti co lare ri‐ 
guar do alla col tu ra della vite, se si ec cet tua la parte me ri dio nale del
ter ri to rio ova dese, più scos ce so e gra vi tante sulla Stura, nel res tante
ter ri to rio rap pre sen ta to dalla carta il vi gne to è pre sente un po’
ovunque, pur evi den zian do una concen tra zione nella parte set ten‐ 
trio nale del ter ri to rio, dove ri copre quasi tutto il suolo col ti va to. La
col tu ra della vite ap pare in oltre pra ti ca ta in ma nie ra in ten si va in di‐ 
verse aree, so prat tut to nelle lo ca li tà San Lo ren zo, San Mi chele, Olive
e Fras ca ra (Ma ren co, 1988, pp. 72-76) ed anche nel vi ci no ter ri to rio di
Mon tal do Bor mi da, come di mos tra no nu me rose carte d’ar chi vio 10.

Sempre a par tire dalla fine del Sei cen to, consi de ran do an co ra il feudo
di Mon tal deo, si as siste ad una cres cente cura della conci ma zione,
con par ti co lare ri guar do ai nuovi im pian ti. E ciò è de su mi bile dal fatto
che nel 1696 una donna rius ci va a conci mare gior nal mente 63 bar ba‐ 
telle, dopo due soli anni sol tan to 29 e l’anno se guente 15, nu me ro che
si ri durrà ul te rior mente nel Set te cen to. In quel feudo, in fat ti, an co ra
a fine Cin que cen to il pae sag gio le ga to alla vite era ca rat te riz za to da
una col tu ra es sen zial mente pro mis cua, con bassi fi la ri al ter na ti a
fasce col ti vate a le gu mi o grano, mentre a fine Set te cen to gli al be ri di
noci e di fico sa ran no ormai del tutto sra di ca ti e bru cia ti, a causa
dell’im po ve ri men to ar re ca to ai ter re ni a vi gne to e dell’ombra get ta ta
dalle piante sulle viti stesse. Allo stes so modo la zap pa tu ra, ef fet tua ta
una sola volta l’anno (aprile- maggio) nel Sei cen to, sarà rad dop pia ta
nel se co lo suc ces si vo ed in oltre, se an co ra a metà Sei cen to le col ture
si ba sa va no es sen zial mente sul Cor tese, se gui to a dis tan za dal Ver‐ 
men ti no, Mos ca tel lo e Neb bio lo dolce, in tor no alla fine del se co lo suc‐ 
ces si vo pas serà ad una si tua zione di quasi pa ri tà fra uve bianche
(Mos ca tel lo bian co, Mo ras so, Cor tese) e uve nere (Lia ti co, Neb bio lo e
Mos ca tel lo nero) (Doria, 1968, pp. 38-40).

14

Un qua dro ge ne rale della vi ti col tu ra in Pie monte ci viene of fer to dalla
Sta tis ti ca Ge ne rale del 1752, in cui spic ca la po si zione di primo piano
della pro vin cia di Acqui, con oltre un terzo della su per fi cie to tale oc‐ 
cu pa ta da ter re ni adi bi ti a vi ti col tu ra, sia nella forma dell’al te no, sia
nella forma della vigna (Se re no, 1992, vedi ta bel la p. 23). Nella se con da
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metà del Set te cen to, in fat ti, sem bra es ser vi stato un vasto de ca di‐ 
men to della col ti va zione di vite pre gia ta, pun tan do più che altro ad
un au men to della quan ti tà pro dot ta ba sa ta su una forte es pan sione
degli al te ni (Bul fe ret ti – Lu ra ghi, 1966, p. 17). Non a caso, nella pri ma‐ 
ve ra del 1758, in se gui to al forte svi lup po vi ti vi ni co lo la Co mu ni tà di
Gavi si era in ter ro ga ta sulla quan ti tà ef fet ti va di vino pro dot to in quel
ter ri to rio, in ca ri can do sei es per ti, af fe ren ti all’Uf fi cio Co mu nale delle
“Ava rie” (im poste e tri bu ti) per in da gare su tale at ti vi tà, anche at tra‐ 
ver so stime. Nella re la zione fi nale, conser va ta tra le carte dell’Ar chi vio
Co mu nale, si legge che nel ter ri to rio di Gavi “le vigne at tual mente
col ti vate pro du co no an nual mente più di ven ti mi la ba ri li di vino puro”,
di cui “più di quat tor di ci mila ba ri li da ven der si”, pari quin di ad una
pro du zione lorda di circa 16.000 et to li tri di vino. Anche se tale cifra
ri sul ta no te vol mente in fe riore agli odier ni quan ti ta ti vi di vino di ori‐ 
gine control la ta ga ran ti ta pro dot ta in ques ti ul ti mi anni con il mar‐ 
chio “Gavi” o “Cor tese di Gavi”, è co munque ri le vante ed in buona
parte da col le gare al fatto che i vini dell’Alto Mon fer ra to, non sol tan to
il Cor tese di Gavi, ma anche il dol cet to di Ovada e di Acqui, erano a
fine Set te cen to ben rap pre sen ta ti sulla piaz za di Ge no va, pur non
rag giun gen do an co ra l’ege mo nia che il vieno pie mon tese conquis terà
nella se con da metà del se co lo suc ces si vo, so prat tut to in se gui to allo
svi lup par si della rete fer ro via ria (Re bo ra, 1992, p. 488.

L’Ot to cen to
Al cune no ti zie sulle condi zio ni della vi ti col tu ra di gran parte dei co‐ 
mu ni dell’Alto Mon fer ra to Ova dese sono de su mi bi li dalla “Sta tis ti ca
del di par ti men to di Mon te notte”, stesa dal conte Cha brol de Vol vic tra
il 1806 e il 1812, per io do in cui esercitò la fun zione di pre fet to di quel
di par ti men to, la cui strut tu ra am mi nis tra ti va era cos ti tui ta dai cir‐ 
con da ri di Porto Mau ri zio, Sa vo na, Ceva e Acqui, a loro volta sud di vi si
in unità can to na li 11. Con ri guar do al cir con da rio di Acqui, nella “Sta‐ 
tis ti ca” si legge che la col tu ra della vite, se da un lato nel can tone di
Spi gno ri veste una po si zione di se con do piano, dall’altro viene ad as‐ 
su mere un ruolo im por tante nel can tone di Vi sone e di pri mis si mo
piano in quel li di Acqui e Cas tel let to d’Orba. In tutto il ter ri to rio del
cir con da rio “le vigne sono pian tate in ter re ni com pos ti di tufo sfal da‐ 
to, e in qualche luogo di una spe cie d’ar gil la rossa e com pat ta. Ge ne‐
ral mente le vigne co pro no le col line; se ne ve do no poche in pia nu ra,
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ma queste pro du co no un vino più ab bon dante e più leg ge ro”. In oltre,
il vi ti gno col li nare a cui si dà la pre fe ren za è il dol cet to, col ti va to in
massa, con ceppi a circa mezzo metro l’uno dall’altro, dove ogni pian‐ 
ta è sor ret ta da canne. Man ca no del tutto i per go la ti, in quan to “gli
abi tan ti sanno per es pe rien za che il vino è mi gliore quan do la vigna è
bassa. In fat ti il ter re no, ris cal da to dai raggi del sole, ri flette il ca lore
sui frut ti e ne af fret ta la ma tu ra zione” 12. Nella “Sta tis ti ca” la pro du‐ 
zione vi ni co la del cir con da rio di Acqui, sti ma ta in tor no ai 130.000 et‐ 
to li tri, oltre a sod dis fare il fab bi so gno lo cale, per mette un com mer cio
di ret to anche verso la Lom bar dia e la costa li gure (Cha brol de Vol vic,
1824, vol. II, pp 172-173 e 188).

La “Sta tis ti ca” ela bo ra ta da Cha brol per mette anche una ge ne ri ca ri‐
co gni zione a scala mi cro ter ri to riale, in quan to per cias cun can tone
ri por ta qualche no ti zia sulla vo ca zione vi ti co la di al cu ni co mu ni. Nel
caso del can tone di Spi gno, il ter ri to rio ri cade prin ci pal mente nella
parte alta della Bor mi da di Spi gno (col suo af fluente Valla) e in parte
dell’alta valle dell’Erro: es sen do ge ne ral mente mon tuo so e ste rile, la
pre sen za della vite viene di chia ra ta sol tan to con ri guar do ai co mu ni
di Spi gno, Mon te chia ro e Ponti, mentre in val d’Erro è se gna la ta a
Mal vi ci no e Cas tel let to d’Erro (Ibi dem, vol. I, pp. 329-333). Nel des cri‐ 
vere le condi zio ni agri cole del can tone di Vi sone, in vece, si os ser va
che in quasi tutti i co mu ni “si col ti va con suc ces so la vite, che ne rap‐ 
pre sen ta la prin ci pale ri sor sa”, anche se “i pro dot ti agri co li non bas ta‐ 
no a nu trire gli abi tan ti”, ob bli gan do una parte di essi a qualche mese
di as sen za per “mie tere il grano e il riso in Pie monte, un’altra a rac co‐ 
gliere le olive in Li gu ria”. Nel des cri vere i sin go li co mu ni, quel li a cui
viene fatto un es pli ci to ri fe ri men to alla vi ti col tu ra sono Vi sone, Ri val‐ 
ta, Cas tel nuo vo, Cre mo li no, Me laz zo e Car to sio: per quest’ul ti mo si fa
cenno ad di rit tu ra all’espor ta zione, mentre per al cu ni altri ter ri to ri
col li na ri a vo ca zione si cu ra mente vi ti co la come Mo lare, Tri sob bio e
Mon tal do non si fa alcun cenno alla vite (Ibi dem, vol. I, pp. 333-338).

