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Il vino nell’Oltrepò pavese alla fine dell’Ottocento.
La ripresa della produzione viti-vinicola dopo la crisi della fillossera
La viticoltura dopo il secondo conflitto mondiale
Criticità attuali e risposte

Specializzazione e concentrazione
Innovazione
Il “distretto agroalimentare di qualità”

Conclusioni

In tro du zione
L’Oltrepò pa vese, quel la parte della Pro vin cia di Pavia che si trova a
Sud del fiume Po, è una delle prin ci pa li aree vi tate ita liane: il set tore
vi ti vi ni co lo non solo trai na da de cen ni l’eco no mia dell’area, ma ha se‐ 
di men ta to un pa tri mo nio di ri sorse ma te ria li e im ma te ria li lo ca li che
pos so no oggi es sere messe a va lore per la cos tru zione del ter ri to rio
contem po ra neo. Ques to ar ti co lo segue l’evo lu zione del rap por to tra
vino e ter ri to rio nell’Oltrepò pa vese dalla fine dell’Ot to cen to fino ad
oggi, con l’obiet ti vo di in ter pre tare le at tua li stra te gie di svi lup po del
set tore vi ti vi ni co lo in re la zione al ter ri to rio nel suo com ples so.
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Prima di en trare nel me ri to degli ar go men ti trat ta ti, tut ta via, oc corre
de fi nire con mag giore pre ci sione i li mi ti spa zia li e tem po ra li di ques ta
ri cer ca.

2

Dal punto di vista spa ziale ques ta ri cer ca si concen tra su quel la che è
oggi l’area di pro du zione dei vini DOC, che com prende 42 co mu ni.
Quest’area non copre in te gral mente il co sid det to Oltrepò pa vese,
per ché es clude la zona pia neg giante a Nord e la mon ta gna a Sud. Tale
scel ta si gius ti fi ca in primo luogo per coe ren za ris pet to alla te ma ti ca
spe ci fi ca trat ta ta in ques to ar ti co lo. D’altra parte, l’area in og get to
pre sen ta ca rat te ris tiche storico- territoriali spe ci fiche che la dis tin‐ 
guo no dalle altre su bre gio ni dell’Oltrepò pa vese (Massi, 1967).

3

Tem po ral mente la ri cer ca ha come punto di par ten za la fine del XIX
se co lo per ché in ques to per io do prende il via una serie di tras for ma‐ 
zio ni molto si gni fi ca tive nelle mo da li tà di pro du zione del vino e
nell’or ga niz za zione socio- territoriale com ples si va, che de ter mi na un
chia ro mo men to di dis con ti nui tà ris pet to al pas sa to.

4

Il vino nell’Oltrepò pa vese alla
fine dell’Ot to cen to.
La col ti va zione della vite nell’area ri sale al me no all’epoca etrus ca e
può es sere se gui ta nella sua evo lu zione dall’an ti chi tà al me dioe vo e
lungo tutta l’età mo der na (Maffi, 2010). Tut ta via è solo negli ul ti mi se‐ 
co li che tale at ti vi tà ha ac qui si to una pre sen za tale da ca rat te riz zare
in modo spe ci fi co la zona. Nella re la zione dell’In chies ta agra ria di fine
Ot to cen to, l’Oltrepò pa vese è già ri co nos ciu to per la sua at ti vi tà vi ti‐ 
vi ni co la, es te sa su circa 15000 et ta ri, con una pro du zione di 570.000
quin ta li di uva:

5

“i cir con da ri di Pavia e Lo mel li na a si nis tra del Po con col ti va zione ir‐ 
ri gua, e quin di al le va men to di molto bes tiame, pro du zione di burro e
for mag gio, ed i cir con da ri di Vo ghe ra e Bob bio a des tra con col ti va‐ 
zione di as ciut to, scar so bes tiame e pro du zione di uva e vini” (Giun ta
per la In chies ta Agra ria sulle condi zio ni della classe agri co la, 1883, p.
42)

6

La des cri zione conte nu ta nel rap por to per l’In chies ta agra ria, tut ta‐ 
via, si col lo ca in un contes to tem po rale molto par ti co lare per ché ca‐
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rat te riz za to da un’in ci piente crisi, ori gi na ta da fat to ri di na tu ra am‐ 
bien tale ed eco no mi ca, che tut ta via rag giun gerà il suo culmine venti
anni più tardi, all’in izio del No ve cen to.

Un primo mo men to di dif fi col tà venne re gis tra to dopo la metà del
XIX se co lo con la dif fu sione dell’oidio e della per ono spo ra che col pi‐ 
ro no a più ri prese 1 le viti dell’area fino agli anni No van ta.

8

Tut ta via, l’ele men to di dis con ti nui tà nell’or ga niz za zione ter ri to riale
com ples si va è de ter mi na to dall’azione della fillos se ra che ap parve
nell’area alla fine degli anni No van ta, più tardi dunque che in altre
zone della pe ni so la, e in pochi anni dis trusse la pro du zione vi ti co la
dell’Oltrepò. Se in fat ti nel 1900 la pro du zione di vino della zona era
pari a 600.000 et to li tri, frut to di una col ti va zione es te sa su circa
20.000 et ta ri di ter re no, solo cinque anni dopo, a pa ri tà di su per fi cie,
la pro du zione si era ri dot ta di oltre il 30%, met ten do in gi noc chio
l’in tero set tore (Maffi, 2010).

9

La ri pre sa della pro du zione viti- 
vinicola dopo la crisi della fillos ‐
se ra
La fillos se ra non fu l’unica res pon sa bile della crisi di in izio No ve cen to:
la pro du zione di vino dell’Oltrepò era messa in dif fi col tà anche dalle
tras for ma zio ni eco no miche e so cia li ita liane che es po ne va no la re‐ 
gione a una concor ren za più ampia e dunque a di na miche dei prez zi
in edite per un sis te ma pro dut ti vo for te mente ra di ca to nella di men‐ 
sione lo cale. Nei primi de cen ni del No ve cen to il prez zo dell’uva subì
un calo molto si gni fi ca ti vo nell’area che rag giunse il culmine nel bien‐ 
nio 1907-08 (Maffi, 2010).

10

Il nuovo contes to eco no mi co ri chie de va una dif fe rente or ga niz za‐ 
zione pro dut ti va che per met tesse di tu te lare i pic co li pro dut to ri della
zona. È in ques to contes to che nas co no le Can tine so cia li che di ven‐ 
te ran no per molti de cen ni uno dei mo to ri del set tore viti- vinicolo
dell’Oltrepò. La prima can ti na so ciale venne av via ta nel 1902 a Montù
Bec ca ria e negli anni suc ces si vi l’in izia ti va venne re pli ca ta negli altri
co mu ni della zona, tanto che nel 1910 le can tine di ques to tipo erano
già una de ci na. Il caso più in ter es sante è pro ba bil mente quel lo della
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can ti na so ciale “La Versa”, nell’omo ni ma valle. La can ti na nacque nel
1905 con 22 soci e nel 1915 conta va già 100 ade ren ti, concen tra ti nella
pro du zione di uve Pinot Nero des ti nate alla pro du zione di vino spu‐ 
mante, at ti vi tà che ri mane an co ra oggi ti pi ca di ques ta can ti na.

