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dell¶altrui cir

presente lavoro cercherj di rispondere a queste domande attraverso l¶analisi di un 

caso studio nel nord del Piemonte, dove nell¶antica fra]ione di Veglio di 

L¶immensa diversifica]ione dell¶ambiente alpino dovuto al folto reticolo di valli, 

dell¶interru]ione del presidio umano sul territorio. Constatato dunque che da 

vissuti nelle Alpi q necessario inoltrarsi all¶interno di questi paesaggi per 
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neoecosistemi dove l¶attivitj dell¶uomo tenta di integrare le pr

quelle dell¶ambiente circostante sen]a troppa presun]ione antropocentrica. Ecco 

media montagna, abbandonato completamente da cinquant¶anni e abitato 

consapevole dell¶insegnamenti ricavabili dal passato e perspicace nei confronti dei 
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Che l¶ambiente montano fosse culla secolare 

trasformativa leggendo l¶oggi in prospettiva a tutto ciz che q stato stu

l¶occupa]ione 

rsi; infatti, quello che rende pi� ardua l¶impresa 

di ³collaborare con il cambiamento´ q l¶estrema varietj interna di caratteri geo

parlare di ³spopolamento dell¶arco 

alpino´ o di ³inversione di tenden]a´ q un gesto estremamente generali]]ante se 

nelle sue forme e condi]ioni. Per questo, anche l¶ampio 
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valori]]a]ione delle loro peculiaritj e dell¶immagina]ione di futuri possibili al 

pensare a come l¶approccio della SNAI (Strategia Na]ionale Aree 

Interne) sia intervenuto nella ridefini]ione di ³area interna´ non solo sulla carta 

ultimo ³l¶inversione del trend demografico, sia in termini di numero di residenti, 

´ 

interesse al tema dell¶economia e delle opportunitj lavorative. Quello che q 

crearsi q stato tuttavia un terreno scivoloso, prima di tutto perchp ³La 

grafici´ 

un eventuale cambiamento, risultando talvolta astratto se non coinvolto all¶interno 
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considera]ione il miglioramento di un¶abitabilitj per i residenti e per chi vorrebbe 

]ione dell¶identitj territoriale.

della sua visione sistemica dell¶interconnessione delle problematiche e quindi 
1

commistione tra l¶afflusso di popola]ioni migranti e richiedenti asilo e la 

a]ione visto l¶importante ruolo nella tenuta e nel rilancio di molti territori 

dell¶³emergen]a migratoria´ e di trovare un punto di incontro tra le parti, 

Nell¶ampio dibatto sulla rivitali]

imposti da una visione stereotipata, oltre che polari]]ata di queste ³tipologie´ di 

spa]i. L¶approccio in questo caso q strategico: la chiave per immaginare scenari 

specifico, si fa riferimento al cambio di prospettiva proposto dall¶introdu]ione del 

termine ³metromontagna´ 

                                                        

Oltre che essere un¶ini]iativa che mira a rivitali]]are le aree montane attraverso il coinvolgimento 
stra anche l¶importan]a 

https://matilde-migration.eu/
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nota all¶interno della letteratura e perchp q stato scelto come 

del ripopolamento dell¶arco alpino? 

Non solo, ma Veglio si trova all¶interse]ione di diverse altre strade a cui si q 

della ³montagna di me]]o´ 

sportive dell¶alta quota. Non a caso, l¶autore parla di 

³selvaggia´ della penisola, e proprio per questa trascurate]]a che il loro poten]iale 
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A condurre un¶altra importante fetta di questo dibattito

richieda un¶indagine in profonditj in quanto i grandi dataset statistici non 

la lente dell¶indagine un caso particolare, il quale, se preso da solo, potrebbe 

sembrare insignificante. Secondo l¶autrice, gli effetti evidenti che re

l¶inversione di tenden]a del nuovo millennio sono cambiamenti di tipo sociale 

dall¶autrice 

dell¶elaborato

anorama degli studi sul fenomeno di ritorno, seguita da un¶analisi delle 

si vuole intendere non solo l¶avere dimora da qualche parte, ma anche 
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come per gli animali la ricerca e l¶insediamento presso un habitat (parola la cui 

prosperare, cosu per l¶essere umano la ricerca di un luogo in cui abi

l¶importate filo rosso che unisce il costruire con l¶abitare e con il pensare:

filosofo tedesco l¶abitare q ³un tratto fondamentale dell¶essere dell¶uomo´, 

l¶uomo q sulla terra come mortale 

nel suo discorso q l¶acce]ione che Heidegger conferisce 

all¶essen]a dell¶abitare: egli afferma che il tratto fondamentale di tale pratica 

risiede nell¶avere cura, nell¶avere un autentico riguardo, oppure, detto pi� 

poeticamente, nell¶ ³abbracciare gli spa]i stando in essi´ 

sua vicinan]a ai luoghi e all¶affe]ione che si genera nel momento in cui vengono 

insediamenti. Cos¶altro accomuna i casi di 

modificati nell¶ultimo secolo possono offrire. Questa dimensione fisica q 
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possibili dei luoghi e di un¶attitudine

nei confronti delle sfide all¶adattamento alle nuove situa]ioni: pi� la biodiversitj 

esperien]e analoghe. Da Giuseppe De Matteis viene ricordata l¶importan]a di fare 

dall¶autore per 

l¶attiva]ione di una spirale virtuosa verso il ripopolamento e il raffor]amento 

dell¶identitj locale sono per esempio l¶attiva]ione di filiere ]ootecniche, la 

scontata, ma q peculiaritj di quei gruppi informali investiti in un¶idea di 
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Visto che si q intavolato il discorso sull¶inten]ionalitj, oltre che sulla perce]ione 

ecologica legata alla vicinan]a con l¶ambiente naturale o l¶impeto di voler 

di frui]ione dei territori, distinguendo tra chi ³usa´ il territorio rurale per le 

l¶appartenen]a dei neopionieri di Veglio al vasto movimento del ripopolamento 
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delle ]one rurali, sottolineando l¶importan]a del contesto delle singole personalitj 

popola]ione µda fuori¶.