17

Per il can tone di Acqui, sempre nella “Sta tis ti ca” ela bo ra ta da Cha brol,
si os ser va che “la dif fu sione della vigna ha com por ta to la scom par sa
di gran quan ti tà di bo schi, co sic ché at tual mente il paese ne è privo”. I
vini, in fat ti, “rap pre sen ta no la prin ci pale ri sor sa e sono i mi glio ri del
cir con da rio”, anche se “la vite, quan do fio risce, soffre per le neb bie
pri ma ve ri li o per le piogge che ca do no du rante la fio ri tu ra”. Si pre ci sa
in oltre che la vi ti col tu ra non si era an da ta svi lup pan do ovunque, ma
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sol tan to sulla riva si nis tra della Bor mi da, es sen do quelle della riva
des tra ri pide e for mate da pietre cal ca ree, tufo, scis ti, ghiaia e quin di
co perte sol tan to da bo schi cedui e cas ta gne ti. Un es pli ci to ri fe ri men‐ 
to alla vi ti col tu ra viene fatto per i co mu ni di Bis ta gno, Mo nas te ro,
Mon ta bone, Terzo e Stre vi (di cui si se gna la no i ri no ma ti mos ca ti).
Anche in ques to can tone, per altri ter ri to ri col li na ri a vo ca zione si cu‐ 
ra mente vi ti co la come Alice, Ri cal done e Cas tel Roc che ro non si fa
alcun cenno alla vite (Ibi dem, vol. I, pp. 304-311).

In fine, con ri guar do al ter ri to rio can to nale di Cas tel let to d’Orba lo
Cha brol os ser va che “le sue valli, ab bas tan za pia ce vo li e non trop po
fer ti li, sono cir con date ad est e a sud dai monti della Li gu ria, e sul
ver sante op pos to da col line co perte di vi gne ti”, dove si pro duce
“molto vino, che in parte viene dis til la to quan do il prez zo è trop po
basso”. Ed anche con ri guar do alla mo bi li tà spa ziale di beni, sempre lo
Cha brol non si esime dall’os ser vare che “l’unica forma di com mer cio
pra ti ca ta in ques ta zona agri co la consiste nel tra spor to ef fet tua to da
mu lat tie ri, che scam bia no vini ed altro con der rate della Li gu ria e del
Regno d’Ita lia. I conta di ni fanno a la vo rare per al cu ni mesi in altri di‐ 
par ti men ti, e tor na no por tan do alle loro fa mi glie delle prov viste di
grano o del de na ro” (Ibi dem, vol. I, pp. 311-312). Nel des cri vere i sin go li
co mu ni, quel li di chia ra ti es pli ci ta mente come vi ti co li sono sol tan to
Cas tel let to d’Orba, Car pe ne to e Rocca Gri mal da, mentre per altri co‐ 
mu ni col li na ri, a si cu ra vo ca zione vi ti co la, come Ca sa leg gio, Mon tal‐ 
deo, San Cris to fo ro, Tas sa ro lo, Mor nese, Ta glio lo, ecc. ci si li mi ta ad
in di care la pre sen za di ter re ni ab bas tan za fer ti li e di una po po la zione
in ter amente o quasi del tutto agri co la (Ibi dem, vol. I, pp. 312-316).
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A di mos tra zione della ce le bri tà ormai rag giun ta nella prima metà
dell’Ot to cen to dai vini dell’Alto Mon fer ra to, ed in par ti co lare del Dol‐ 
cet to di Ovada, è suf fi ciente ci tare Carlo Porta (1775-1819), che nel
poema eroi co mi co in dia let to me ne ghi no Olter dis graz zi de Gio van‐ 
nin Bongee (1814) del poeta mi la nese Gio van nin consi glia alla mo glie,
che si di chia ra "in dis pos ta", di li be rar si da quel fas ti dio be ven do on
bon bic cer de vin di Roc ca gri mal da. Sotto il pro fi lo del ri co nos ci men to
scien ti fi co in ter mi ni di li vel lo en olo gi co rag giun to dai vini della zona
è suf fi ciente ri cor dare Gior gio Gal le sio, fa mo so naturalista- botanico,
che pro prio nel per io do 1817-39 pubblicò i suoi studi pio nie ris ti ci sulla
"Po mo na Ita lia na" 13, af fer man do che «il vino che si fa col Dol cet to
prende di ver si ca rat te ri, se con do la lo ca li tà ov'è col ti va to e i me to di
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coi quali è fatto», ag giun gen do poi che tra i vini che por ta no ques to
nome «i più sti ma ti sono quel li di Ovada e dei suoi din tor ni … In
Ovada spe cial mente se ne fanno i de po si ti e le scelte, e di là si spe‐ 
disce in Ge no va e nel Mi la nese».

Nella prima metà del XIX se co lo la vi ti col tu ra pros pe ra co munque
non sol tan to nell’Ac quese e nell’Ova dese, ma anche nell’area com pre‐ 
sa fra Gavi e Novi: in fat ti, con ri guar do alla si tua zione dell’eco no ma
lo cale in tor no a metà Ot to cen to nel ter ri to rio di Gavi, il Ca sa lis os ser‐ 
va: “Il suolo es sen do in ge ne rale pie tro so non pro duce che in poca
quan ti tà fru men to, me li ga, le gu mi e cas tagne; i quali pro dot ti non si
rag gua glia no all’uopo della po po la zione. Ma in com pen so si fanno so‐ 
prab bon dan ti ri colte di uve; e il vino che riesce assai buono ven de si a’
ne go zian ti fo res tie ri con no te vole pro fit to del co mune” (Ca sa lis, 1833,
p. 277). Lo stes so au tore, ri fe ren do si an co ra al ter ri to rio com pre so
nella Pro vin cia di Novi, ri por ta: “Nel co mune di Novi evvi uno spa zio
detto la Fra sche ta, ove si col ti va la vigna con suc ces so; ma i paesi ne’
quali sono ec cel len ti le uve, ed ove si scel go no so vente le mi glio ri per
far vini più squi si ti son quel li del man da men to di Ca pria ta, e più an‐ 
co ra di quel lo di Cas tel let to d’Orba. Il me to do di fare i vini è quivi
assai conve niente, ed essi perciò ries co no buo nis si mi. In Novi si com‐ 
pra no molte uve pro ve nien ti da’ vi gne ti che esis to no fuori del ter ri to‐ 
rio di ques ta città; e gli abi tan ti mes co lan dole con quelle del pro prio
dis tret to, fanno un vino che smer cia si fa cil mente in Lom bar dia (Ibi‐ 
dem, p. 592). Ed anche per l’Ova dese, sempre il Ca sa lis non si esime
dal sot to li neare che le cam pagne di quel ter ri to rio “pre sen ta no molti
vi gne ti”, per cui “il prin ci pale dei pro dot ti ne è quel lo delle uve: i vini,
che vi si fanno con la ri chies ta di li gen za, e si las cia no al quan to in vec‐ 
chiare, pa reg gia no i vini più squi si ti e ge ne ro si della Fran cia” (Ibi dem,
p. 721).

21

Come è pos si bile de durre dall’An nua rio pub bli ca to dalla Pro vin cia di
Ales san dria nel 1865 (pp. 93-94), l’Ales san dri no ebbe la for tu na di es‐ 
sere ris par mia to dall’in fes ta zione dell’Oi dium (1845), che in vece aveva
fla gel la to tante altre pro vince e in par ti co lare il Biel lese. Ciò aveva
fatto cres cere im prov vi sa mente il prez zo del vino”, de ter mi nan do così
nelle aree ri maste in den ni un’es pan sione della vi ti col tu ra fino a rag‐ 
giun gere di men sio ni tali da tras for mar la nell’ele men to trai nante di
tutta l’eco no mia agra ria lo cale, anche per ché sos te nu ta dalla vi vace
at ti vi tà di stu dio, di im pron ta illu mi nis ti ca, che la Ri vo lu zione fran‐
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cese aveva fa vo ri to e che Na po leone aveva tras fe ri to in Ita lia at tra ver‐ 
so la dif fu sione di nuovi sis te mi di col ti va zione e di più mo derne tec‐ 
niche am pe lo gra fiche. Du rante la se con da metà del XIX se co lo la vi ti‐ 
col tu ra re gis tra per tan to un’ul te riore fase es pan si va, in quan to l’au‐ 
men to dei prez zi dell’uva e del vino in co rag gia in que gli anni i conta‐ 
di ni a tras for mare in vi gne ti i ter re ni adi bi ti a pas co lo, se mi na ti vi (so‐ 
prat tut to il gra no tur co, a causa della sa tu ra zione del mer ca to mon‐ 
diale) e a gelsi, ques ti ul ti mi di ve nu ti sempre meno red di ti zi per la
crisi in ar res ta bile re gis tra ta dall’in dus tria se ri ca. E tale fe no me no si
ma ni fes ta in pre va len za nelle zone col li na ri, dove le aziende di pic cole
e medie di men sio ni sono quelle che me glio si ad di co no al mi glio ra‐ 
men to dei me to di di col ti va zione e vi ni fi ca zione; di conse guen za, per
au men tare le rese per et ta ro, si as siste ad una forte contra zione della
col tu ra pro mis cua e ad un forte au men to di quel la spe cia liz za ta, ma‐ 
ni fes tan do quin di una ten den za del tutto op pos ta a quel la già evi den‐ 
zia ta nella se con da metà del Set te cen to, per io do che in vece era stato
ca rat te riz za to da una forte es pan sione degli al te ni (Rocca, 1984, pp.
39-40).

L’es pan sione della vi ti col tu ra ma ni fes ta ta si negli ul ti mi de cen ni
dell’Ot to cen to e so prat tut to nelle aree col li na ri, do mi nate sempre più
dalla pic co la pro prie tà conta di na, è co munque da met tere in re la‐ 
zione con il pa ral le lo in cre men to de mo gra fi co av ve nu to in que gli
anni, che a sua volta aveva fa vo ri to il for mar si di una mag giore dis po‐
ni bi li tà di ma no do pe ra, che, in man can za di al ter na tive più van tag‐ 
giose, se non quel la di emi grare verso le Ame riche, at tra ver so un gra‐ 
duale ed as si duo la vo ro aveva tras for ma to in vi gne ti i ter re ni fino al‐ 
lo ra des ti na ti a pas co lo e bosco. I mo des ti gua da gni de ri van ti dalla vi‐ 
ti col tu ra erano in te gra ti da quel li della ba chi col tu ra e della frut ti col‐ 
tu ra pra ti ca bi li in col tu ra pro mis cua, as so cian do i vi ti gni e gli al be ri
da frut ta a ce rea li e le gu mi, at ti vi tà per le quali non era ne ces sa ria
una par ti co lare do ta zione di at trez za ture e di ca pi ta li o una ra di cale
tras for ma zione delle tec niche agra rie (De mi che li, 2005, pp. 76-77).