Le can tine so cia li rap pre sen ta no un ele men to fon da men tale per lo
svi lup po della vi ti col tu ra in Oltrepò nel quale è pos si bile os ser vare
l’in ter azione po si ti va tra ele men ti di na tu ra eco no mi ca, so ciale e
cultu rale. In ques to senso è si gni fi ca ti vo no tare che la rete so ciale ed
eco no mi ca che ha per mes so lo svi lup po di ques ta forma di co ope ra‐ 
zione è stata cos ti tui ta non solo dai pro dut to ri, ma anche dal sis te ma
cre di ti zio e dall’im pren di to ria lo ca li (Za nar di, 1958, p. 203).

12

Tale di na mi ca mette in luce una dop pia ten den za che ca rat te riz zerà
l’area anche nei de cen ni suc ces si vi: da una parte il conso li da men to di
una rete di pic co li pro dut to ri for te mente ra di ca ti nel ter ri to rio,
dall’altra un pro ces so di pro gres si va spe cia liz za zione volto a im pos‐ 
tare un ap proc cio in dus triale alla vi ti col tu ra. Il suc ces so della vi ti col‐ 
tu ra nell’Oltrepò pa vese nel corso del No ve cen to è do vu to anche
all’equi li brio che la so cie tà lo cale ha sa pu to cos truire tra queste due
ten denze non sempre fa cil mente com pa ti bi li.

13

Il sis te ma di pic co li e pic co lis si mi pro prie ta ri (spes so meno di 1 ha di
su per fi cie) si ra di ca va nell’or ga niz za zione ter ri to riale preu ni ta ria,
fon da ta sull’agri col tu ra fa mi gliare pro mis cua. Il fra zio na men to della
pro prie tà, già mar ca to all’in izio del se co lo (48.000 pro prie ta ri
nell’Oltrepò pa vese nel 1914), proseguì negli anni suc ces si vi (55.000
pro prie ta ri nel 1928, 62.000 nel 1949). Il per io do im me dia ta mente
suc ces si vo alla prima guer ra mon diale fu in ques to senso par ti co lar‐ 
mente si gni fi ca ti vo, con la ven di ta di al cune im por tan ti pro prie tà
nella bassa col li na orien tale (Ci go gno la, Broni, Santa Giu let ta). La spe‐ 
cia liz za zione è in vece un pro ces so re la ti va mente più re cente, che
tut ta via trova le sue pre messe già prima del primo conflit to mon diale,
quan do la col ti va zione della vite si era già im pos ta come do mi nante,
emar gi nan do altre pro du zio ni come la frut ti col tu ra e la gelsi- 
bachicoltura (Brian ta, 1986).

14

Ques to pro ces so di spe cia liz za zione è stato ac com pa gna to da una ri‐ 
du zione del nu me ro dei vi ti gni a fa vore di poche qua li tà che ga ran ti‐ 
va no una pro du zione mag giore o più conti nua. È in ques ta fase che
in izia il calo di al cune va rie tà che ti piche della zona a fa vore dei quat ‐
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tro vi ti gni che an co ra oggi co pro no la quasi to ta li tà della pro du zione
della zona: Croa ti na, Bar be ra, Pinot, Ries ling. Il caso più evi dente è
forse quel lo della Mo ra del la, una va rie tà che fino alla fine dell’Ot to‐ 
cen to era il sim bo lo della vi ti col tu ra dell’Oltrepò pa vese e che dopo le
crisi di fine Ot to cen to scom parve a fa vore del più re sis tente Bar be ra
di ori gine pie mon tese 2.

La prima guer ra mon diale evi den zia un pro ces so par ti co lar mente in‐ 
ter es sante: in pia nu ra pa da na il per io do fu ca rat te riz za to da dif fi col tà
eco no miche che sfo cia ro no nei noti conflit ti so cia li post bel li ci; in col‐ 
li na in vece, com plice l’au men to dei prez zi del vino e una strut tu ra
fon dia ria ca rat te riz za ta dalla pic co la pro prie tà, la pro du zione subì
meno gli ef fet ti del conflit to pre pa ran do si allo svi lup po del per io do
suc ces si vo.

16

Gli anni Venti sono in fat ti un de cen nio di grande svi lup po per la vi ti‐ 
col tu ra dell’Oltrepò, trai na ta da una di na mi ca dei prez zi ri mas ta po si‐ 
ti va fino al 1929, quan do la crisi colpì pe san te mente anche ques to set‐ 
tore. Anche le po li tiche agri cole di rette alla pro mo zione del grano eb‐ 
be ro un im pat to li mi ta to in col li na, dove le su per fi ci des ti nate a ques‐ 
to ce reale au men ta ro no fino alla fine degli anni Venti, per poi sta bi liz‐ 
zar si (Brian ta, 1986).

17

La vi ti col tu ra dopo il se con do
conflit to mon diale
Se la prima metà del No ve cen to ha rap pre sen ta to per la vi ti col tu ra
dell’Oltrepò l’avvio di un pro ces so di spe cia liz za zione e in dus tria liz za‐ 
zione della pro du zione, tale pro ces so trova però il suo com pi men to
solo a par tire dagli anni Cin quan ta, quan do la mec ca niz za zione
dell’agri col tu ra, già pre sente da tempo nella pia nu ra ir ri gua, si af fer‐ 
ma de ci sa mente anche nelle zone col li na ri.

18

Nella sua “Mo no gra fia vi ti vi ni co la dell’Oltrepò pa vese”, nel 1958, Da‐ 
vide Za nar di des crive la mec ca niz za zione come un pro ces so già pie‐ 
na mente in atto:

19

“Il fa ti co so la vo ro a mano nelle nostre col line ha ce du to ormai al do‐ 
mi nio della mac chi na: i costi mi no ri, la re go la ri tà del trat ta men to, il
minor tempo da im pie gare, la ri dot ta fa ti ca ve do no nei fi la ri i pic co li
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trat to ri con ara tri e fre sa tri ci, i ver ri cel li azio nan ti ara tri ni, i mo toa ra‐ 
to ri, le er pi ca tri ci, i ro to va tors per le opere varie al ter re no, ed altri
ap pa rec chi mec ca ni ci se mo ven ti per la pol ve riz za zione e l’ir ro ra zione
delle viti” (Za nar di, 1958, p. 172).