MeWodologia e VWUXWWXUa dell¶elaboUaWo

A seguito di questa introdu]ione, l¶elaborato proseguirj con una dovuta 

presenterj il territorio di riferimento attraverso un¶infarinatura generale sulle sue 

delle campagne della fra]ione e del lavoro agricolo annesso e l¶informale 

on un approfondimento del legame tra l¶abitare e le scelte costruttive, verrj 

³ ´
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un¶analisi de

i dati ³tangibili che compongono parte della comprensione 

luogo. Si presenterj nello specifico l¶identitj della tradi]ione insediativa ossolana 

l¶innova]ione, sarj presentato un progetto specifico circa il restauro 

l¶analisi sarj invece incentrata sul lungo processo, ancora 

meno. L¶approfondimento di questa se]ione 

riguarderj fin da subito un¶analisi storica dell¶utili]]o e dell¶organi]]a]ione dei 

vuole essere spunto di riflessione e perchp no, d¶ispira]ione per chi decide di 

attendo all¶a]ienda agricola di 

l¶utili]]o dei terreni e quindi poi l¶effettivo intervento su di essi. 

socialitj e dell¶autogoverno dei rapporti umani, 

siano anch¶essi costruttori di paesaggi di qualitj, in quanto le trasforma]ioni 

discorso al significato pi� spontaneo dell¶abitare. 
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emancipativo del mutuo aiuto di chi c¶q oggi, ma della capacitj di rela]ionarsi con 

hi li costruirj domani, perchp l¶atten]ione alle 

rela]ioni con chi c¶era prima e con chi ci sarj dopo q elemento fortificante nelle 

a]ioni dell¶oggi.

sottolineando la loro stretta dipenden]a e i risvolti che hanno l¶una sull¶altra. Un 

alle questioni messe in campo dall¶ampio dibattito scientifico circa il tema 

dell¶abitare, cercando di capire in che modo l¶e

Tutto il lavoro si baserj sull¶osserva]ione della realtj fisica del caso studio, punto 

dell¶elaborato sarj conferita dal supporto fondamentale della letteratura durante la 

³sporcandosi volentieri i piedi di fango´ 

l¶autoreferen]ialitj che spesso affligge il voler sempre confermare quello che si sa 

gij. Per l¶appunto, se i

to per Riabitare l¶Italia in questi tempi q pi� che 

mai necessario ³un approccio vicinissimo ai luoghi´
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¶oggi. 

Veglio negli anni ¶40 e ¶50, 

all¶etj di 15 e 7 anni 

nni ¶40 e ¶50, 

titolari dell¶A]ienda dell¶A]ienda e strategie 
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integrante all¶indagine territoriale.

Un approccio un po¶ empirico, per evitare di dare pe

dell¶unicitj territoriale che q poi l¶essen]a dei lavori di ricerca
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VegliR e l¶OVVRla

geograficamente l¶abitato in modo da costruire un quadro d¶insieme della regione 

±
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geografica in cui si trova e contestuali]]are in un dove la sua ragion d¶essere. Per 

precisamente in Val d¶Ossola. Quest¶area, collocata sul versante meridionale delle 

chiamate vallate alpine. La Val d¶Ossola conta un totale di otto grandi 

ramifica]ioni glaciali, le quali confluiscono nell¶ampia piana del Toce, il quale 

Maggiore. Nel bacio idrografico di questo fiume, trattandosi dell¶area pi� 

del Novecento in modo pervasivo su tutto l¶arco alpino, q intuitivament

sfalciare e fatiche di una vita in ³un oscillare tra nostalgia e nega]ione´ che 

dell¶identitj alpina lasciando dietro sp ³una montagna spopolata, rifiutata, rimossa 

oppure retoricamente ideali]]ata´ 

¶ereditj montane legata alla cura del paesaggio vissuto tende a scemare, a favore 

¶intelligen]a insediativa ereditata dal passato, ha la fortuna 
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versante esposto a meridione della grande valle glaciale, gode di un¶esposi]ione 

dell¶Ossola, rimanendo in prossimitj dei servi]i assisten]iali, ma anche culturali 

ri dalla cittadina per godere dell¶esperien]a µrurale¶ e allo stesso tempo 

± FRWR dell¶
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non richiamano lo stesso interesse. In questo quadro d¶insieme, Veglio rientra 

in corso un lento processo di ripopolamento legato ad una riscoperta dell¶abitare 

molto diversificato e con un¶identitj territoriale propria. Con un¶estensione 

un presidio capillare sui luoghi pi� favorevoli all¶insediamento, mantenendo in 

presente lavoro q come gli effetti dell¶industriali]]a]ione prima e dei requisiti di 
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alpino, sia in passato con la via del Gries o la via Stockalper, sia al giorno d¶oggi 

Sud. Tutto ciz q ulteriormente testimoniato dalla presen]a di un¶imponente 

chiamata ³Castello dei Picchi´, la quale, oltre ad esse

faceva parte della rete di segnala]ioni luminose dell¶Ossola: in caso di pericolo 

l¶illumina]ione delle torri giungeva dalle alte valli fino ai centri pi� importanti 

come Milano. Non solo per questo, ma anche per l¶intensivo ut

un¶altitudine di 550 m.s.l.m. con la sua elevata esposi]ione soliva permise (come 

proprio questo numero cosu elevato di abitanti che suggerisce l¶elevata fertilitj 

rilevanti aspetti morfologici della montagna e l¶intui]ione

si puz notare in primo luogo una diminu]ione dell¶acclivitj del versante proprio in 

dell¶abitato (verso ovest) q presente un salto roccioso, il quale separa la fra]ione 
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Inoltre, sono presenti al limitare sud (dunque all¶ ³entrata´) della fra]ione e 

leggermente pi� a nord due corsi d¶acqua perlopi� paralleli, i quali sembrano 

generare una cornice definitoria dell¶areale: il Rio di Veglio e il Rio di Alagua. 