23

Una fonte assai utile per co nos cere le qua li tà di uve pro dotte, non ché
le tec niche di vi ni fi ca zione e l’im por tan za ri ves ti ta nelle di verse zone
dell’area og get to di stu dio, è cos ti tui ta dal sag gio di Pie tro Paolo De‐ 
ma ria e Carlo Lear di, pub bli ca to nel 1875. Nel No vese, ove si pro duce
“una certa quan ti tà di vini da pasto colle uve bianche, ques ti si fanno
in due modi: o met ten do a fer men tare il mosto con buc cie e gras pi,
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come pei vini rossi, ed ot tien sene un vino color gial lo d’ambra; ov ve ro
spre men do allo stret toio tutto il mosto li qui do che si fa fer men tare
da solo nelle botti. Il vino fatto in quest’ul ti mo modo riesce lim pi dis si‐ 
mo più che acqua, da cui lo dis tingue una de li ca tis si ma e te nuis si ma
tinta pa glie ri na, ed è più leg gie ro, sot tile e dif fu si vo, ma meno sa pi do.
È tut ta via assai pre gia to in Ge no va, e da al cu ni consu ma to ri anche in
Mi la no (De ma ria e Lear di, 1875, p. 72) 14. Pas san do poi a consi de rare i
tipi di vi ti gni, tra quel li buoni il De ma ria cita il Mo ret to, pre ci san do
che nel No vese “tale vi ti gno è da lungo tempo ed in lar ghe pro por zio‐ 
ni col ti va to, for man do vi una delle basi prin ci pa li dei vini co mu ni ed
or di na ri ….. . Da qualche tempo la sua col ti va zione tende a res trin ger‐ 
si” (Ibi dem, p. 107). Con par ti co lare ri guar do al Cor tese bian co, nel sag‐ 
gio si legge: “E’ il vi ti gno ad uve bianche più es te sa mente col ti va to e
lo si in con tra egual mente nei vi gne ti dell’Ales san dri no, del Tor to nese
e del No vese, quan to dell’As ti gia no e dell’alto e basso Mon fer ra to. …
Vi è in di ge no, da lungo tempo co nos ciu to e col ti va to, alla rin fu sa però
e misto ad altri vi ti gni. Oltre alla ro bus tez za e fe con di tà sua, lo rende
pre ge vole la bontà e la squi si tez za del suo pro dot to” (Ibi dem, p. 245).
Con ri guar do al Dol cet to, de no mi na to a quel tempo nel No vese e nel
Tor to nese anche im pro pria mente Neb bio lo, gli stes si au to ri os ser va‐ 
no: “Nella linea dei colli, che dalle re gio ni cir cos tan ti ad Ovada si pro‐ 
tende fin pres so Nizza di Mon fer ra to, il suo pro dot to rag giunge mag‐ 
gior per fe zione e se ne ot ten go no non solo vini da pasto, ma ezian do
fini” (Ibi dem, p. 139). Non a caso, in fat ti, anche con ri guar do al solo
ter ri to rio ac quese, uno stu dio so lo cale os ser va che nel 1878 la vi ti vi ni‐ 
col tu ra lo cale è in grado di ali men tare un’espor ta zione annua di vino
sti ma bile in tor no ai 30-35 mila et to li tri, ram men tan do anche che in
que gli anni “gli unici che man ten go no un po’ di vita nei traf fi ci coi
pro dot ti del nos tro ter ri to rio, sono i ne go zian ti di vino” e al cu ni pro‐ 
dut to ri di ver mouth (La vez za ri, 1888, pp. 301-302) 15.

No ti zie ancor più pre cise sulla dis tri bu zione spa ziale del vi gne to
nell’Ol tre gio go, ana liz za ta so prat tut to in ter mi ni di qua li tà di uve pro‐ 
dotte, emer go no da una re la zione, frut to di una vera e pro pria in da‐ 
gine condot ta in modo ac cu ra to nel 1879 sul ter ri to rio dall’av vo ca to
Giu lia no Tam bu rel li su in ca ri co della Giun ta co mu nale di Novi, in ter‐ 
es sa ta a co nos cere le reali condi zio ni in cui ver sa va la cam pa gna del
cir con da rio, per pre di sporre even tua li in ter ven ti volti a mi glio rare le
tec niche di condu zione e i ren di men ti pro dut ti vi. Da ques to stu dio,
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reso noto sol tan to re cen te mente da uno stu dio so lo cale, emerge che
a quell’epoca nel No vese la vite cos ti tui va la prin ci pale ri sor sa agri co‐ 
la lo cale, es sen do si ormai dif fu sa “al piano, al colle e al monte”, dove
ri sul ta va ab bas tan za dif fe ren zia ta nelle qua li tà col ti vate: nella re la‐ 
zione del Tam bu rel li, in fat ti, si legge: “Le va rie tà di essa sono, nei
Man da men ti di Ovada, Cas tel let to e Gavi, il Neb bio lo (Dol cet to), nella
mas si ma parte, per i nove de ci mi del ter ri to rio, e per l’altro de ci mo,
Ti mo ras so e Cor tese; ques ti sono i vini mi glio ri per cui i ter re ni vi ti fe ri
hanno va lore dop pio. Nei Man da men ti di Gavi, Ser ra valle e Novi, la
metà della pro du zione è rap pre sen ta ta dal Neb bio lo e l’altra metà
dall’Ar zese, dal Pa te ras so e dal Cor tese” (Cas ti glio ni, 1997, p. 96)

Sempre dalla re la zione del Tam bu rel li emer go no in ter es san ti no ti zie
sulle pro ce dure se guite per la vi ni fi ca zione delle uve, dif fe ren ti non
sol tan to a se con da che il vino fosse rosso o bian co, ma anche da zona
a zona. Più in par ti co lare, per il vino rosso, che come si è visto, era
quel lo mag gior mente pro dot to, la pi gia tu ra si ese gui va “a piè nudo
d’uo mi ni, in modo non sempre lo de vole per pre ci sione e net tez za”.
Nei man da men ti di Ovada, Cas tel let to, Ca pria ta, fino a scon fi nare in
parte di quel lo di Gavi, dove già al lo ra si pro du ce va il vino mi gliore e
più ab bon dante, si adot ta va però una pro ce du ra di ver sa 16 ris pet to
alle altre parti del cir con da rio, com pren den ti l’agro no vese e i ter ri to‐ 
ri gra vi tan ti in tor no a Poz zo lo, Cas sa no, Ser ra valle, Pas tu ra na, Tas sa‐ 
ro lo e la res tante parte di quel lo di Gavi 17. Per il vino bian co, es sen‐ 
zial mente Cor tese, il pro ces so pro dut ti vo era poi del tutto dif fe rente
dalle tec niche se guite per i vini rossi 18, ma lo smer cio di en tram bi si
fa ce va spe cial mente con Ge no va ed anche con Mi la no negli anni in
cui scar seg gia va il vino pro ve niente dalla zona di Val po li cel la .

26

Il Tam bu rel li stima la pro du zione vi ni co la nel cir con da rio di Novi,
coin ci dente gros so modo a quell’epoca con l’Ol tre gio go, su li vel li
annui os cil lan ti tra i 250 e i 300 mila et to li tri, di cui circa 150 mila
des ti na ti all’espor ta zione. In oltre, mette in luce come assai dif fu sa
fosse la pra ti ca del “ta glio” dei vini e l’uso di pro durre anche il “vi nel‐ 
lo”: in fat ti, con ri guar do ai vini “ta glia ti”, nella re la zione si legge: “Tal‐ 
vol ta gli spe cu la to ri vanno a pren dere le uve fuori del Cir con da rio,
spe cial mente in quel d’Acqui. Il vino rosso dei Man da men ti di Ovada,
Cas tel let to e Ca pria ta è quasi tutto ri ti ra to dai ne go zian ti mi la ne si
che lo ri cer ca no per fare mis cele con altri vini più leg ge ri. La spro‐ 
por zione del vino nero ris pet to al bian co sta come 9 a 1, ed anche
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parte di quest’ul ti mo si mes co la all’altro. Pochi vini di lusso si fab bri‐ 
ca no nel cir con da rio e spe cial mente nei co mu ni di Ovada, Lerma, Ta‐ 
glio lo e Ca pria ta, dove ries co no squi si ti” (Cas ti glio ni, 1997, p. 89). A
pro po si to del co sid det to “vi nel lo”, il Tam bu rel li os ser va: “Gran parte
dei re si dui del tor chio si uti liz za no nella pre pa ra zione dei vi nel li im‐ 
mer gen do li to tal mente nell’acqua. Tal vol ta ries co no gus to si, ma
sempre di poca du ra ta e si usano nella fa mi glie per pas teg giare. Al cu‐ 
ni, però, svi nan do li più pres to, li fan pas sare su nuovi gras pi mi glio‐ 
ran done così il sa pore e il co lo ri to, oltre ad al lun garne la conser va‐ 
zione. ….. La spe cu la zione si fa più nei cen tri di mag gior po po la zione,
meno nella cam pa gna” (Ibi dem, p. 90).