La mec ca niz za zione ha si gni fi ca to in molti casi anche una tras for ma‐ 
zione ra di cale nelle tec niche di col ti va zione e, di conse guen za, nel
pae sag gio agra rio com ples si vo. La scel ta di pian tare le viti lungo la
mas si ma pen den za, “a ri toc chi no”, an zi ché se guen do le curve di li vel‐ 
lo (“Gi ra pog gio”) è stata perlopiù do vu ta alle esi genze dei mac chi na ri.
Ques ta tras for ma zione ha poi com por ta to ul te rio ri conse guenze ter‐ 
ri to ria li, es po nen do i ter re ni a una mag giore ero sione e di conse‐ 
guen za in cre men tan do il ris chio di dis ses to idro geo lo gi co (Maffi,
2010).

21

La mec ca niz za zione, in Oltrepò come al trove, ha evi den te mente fa vo‐ 
ri to le gran di pro prie tà, contri buen do a una pro gres si va in ver sione di
ten den za ris pet to al fra zio na men to della pro prie tà che si era os ser va‐ 
to nei primi de cen ni del se co lo. Nel 1970 le aziende vi ti vi ni cole pre‐ 
sen ti sul ter ri to rio dell’area DOC erano an co ra 10.000, ma nei de cen ni
suc ces si vi sono ca late a un ritmo cos tante di 2000 unità ogni de cen‐ 
nio fino a ri dur si a 2327 se con do l’ul ti mo cen si men to del 2010. Se si
consi de ra che la su per fi cie vi ta ta è ri mas ta sos tan zial mente sta bile,
in tor no ai 13.000 ha, si può no tare che la su per fi cie media è au men ta‐ 
ta in modo molto evi dente, da poco più di 1 ha negli anni Set tan ta a
oltre 5,5 se con do l’ul ti mo cen si men to.

22

La concen tra zione fon dia ria e il pa ral le lo de cli no della pic co la pro‐ 
prie tà conta di na va di pari passo con le di na miche de mo gra fiche che,
nella se con da metà del No ve cen to ve do no un pro gres si vo svuo ta‐ 
men to delle aree mon tane e col li na ri a fa vore della pia nu ra. Sono i
de cen ni dell’in dus tria liz za zione in cui l’agri col tu ra di ven ta per al cu ni
un’at ti vi tà se con da ria e com ple men tare al la vo ro in fab bri ca e per
altri una pra ti ca da ab ban do nare. La po po la zione della col li na, in fat ti,
in cres ci ta fino agli anni Venti, si sta bi liz za in tor no alle 75000 unità
nei due de cen ni suc ces si vi per poi in iziare un ra pi do de cli no (Massi,
1967).

23

Il fe no me no è an co ra più evi dente nelle aree mon tane dove il de cli no
de mo gra fi co è ac com pa gna to da una crisi delle strut ture eco no miche
e so cia li. In col li na, vi ce ver sa, il calo della po po la zione è ac com pa gna‐
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to da una cres ci ta della pro du zione: se in fat ti a metà degli anni Tren‐ 
ta nelle col line dell’Oltrepò si conta va una pro du zione d’uva di circa
100.000 ton nel late, nei primi anni Cin quan ta la pro du zione in
quest’area su per a va già le 130.000 ton nel late (Za nar di, 1958, pp. 61-
62).

In ques ta fase si pone dunque il pro ble ma di qua li fi care la pro du zione
di fronte a un mer ca to pro gres si va mente più com pe ti ti vo. Nel 1961
nasce così il “Consor zio di tu te la dei vini ti pi ci e pre gia ti dell’Oltrepò
pa vese”, sog get to chiave per il suc ces si vo ot te ni men to della De no mi‐ 
na zione di Ori gine Control la ta per i vini della zona.

25

La le gis la zione na zio nale re la ti va alla De no mi na zione di Ori gine
Control la ta viene ema na ta nel 1963, ma bi so gna at ten dere il 1970 per‐ 
ché venga uf fi cia liz za to il mar chio DOC “Oltrepò pa vese” che ha qua‐ 
li fi ca to tutti i vini a de no mi na zione control la ta della zona fino al 2010,
quan do la de no mi na zione è stata rior ga niz za ta (v. infra). Da ques to
mo men to in avan ti la pro du zione di vino si sta bi liz zerà dal punto di
vista quan ti ta ti vo al fine di fa vo rire lo svi lup po qua li ta ti vo del pro dot‐ 
to 3.

26

Con l’ap pro va zione della de no mi na zione DOC e le suc ces sive mo di fi‐ 
ca zio ni si apre dunque una fase nuova per la vi ti col tu ra dell’Oltrepò,
anche per ché stava pro gres si va mente mu tan do il pro fi lo del consu mo
di vino in Ita lia.

27

Cri ti ci tà at tua li e ris poste
Il set tore vi ti vi ni co lo in Ita lia è es pos to a una cres cente pres sione,
esito di un in sieme di pro ces si tra cui emer go no due fat to ri di par ti‐ 
co lare ri le van za.

28

Il primo ele men to di cri ti ci tà è dato dal consis tente calo nel consu mo
di vino a li vel lo na zio nale che si è ri dot to del 60% nell’arco di qua‐ 
rant’anni: se an co ra negli anni Set tan ta il consu mo pro- capite era di
circa 120 litri annui, oggi è in fe riore ai 40 litri. D’altra parte ri sul ta in
au men to il consu mo in di ver si paesi come gli Stati Uniti, oggi se con‐ 
do consu ma tore mon diale dopo la Fran cia, la Ger ma nia, che po trebbe
a breve su per are l’Ita lia come terzo consu ma tore mon diale, e la Cina
(OIV, 2013).

29



La viticoltura nell’Oltrepò pavese: capitale territoriale, innovazione, sviluppo locale

Licence CC BY 4.0

Il se con do ele men to concerne l’ac cres ciu ta concor ren za in ter na zio‐ 
nale. Fino a pochi anni fa la pro du zione era concen tra ta in pochi
paesi, mentre oggi sono sempre più pre sen ti sul mer ca to vini pro ve‐ 
nien ti dall’Ame ri ca del Nord e del Sud, dal Su da fri ca e dall’Aus tra lia.

30

La ris pos ta nelle zone “sto riche” di pro du zione è stata perlopiù in di‐ 
riz za ta a mi glio rare la qua li tà e a va lo riz zare il ra di ca men to ter ri to‐ 
riale, cer can do al tempo stes so di au men tare il va lore delle espor ta‐ 
zio ni verso i mer ca ti emer gen ti. Se si os ser va no i dati delle espor ta‐ 
zio ni di vino ita lia no degli ul ti mi 5 anni, in fat ti, si nota che a fronte di
un va lore quan ti ta ti vo sos tan zial mente sta bile, di poco su per iore ai 14
mi lio ni di et to li tri, il va lore delle espor ta zio ni è cres ciu to di quasi il
35%, da 2,7 a 3,6 mi liar di di euro (As soe no lo gi, 2013).