Versanti impervi a mo¶ di prote]ione (sia da incursioni, sia da venti

Nord), abbondan]a di fonti d¶acqua ed esposi]ione soliva favorevole per le 

l¶abitato si sviluppasse entro dei confini generati da molteplici agenti 

cui i ghiacciai, le falde, i fiumi e l¶essere umano stesso, il quale 

ha determinato la sua a]ione attraverso un¶attenta lettura del paesaggio a favore 

delle sue esigen]e a con l¶attribu]ione di valori culturali ad ambienti esistenti 

Oggi Veglio fa parte di quella por]ione che si definirebbe ³montagna di me]]o´, 

]ona rimasta in sospeso tra l¶industriali]]a]ione della bassa valle e lo sviluppo 

³montanitj antropologica´ da cui ripartire nella nuova comprensione dei luoghi e 

nei nuovi ripensamenti dell¶abitare 

cal]a a pennello in quella che un gruppo di autori definisce ³geografia 

metromontana´: si trova in una ]ona impervia, accessibile solo da una strada n
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esigen]e dei singoli territori nella loro diversitj. Tuttavia, l¶obiettivo

umano. All¶in

trasforma]ioni, sen]a necessariamente declinare in modo forse un po¶ 

illuminati, ma sen]a neanche for]are l¶esisten]a di grandi concettualitj esogene ai 

come ³interfaccia tra il fare e il vedere quello che si fa´, per poter essere in grado 
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± FRWR dell¶aXWUice

dell¶introdu]ione del contesto storico, sociale e geografico del caso 

sembrerebbe alquanto ripetitivo riportare nuovamente l¶afferma]ione dichiarante 

l¶entitj trasformativa di Veglio, in quanto essendo Veglio ricettore di pi� paesaggi 
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considera]ione gli indi]i proposti all¶interno di una cornice di 

ipotetica dire]ione verso cui i luoghi stanno cambiando, cioq ipotesi di ³paesaggi 

nden]iali´ (Castiglioni, Ferrario 2011) che per defini]ione si trattano di 

e i quali invitano a riflessioni e ad un¶ispe]ione 

continuamente l¶identitj di un territorio. Secondo le autrici, gli indi]i 

luoghi, prestando particolare atten]ione ad aspetti ricorrenti (c¶q qualcosa che si 
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il recupero degli edifici storici e dell¶architettura tradi]ionale

l¶utili]]o dei terreni agricoli e le attivitj agrarie in corso

La seguente suddivisione tematica e di conseguen]a l¶impoverente 

legge. In secondo luogo, la messa a sistema di quest¶esperien]a paesaggistica ha 

condi]ioni sfavorevoli, seguendo i principi dell¶architettura tradi]ionale, con lo 

vissuto la fra]ione nei secoli precedenti cercando di valori]]arne l¶importan]a 

patrimoniale e l¶intelligen]a insediativa anche per chi la vivrj in futuro. Se poi in 
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significa che si manifesta nelle mansioni agrarie l¶attaccamento alla terra 

MasloZ negli anni µ50, il quale ha proposto un modello piramidale per 

prettamente fisiologico del fun]ionamento dell¶essere 

ricondursi all¶epoca di scrittura dello psicol

ordinabili all¶interno di una gerarchia cosu ferrea. Tuttavia, il riferimento gerarchia 

ricerca di un¶essen]ialitj quasi primordiale prima che di una progetta]ione sovra
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volti a proporre un¶infarinatura in]iale prima di essere approfonditi nei successivi 

dell¶architettura, permettendo un¶analisi delle costituenti di base del vivere: le 

Se l¶architettura di ciz che q abitato q specchio della quotidianitj, nel momento in 

disposi]ione. Secondo l¶architetto Luciano Bol]oni, µla perpetua]ione dello stile 

luogo¶ 

e l¶importan]a di questa indagine a ritroso sta nel riconoscimento (nel 

¶50 del Novecento quando Veglio fu condannata allo svuotamento secondo 

l¶ente

lo a causa di un¶imminente frana 

proveniente dal monte soprastante. Secondo questa tesi, l¶evacua]ione della 
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econdo peri]ia, ³la 

]ona non si presenta disturbata fuori norma´ 

resto del territorio comunale, troppo costosa per facilitarne l¶accessibilitj e troppo 

non si svolse pi� l¶attesa e sentita festa patronale di San Marco fu il 1965, 

un giornale locale proprio in quell¶anno ³

X̖ e̖

diversi gradi di perce]ione delle genti: chi ha l¶ha vissuto come una sciagura 

spalla su per una ripida mulattiera. Ciz che q indubbio q che l¶evacua]ione 

dieci anni fa non c¶q stato alcun intervento umano sugl

delle murature in pietra come cornice per la crescita dei rovi all¶interno delle 

antiche abita]ioni. Anche se secondo l¶amministra]ione 

che ³ruderi´, sembra esistere chi, ai resti di ciz che rimane in queste situa]ioni, gli 

recupero di questo patrimonio da parte di chi percepisce nei ³ruderi´ un valore di 
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poten]iale paesaggio di qualitj e qualcosa da far vivere un¶altra volta, in 

nell¶utili]]are, per esempio, materiale locale e di recuperare secondo l¶architettura 

± FRWR dell¶aXWUice
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Ma com¶q che sono tacitamente tutti d¶accordo su questo fronte? Esiste una 

ispetto al ³Che bello, stanno ristrutturando un¶antica fra]ione´. Per 

questione dell¶accessibilitj (sia economica che sociale) nel rifacimento di un 

ili]io? Se la risposta q: ³di chi se lo 

puz permettere´ ecco che il ³di chi q in grado di valori]]arne le rilevan]e storico

patrimoniali´ torna ad essere una lontana utopia 

Inoltre, un¶altra domanda che sorge spontanea riguarda il fine o gli scopi di questi 

i di vivere la fra]ione solo d¶estate? 