Nel 1883, a soli quat tro anni di dis tan za dalla re la zione del Tam bu rel li,
al cu ni ac cen ni all’area og get to di stu dio ven go no fatti da Fran ces co
Mear di, de pu ta to pie mon tese al Par la men to e com po nente della
com mis sione pre pos ta all’In chies ta Ja ci ni. Nella sua cor po sa re la‐ 
zione, ri fe ri ta all’in tero contes to spa ziale pie mon tese, all’Ol tre po pa‐ 
vese e al Pia cen ti no, in fat ti, il Mear di, dopo aver os ser va to che i vi‐ 
gne ti più flo ri di pros pe ra no sulle col line dei man da men ti di Ca pria ta,
Cas tel let to d’Orba, Ovada e Gavi (Mear di, 1883, p. 33), ac cen na allo
svi lup po re gis tra to in quell’epoca dalla vi ti vi ni col tu ra, met ten do la in
stret ta re la zione con la pa ral le la crisi dell’in dus tria se ri ca (Ibi dem, p.
52). Si legge in oltre che “nel cir con da rio di Novi le condi zio ni dei
conta di ni si sono spe cial mente mi glio rate per ef fet to della mag giore
es ten sione data alle viti” (Ibi dem, p. 84), os ser van do che, a dif fe ren za
di altre aree pie mon te si, ma si mil mente alle usanze in atto nel cir con‐ 
da rio di Tor to na, i fi la ri “sono sos te nu ti da ceppi a 6 ed 8 gambi,
mentre la po ta tu ra av viene a tral cio lungo” (Ibi dem, p. 93), ori gi nan do
un pae sag gio agra rio do mi na to da una vi ti col tu ra che in que gli anni è
an co ra pre va len te mente pro mis cua e che nelle zone col li na ri è le ga ta
al sis te ma della ro ta zione delle col ture, nel senso che “al colle, tra le
viti suol si sos ti tuire al mais, le gu mi, pa tate, lu pi ni, lu pi nelle e altre
piante fo rag gere e da so ves cio” (Ibi dem, p. 223). Nel cir con da rio di
Novi “pre val go no i pro prie ta ri che di ri go no e am mi nis tra no per so nal‐ 
mente i loro po de ri e li fanno col ti vare da ope rai per ma nen ti sul
fondo, detti bi fol chi, e nelle epoche dei forti la vo ri ri cor ro no ad ope rai
av ven ti zi. L’af fit to è di mi nore im por tan za” (Ibi dem, p. 575). Il Mear di
non ac cen na in vece alla mez za dria, ti pi ca ovunque ed in par ti co lare
nell’Ac quese.
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Per conclu dere, nel corso dell’Ot to cen to le tras for ma zio ni in ter ve‐ 
nute nel pae sag gio agra rio sono contras se gnate da due as pet ti tra
loro cor re la ti: da un lato, pur as so cia ta ad una pre sen za an co ra forte
della mez za dria, la forte es pan sione della pic co la pro prie tà conta di na
(Ra pet ti, 1984, p. 85 e ss.) e dall’altro il no te vole svi lup po mos tra to
dalla col ti va zione della vite, di ve nu ta poco alla volta la col tu ra net ta‐ 
mente pre do mi nante su tutte le altre e quin di tale da at tri buire al ter‐ 
ri to rio una sua conno ta zione spe ci fi ca. Nello stes so se co lo l’Ova dese
si viene a pro porre come zona pro dut trice quasi es clu si va di un unico
tipo di uva e di vino, il dol cet to, la cui com mer cia liz za zione in di re‐ 
zione di Ge no va era stata fa vo ri ta nel 1881 dall’en tra ta in fun zione
della tram via Ovada- Novi Li gure, a sua volta col le ga ta alla fer ro via
Torino- Genova en tra ta in fun zione al mo men to dell’Unità d’Ita lia e
nel 1894 dalla fer ro via Genova- Ovada-Acqui-Asti (Sub bre ro, 1986, p. 4
e 1988, p. 39). Non a caso, sempre in que gli anni Ovada si tras for ma
de fi ni ti va mente da borgo agri co lo a cen tro com mer ciale (Sub bre ro,
1987, pp. 13-15).
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Il No ve cen to
Ad in izio No ve cen to, no nos tante il no te vole ri tar do e le di men sio ni
più ri dotte del fe no me no ris pet to a Novi, anche ad Ovada in izia un
pro ces so di in dus tria liz za zione, che però non viene a cau sare forte ri‐ 
ca dute sul pae sag gio: non a caso, come ri ba disce l’au tore di una guida
dell’Alto Mon fer ra to dell’epoca, il ter ri to rio co mu nale è an co ra per ce‐ 
pi to come un’area che sorge “al co fluente dello Stura nell’Orba, nel
bel mezzo di una ricca e pit to res ca valle, co ro na ta di cas tel li, di ville e
di vi gne ti fio ren ti” (Rossi, 1908, p. 15), così come a pro po si to di Ta glio‐ 
lo lo stes so au tore os ser va: “ … la via che vi conduce, par ten do dallo
stra dale di Novi , sale e s’ag gi ra fra ri den ti col line, ricche di vi gne ti e
piani uber to si …” (Ibi dem, p. 95).
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Agli inizi del XX le zone dell’Alto Mon fer ra to, so prat tut to quelle col li‐ 
na ri, sono an co ra do mi nate da un’eco no mia agra ria do mi na ta dalla vi‐ 
ti col tu ra. Com’è noto, però, in Ita lia, pro prio da Val ma don na, tra Ales‐ 
san dria e Va len za, la fillos se ra in co min cia a pro pa gar si tra il 1897 e il
1898, per es ten der si dal Basso Mon fer ra to alle Lan ghe e al resto del
Cu neese (Cas tro no vo, 1977, p. 232) e nel corso del primo de cen nio del
No ve cen to anche a tutti i ter re ni dell’Alto Mon fer ra to. In izia così quel
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per io do di forte crisi, ca rat te riz za to dalla dras ti ca ri du zione delle su‐ 
per fi ci a vi gne to, so prat tut to nelle aree di pia nu ra e in quelle col li na ri
in cen trate sulla col tu ra pro mis cua. Nei res tan ti ter re ni, in vece, so‐ 
prat tut to quel li a par ti co lare vo ca zione vi ti co la, prende l’avvio un ve‐ 
loce pro ces so di ri cos ti tu zione dei vi gne ti su piede ame ri ca no, fe no‐ 
me no che com por ta un ra di cale scon vol gi men ti dei sis te mi e degli in‐ 
di riz zi tra di zio na li, non ché il gra duale, ma ve loce pas sag gio da una vi‐ 
ti col tu ra di tipo pro mis cuo ad una di tipo spe cia liz za to. No nos tante
ciò, nel No vese la di sor ga niz za zione com mer ciale si ri per cuote in
acu tis sime crisi, sia di ab bon dan za che di scar si tà, e tutto ciò in netto
contras to con i li vel li sempre ec ce den ti il fab bi so gno che si erano
ma ni fes ta ti nel se co lo pre ce dente.

Nel 1911, come ri sul ta dalla “Guida Vi ni co la” edita a Ca sale Mon fer ra to,
si mil mente a quan to ac cade ancor oggi, i vi ti gni mag gior mente col ti‐ 
va ti nel Cir con da rio di Novi erano il “dol cet to” e so prat tut to il “cor‐ 
tese”; di quest’ul ti mo la lo ca li tà già al lo ra più ri no ma ta era quel la di
Gavi, che pro du ce va non meno di 20-30 mila et to li tri. Il “dol cet to”, in‐ 
vece, oc cu pa va per es ten sione il primo posto nel Cir con da rio di
Ovada, dove rap pre sen ta va i 9/10 della pro du zione com ples si va. Una
po si zione se con da ria nel contes to dell’in tero Ol tre gio go oc cu pa va no i
vi ti gni des ti na ti alla pro du zione del “ti mo ras so” o “mo ras so”, che dava
un vino bian co as ciut to e il “mo ret to”, dal sa pore rus ti co e al quan to
as pri gno. In fine, a Ta glio lo, nelle aree vi tate di pro prie tà del mar chese
Giu seppe Pi nel li Gen tile, non man ca va no col ti va zio ni di “sau vi gnon”,
“ca ber net”, “ries ling” e “pinot” (bian co e nero). Sempre a quell’epoca,
se da un lato il cor tese, oltre ad es sere molto ri chies to nel Ge no ve sa‐ 
to, era espor ta to in Sviz ze ra, così come era molto ri chies to dai pro‐ 
dut to ri di ver mouth, come si può de durre dalla vi ta li tà pro dut ti va e
com mer ciale le ga ta al vino in al cu ni par ti co la ri co mu ni (Tab. 1),
dall’altro però, con ri guar do al cir con da rio di Novi si la men ta va l’esis‐ 
ten za di una sola Can ti na So ciale, che de no ta va forti ca renze in ter‐ 
mi ni di so li da rie tà e di co ope ra zione, ag gra vate da una com ple ta di‐ 
sor ga niz za zione com mer ciale tra i pro dut to ri, i cui ef fet ti ri sul ta va no
for te mente cri ti ci sia negli anni di rac col to ab bon dante, sia in quel li
di pro du zione scar sa.
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Nel se con do e terzo de cen nio del No ve cen to la su per fi cie vi ta ta si ri‐ 
duce dras ti ca mente e in co mu ni col li na ri come San Cris to fo ro, Ca‐ 
pria ta d’Orba, Mor nese, Mon tal deo, ecc. si re gis tra no punte su per io ri
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al 60-70%. Nei de cen ni suc ces si vi la vi ti col tu ra ap pare in oltre sempre
più condi zio na ta dalla fram men ta zione e dalla dis per sione delle pro‐ 
prie tà, es sen do an co ra le ga ta a vec chi e in ade gua ti sche mi pro dut ti vi,
a causa degli scar si in ves ti men ti des ti na ti alle ope ra zione di conci ma‐ 
zione e so prat tut to all’in tro du zione di mezzi mec ca ni ci, che in vece
avreb be ro consen ti to una no te vole ri du zione dei costi di pro du zione,
così come an co ra man ca va quell’or ga niz za zione tec ni ca e com mer‐ 
ciale ne ces sa ria per ga ran tire una mag giore qua li fi ca zione e pro mo‐ 
zione del vino sui mer ca ti (De mi che li, 2005, p. 66). Negli anni suc ces‐ 
si vi e so prat tut to tra la fine degli anni Cin quan ta e la fine degli anni
Ses san ta, in vece, in se gui to ad un sempre più in ten so pro ces so di in‐ 
dus tria liz za zione e di ur ba niz za zione, si av ver to no forti de cre men ti
de mo gra fi ci in tutti i co mu ni mon ta ni e in quasi tutti quel li col li na ri,
per il forte ri chia mo eser ci ta to non sol tan to da To ri no, Mi la no e Ge‐ 
no va, al lo ra ver ti ci del Tri an go lo in dus triale, ma anche dai poli lo ca li
di Novi, Acqui ed Ovada (Rocca. 1984, pp. 89-90). In conse guen za di
ciò la col tu ra pro mis cua tende a scom pa rire quasi del tutto e a par‐
tire dagli anni Ses san ta anche quel la spe cia liz za ta. E ques to spie ga
anche come nel 1970 la su per fi cie vi ta ta, confron ta ta con quel la ri fe ri‐ 
ta al 1929, si sia ri dot ta del 31,5% nell’Ova dese e ad di rit tu ra del 49,7%
nel No vese. Non a caso, già a fine anni Ses san ta Dino Gri bau di os ser‐ 
va va che per com pren dere le cause della di mi nu zione di su per fi cie
in ves ti ta a vite non oc cor re va “fare un lungo dis cor so per dar sene
una ra gione”, in quan to trat tan do si di “col tu ra es tre ma mente im pe‐ 
gna ti va ed at ti va, quel la della vite è la prima a sof frire della fuga di
forze gio va ni dalle cam pagne, at tratte dalle in dus trie della non lon ta‐ 
na città”. Lo stu dio so to ri nese, sempre con ri fe ri men to alla si tua zione
pie mon tese negli anni del “mi ra co lo eco no mi co”, non esi ta va poi a
pre ci sare: “spes so i gio va ni vi gnaio li del luogo, por ta ti ad in ur bar si,
sono sos ti tui ti da im mi gra ti ve ne ti o me ri dio na li, cui fanno di fet to le
pra tiche tra di zio na li e l’at tac ca men to alla terra” (Gri bau di, 1971, p. 111).