31

Nel caso dell’Oltrepò tale stra te gia è però com pli ca ta da al cu ni fat to‐ 
ri: da una parte in fat ti, mentre l’area è ri co nos ciu ta come una zona
sto ri ca di pro du zione, non è chia ra mente as so cia ta a un vino se non
par zial mente e in tempi più re cen ti con il Bo nar da; dall’altra si re gis‐ 
tra una certa dif fi col tà da parte dei pro dut to ri dell’Oltrepò a po si zio‐ 
nar si sul mer ca to in ter na zio nale in ra gione delle li mi tate di men sio ni
delle aziende e delle reti com mer cia li di ri fe ri men to.

32

Le stesse can tine so cia li che hanno rap pre sen ta to l’asse por tante
dello svi lup po della vi ti col tu ra nell’Oltrepò pa vese pre sen ta no ele‐ 
men ti di de bo lez za in ques to senso: nella re la zione per l’ac cre di ta‐ 
men to del “Dis tret to agroa li men tare di qua li tà del vino dell’Oltrepò
pa vese”, su cui si tor nerà più avan ti, tra i fat to ri di de bo lez za del sis te‐ 
ma pro dut ti vo si cita in fat ti la “pre sen za di Co ope ra tive non di rado
ca rat te riz zate da mo des to orien ta men to ma na ge riale in re la zione alla
dif fe ren zia zione di pro dot to e alla com mer cia liz za zione dei vini”
(DAVOP, 2011, p. 38-39).

33

Di fronte a ques to sce na rio dif fi cile, le ris poste dei vi ti col to ri sono
state varie e pos so no es sere lette se con do tre in di riz zi: la pro mo zione
di una pro du zione sempre più spe cia liz za ta, la messa in campo di
forme in no va tive di agri col tu ra e la cos ti tu zione del dis tret to agri co lo
di qua li tà.
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Spe cia liz za zione e concen tra zione
Un primo am bi to di tras for ma zio ni concerne la pro gres si va spe cia liz‐ 
za zione della pro du zione. Sì è già ac cen na to in pre ce den za a un pro‐ 
ces so di lungo per io do che vede una consis tente ri du zione del nu me‐ 
ro delle aziende e un pa ral le lo in cre men to della su per fi cie media
delle im prese vi ti vi ni cole. La di men sione media delle aziende è an co‐ 
ra ab bas tan za li mi ta ta se pa ra go na ta ad altre zone della pe ni so la, tut‐ 
ta via il pro ces so in atto è piut tos to evi dente e pre sen ta al cu ni casi
par ti co lar mente si gni fi ca ti vi.

35

Il primo è la pe ne tra zione nell’area di gran di aziende con base es ter‐ 
na. L’esem pio più im por tante in ques to senso è l’ac quis to da parte del
grup po Zonin della te nu ta “Il Bosco” a Ze nev dre do nella zona orien‐ 
tale dell’Oltrepò pa vese. La te nu ta, di 30 et ta ri al mo men to dell’ac‐ 
quis to nel 1987, conta oggi più di 150 et ta ri di su per fi cie des ti na ti alla
pro du zione di Pinot nero, Bo nar da e Bar be ra (800.000 bot ti glie).

36

Un se con do esem pio di concen tra zione pro dut ti va è dato dall’evo lu‐ 
zione delle can tine so cia li dell’Oltrepò. Come detto, queste strut ture
si sono svi lup pate a par tire dall’in izio del No ve cen to e hanno rap pre‐ 
sen ta to uno dei mo to ri più im por tan ti della pro du zione viti- vinicola
della zona. Il nu me ro delle can tine so cia li che aveva su per a to la de ci‐ 
na nella prima parte del se co lo si è pro gres si va mente ri dot to e oggi si
conta no solo 4 or ga niz za zio ni di ques to tipo: Tor re vil la (nata nel 1970
dalla fu sione delle can tine di Tor raz za Coste e Co de vil la), Terre di
Oltrepò (nata nel 2008 dalla fu sione tra le can tine so cia li di Broni e
Cas teg gio), Can ne to (fon da ta nel 1906) e la ci ta ta can ti na “La Versa”.
La più ri le vante tra queste è la can ti na Terre di Oltrepò che oggi ha
900 soci e rac co glie ogni anno oltre 500.000 quin ta li d’uva, quasi il
40% del to tale della zona.

37

Le can tine so cia li sono cer ta mente parte di un pa tri mo nio di re la zio ni
so cia li ed eco no miche se di men ta to si nel tempo che cos ti tuisce la
base dello svi lup po del set tore in quest’area. La ri du zione del nu me ro
delle can tine da una parte per mette a quelle ri maste di ac qui sire una
di men sione suf fi ciente a po si zio nar si su un mer ca to più ampio,
dall’altra è un se gnale di una po ten ziale crisi di un sis te ma eco no mi co
e ter ri to riale che perde di ver si tà, di ven tan do così pro gres si va mente
più fra gile.
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La spe cia liz za zione si ri flette anche nelle ti po lo gia d’uva col ti va ta.
Negli ul ti mi de cen ni nell’Oltrepò pa vese si è as sis ti to ad una pro gres‐ 
si va concen tra zione in tor no a pochi vi ti gni: Croa ti na, Bar be ra, Pinot
Nero e Ries ling co pro no in fat ti più dell’80% della pro du zione. L’ele‐ 
men to di mag giore in ter esse in ques ta di re zione e la cres ci ta delle
per cen tua li des ti nate alla Croa ti na e al Pinot Nero, che co pri va no il
44% della pro du zione nel 1990 ed ora si av vi ci na no al 60% (Maffi,
2010).

39

È in ter es sante anche il fatto che nel 2010 5 ti po lo gie di vino siano us‐ 
cite dalla de no mi na zione DOC “Oltrepò pa vese” per ot te nere una de‐ 
no mi na zione spe ci fi ca: Bo nar da, But ta fuo co, Pinot Gri gio, Pinot Nero
vi ni fi ca to in rosso, Sangue di Giuda. A queste si è poi ag giun ta la
nuova de no mi na zione “Cas teg gio”, crea ta sempre nel 2010.

40

In no va zione

Un se con do grup po di ris poste alla crisi del set tore in veste la sfera
dell’agri col tu ra che po trem mo de fi nire “in no va ti va”: pro du zio ni bio lo‐ 
giche, reti lo ca li, mul ti fun zio na li tà. In ques to set tore la si tua zione
della vi ti col tu ra nell’Oltrepò pa vese è piut tos to di ver si fi ca ta e può es‐ 
sere utile os ser vare la dis tri bu zione di ques to tipo di at ti vi tà alla scala
pro vin ciale per co gliere al cune ca rat te ris tiche spe ci fiche.