tempo, nel capitolo dedicato l¶indagine correrj parallela

¶aWWiYiWj agUicola
 

La seconda fascia tematica riguarda la lettura degli indi]i che raccontano l¶atto di 

un recupero agrario della campagna di Veglio. L¶agricoltura e l¶allevamento sono 
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insediandosi in paese e aprendo un¶a]ienda agricola, la quale principalmente 

paesaggio con una ³lente agraria´, capace di mettersi in dialogo con il territorio, 

media montagna dove l¶abbandono negli

difficoltosa un¶inversione di tenden]a. Ma q proprio questa sintonia instauratasi 

tra i µnuovi arrivati¶ e la fra]ione plurisecolare che q in grado di creare un patto di 
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±

±

una mera conseguen]a di questo agire, che il µfare bello il paesaggio¶ sia incluso 

in omaggio nel pacchetto o mera fonte di contributi finan]iari per l¶a]ienda 

i dei termini di equitj nell¶interrela]ione? 

lasciando essere l¶estetica una delle innumerevoli connota]ioni percettive di chi 
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L¶aspetto comunitario del riabitare che questa espressione sottende q un tema 

dell¶a]ienda ± FRWR dell¶aXWUice
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automaticamente comunitj, ma richiede l¶esisten]a di una rete di supporto, un 

Da quali elementi del paesaggio si puz quindi dedurre l¶esisten]a di uno slancio 

quest¶anno 6. Questa non banale crescita della popola]ione segnala una tenden]a 

di un¶attra]ione recipr

dove dei pionieri hanno gij ini]iato un qualcosa. Inoltre, c¶q da precisare che il 

l¶anno. Oltre a loro esiste un certo numero di persone

C¶q chi q un amico in visita una volta ogni tanto, ci sono 

futuri abitanti che hanno allestito un cantiere e c¶q anche chi rimane ospite per 

tempi lunghi o brevi per dare una mano in cambio di vitto e alloggio. L¶estrema 
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l¶elevata biodiversitj delle intera]ioni tra i soggetti. 

Quest¶ultima istantanea q leggermente pi� astratta rispetto alle precedenti perchp

fotografa una dimensione rela]ionale, percepibile all¶interno dei dialoghi tra gli 

uanto il ricercare l¶altro q necessitj? 

³La UicRmSenVa SaVVa aWWUaYeUVR Xn geVWR di 

YRlWa, aWWUaYeUVR l¶RVWeUia.´

questa reciprocitj? Un¶osteria a Veglio ancora non q stata ist

Veglio, q utile per meglio comprendere l¶interconnessione tra cura dei luoghi e 

cura delle rela]ioni interpersonali. Intenso in questa acce]ione, l¶abitare q slancio 
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CONSAPEVOLE DELL¶ABITARE

³Questo q u

eroso ed addolcito d¶acqua e vento.

mal s¶addice alla fretta 

sa che tutto passa e tutto lascia traccia.´ 

interpretativo che ne consegue, l¶individua]ione di elementi significativi q il 

io allo studio dei luoghi, l¶architettura puz avere un ruolo 

spiegano gli architetti Oneto e Conti: ³La gestione dello spa]io fisico q il segno 
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che lo caratteri]]a´  

perseguire, la coeren]a dell¶ereditj patrimoniale di Veglio all¶interno 

un¶analisi caratteriale dell¶architettura 

l¶architettura rurale non q che un ³i

´ 

Un ritorno alle ]one rurali, all¶abitare in fra]ioni storiche, non puz prescindere 

confronti delle stratifica]ioni storiche che hanno preceduto l¶odierno avvento di 

esente e passato denunciando l¶importan]a di averne coscien]a, specialmente in 

un contesto di recupero consapevole dell¶edificato storico fondato sulla capacitj 

si intende ciz che riguardo all¶insediamento q stato 

e l¶abitare: la 

che caratteri]]ava l¶utili]]o perpetuo degli edificati q stato ciz che ha 

abitanti con il loro paesaggio, ed q per questo che l¶insieme degli elementi 
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sistono diverse ragioni per cui la tradi]ione insediativa, matrice dell¶architettura 

paesaggi circostanti e le loro risorse. Quello che oggi verrebbe chiamato µdialogo 

con il paesaggio¶ era caratteri]]ato da una stretta interrela]ione delle comunitj 

della loro messa in opera. Lo studio del ruolo che l¶ambiente naturale ha 

nell¶influen]are lo sviluppo degli insediamenti umani non q un fenomeno 

fortemente dipendenti e determinate da fattori naturali quali l¶acclivitj dei terreni, 

idrici e la distribu]ione dell¶esposi]ione solare 

frutto di un adattamento ecologico dove l¶integra]ione tra le abilitj e le 

questa commistione avviene crea un ecosistema in cui l¶essere umano q una specie 
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ecologica, l¶a]ione dell¶abitare acquista un significato 

quasi primordiale, legato alla capacitj di insediamento e all¶utili]]o 

delle risorse. La componente culturale q invece legata pi� all¶attribu]ione di 

one dell¶habitat a costru]ione dei luoghi di vita 

consultare ³l¶immenso di]ionario´ sopracitato. 