Sotto il pro fi lo pro dut ti vo e della com mer cia liz za zione nell’Ol tre gio go
ci si trova di fronte ad un mer ca to vi ni co lo lo cale che si basa su strut‐ 
ture pre va len te mente pri va tis tiche, siano esse sin go lo o as so ciate,
con una scar sa pre sen za di “can tine so cia li”. In fat ti, mentre nel resto
dell’Ales san dri no non sono man ca ti esem pi di cos ti tu zione, so prat‐ 
tut to nel corso degli anni Cin quan ta, di “can tine so cia li” a Tor to na,
Acqui, Ro si gna no, Lu, Ri cal done, Ri val ta Bor mi da, Mon tal do, Cas sine,
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nell’Ol tre gio go il caso più ri le vante è forse quel lo della “Can ti na So‐ 
ciale Pro dut to ri del Gavi”, fon da ta nel 1951 da 83 soci, au men ta ti for‐ 
te mente nel corso degli anni Ses san ta e Set tan ta, fino a di ven tare 276
agli inizi degli anni Ot tan ta. E tale af fer ma zione è stata si cu ra mente
fa vo ri ta dai mu ta men ti in ter ve nu ti nella do man da na zio nale, un
tempo orien ta ta al consu mo di vini rossi ed a par tire da que gli anni
sempre più sen si bi liz za ta verso l’uso di vini bian chi. Non a caso,
sempre a par tire dagli anni Ot tan ta le ven dite del “Cor tese di Gavi”,
oltre a coin vol gere il Pie monte, la Li gu ria e la Lom bar dia, in co min cia‐ 
no ad af fer mar si anche in altre re gio ni ita liane ed in par ti co lare nel
Lazio, mentre tra i paesi stra nie ri do mi na no in con tras ta ti gli Stati
Uniti d’Ame ri ca (Rocca, 1984, p. 95).

La su per fi cie vi ta ta ha conti nua to a ri dur si anche negli anni Set tan ta
e Ot tan ta, ec ce zion fatta per la zone pro dut ti ci di vini bian chi dolci di
alto pre gio, come il mos ca to spu mante nei co mu ni di Alice Bel Colle e
Ri cal done, op pure di vini bian chi sec chi come il cor tese nella zona
gra vi tante su Gavi e com pren dente anche i ter ri to ri di Novi, Tas sa ro‐ 
lo, Fran ca villa Bisio e Car ro sio. L’area col ti va ta a “Cor tese di Gavi” evi‐
den zia in fat ti una po si zione sempre di mag gior spic co, con una su‐ 
per fi cie vi ta ta in forte au men to e in netta contro ten den za ris pet to a
quel la col ti va ta a “Dol cet to di Ovada”, la cui su per fi cie si è in vece an‐ 
da ta ri du cen do dras ti ca mente. L’unica zona pro dut trice di vini rossi
ca rat te riz za ta da una re la ti va cres ci ta della su per fi cie vi ta ta è quel la
spe cia liz za ta nella pro du zione di Bra chet to d’Acqui, che ha re gis tra to
in cre men ti nei ter ri to ri di Alice Bel Colle, Ri cal done e Terzo d’Acqui
(Tab. 2). Per en tram bi gli area li si è as sis ti to in vece ad una forte
contra zione del nu me ro delle aziende, nella mag gior parte di pic cole
di men sio ni e quin di an ti eco no miche sotto il pro fi lo della com pe ti ti vi‐ 
tà di mer ca to: tale contra zione, assai mar ca ta nel caso delle aziende
spe cia liz zate nella pro du zione del “Cor tese di Gavi”, ha però per mes‐ 
so di in nal zare le di men sio ni medie, con evi den ti van tag gi in ter mi ni
di eco no mie di scala (Tab. 3-5).
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La vi ti col tu ra nell'Ac quese, zona del Bra chet to

La vi ti col tu ra nei pres si di Alice Bel Colle (Ac quese), zona del Bra chet to e del Mos ca to
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La vi ti col tu ra nei pres si di Ri cal done (Ac quese), zona del Bra chet to e del Mos ca to

La vi ti col tu ra nella zona del Cor tese (nei pres si di Gavi)
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La vi ti col tu ra nella zona del Cor tese (nei pres si di Novi)

Le pros pet tive per uno svi lup po
tu ris ti co sos te ni bile
Il fu tu ro dell’Alto Mon fer ra to è stret ta mente le ga to alle op por tu ni tà
of ferte da un tu ris mo proiet ta to sulla ri va lu ta zione dell’am biente col‐ 
li nare, do ta to di no te vo li ri sorse eco lo giche e storico- culturali, spes‐ 
so ri maste ad uno stato po ten ziale. In tale contes to geo gra fi co, in fat‐ 
ti, il pae sag gio le ga to all’am biente na tu rale e alle mo di fi ca zio ni ap por‐ 
tate dall’uomo, come nel caso della vi ti col tu ra e dei beni cultu ra li che
ne spie ga no le vi cende nel corso della sto ria, può cos ti tuire il mo tore
di va lo riz za zione sos te ni bile di quelle zone di ve nute sempre più mar‐ 
gi na li, anche se do tate di bor ghi e ma nie ri me die va li di no te vole ri‐ 
chia mo turistico- culturale, come quel li pre sen ti nell’Ac quese e nella
fas cia com pre sa fra Ovada e Gavi, molti dei quali oggi sono spes so
per ce pi ti dal vi si ta tore es ter no come luo ghi e spazi dell’oblio.

36

Nelle aree in cui la vi ti vi ni col tu ra si è an da ta re cen te mente svi lup‐ 
pan do si os ser va anche un forte svi lup po dell’of fer ta ri cet ti va extra- 
alberghiera, si mil mente a quan to è ac ca du to nelle Lan ghe, poi ché
sono in grado di of frire un pae sag gio es te ti ca mente pia ce vole e ri po‐ 
sante, quin di del tutto ris pon dente alle esi genze del tu ris ta alla ri cer‐
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ca di per io di di be nes sere psi co fi si co e in ter es sa to alla co nos cen za
della cultu ra lo cale at tra ver so es pe rienze di vita a di ret to contat to
con la po po la zione dei luo ghi vi si ta ti. In ques ta ot ti ca di pen sie ro si
spie ga forse il mo ti vo per cui in ques ti ul ti mi anni la ca pa ci tà ri cet ti va
sia an da ta dif fon den do si so prat tut to nei ter ri to ri a vo ca zione ru rale.
In fat ti, nel solo per io do 2005-13, gli eser ci zi di agri tu ris mo sono rad‐ 
dop pia ti da 38 a 76, di cui oltre la metà concen tra ti nell’Ac quese
(Acqui e nei vi ci ni ter ri to ri di Ponti, Car pe ne to, Mon tal do e Cas sine),
anche a causa del ri chia mo turistico- termale di Acqui, mentre la res‐ 
tante parte ri sul ta equa mente dis ti bui ta nell’Ova dese (Ovada e Rocca
Gri mal da) e nel No vese (Novi e Gavi). A loro volta, le strut ture di Bed &
Break fast sono oltre set tan ta e la loro dis tri bu zione spa ziale ris pec‐ 
chia da vi ci no quel la degli agri tu ris mi con la po si zione do mi nante di
Acqui, prin ci pale polo di ri chia mo tu ris ti co di tutto l’Ales san dri no
(Tab. 6).

Nel per io do 2008-12 il com par to al ber ghie ro, se da un lato le tre zone
al to mon fer rine hanno svi lup pa to l’at tra zione tu ris ti ca in ter mi ni di
flus si di ar ri vi, dall’altro le pre senze hanno re gis tra to una cres ci ta
nell’Ova dese e nel No vese, mentre nell’Ac quese si è ma ni fes ta to un
calo di oltre il 10% (Tab. 7). Nel caso delle strut ture ri cet tive extra- 
alberghiere, in vece si è as sis ti to ad una vera e pro pria “es plo sione” del
com par to, dal mo men to che, sempre nello stes so per io do per io do gli
ar ri vi sono quasi rad dop pia ti (+96%) e le pre senze ad di rit tu ra più che
rad dop piate (+117,7%), con tassi leg ger mente più ele va ti nel No vese
ris pet to all’Ol tre gio go No vese (Tab. 8).