41

Se os ser via mo i dati re la ti vi all’agri col tu ra bio lo gi ca nel suo com ples‐ 
so, si può no tare una ten den za par ti co lare: da una parte si ris con tra
una certa cor ris pon den za tra la dif fu sione di ques to fe no me no e
l’area DOC, dall’altra, la zona di mag giore dif fu sione del bio lo gi co è
piut tos to quel la della pia nu ra oc ci den tale, dove pre vale la col ti va‐ 
zione del riso, pro dot to che sem bra be ne fi ciare mag gior mente del
va lore ag giun to dato dall’uti liz za zione di me to di di col ti va zione bio lo‐ 
gi ca.
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Fig. 1 – Dif fu sione delle aziende bio lo giche nella Pro vin cia di Pavia (dati: ISTAT)

Os ser van do più nel det ta glio i dati re la ti vi alla pro du zione bio lo gi ca in
am bi to vi ti co lo si pos so no fare altre os ser va zio ni. In primo luogo oc‐ 
corre os ser vare che il nu me ro com ples si vo delle im prese bio lo giche è
an co ra piut tos to basso. Se si es clu do no i casi di Borgo Prio lo (14
aziende bio lo giche nel set tore), Mon tal to Pa vese (6) e Santa Giu let ta
(8), negli altri co mu ni il nu me ro delle aziende bio lo giche è in fe riore
alle 5 unità, con un dato medio di 2,4 aziende per co mune (ISTAT,
2010). In ter mi ni di su per fi ci, l’area des ti na ta alla vi ti col tu ra bio lo gi ca
in Oltrepò è pari a 534 ha, il 4,1% della su per fi cie vi ta ta. Si trat ta di un
dato in fe riore alla per cen tuale ita lia na na zio nale (7,3%) e a quel la
dell’UE (6,6%) (IFOAM, 2013).

43

La pro du zione bio lo gi ca è dunque av via ta anche nell’Oltrepò pa vese,
ma sem bra in ri tar do ris pet to ad altre aree della pe ni so la, segno pro‐ 
ba bil mente di una mag giore re sis ten za della vi ti col tu ra tra di zio nale.

44

Un se con do am bi to di tras for ma zio ni che stan no in ter es san do l’agri‐ 
col tu ra ita lia na si ri fe ris co no allo svi lup po di nuove re la zio ni tra pro‐ 
dut to ri e mer ca ti lo ca li. Negli ul ti mi dieci anni ques to am bi to ha visto
un no te vole svi lup po, con de cli na zio ni di verse, ma tese com ples si va‐ 
mente a riav vi ci nare consu ma tore e pro dut tore: ven di ta di ret ta in
azien da, grup pi col let ti vi di ac quis to, mer ca ti conta di ni sono tutti
esem pi di stra te gie che ri pro pon go no il va lore delle reti eco no miche
lo ca li.

45

Se os ser via mo i dati re la ti vi alle aziende agri cole che pra ti ca no la
ven di ta di ret ta re la ti vi alla pro vin cia di Pavia, si può no tare come ci
sia una cor ris pon den za molto forte tra ques to tipo di pra ti ca e l’area

46
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Fig. 2 – Dif fu sione di aziende con ven di ta di ret ta nella Pro vin cia di Pavia (dati: ISTAT)

DOC “Oltrepò pa vese”. L’agri col tu ra ce rea li co la di pia nu ra è in fat ti
cer ta mente più orien ta ta alle reti com mer cia li lun ghe, anche quan do,
come nel caso della pia nu ra oc ci den tale, pro duce pro dot ti bio lo gi ci.

La com mer cia liz za zione del vino in Oltrepò ha una strut tu ra bi par ti ta.
Se in fat ti os ser via mo i ca na li di com mer cia liz za zione, si può no tare
che la mag gior parte del vino (74%) è com mer cia liz za to da gran di
strut ture pri vate o co ope ra tive che si ri vol go no quasi in te gral mente
al mer ca to es te ro o a quel lo della grande dis tri bu zione. Ac can to a
ques to set tore di grande di men sione, tut ta via, esiste un sis te ma di
can tine pri vate che control la un quar to delle ven dite des ti nan do lo
pre va len te mente al set tore al ber ghie ro e della ris to ra zione (60%) e al
consu ma tore fi nale (20%) (DAVOP, 2011).

47

Ques ta forma di com mer cia liz za zione di ret ta sem bra es sere di tipo
conven zio nale, le ga ta cioè alla pra ti ca delle can tine di ven dere il vino
in loco. Non ri sul ta no in fat ti an co ra molto svi lup pate delle vere e pro‐ 
prie reti com mer cia li ra di cate nella so cie tà lo cale che si pon ga no es‐ 
pli ci ta mente l’obiet ti vo di strut tu rare un mer ca to lo cale: nell’area
DOC “Oltrepò”, ad esem pio, ri sul ta at ti vo un solo Grup po di Ac quis to
So li dale, in lo ca li tà Montù Bec ca ria.

48

La re cente scel ta di rea liz zare a Broni un’En ote ca re gio nale, poi tras‐ 
for ma ta in En ote ca dell’Oltrepò, segue la me de si ma lo gi ca di creare
dei punti di vi si bi li tà, delle “ve trine” 4 verso l’es ter no, per la pro du‐ 
zione en olo gi ca dell’Oltrepò, in se ren do si così in una stra te gia di mar‐ 
ke ting più che di pro mo zione di mer ca ti lo ca li.

49
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Il caso dell’En ote ca di Broni apre a un ul te riore am bi to di ri lan cio
della viti- vinicoltura: il le game con il tu ris mo. L’orien ta men to al tu ris‐ 
mo può in fat ti cos ti tuire un altro in di ca tore utile per iden ti fi care la
dif fu sione di stra te gie in no va tive in agri col tu ra in di riz zate verso la
mul ti fun zio na li tà.

50

Il nesso tra tu ris mo, vi ti col tu ra e mar ke ting ter ri to riale è sot to li nea to
anche nella re la zione di ac com pa gna men to alla do man da di ac cre di‐ 
ta men to del “Dis tret to agroa li men tare di qua li tà del vino dell’Oltrepò
pa vese”:

51

“A li vel lo lo cale, la prio ri tà prin ci pale ri guar da il raf for za men to della
fi lie ra prodotti- turismo, in modo da sos te nere, all’in ter no del ter ri to‐ 
rio pa vese, la do man da di vino, sia da parte del tu ris ta sia dei lo ca li
ope ra to ri Ho.Re.Ca, da ot te nere ope ran do lungo la di ret trice della
pre dis po si zione di pro get ti di mar ke ting ter ri to riale re la ti vi ai pro‐ 
dot ti agroa li men ta ri e all’en ogas tro no mia, entro cui ven go no a col lo‐ 
car si, quali ele men ti di contes to, per molti as pet ti de ci si vi, l’En ote ca
Re gio nale (nella sua va len za pro vin ciale) e la for ma zione di ope ra to ri
azien da li e pro fes sio na li” (DAVOP, 2011, p. 44).