L¶approccio pi� umanistico, lo stesso che il Codice dei Beni Culturali utili]]a ne

considerare il paesaggio come ³territorio espressivo di identitj´ e esso stesso 

³espressione dei valori culturali´ 

ragione per cui la consapevole]]a del valore patrimoniale dell¶architettura 

di potere ai cittadini, q quell¶autonomia che una 

come ³Chi vive nel paesaggio democratico ha piena possibilitj di partecipare, e 

a costru]ione al suo godimento´

democratici per ragioni contestuali ai periodi storici passati: l¶assen]a di una vera 

specifiche di costru]ione, ma era l¶ambiente a dettare la disponibilitj di

sito pi� adatto alla costru]ione; l¶estesa rete di abilitj manufatturiere permetteva 
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un¶indipenden]a dei singoli tale da poter ³arrangiarsi´, in primis da ricondursi ad 

una necessitj fondamentalmente legata all¶assen]a di deleghe ad imprese e

presente e al futuro dei luoghi in questione. Come accennato nell¶introdu]ione di

questo paragrafo, una conoscen]a dell¶

in un¶acce]ione pi� 

economiche. L¶abilitj di considerare l¶intervento odierno come continua]ione 

igen]e dell¶oggi con una 

che il prossimo paragrafo q dedicato all¶analisi degli elementi costitutivi della 

Veglio come lXogo SeU l¶abiWaUe: L¶aUchiWeWWXUa WUadi]ionale, gli 

Si q anali]]ato nel paragrafo precedente come l¶architettura q strumento di 

³i

aҒ ¶ ¶ ¶

¶ eҒ

´ 
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dell¶ar

sottolineare come quello che appare all¶occhio comune come un insieme compatto 

³un¶altra epoca´, q in

di accorpamenti distanti trecento anni l¶uno dall¶altro o di modifiche continue 

fonda conoscen]a d¶insieme, una 

la padronan]a d¶applica]ione di metodologie di lettura apposite come, per 

esempio, l¶analisi tipicamente utili]]ata anche dagli archeologi

lettura della stratigrafia muraria. Come gij accennato, in quest¶ottica il senso 

dell¶intervento sull¶edificio storico porta con sp il tentativo di essere 

o coerente con le condi]ioni contestuali dell¶oggi e rendendo fortemente 

In questo senso, Veglio offre l¶opportunitj di indagare una tradi]ione insediativa 

d¶Ossola. Si q gij discussa nella se]ione precedente come la po

dell¶insediamento fosse il primo carattere definitorio in quanto nucleo abitativo: la 

locali]]a]ione all¶ini]io della valle Antigorio segnala la sua voca]ione a 

dell¶insediamento e alla sua frui]ione plurisecolare sono le stesse che hanno 
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carro]]abile, generando cosu l¶abbandono della fra]ione. Appurato ciz, cos¶altro q 

comprensione del tessuto sociale e dello stile di vita degli abitanti. Per un¶analisi 

che permette di ricostruire il senso dell¶insediamento q necessario p

due distinti livelli. Innan]itutto, verrj presentato l¶abitato come sistema, come 

vegliese per un¶analisi pi� tecnicamente approfondita.

sull¶architettura ossolana 

e tutto quell¶insieme di edificati non 

appartenenti alla tradi]ione insediativa lacustre aventi nell¶antichitj coperture in 

dell¶Ossola risalgano all¶etj del ferro, ciz che q visibile ad oggi risale pi� 

Riprendendo una se]ione dell¶ortofoto presentata nello scorso capitolo, si puz 

ondo gli studi di Oliviero Tronconi sull¶architettura montana. 

L¶architetto in primo luogo afferma che ³il borgo montano, formato dall¶insieme 

tive´ 
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rilevante compatte]]a delle unitj volumetriche. L¶odierno desiderio di possedere 

un giardino intorno all¶abita]ione era al temp

intercorreva gij con l¶intenso lavoro nelle campagne. Infatti, edifici pi� lontani dal 

ita]ioni. Un¶altra caratteristica 

±

allungate e intricate vie di collegamento tra una curva di livello e l¶altra. I 

essere asse viario nell¶intricato reticolo del paese ma allo stesso tempo servire da 

principale si affacciavano gli edifici pi� antichi e alle estremitj di quest¶ultime 

sorgeva la chiesa. Anche questo elemento, con l¶oratorio di San Marco alla porta 

dell¶insediamento da un punto di vista caratteriale.

ß
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abitativo montano q costituito dall¶insieme di edifici la cui fu

dell¶uva e la produ]ione di vino, i lavatoi per il lavaggio di biancheria ed 

anche importanti indicatori sulla demografia di un tempo e dell¶organi]]a]ione di 

quest¶ultima. In particolar modo per i lavatoi era importante che fossero distribuiti 

ale che l¶approvvigionamento idrico fosse comodo a tutti gli abitanti, o 

passaggio agevolato. Ê importante sottolineare come l¶utili]]o comunitario di 

delle risorse, essendo stata l¶economia un fattore rilevante nelle scelte di paese.

A Veglio oggi il tentativo q quello di inglobare questi spa]i all¶interno della vita 

fun]ione attraverso l¶utili]]o come migliore forma 

del pane fresco le poche volte all¶anno.

Per quanto riguarda invece l¶analisi pi� dettagliato dei singoli elementi 

successione temporale e l¶appartenen]a a diverse epoche costruttive. Per integrare 

dell¶architettura montana 
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Ghesc, un¶altra fra]ione di Montecrestese 

singoli elementi, costruendone il pu]]le finale: nonostante l¶elevato numero di 
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La capriata cosu composta q denominata ³alla piemontese´: caratteri]]ata dalla 

certa elasticitj, evitandone l¶irrigidimento e lasciando un eventuale spa]io di 

in alte]]a l¶alta, chiudendo ermeticamente lo spa]io tra le due con una fascia di 

alce. Questa tecnica di chiusura permette alla falda ³superiore2 di svolgere una 

fun]ione di frangivento; dunque, l¶orientamento di quest¶ultima q preceduto da 

un¶attenta osserva]ione dei fenomeni atmosferici.

tinato all¶immaga]]inamento del 

fieno, o comunque a luogo di essica]ione. Questa destina]ione d¶uso aiuta a 
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comprendere anche l¶orientamento delle abita]ioni: solitamente il sottotetto si 

spa]io soleggiato nelle abita]ioni causz una ³rota]ione´ degli edifici costruendoli 

l¶accumulo di umiditj e la crea]ione di un¶importante discrepan]a tra l¶interno e 

l¶esterno della struttura. Inoltre, per garantirne la sanitj q fondamentale poter 

controllare periodicamente lo stato di salute della copertura dall¶interno; anche per 

± FRWR dell¶aXWUice

Il tetto q uno degli elementi pi� caratteri]]anti sia dell¶edificio, sia dell¶organismo 
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ulla storia dell¶insediamento: 

un¶infedele ricostru]ione oltre che apparire discordante, rischierebbe di prendersi 

Le trame murarie sono anch¶esse molto esplicative delle abilitj costruttive e de

tecniche adottate per l¶ottimi]]a]ione di risorse e for]e a disposi]ione. Nonostante 

l¶appartenen]a di determinati elementi caratteriali particolari a diverse epoche 

secco suggeriscono una messa in opera pi� distante nel tempo rispetto all¶utili]]o 

ll¶economia montana. Come si puz notare in Figura, spesso 

capita di incontrare muri con diversi secoli di differen]a accostanti l¶uno all¶altro, 

suggerendo un¶espansione e/o un accorpamento di pi� edifici. 