38

In ques ti ul ti mi anni lo svi lup po della ca pa ci tà ri cet ti va è stato sos te‐ 
nu to da un pa ral le lo svi lup po del mo vi men to tu ris ti co, so prat tut to
nelle strut ture ri cet tive extra- alberghiere, dove gli ar ri vi sono quasi
rad dop pia ti (+96%) e le pre senze ad di rit tu ra più che rad dop piate
(+117,7%), con tassi leg ger mente più ele va ti nel No vese ris pet to all’Ol‐ 
tre gio go No vese (Tabb. 13-14). Dalla som mi nis tra zione di un ques tio‐ 
na rio ad un cam pione suf fi cien te mente strut tu ra to di tes ti mo ni pri vi‐ 
le gia ti, rap pre sen ta ti da ope ra to ri at ti vi nei com par ti al ber ghie ro,
extra- alberghiero e com ple men tare è emer so un pa rere po si ti vo una‐ 
nime nei ri guar di delle ri sorse eco lo giche e storico- culturali of ferte
dal ter ri to rio lo cale, che dis pone di tutte le ca rat te ris tiche di fondo
per as pi rare ad un ul te riore svi lup po dell’at ti vi tà tu ris ti ca, anche per‐ 
ché fa vo ri to da buone condi zio ni di ac ces si bi li tà, es sen do ser vi to da
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di ret tri ci stra da li e au to stra da li in grado di col le gar lo ra pi da mente
con i prin ci pa li poli ur ba ni del Nord- Ovest e del resto d’Ita lia, non ché
con gli ae ro por ti di Mi la no, To ri no e Ge no va. Se si es clude l’uso
dell’au to mo bile, però, l’ac ces si bi li tà con altri mezzi di tra spor to cos ti‐ 
tuisce cer ta mente un no te vole punto di de bo lez za, ag gra va to dalla
pre sen za di una mo des ta se gna le ti ca dei luo ghi di in ter esse tu ris ti co
e dalla man can za o quasi di strut ture lo ca li di ac co glien za e in for ma‐ 
zione tu ris ti ca, così come al tret tan to ca rente si pre sen ta la frui bi li tà
dell’of fer ta mu seale, so prat tut to con ri guar do ai cas tel li, ai pa laz zi,
alle ville- fortezza, alle ville- fattoria, agli edi fi ci re li gio si di no te vole
va lore ar chi tet to ni co ed ar tis ti co. Anche gli in ter ven ti pub bli ci, se si
es clu do no gli agri tu ris mi che go do no di age vo la zio ni fi nan zia rie e fis‐ 
ca li, sono stati fi no ra pres so ché in esis ten ti, mentre per in nes care un
cir co lo vir tuo so di svi lup po tu ris ti co sos te ni bile di ques ta real tà lo‐ 
cale sa rebbe ne ces sa rio in nan zi tut to prov ve dere alla pro mo zione del
ter ri to rio, at tra ver so la crea zione di un “mar chio tu ris ti co di qua li tà”
in grado di at tes tare e ga ran tire l’im ma gine di un ter ri to rio ca pace
real mente di of frire per io di di va can za all’in se gna del be nes sere psi‐ 
co fi si co e della co nos cen za delle culture lo ca li at tra ver so es pe rien za
di vita con la po po la zione del luogo. E per il de col lo di un pro ces so di
svi lup po tu ris ti co lo cale, ri guar dante ad esem pio quell’area dell’Ol tre‐ 
gio go Ova dese e No vese il cui pae sag gio ap pare do mi na to dalla col tu‐ 
ra della vite, gli at to ri pub bli ci e pri va ti lo ca li, an zi ché esas pe rare i
cam pa ni lis mi e la concor ren zia li tà che ancor oggi esiste tra i vari co‐ 
mu ni ed anche tra le due sub aree, do vreb be ro an zi tut to, senza per‐ 
dere ul te riore tempo, consor ziar si per dar luogo, anche sul piano giu‐ 
ri di co, ad un vero e pro prio “Sis te ma Tu ris ti co Lo cale”, or ga nis mo in‐ 
dis pen sa bile per pro ce dere alla pro get tua li tà di linee di svi lup po lo‐ 
cale in te gra to!
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Tab. 1 – In di ca to ri di “vi ta li tà” vi ti vi ni co la in al cu ni co mu ni dell’Alto Mon fer ra to nel 1911 
* su per fi cie vi ta ta rap por ta ta all’in tera su per fi cie co mu nale 

D =Dol cet to; Ms = Mos ca to dolce; C = Cor tese; B = Bar be ra; N = Ne rel lo; M= Mo ret to; L =
Lam brus ca.

(Ela bo ra zione dell’au tore su dati de dot ti dalla “Guida Vi ni co la della Pro vin cia di Ales san- 
dria”, Ca sale Mon fer ra to, 1911)
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Tab. 2 – Dis tri bu zione spa ziale della su per fi cie vi ta ta nell’Alto Mon fer ra to (1970-2010)

(Ela bo ra zione dell’au tore su dati Cens. Agri col tu ra 1970, 1982 e 2000)

https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/831/img-8.jpg
https://preo.u-bourgogne.fr/territoiresduvin/docannexe/image/831/img-9.jpg


La viticoltura nell’Alto Monferrato. Gli effetti sul paesaggio e sul turismo locale

Licence CC BY 4.0

Tab. 3 – La su per fi cie oc cu pa ta dai vi ti gni ti pi ci dell’Alto Mon fer ra to e va ria zio ni nel per io- 
do 1975-2010 

* La su per fi cie si ri fe risce all’Alto e Basso Mon fer ra to della pro vin cia di Ales san dria 
(°) Dis ci pli nare non an co ra at ti va to nel 1975

(Fonte: ela bo ra zione dell’au tore su dati de sun ti da CCIAA Ales san dria, Albo Vi gne ti)

Tab. 4 – Le aziende vi ti cole nell’Alto Mon fer ra to e va ria zio ni nel per io do 1975-2010
* La su per fi cie si ri fe risce all’Alto e Basso Mon fer ra to della pro vin cia di Ales san dria 

(°) Dis ci pli nare non an co ra in at ti va zione

(Fonte: ela bo ra zione dell’au tore su dati de sun ti da CCIAA Ales san dria, Albo Vi gne ti)
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Tab. 5 – Di men sio ni medie delle aziende vi ti cole nell’Alto Mon fer ra to e va ria zio ni nel per io- 
do 1975-2010 

* La su per fi cie si ri fe risce all’Alto e Basso Mon fer ra to della pro vin cia di Ales san dria 
(°) Dis ci pli nare non an co ra in at ti va zione

(Fonte: ela bo ra zione dell’au tore su dati de sun ti da CCIAA Ales san dria, Albo Vi gne ti)

Tab. 6 – Dis tri bu zione spa ziale degli agri tu ris mi (2005 e 2013) e dei B&B (2013)

(Ela bo ra zione dell’au tore su dati de sun ti da Sta tis tiche pro vin cia li)
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BAL LET TO, L. (1993), Dai Feudi Mon fer ri ni
e dal Pie monte ai Nuovi Mondi oltre gli
ocea ni, Atti del Congres so In ter na zio‐ 
nale (Ales san dria, 2-6 aprile 1990), Ales‐ 

san dria, So cie tà di Sto ria, Arte e Ar‐ 
cheo lo gia – Ac ca de mia degli Im mo bi li.

BARBA, L. (2001), Per una sto ria del vino
nell’Alto Mon fer ra to, Ta glio lo Mon fer ‐

Tab. 7 – La di na mi ca del mo vi men to tu ris ti co al ber ghie ro nel per io do 2008-12.

(Ela bo ra zione dell’au tore su dati Re gione Pie monte, Os ser va to rio Tu ris ti co)

Tab. 8 – La di na mi ca del mo vi men to tu ris ti co extra- alberghiero nel per io do 2008-12.

(Ela bo ra zione dell’au tore su dati Re gione Pie monte, Os ser va to rio Tu ris ti co)
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co ra Mons fer ra den sis o fer ro den sus, con le sue terre dense di ferro, op pure
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poi ché l’ag get ti vo ferax si è evo lu to nell’ita lia no “fe race” e non in “fer ra to”,
così come poco pro ba bile anche fer ru gu tus o fer ra tus (fer rug gi no so), poi ché
i ter re ni fer ru gi no si (color rug gine) sono de si gna ti quasi sempre con il ri fe‐ 
ri men to alla co lo ra zione stes sa (Mon te ros so, Terra Rossa, ecc.). Ri sul te‐ 
rebbe in vece at ten di bile il ri fe ri men to al farro, ce reale assai col ti va to in
epoca me die vale, op pure alla pre sen za di croci fer ree quali in di ca zio ni
confi na rie (Chiar lo, 2013, pp. 295-296 e p. 314).

2  Come ha os ser va to Aldo Set tia (1975, pp. 544-545), la de no mi na zione
Mon fer ra to, ap pli ca ta tra la fine del X se co lo e nel corso di quel lo suc ces si vo
ad una mi nus co la area at tor no a Bas si gna na, lungo il Po e a ca val lo del Ta na‐ 
ro, si dif fuse len ta men to verso ovest af fer man do si sul fi nire dell’XI se co lo,
so prat tut to nella re gione col li nare com pre sa tra Ca sale e Asti, e dal XIII se‐ 
co lo fuori del mar che sa to, con ca po luo go Ca sale, i cui pos ses si mar chio na li,
so prat tut to nel corso del Cin que cen to e nel primo Sei cen to, si erano an da ti
es ten den do sia nella pia nu ra a si nis tra del Po, sia nella zona col li nare a des‐ 
tra del Ta na ro, lungo le valli per corse dai suoi af fluen ti, com prese quelle
dell’at tuale Langa. Nel 1631, con l’unione di una prima parte dell’an ti co or ga‐ 
nis mo po li ti co au to no mo al du ca to di Sa voia, viene a ca dere la de no mi na‐ 
zione di Mon fer ra to per i luo ghi che vi ap par te ne va no, ubi ca ti a nord del Po,
così come quel li della col li na to ri nese e dell’Al bese ubi ca ti a sud del corso
pa da no. Da ques to mo men to, però, la parte ri mas ta sot to mes sa al du ca to di
Man to va, viene sud di vi sa in due “Mon fer ra ti”, uno che fa capo a Ca sale e
l’altro ad Acqui, de si gna ti ris pet ti va mente come “su per iore” e “in fe riore”
sulla base di una vi sione cro nos pa ziale, che contrap po ne va la parte sto ri ca‐ 
mente più an ti ca a quel la più re cente di un’unica real tà politico- 
amministrativa. La dis tin zione tra “Basso” e “Alto” Mon fer ra to, ba sa ta
sull’ap pli ca zione del fat tore al ti me tri co, in ana lo gia col cri te rio che da molto
tempo vige per le Lan ghe, dis tinte al me no a par tire dal Sei cen to, in “Basse”
(quelle col li na ri, che a sud della città, gra vi ta no su Alba) e “Alte” (quelle più
mon tane gra vi tan ti su Cor te mi lia) vede in vece le sue ori gi ni nel per io do
1723-49, mo men to in cui il Du ca to del Mon fer ra to ri sul ta sud di vi so nelle
pro vince di Ca sale (Basso Mon fer ra to) e di Acqui (Alto Mon fer ra to) (Ibi dem,
pp. 540-541). A par tire dagli anni Set tan ta del No ve cen to, al cu ni sto ri ci ed in
par ti co lare Geo Pis ta ri no, ai tra di zio na li ag get ti vi “Basso” e “Alto”, hanno
pre fe ri to sos ti tuire gli ag get ti vi “set ten trio nale” e “me ri dio nale”, scel ta fatta
per non ge ne rare confu sione nelle ag get ti va zio ni dal si gni fi ca to ap pa ren te‐ 
mente ca po vol to nel corso del tempo, so prat tut to nei let to ri poco es per ti a
ques tio ni mon fer rine ed abi tua ti a consul tare le carte geo gra fiche orien tate
con il nord in alto (Testa, 1996; si veda anche Set tia, 2004).