52

I dati dell’ul ti mo cen si men to dell’agri col tu ra per met to no di os ser vare
alla scala pro vin ciale la dif fu sione delle aziende agri tu ris tiche: tali at‐ 
ti vi tà tro va no un dis cre to svi lup po in Oltrepò pa vese, anche se la
zona di mag giore ri le van za sem bra es sere leg ger mente più a monte
ris pet to a quel la di pro du zione del vino, nella fas cia dove la com po‐ 
nente na tu ra lis ti ca è più evi dente 5.

53

In linea ge ne rale, le pra tiche di agri col tu ra in no va ti va tro va no dunque
un certo svi lup po nell’area DOC, ma senza emer gere come una vera e
pro pria al ter na ti va alla vi ti col tu ra tra di zio nale. Si col lo ca no piut tos to
come stra te gie com ple men ta ri per raf for zare le pra tiche conven zio‐ 
na li di pro du zione e com mer cia liz za zione del pro dot to.
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Fig. 3 – Dif fu sione delle aziende agri tu ris tiche all’in ter no della Pro vin cia di Pavia

Il “dis tret to agroa li men tare di qua li tà”

Un terzo am bi to di ris pos ta alle dif fi col tà del set tore concerne il ten‐ 
ta ti vo da parte di al cu ni vi ti col to ri di as so ciar si in un “Dis tret to
agroa li men tare di qua li tà del vino dell’Oltrepò pa vese – Bo nar da e
Pinot dell’Oltrepò” ri co nos ciu to dalla Re gione Lom bar dia.

55

I dis tret ti pro dut ti vi in Lom bar dia nas co no con la legge re gio nale 1
del 2007, in ti to la ta “Stru men ti di com pe ti ti vi tà per le im prese e per il
ter ri to rio della Lom bar dia” e ven go no poi nor ma ti con de li bere suc‐ 
ces sive 6. Nell’im pos ta zione data dalla Re gione si trat ta di as so cia zio ni
di im prese su basi te ma tiche al fine di rea liz zare eco no mie di scala o
or ga niz za tive 7. I dis tret ti agri co li nas co no quin di in primo luogo
come stru men ti per la com pe ti ti vi tà in un qua dro più ampio che vede
nella rete lo cale un ele men to di forza per ri lan ciare la pro du zione sul
ter ri to rio lom bar do.

56

L’ap proc cio economico- funzionalista della Re gione Lom bar dia ris pet‐ 
to a ques to stru men to fa sì che oggi i dis tret ti agri co li lom bar di siano
molto di ver si fi ca ti e ve da no pre senze molto dif fe ren ti in ter mi ni di
stra te gie pro dut tive 8. Com ples si va mente però emerge un’im pos ta‐ 
zione for te mente cen tra ta sugli as pet ti eco no mi ci, mentre altre te‐ 
ma tiche che pure sa reb be ro parte in te grante di una lo gi ca di svi lup po
lo cale (am bien ta li, ter ri to ria li, so cia li, cultu ra li) sono las ciate ad altre
forme di pia ni fi ca zione.

57

La Re gione dis tingue tre di ver si mo del li di dis tret ti agri co li: quel lo ru‐ 
rale, quel lo di fi lie ra e quel lo dell’agri col tu ra di qua li tà. Quest’ul ti ma è
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la ti po lo gia scel ta dai vi ti col to ri dell’Oltrepò, ed è così de fi ni ta nei do‐ 
cu men ti re gio na li:

“Si de fi nis co no dis tret ti agroa li men ta ri di qua li tà i sis te mi pro dut ti vi
lo ca li, anche a ca rat tere in ter re gio nale, ca rat te riz za ti da si gni fi ca ti va
pre sen za eco no mi ca e da in ter re la zione e in ter di pen den za pro dut ti va
delle im prese agri cole e agroa li men ta ri, non ché da una o più pro du‐ 
zio ni cer ti fi cate e tu te late ai sensi della vi gente nor ma ti va co mu ni ta‐ 
ria o na zio nale, op pure da pro du zio ni tra di zio na li o ti piche.”

59

Nella ci ta ta re la zione per l’ac cre di ta men to si ri ba disce a più ri prese la
ne ces si tà di col le gare la di men sione eco no mi ca e quel la ter ri to riale,
ma anche in ques to do cu men to l’im pos ta zione pre va lente ap pare
quel la orien ta ta al mi glio ra men to della com pe ti ti vi tà, come quan do,
illus tran do i ri sul ta ti at te si si ri ba disce “l’im pel lente ne ces si tà di es‐ 
pan dere i mer ca ti di ri fe ri men to dei vini D.O.C. pa ve si (quel li iden ti fi‐ 
ca ti vi del Dis tret to, ma a se guire anche tutti gli altri) per au men tare
conse guen te mente la do man da su nuovi mer ca ti anche es te ri”
(DAVOP, 2011, p. 7).

60

La stes sa scel ta di fo ca liz zare l’obiet ti vo del dis tret to su due soli pro‐ 
dot ti (Bo nar da e Pinot Nero) ri man da a ques ta stra te gia di spe cia liz‐ 
za zione che sem bra tro vare le sue ra gio ni più in una “tat ti ca” per “ri‐ 
lan ciare, nel com par to vi ni co lo, il mar chio Oltrepò” che in una “stra‐ 
te gia” più com ples si va di svi lup po del sis te ma lo cale (DAVOP, 2011, p.
6).

61

Conclu sio ni
La sto ria della vi ti col tu ra dell’Oltrepò pa vese cos ti tuisce un esem pio
di svi lup po ra di ca to in un contes to lo cale nel quale è pos si bile os ser‐ 
vare le si ner gie rea liz za te si tra am biente na tu rale, or ga niz za zione so‐ 
ciale, pa tri mo nio cultu rale e at ti vi tà eco no miche. Lo svi lup po delle
can tine so cia li è forse l’ele men to che me glio iden ti fi ca ques ta ca pa ci‐ 
tà di cos truire reti lo ca li che par ten do dalla vi ti col tu ra sono state in
grado di es sere pro mo to ri di uno svi lup po più com ples si vo.

62

L’evo lu zione degli ul ti mi de cen ni ha posto l’ac cen to sulla spe cia liz za‐ 
zione e la concen tra zione della pro du zione, spos tan do pro gres si va‐ 
mente la stra te gia dalla di men sione oriz zon tale della rete lo cale a
quel la più ver ti cale dell’in te gra zione in un mer ca to so vra lo cale.
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Ques ta sorta di ten sione tra la di men sione lo cale e quel la so vra lo cale,
tra co ope ra zione e com pe ti zione rap pre sen ta una po ten ziale chiave
di let tu ra teo ri ca delle di na miche ter ri to ria li as so ciate alla vi ti col tu ra
nella zona.