± FRWR dell¶aXWUice
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Anch¶essi hanno subito trasforma]ioni nel tempo: nel XVI secolo erano ampi e di 

di muratura a secco, o anche da materiale legante. Ê tipico di un¶epoca pi� tarda 

l¶usan]a di differen]iare il rustico dall¶abita]ione, attraverso l¶applica]io

pi� abbienti potevano permettersi il lusso di ³decorare´ attraverso uno strato 

± FRWR dell¶aXWUice
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quest¶ultime) sono traccia importante circa la colloca]ione temporale, in quanto 

solitamente smussate a mo¶ di triangolo per permettere una maggiore 

spallette di notevoli dimensioni sono riconducibili ad un¶epoca pi� antica, 

una ³cucitura´ con il proseguimento murario. L¶assottigliamento delle cornici di 

±
dell¶aXWUice 

± FRWR dell¶aXWUice
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loggiati erano degli spa]i interni all¶abita]ione, ma aperti su uno dei lati, 

solitamente quello sempre meglio esposto all¶irraggiamento solare, in quanto 

nel fatto che quest¶ultimi erano delle costru]ioni esterne 

all¶abita]ione, come fossero degli odierni balconi. Le strutture erano composte 

in un¶analisi delle diverse tipologie di scale presenti all¶interno del paese, sen]a le 
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Un¶altra componente strutturale dell¶edificio in cui prevaleva l¶utili]]o del legno 

Il camino invece rappresenta il cuore dell¶abita]ione, visto che la fun]ione sua 

primaria era quella di riparare la vita domestica dalle intemperie dell¶estern

L¶evolu]ione dei camini ha ini]io quando i fuochi venivano accessi 

semplicemente sul pavimento dell¶abita]ione (essendo essi in pietra). Nel 

poi verso l¶alto formando quelle che oggi sono comunemente riconosciute come 

canne fumarie, con comignoli all¶estremitj 

Tutti questi elementi non servono solo ad un¶ipotetica ricostru]ione della 

¶analisi q anche un utile spunto di riflessione 
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modifica di paesaggi presi in ereditj dal passato, e proprio per questo l¶intento di 

presentata prima un¶analisi generale della situa]ione degli immobili della 

condi]ione degli edifici proposto dall¶e[

Per quanto riguarda l¶analisi dell

cambiamenti, ma anche un¶analisi specialistica

L¶autore propose dunque un¶istantanea degli immobili di Veglio classificandoli in 
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museificare e ideali]]are l¶immagine di ³borgo´, ma indica piuttosto una 

accessibilitj economica non solo per una dilu]ione dell¶investimento nel tempo, 

Un¶altra

³declassato´, ma an]i questa categoria ha re
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l¶ ratorio o l¶astric utili]]ati per aggrega]ioni pi� o meno informali. 

Un¶altra nota alle riflessioni circa questo confronto riguarda l¶edificio 

ategoria ³edifici in buone condi]ioni´ fino a 

±

L¶immobile in questione, nella foto prima di essere recuperato, fu nel 1896 la casa 

quell¶i



 

 

 

59 

di intraprendere l¶ambi]ioso progetto di recupero della casa, tenendo traccia di 

tutta l¶evolu]ione del progetto sul suo blog 

di recupero q stato reso noto perchp si puz considerare come l¶innesco che poi a 

catena ha generato un¶esalta]ione dei fattori attrattivi di una possibile residen]a 

valoriali ad altri da parte di chi non solo ha creduto nell¶idea folle di ricostruire un 

tetto in piode sen]a l¶aiuto di una gru, ma ancora pi� che ha creduto che Veglio 

in cerca di aiuto o di consigli, un po¶ simbolo e un pz dimo

proprio o dell¶altrui paesaggio valoriale.
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fermati vista l¶intensa attivitj legata al loro studio di architettura a Domodossola 

l¶Ossola). Infatti, cons

ristruttura]ione dell¶immobile alle por

venisse avviata l¶attivitj estrattiva a nord dell¶agglomerato, la via principale di 

anche SURfeVViRnalmenWe dall¶
dall¶aWmRVfeUa di VegliR
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l¶accessibilitj maggiore data dalla strada carro]]abile il maggiore flusso d¶entrata 

arriva dal lato opposto, quello dell¶

L¶edificio in q

grande contenitore al cui interno esiste un¶omogeneitj di tutto quello che fu 

costruito prima dell¶avvento della modernitj, ma che an]i quello che vediamo 

±
dell¶aXWUice ±
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progetto di recupero non q tanto l¶esatte]]a storica della posa delle singole pietra, 

ma piuttosto ³

conseguentemente, che la tutela del territorio e dell¶ambiente si ponga come un 

´ 

dell¶esistente e una sua contes

imprescindibile per l¶avvio e l¶implementa]ione di una progettualitj su edifici di 
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modificare il corso dell¶intervento. Per esempio, durante l¶attivitj di cantiere 

proceduto con la forma]ione di un¶apertura par]iale tra le pietre, le quali 

L¶ ³appari]ione´ di questa colonna in legno ha modificato radicalmente la 

invece indicatrice dell¶esisten]a di un antico loggiato, una struttura quindi aperta, 