La viticoltura nell’Alto Monferrato. Gli effetti sul paesaggio e sul turismo locale

Licence CC BY 4.0

3  Nella “Geo gra fia” di Stra bone (IV, 6, 2) il ca po luo go li gure viene ri cor da to
come im por tante em po rio com mer ciale, in consi de ra zione delle co mu ni ca‐ 
zio ni re la ti va mente fa ci li tra la Li gu ria e l’im me dia to en tro ter ra pa da no (Gri‐ 
bau di, 1928, p. 264) e a di mos trare che dall’area co nos ciu ta poi come Alto
Mon fer ra to si espor tas se ro già in epoca ro ma na vini verso Ge no va si hanno
al cu ni rin ve ni men ti, so prat tut to nell’Ac quese, di vasi vi na ri (Reg gio, 1933, p.
526; Dal mas so, 1937, vol. III, p. 350). In oltre, se con do uno stu dio so di sto ria
ac quese, la vi ti vi ni col tu ra e il com mer cio dei vini, come il dol cet to di Ri cal‐ 
done e il mos ca tel lo di Stre vi, già in epoca ro ma na avrebbe ri ves ti to una po‐ 
si zione di primo piano nella Regio IX. In man can za di fonti di rette in grado
di at tes tar lo, cita la His to ria Na tu ra lis (libro 14, capo VI), in cui Pli nio af fer ma
che “i vini della Li gu ria por ta va no il vanto dei Ge no ve si”, ma ram men tan do
che il ter ri to rio di Ge no va non è mai stato ricco di vini di qualche pre gio,
per cui si può ri te nere che “i Li gu ri Sta tel la ti [così come altre co mu ni tà li gu‐ 
ri dell’im me dia to en tro ter ra pa da no] erano di quel li che som mi nis tra va no ai
Ge no ve si quel pre zio so dolce- piccante li quore, ond’è ral le gra to il cuor
dell’uomo, e ques ti poi dai loro porti gli smal tis se ro per ogni parte d’Ita lia”
(Bior ci, 1818, p. 50).

4  In que gli anni, in fat ti, sor go no nu me ro si cen tri mo nas ti ci, col le ga ti in
rete e do mi na ti dall’Ab ba zia be ne det ti na di Cluny (Bor go gna, nei pres si di
Macon), in grado di eser ci tare una straor di na ria au to ri tà mo rale sulla cris‐ 
tia ni tà. Tra i mo nas te ri più im por tan ti si pos so no ri cor dare le ab ba zie di
Gorze (nei pres si di Metz), San Vit tore (Mar si glia), Sant’Em me ram (Ra tis bo‐ 
na), San Mas si mi no (Tre vi ri) ed in Lom bar dia il mo nas te ro fon da to a Pavia
nel 967 dal giu dice Gai dol fo, of fren do lo in dono a S. Maio lo, abate di Cluny.
Sotto la guida di ques to abate, il mo nas te ro di venne il prin ci pale cen tro di
dif fu sione della ri for ma clu nia cense in Lom bar dia, rag giun gen do il suo per‐ 
io do di più grande splen dore nel se co lo XII. Da quel mo men to in izierà la sua
de ca den za: nel 1380 l’is ti tu zione re li gio sa sarà de clas sa ta a “com men da” fino
ad es sere sop pres sa nel 1564 e dopo al cu ni anni data in conces sione all’Or‐ 
dine So mas co, che per due se co li di ven terà sede della curia ge ne ra li zia. Re‐ 
cen te mente res tau ra to, il mo nas te ro è oggi sede del lo cale Ar chi vio di Stato
(Ca sa grande Maz zo li, 1967). Ai mar gi ni dell’Alto Mon fer ra to, in vece, a fine
VIII se co lo il Re Liut pran do aveva già fon da to l’Ab ba zia di Santa Gius ti na
pres so Sez za dio, se gui ta in tor no alla fine del X se co lo, da un’ab ba zia be ne‐ 
det ti na fon da ta ad Acqui, di cui oggi le uniche tracce ri maste sono in di vi‐ 
dua bi li nella chie sa ro ma ni ca di San Pie tro, ben conser va ta. Altre ab ba zie
sor ge ran no nella prima metà del XII se co lo sempre ai mar gi ni del ter ri to rio
og get to di stu dio, ad opera dei cis ter cen si (da Ci teaux, in Bor go gna, Côte
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d’or) come nel caso dell’Ab ba zia di Santa Maria Ri val ta Scri via, tra Novi e
Tor to na, op pure quel la di Ti glie to (Pis ta ri no, 1970).

5  Nell’Alto Mon fer ra to Ova dese queste rac colte scritte di norme consue tu‐ 
di na rie, ap pro vate dal do mi nus, si gnore del luogo, e sot tos critte dalla co mu‐ 
ni tà, si col lo ca no so prat tut to tra il XIII e il XV se co lo, in quan to le ste sure
più tar dive non hanno fatto altro che co di fi care real tà giu ri diche e socio- 
economiche in atto da se co li. La consul ta zione degli Sta tu ti, però, cos ti‐ 
tuisce sol tan to una let tu ra tras ver sale che per mette di co gliere e as sem‐ 
blare scarne no ti zie sulla col tu ra, es tra po late da un contes to e da un lin‐ 
guag gio giu ri di co ri pe ti ti vo e ca no ni co che mira a de fi nire so prat tut to gli
es tre mi del reato e della pena in caso di man ca to ris pet to delle re gole di
com por ta men to in di cate negli sta tu ti stes si. Ad esem pio, gli Sta tu ti di
Ovada e dei co mu ni li mi tro fi (Sil va no, Cas tel let to, Ca pria ta, Lerma, ecc.) mi‐ 
ra no so prat tut to al control lo della pro du zione vi ti vi ni co la, eser ci ta to dai
“cam pa ri delle vigne”, no mi na ti ogni anno dal Co mune ed in ca ri ca ti di di fen‐ 
dere il rac col to pen dente da metà es tate fino a ven dem mia av ve nu ta,
control lan do anche che non av ve nis se ro furti o altre an ghe rie a danno delle
vigne. In se con do luogo gli Sta tu ti ave va no il com pi to di pro teg gere la com‐ 
mer cia liz za zione del vino del luogo, im pe den do l’in tro du zione di vino fo res‐ 
tie ro se non per uso fa mi liare, senza la pos si bi li tà di farne com mer cio
(Barba, 2001, p. 18).

6  Ad esem pio, dalla ri co gni zione di oltre un cen ti naio di to po ni mi emerge
che i ter mi ni ri fe ri ti alla pra ti ca vi ti co la, come terra vi nea ta, terra fi la gna ta,
vigna, vi neis, vites, ecc., ap paio no in metà dei casi rin ve nu ti (Risso, 1993, pp.
92-93).

7  Una confer ma di tale svi lup po si os ser va anche in uno stu dio lo cale de di‐ 
ca to al ter ri to rio di Stre vi, conti guo a quel lo di Acqui, al cui ri guar do, se da
un lato “per man can za di do cu men ti non è pos si bile cal co lare l’es ten sione
delle varie col ture nel Medio Evo”, dall’altro si può af fer mare con si cu rez za
che “i bo schi erano già li mi ta ti a poche zone ec cen triche” e quin di la col tu ra
della vite pre va le va ovunque; nel Cin que cen to, in vece, “sono do cu men tate
vigne in quasi tutte le odierne zone vi ni fere” (Sco vaz zi, 1923, 78).

8  Ad esem pio, dai do cu men ti no ta ri li ri sa len ti al 1576 emerge che nell’Ac‐ 
quese il pro prie ta rio di po de ri è so li to sti pu lare il contrat to di mez za dria, ri‐ 
ser van do si però l’uso es clu si vo di una vigna (”le vite et fi la gni”), così come
“tutti gli al be ri e i sa li ci della pro prie tà, in dis pen sa bi li per l’ap prov vi gio na‐ 
men to di pali, rami e vi mi ni per le vigna stes sa” (Pa ne ro, 1991, p. 118).
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9  La te nu ta della Cen tu rio na cos ti tuisce un raro esem pio di la ti fon do
giun to sino ai gior ni nos tri sos tan zial mente in te gro dopo quasi cinque se co‐ 
li di sto ria, con pos se di men ti di terre col ti vate non sol tan to nell’area adia‐ 
cente il palazzo- fattoria, for tez za e poi fat to ria, ma anche nel co mune di
Vol tag gio e in altre zone del co mune di Gavi, tra cui quel la di Ro ve re to, che
oggi cos ti tuisce il “cuore” della zona vi ta ta che oggi si fre gia del mar chio
“Gavi” o “Cor tese di Gavi”. La col ti va zione dei ter re ni, in buona parte a vi‐ 
gne to, era af fi da ta a mas sa ri, ossia conta di ni le ga ti al pro prie ta rio da un
contrat to di “mas se ria”, una sorta di contrat to di lo ca zione in na tu ra, com‐ 
mi su ra ta ad una parte del rac col to (an zi ché il pa ga men to di un fitto in de na‐ 
ro), che, se con do le conven zio ni dell’epoca e del luogo, pre ve de va che le
terre posta a se mi na fos se ro van gate ed arate nei tempi de bi ti e per quante
volte ri te nu to ne ces sa rio, mentre nei ter re ni des ti na ti alla vi ti col tu ra “i fi la ri
delle viti, i fi la gni come erano de fi ni ti in dia let to, do ve va no es sere po ta ti, le‐ 
ga ti”, così come “era com pi to dei mas sa ri in cas sar li, vale a dire sis te mare i
fi la ri con pali e per tiche, ca var li, ossia zap pet tar li e te ner li pu li ti”, ed an co ra
“ga ran tire al me no do di ci gior nate di la vo ro l’anno, o più, se con do le esi‐ 
genze del pa drone, per ac con ciare i grap po li d’uva te nen do pu li ti i fos sa ti
che de li mi ta va no le vigne”. In oltre, “do ve va no tra spor tare a loro ca ri co, ogni
anno, di ret ta mente alla Cen tu rio na, la parte dei rac col ti spet tan ti al pa‐ 
drone” se con do le quote pre viste dal contrat to stes so. In fine, la pro du zione
del vino do ve va es sere ese gui ta se con do l’uso ge ne rale della Cen tu rio na,
vale a dire “bol len do”, ossia fer men tan do il mosto per circa 15 gior ni (Di Rai‐ 
mon do, 2004, pp. 59-61 e 75).