64

In conclu sione si vuole quin di pro vare a in ter pre tare il caso di stu dio
alla luce della let te ra tu ra re la ti va alle reti lo ca li in am bi to agro- 
alimentare. Negli ul ti mi de cen ni l’ana li si delle reti agro- alimentari lo‐ 
ca li nelle scienze so cia li ha avuto di verse linee di svi lup po. Due in
par ti co lare ci sem bra no di par ti co lare ri lie vo per in ter pre tare il caso
in og get to: gli studi sui co sid det ti “Al ter na tive Food Net works” e quel li
sui sis te mi pro dut ti vi lo ca li, nelle di verse va rian ti dei “Sys tèmes
Agroa li men taires Lo ca li sés” (SYAL) e dei Sis te mi Lo ca li Ter ri to ria li
(SLoT).
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La ri fles sione sulle reti al ter na tive del cibo (AFNs) nasce in tempi re‐ 
la ti va mente re cen ti per in ter pre tare le nuove di na miche di ra di ca‐ 
men to lo cale e va lo riz za zione qua li ta ti va che parte del set tore agro- 
alimentare sta vi ven do negli ul ti mi de cen ni (Good man, 2003). At tra‐ 
ver so ques ta es pres sione sin te ti ca sono state riu nite di verse pra tiche
che si pon go no in al ter na ti va al sis te ma pro dut ti vo do mi nante: le
pro du zio ni bio lo giche, la va lo riz za zione dei pro dot ti di qua li tà o le ga ti
a spe ci fi ci luo ghi, le reti com mer cia li ra di cate nel lo cale (grup pi di ac‐ 
quis to so li dale e far mers’ mar ket), il com mer cio equo e so li dale 9.

66

Nel caso in og get to è pos si bile os ser vare una certa dif fu sione di pra‐ 
tiche in no va tive o ra di cate lo cal mente. Queste pra tiche, tut ta via, non
sem bra no tanto vo ler si porre in al ter na ti va ris pet to al mo del lo di pro‐ 
du zione do mi nante, quan to, al contra rio, voler creare le condi zio ni
per po ter si in se rire in modo com pe ti ti vo all’in tero di quel lo stes so
contes to.

67

Il se con do am bi to di ri fe ri men to teo ri co è rap pre sen ta to dalla let te‐ 
ra tu ra re la ti va ai sis te mi pro dut ti vi lo ca li (Cour let, 2001) e in par ti co‐ 
lare ai Sis te mi Agro- alimentari Lo ca liz za ti (SYAL, nell’acro ni mo fran‐ 
cese), de fi ni ti come:

68

“or ga niz za zio ni di pro du zione e di ser vi zio (unità di pro du zione agri‐ 
co la, im prese agroa li men ta ri, com mer cia li, di ser vi zio, ris to ra zione)
as so ciate a un ter ri to rio spe ci fi co at tra ver so le loro ca rat te ris tiche e
il loro fun zio na men to. Il contes to, i pro dot ti, gli uo mi ni, le loro is ti tu ‐
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zio ni, il loro savoir- faire, i loro com por ta men ti ali men ta ri, le loro reti
di re la zione, si com bi na no in un ter ri to rio per pro durre una forma di
or ga niz za zione agroa li men tare a una scala spa ziale data” (Cirad- SaR,
1996).

Come si può no tare in ques to caso l’ele men to di “al ter na ti vi tà” ris pet‐ 
to al mo del lo do mi nante è las cia to in se con do piano, mentre è sot to‐ 
li nea to con mag gior forza il le game con il ter ri to rio lo cale.

70

Qui i contat ti con il caso di stu dio sem bra no es sere mag gio ri, anche
se l’orien ta men to lo cale della pro du zione, che pure ha cos ti tui to uno
dei punti di forza di ques to sis te ma pro dut ti vo, sem bra pro gres si va‐ 
mente venir meno e l’oriz zonte lo cale delle reti com mer cia li sem bra
oggi es sere consi de ra to più un punto di de bo lez za che di forza all’in‐ 
ter no delle stra te gie di svi lup po (DAVOP, 2011).

71

Il tema della connes sione tra reti lo ca li e reti so vra lo ca li è sot to li nea‐ 
to a più ri prese nella let te ra tu ra re la ti va ai Sis te mi Lo ca li Ter ri to ria li
(De mat teis, Go ver na, 2005). Ciò che però sem bra man care in ques to
caso di stu dio ris pet to al mo del lo SLoT è un pro get to com ples si vo di
ter ri to rio che sap pia in te grare lo svi lup po del set tore vi ti vi ni co lo in
un sis te ma più com ples si vo di re la zio ni so cia li ed eco no miche, ca‐ 
pace di pro durre “va lore ag giun to ter ri to riale” (De mat teis, 2001).
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L’oriz zonte ap pare più “tat ti co”, orien ta to alla pro mo zione del com‐ 
par to viti- vinicolo a breve ter mine at tra ver so la pro mo zione del
“mar chio Oltrepò”. Il ter ri to rio lo cale è in ques to contes to più lo stru‐ 
men to della pro mo zione della vi ti col tu ra sul mer ca to in ter na zio nale
che non, vi ce ver sa, il fine di una stra te gia più com ples si va di svi lup po.
Ques to mo del lo di svi lup po sem bra, in sin te si, cer care di va lo riz zare
sul mer ca to il ca pi tale ter ri to riale se di men ta to si in loco, senza tut ta‐ 
via porsi l’obiet ti vo di creare le condi zio ni per ché ques to ca pi tale
possa conti nuare a ri pro dur si.

73

Un’even tuale corsa verso una com pe ti zione sempre più spe cia liz za ta
e sempre più spin ta sul mer ca to in ter na zio nale avrebbe pro ba bil‐ 
mente come conse guen za quel la di com pro met tere le basi lo ca li che
hanno fon da to ques to svi lup po, ren den do il mo del lo poco sos te ni bile
nel medio e lungo per io do. Al contra rio, uno svi lup po ter ri to riale che
po nesse l’ac cen to sulla di ver si tà e sulla mul ti fun zio na li tà più che sulla
spe cia liz za zione, sulla dif fu sione più che sulla concen tra zione, sull’in‐
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1  Tale crisi fu una delle cause della dif fu sione della Croa ti na, vi ti gno meno
vul ne ra bile e di ve nu to pro gres si va mente sim bo lo dell’Oltrepò pa vese.