progetto intendeva concludere. Andrea all¶occasione 

ha affermato ³Quando si va ad intervenire sul monumentale, e questa casa q di 

fatto un monumento, q necessario dare la prioritj alle emergen]e´ (Andrea 

d¶uso delle singole stan]e in corso d¶opera e riconsegnando all¶antico loggiato la 

n]ione nei confronti del luogo d¶intervento: il 

Bol]oni ³L¶idea progettuale del costruttore, anonimo

dall¶analisi dello spa]io individuato per l¶edifica]ione, dai vincoli che tale sito 

imponeva, dalle dimensioni dell¶oggetto architettonico da costruire, dalle esigen]e 

dell¶abitante in rela]ione alle effettive possibilitj di trovare 

caratteristiche implicite´ 

resi palesi da un¶approfondita conoscen]a e uno studio di dettaglio. Anche

predisposi]ione nell¶accettare le condi]ioni offerte e sapere riconoscere nel 

territorio la contestualitj dell¶utili]]o delle risorse da esso proposte ed essere in 
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con quello che viene definito risanamento conservativo attento all¶impatto 

¶immobile e tutelandone il valore storico e culturale 

inserisce all¶interno della rivitali]]a]ione dell¶inte

frui]ione non solo dell¶immobile, ma di tutto il contesto paesa

necessitj di una visione integrata dell¶interconnessione tra recupero del singolo 

e recupero della vita comunitaria dell¶intera fra]ione e voca]ione 

confronti delle aspira]ioni della popola]ione, la quale avrj l¶opportunitj di 
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modo spontaneo nella fra]ione, si inserisce all¶interno di una conce]ione di 

eidegger ³Costruire, abitare, pensare´ in cui viene 

affermato che ³solo se si ha la capacitj di abitare si puz costruire´ 

, questo progetto ne q l¶esplicita]ione: in questo caso, il mate

legato all¶identitj di un territorio, sottolineando come la costru]ione e il recupero 
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valoriali sensibili all¶importan]a di avere tra le mani un patrimonio di cosu alto 

passato, ma diventa un¶opportun

oltre che una profonda conoscen]a, della storia e dell¶architettura locale. Le scelte 

progettuali, come per esempio l¶uso di materiali tradi]ionali e la preserva]ione 

e una forte sensibilitj nell¶approccio. Come si q visto, per esempio, le scoperte 
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pi� ampia che fa tesoro dell¶importan]a di un approccio sostenibile e rispettoso 

L¶utili]]o di materiali locali e la valori]]a]ione delle 

favorendo un¶architettura che sia ad ogni modo pragmatica nell¶applica]ione e 

Da un punto di vista sociale infine, come affermato, l¶ini]iativa di Arianna e 

litano la condivisione e l¶intera]ione 

dall¶altro promuove una cultura della partecipa]ione attiva, essen]iale per il 

raffor]amento dei legami sociali e l¶integra]ione di eventuali nuovi residenti.

patrimonio architettonico attraverso la pratica dell¶abitare possa avere molte 
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sfaccettature. Le trasforma]ioni in corso rappresentano un¶opportunitj per 

coesione comunitaria e l¶innova]ione architettonica. Attraverso interventi 

come l¶abitare sia una pratica fondamentale per rispecchiare, rinvigorire e 

ritracciare l¶essen]a di un luogo. 
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L¶ATTIVIT¬ AGRICOLA COME PRESIDIO 

³

´

Il UXolo dell¶agUicolWXUa nella coVWUX]ione dei SaeVaggi

Per richiamare ad uno dei maggiori esperti in ambito di storia dell¶agricoltura in 

agrario coincideva con ³quella forma che l¶uomo, nel corso e ai fini delle sue 

paesaggio naturale´ 

storico dell¶agricoltura emergono diverse dimensioni dei paesaggi agrari come 

dall¶essere umano e quindi sottende che il soggetto modificante non solo ha una 

il paesaggio stesso ha un proprio ³potere deicisionale´. Infatti, non q solo l¶uomo 
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alla propria forma e struttura. Sta poi a quel ³coscientemente´ rece

In quest¶ottica il discorso si amplia sull¶essere umano come parte dell¶ecosistema 

dell¶agro industria intensiva, l¶essere umano puz essere un fattore di beneficio 

± FRWR dell¶aXWUice
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aree aperte di montagna: sen]a l¶attivitj agricola dell¶uomo, tutti gli spa]i aperti 

presenti sul territorio e la biodiversitj all¶interno degli ecosistemi. 

L¶ecologia del paesaggio insegna infatti che pi� la diversifica]ione del paesaggio 

q elevata, pi� l¶ecosistema q i

attraverso l¶identifica]ione di

l¶intervento agrario dell¶uomo puz avere risvolti molto diversi: da un lato, l¶uomo 

puz essere un fattore distruttivo nei confronti dell¶ecosistema, si pensi per 

infestate di pesticidi. Dall¶alto lato invece puz essere attore arricchente di 

biodiversitj, contrastante l¶invasione del paesaggio del selvatico e custode di 

mosissimi µpaesaggi del Trentino¶ che per la maggioran]a non 

paesaggio naturale a fini di produttivitj agricola sono quindi: quando l¶essere 

ano diventa una specie invasiva e nociva per l¶ecosistema? Quali invece sono 

le prerogative per cui l¶essere umano puz portare beneficio alle altre specie 

comprendere lo spa]io e quindi la pruden]a nell¶approcciarsi ad esso, la 

Oltre a ciz, q plausibile che si tratti anche della misura dell¶intervento agrario, che 
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territoriale. L¶equilibrio produ

capacitj dell¶ecosistema di rigenerarlo, alt

l¶intervento agricolo dell'uomo sugli ecosistemi preesistenti, tenendo conto anche 

dell¶importan]a degli aspe

delle scelte politiche che possono celarsi dietro ad un¶a]ione di presidio 

l¶agroecologia, citato in veritj come 

viste le strette interconnessioni che tengono insieme l¶attivitj 

agricola con l¶intero processo di ripopolamento della fra]ione. 