10  L’Ar chi vio pri va to Durazzo- Giustiniani di Ge no va conser va la cor ris pon‐ 
den za di fine Sei cen to, tra cui molte let tere in cui si in di ca no of ferte e ri‐ 
chieste di vini (so prat tut to dol cet to, ne bio lo e mos ca to) pro dot ti a Mon tal do
Bor mi da nei po de ri del feudo ac qui sta to da Bar na ba Cen tu rione di Ge no va
nel 1635, la cui fi glia Gio van na aveva spo sa to Ge ro la mo Spi no la. Nel car teg‐ 
gio sono fre quen ti le es pres sio ni di elo gio e rin gra zia men to, che at tes ta no
l’ele va to li vel lo qua li ta ti vo della pro du zione lo cale rag giun to in quell’epoca (
Schia vi na, 2013, p. 64).

11  Al cir con da rio di Acqui ap par te ne va no, oltre all’omo ni mo can tone (com‐ 
pren dente i ter ri to ri di Alice, Bis ta gno, Cas tel Roc che ro, Mo nas te ro, Mon ta‐ 
bone, Ri cal done, Stre vi e Terzo), il can tone di Spi gno (com pren dente, oltre a
Spi gno, i ter ri to ri di Piana, Cagna, Me ra na, Se role, Ponti, Cas tel let to d’Erro,
Mon te chia ro, Mal vi ci no), il can tone di Vi sone (com pren dente, oltre all’omo‐ 
ni mo ter ri to rio co mu nale, anche i ter ri to ri di Pon zone, Ri val ta, Cas tel nuo vo,
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Or sa ra, Me laz zo, Car to sio, Ca va tore, Mor bel lo, Gro gnar do, Cas si nelle, Mo‐ 
lare, Cre mo li no, Pras co, Mor sas co, Tri sob bio e Mon tal do) ed il can tone di
Cas tel let to d’Orba, com pren dente i ter ri to ri del co mune omo ni mo e di altri
co mu ni col li na ri vi ci ni, ubi ca ti sulla spon da des tra dell’Orba (Mon tal deo, Sil‐ 
va no, Mor nese, Ta glio lo, Ca sa leg gio, Lerma e Bel forte), non ché al cune lo ca‐ 
li tà (San Cris to fo ro, Francavilla- Bisio, Tas sa ro lo) della bassa valle del Lemme,
si tuate nelle im me diate vi ci nanze di Novi, e due sulla spon da si nis tra
dell’Orba (Rocca Gri mal da e Car pe ne to).

12  Con ri guar do alla tec ni ca di col ti va zione, nella “Sta tis ti ca”, si legge anche
che “in pri ma ve ra si co min cia a pian tare la vigna e ad as si cu rar la con le
canne, a mag gio viene arata e poi sfol ti ta; ad agos to la si sfron da per ché
l’uva ma tu ri più fa cil mente” (Cha brol de Vol vich, 1824, p. 172). Nell’epoca della
ven dem mia i grap po li si por ta no nei tini senza se pa rare le uve, e si las cia no
fer men tare per 8-10 gior ni, dopo di che lo si tra va sa nelle botti. I raspi ven‐ 
go no poi pas sa ti nel tor chio per farci il vi nel lo. Le spese di col ti va zione sono
a ca ri co del pro prie ta rio quan do ques ti si ri ser va tutto il pro dot to della
vigna; in tal caso prende dei brac cian ti a gior na ta, dando loro il vitto e un
pic co lo sa la tio in de na ro. Ai co lo ni, in vece, spet ta metà della ven dem mia
quan do tutte le spese di col ti va zione sono a loro ca ri co (Ibi dem, pp. 171-172).

13  L’opera del Gal le sio è stata re cen te mente pub bli ca ta in cd- rom (edi zione
iper tes tuale), con ri pro du zione in te grale dell’edi zione stam pa ta a Pisa con i
ca rat te ri dei Fra tel li Amo ret ti, negli anni com pre si tra il 1817 e il 1830, a cura
di Mas si mo An ge li ni e Maria Chia ra Ba sa donne (vedi Gal le sio, 2004).

14  A spie ga zione di ciò, nella mo no gra fia si legge in fat ti che le re la zio ni di
Novi “erano per lo pas sa to spe cial mente con Ge no va; ed a ciò vuol si at tri‐ 
buire la pre va len za che vi ave va no le uve bianche; per lo ad die tro i vini bian‐ 
chi es sen do in Ge no va i più ri cer ca ti. Ma ora, vuoi pel gusto com bi na to, vuoi
per le nuove e più li bere co mu ni ca zio ni colla Lom bar dia, pre vale anche in
quei cir con da ri la col ti va zione delle uve co lo rare” (De ma ria - Lear di, 1875, p.
51).

15  Con ri guar do al de col lo dell’in dus tria dei li quo ri, in parte le ga ti all’uso del
vino, il La vez za ri ag giunge: “Ne qui dob bia mo di men ti care di fare lo de vole
men zione di Giu seppe Fer ra ris, il quale aveva cer ca to di in tro durre la confe‐ 
zione del ver mouth su vasta scala, pro du cen do un no te vole au men to nel
prez zo delle nostre uve bianche, spe cie del mos ca to. Fu desso che, pel
primo, tentò aprire un più largo spac cio all’ot ti mo pro dot to de’ nos tri vi gne‐ 
ti, cer can do di strin gere re la zio ni coll’Ame ri ca, man dan do vi, con grave dis‐ 
pen dio, vini bian chi che, su per ate le dif fi col tà ineren ti ad ogni pro du zione
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nuova per mer ca to sul quale viene of fer ta, incontrò ge ne ral mente il gusto
de’ consu ma to ri” (La vez za ri, 1888, p. 303).

16  Con ri fe ri men to a ques ta zona, si legge che i conta di ni: “ … rac colte le
uve, le pi gia no nelle bi gonce e quin di le ri pon go no in botti che hanno
un’aper tu ra, al di sopra, che varia dai 30 ai 50 cm, dalla quale in tro du co no
l’uva con i suoi raspi in sieme. Non riem pio no to tal mente le botti, ma las cia‐ 
no un pic co lo vano cor ris pon dente a 2/18 del fusto, e for ma no, sopra il
mosto, una gra ti cel la di legno, che im pe disce ai raspi di gal leg giare. … Fi ni ta
la fer men ta zione tu mul tuo sa, che dura circa otto gior ni, chiu do no er me ti‐ 
ca mente il vaso, per ché la se con da fer men ta zione abbia luogo senza il
contat to dell’aria che fa rebbe in aci dire il vino. Lo las cia no così quin di ci gior‐ 
ni, e quin di lo tra va sa no. Il vino così si può dire già fatto. Tal vol ta lo smer‐ 
cia no prima di Na tale, ma se non lo ven do no, lo tra va sa no nuo va mente nel
feb braio o nel mag gio, e i più di li gen ti anche alla fine di mag gio, prima dei
ca lo ri in ten si. Per il tra va so so glio no pre pa rare le botti con le sul fu ra zio ni, al
quale ef fet to usano in tro durre una mic cia di zolfo nella botte e ve la fanno
bru ciare den tro, quin di vi ver sa no il vino usan do brente e mas tel li”. (Cas ti‐ 
glio ni, 1997, pp. 87-88).

17  In ques ta se con da zona, in vece, si legge che “i conta di ni non usano ri‐
porre l’uva con i suoi raspi na tu ra li, ma in tro du co no ques ti nelle botti o nei
tini prima del mosto, e av viene che in un vaso met to no più, in altro meno
raspi, onde tal vol ta da un re ci piente all’altro, mal gra do la stes sa qua li tà
dell’uva, il vino ha un gusto dif fe rente” (Ibi dem, p. 88).

18  A tal ri guar do, il Tam bu rel li os ser va che i conta di ni, “pi gia ta l’uva, in tro‐ 
du co no nelle botti il mosto pure e sem plice senza gras pi e senza bucce. I
raspi li met to no sotto il tor chio e il mosto che ne esce si fa pas sare at tra ver‐ 
so un ca nes tro di vi mi ni ap po si ta mente pre pa ra to per im pe dire che altre
sos tanze si mes co li no e il vino possa res tare più lim pi do. Ques to sis te ma è
adot ta to spe cial mente nel Man da men to di Gavi, dove si fab bri ca molto vino
bian co. In di ver si co mu ni dei Man da men ti di Gavi, Cas tel let to si fab bri ca no
molti vini mos ca tel li, fatti metà circa con mos ca tel lo, e metà con mosto di
cor tese e altre uve bianche delle mi glio ri. Las cia no bol lire ques ta mis ce la al
mas si mo per tre gior ni, quin di la ri pon go no in sac chet ti di tela molto spes sa
per fil trar la, ap pe si ad un legno posto sopra le bi gonce: ques ta pra ti ca dura
tre o quat tro gior ni, quin di si ri pone il vino così fil tra to in botti. Dopo di ciò
si può bere su bi to ed ha un sa pore molto dolce. Ques ti vini or di na ria mente
si be vo no prima di Na tale e nell’in ver no, e sono assai gus to si. Per conser var li
oltre giu gno bi so gna ri por li in bot ti glie” (Ibi dem, p. 89).
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Italiano
L’au to re ana liz za la di na mi ca cro no spa zia le ma ni fe sta ta dalla vi ti col tu ra
nell’Alto Mon fer ra to, una delle aree del Pie mon te sud- orientale di cui tale
col ti va zio ne co sti tui sce non sol tan to uno dei prin ci pa li segni iden ti ta ri del
pae sag gio, ma anche un’attività che ben si in te gra con forme di svi lup po tu‐ 
ri sti co lo ca le eco so ste ni bi le, come di mo stra il re cen te de col lo e svi lup po re‐ 
gi stra to dall’agri tu ri smo.
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