2  Lo stes so des ti no se guo no anche altri vi ti gni au toc to ni, come l’Ughet ta, il
Mo ret to o il Ver mi glio.

3  Lo stes so dis ci pli nare DOC fissa dei li mi ti nelle rese mas sime della vi ti col‐ 
tu ra com prese tra 10 e 12,5 t/ha.

4  Il pro get to, fi nan zia to dalla Re gione Lom bar dia, ha pre vis to la ris trut tu ra‐ 
zione del com ples so “Cas ci na Cas si no Po”, nel Co mune di Broni al fine di in‐ 
se rir lo in una rete di en oteche re gio na li. Ul ti ma ti i la vo ri il pro get to è stato
in di riz za to verso la pro mo zione della pro du zione en olo gi ca dell’Oltrepò: “Il
Dis tret to – ha di chia ra to il pre si dente Fa bia no Gior gi – (…) così potrà avere
anche una ve tri na” (La Pro vin cia pa vese, 7/11/2013).

5  Un altro dato degno di nota è la forte concen tra zione di aziende in no va‐ 
tive nel co mune di Borgo Prio lo. Qui tro va no sede 14 aziende bio lo giche (su‐ 
per iore al 10% del to tale) e 11 agri tu ris tiche, segno pro ba bil mente di un ef‐ 
fet to ag glo me ra ti vo che po trebbe ma ni fes tar si pro gres si va mente anche in
altre aree dell’Oltrepò.

6  In par ti co lare la DGR 10085 del 2009 che de fi nisce i cri te ri per l’ac cre di‐ 
ta men to dei dis tret ti agri co li.

7  Se con do la de fi ni zione della Re gione Lom bar dia si in ten do no come dis‐ 
tret ti “le ag gre ga zio ni di im prese se con do le ga mi di af fi ni tà che pos so no
avere ca rat tere tematico- settoriale, ter ri to riale o congiun to, ov ve ro altro
spe ci fi co le game di cor re la zione. Ai dis tret ti pos so no ade rire li be ra mente le
im prese in dus tria li, ar ti gia na li, co ope ra tive, della dis tri bu zione, dei ser vi zi,
edili, tu ris tiche, agri cole e agroa li men ta ri”.

vi ni cul ture si tua tion in 2012, 2013, htt
p://www.oiv.int/oiv/files/World_Vi ti‐ 
vi ni cul ture_si tua tion_in_2012.pdf
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8  Dei 19 dis tret ti agri co li lom bar di, 8 sono di fi lie ra, 8 ru ra li e 3 di agri col‐ 
tu ra di qua li tà. Tra i di ver si dis tret ti si tro va no real tà che pro muo vo no spe‐ 
ci fiche qua li tà o ec cel lenze, altri che sos ten go no mo del li agri co li più tra di‐ 
zio na li e per si no un dis tret to agroe ner ge ti co pro mos so dal Consor zio ita lia‐ 
no bio gas nel quale la pro du zione agri co la non è as so cia ta al consu mo ali‐ 
men tare né di ret ta mente, né in di ret ta mente.

9  Si trat ta dunque di pra tiche anche di verse tra loro, che spes so, non
sempre, tro va no forme di col la bo ra zione.

Italiano
L’Oltrepò pa ve se è uno dei ter ri to ri ita lia ni che ha mag gior men te as so cia to
la pro pria identità al set to re vi ti vi ni co lo. Il set to re non solo trai na da de cen‐ 
ni l’eco no mia dell’area, ma ha se di men ta to un pa tri mo nio di ri sor se ma te ria‐ 
li e im ma te ria li lo ca li che pos so no oggi es se re messe a va lo re per la co stru‐ 
zio ne del ter ri to rio con tem po ra neo.
L’ar ti co lo vuole se gui re l’evo lu zio ne di que sto rap por to tra vino e ter ri to rio
dalla fine dell’Ot to cen to fino ad oggi, evi den zian do ne i punti di forza e di
de bo lez za, anche in pro spet ti va fu tu ra.
L’In chie sta agra ria di fine Ot to cen to do cu men ta la si tua zio ne della vi ti col tu‐ 
ra nella zona dopo la crisi della fil los se ra e la na sci ta di una spe ci fi ca area di
pro du zio ne. At tra ver so le in da gi ni mo no gra fi che de di ca te al set to re è poi
pos si bi le leg ge re l’af fer ma zio ne e il con so li da men to del set to re nel corso del
No ve cen to, con una pro gres si va spe cia liz za zio ne e la crea zio ne dell’area a
“De no mi na zio ne di Ori gi ne Con trol la ta” nel 1970. La si tua zio ne con tem po‐ 
ra nea ap pa re ca rat te riz za ta dal ten ta ti vo di ri spon de re a un’ac cre sciu ta
com pe ti zio ne in ter na zio na le at tra ver so due di ver se stra te gie, anche po ten‐ 
zial men te com ple men ta ri: da una parte la ri cer ca di un mer ca to este ro,
dall’altra la va lo riz za zio ne della qualità e della specificità lo ca le.
La va lo riz za zio ne della specificità lo ca le sarà og get to di un’at ten zio ne par ti‐ 
co la re al fine di com pren de re il ruolo svol to dal ter ri to rio nel ri lan cio del
set to re: in anni re cen ti si è as si sti to nell’area a in te res san ti di na mi che di va‐ 
lo riz za zio ne del ca pi ta le ter ri to ria le lo ca le, at tra ver so la rein tro du zio ne di
vi ti gni sto ri ci e la pro mo zio ne di una vi ti col tu ra di qualità, mul ti fun zio na le,
spes so con nes sa con l’eco no mia e la società lo ca le.
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I dati degli ul ti mi cen si men ti ge ne ra li dell’agri col tu ra (2000, 2010) rac con ta‐ 
no in fat ti di uno svi lup po si gni fi ca ti vo delle forme di agri col tu ra in no va ti va
nell’area che rap pre sen ta no non solo un’in te res san te pro spet ti va per il set‐ 
to re, ma pos so no es se re esem pi di un nuovo rap por to, mag gior men te in te‐ 
gra to, tra cen tri ur ba ni e aree ru ra li alla scala pro vin cia le e re gio na le. Una
par ti co la re at ten zio ne me ri ta no in que sto senso le reti so cia li ed eco no mi‐ 
che lo ca li che si stan no svi lup pan do nell’area in tor no al set to re vi ti vi ni co lo:
negli ul ti mi anni, ad esem pio, è stato isti tui to uno spe ci fi co di stret to de no‐ 
mi na to “Di stret to del vino dell'Oltrepò pa ve se - Bo nar da e Pinot nero” volto
pro prio a va lo riz za re la vi ti col tu ra di qualità.
L’ana li si delle im pre se in no va ti ve e delle reti av via te per fa vo ri re que sto svi‐ 
lup po lo ca le permetterà di va lu ta re la por ta ta di que sta in no va zio ne e le
potenzialità per il fu tu ro.
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