Da questo punto di vista q ancor pi� semplice introdurre un¶analisi del ruolo che 

ha l¶agricoltura quando si tratta abitare, o

Quale rapporto l¶agricoltura permette di creare con il territorio? Quale ruolo 

svolge l¶organi]]a]ione agricola nel processo di territoriali]]a]ione? 

l¶identitj intrinseca dei luoghi. Un po¶ come q gij stato anali]]ato per la questione 

architettonica, quando un¶a]ione comprende le fun]ioni pi� ³primitive´ della 

e l¶essere presenti su un territorio: quest¶importan]a di riconoscimento a fini 
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riconoscere un buon appe]]amento di terra come l¶ideale per il pascolo 

approvvigionamento idrico o alla praticitj della locali]]a]ione. Sen]a un¶attenta 

un¶a]ienda agricola, non puz che condurre ad una diminu]ione dell¶efficien]a, 

Se si decide non solo di µfare i contadini¶, ma di µessere contadini¶ bisogna che nei 

luoghi ci si viva. Quello dell¶agricoltura q un mestiere di c

lontano dalle conce]ioni di case vacan]e vuote per nove mesi all¶anno. 

rendendo cosu l¶organi]]a

racconto dell¶esperien]a dell¶A]ienda Agricola 

costruire fondamenta molto solide, mantenendo nonostante ciz un¶elegante 
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Per questa ragione, prima di inoltrarsi nell¶introdu]ione del percorso intrapreso da 

agricolo storico di Veglio, un¶analisi quanto pi� pertinente di ciz che q stata la 

nostalgica ai ricordi µdi una volta¶, ma piuttosto vuole essere una por]ione 

L¶aWWiYiWj agUicola VWoUica di Veglio: colWiYa]ioni, SUodoWWi e 

Gra]ie ad un¶attenta ricostru]ione svolta dallo storico Don Tullio Bertamini, gij 

Montecrestese, q stato possibile ottenere un¶ampia panoramica pi� in generale 

sulla storia agricola della Val d¶Ossola. Pi� nello specifico Eraldo Antonini, 

tradi]ioni storiche dell¶agricoltura, citando non solo l¶importan]a socioeconomica 

dell¶attivitj agraria ma anche sottolineando la vasta diversitj di colture che 

AgUicRlWXUa e PaeVaggiR AgUaUiR dell¶OVVRla

competen]e tecniche dell¶autore sia un quadro relativo alle specifiche culture 

presenti, sia di conseguen]a, ³una parte della vita sociale ed economica del

d¶Ossola´, perchp come ricorda Annibale Salsa, le attivitj agricole nei paesaggi 

concernenti l¶agricoltura, specialmente durante momenti storici in cui il lavoro 
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libro di Antonini, permettono di avere un¶idea generale delle colture presenti in 

Regno d¶Italia con finalitj di monitoraggio agric

esiste un¶analisi ad hoc svolta dall¶agronomo Alessandro Viscardi, il quale ha 

ricostruito tramite l¶analisi dei catasti storici e attenti s

destina]ioni d¶uso dei terreni, permettendo di avere un quadro generale 

dell¶utili]]o agrario in percentuale tra seminativi, boschi e pascoli; infine, per 

hanno vissuto a Veglio fino al suo completo svuotamento, quindi fino all¶ini]io 

degli anni ¶60, gra]ie alle loro testimonian]e q stato possibile avere una 

un confronto odierno, l¶estrema estensione dello utili]]o agrario vegliese. Questa 

transdisciplinare e l¶elevata possibilitj di modalitj di lettura del paesaggio. 

l¶economia locale e per la sopravviven]a delle persone. Fin da questo periodo la 
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l¶inverno impedisse ad altre colture di maturare. Le farine erano inoltre ricavate 

rtantissimi per l¶economia locale: i castagneti, 

Ovviamente, dal 700 in avanti l¶introdu]ione 

l¶alimenta]ione delle famiglie. Non mancavano fagioli e rape ad integrare il 

fabbisogno e, viste le altitudini, l¶olio era ricavato dalle noci piuttosto

Queste colture si sono tramandate fino all¶avvento della modernitj e del 

l¶esisten]a di una fase storica in cui si mantennero, a gran fatica, entrambe le 

±
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vengono ulteriormente confermate dall¶analisi effettuata dall¶agronomo forestale 

i redatto al fine di poter utili]]are i terreni per le attivitj dell¶a]ienda 

. Qui vengono riportate l¶elabora]ione cartografica e la 

tabella riassuntiva delle percentuali ricavate dall¶analisi catastale effettuata su un 

particolaritj da notare q l¶assen]a di grandi numeri nella suddivisione percentile, 
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prato o al pascolamento non implicava necessariamente l¶assen]a di alberi da 

permetterne la pi� prossima fruibilitj. La coltiva]ione delle castagne era anch¶essa 

appe]]amenti ad essa dedicata si trovavano per lo pi� µal di sopra¶ 

che l¶economia moderna chiamerebbe settore primario. Questo era dovuto 

sostentamento: prima dell¶avvento dei

valle, l¶autoprodu]ione di cibo e il marginale commercio di alcuni prodotti come 

vino o burro era ciz che manteneva in vita le famiglie. Inoltre, l¶imperativo alla 

one logistica: vista l¶assen]a di 

meccani]]a]ione e la difficoltosa gestibilitj dei terreni impervi, l¶agricoltura 

l¶identitj stessa del luogo. I lavori agricoli erano anche momento di raccoglimento 

per una necessitj di aiutarsi costantemente ad alleggerire l¶altrui immensa mole di 

non era che una conseguen]a all¶impossibilitj del singolo di far f

dettata da contingen]e contestuali. Per meglio capire quest¶afferma]ione 
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L¶esisten]a di questi legami, specialmente con la terra a cui era stata dedicata la 

non solo per una continua]ione nell¶approvvigionamento, ma anche per un non

diminuendo gradualmente con il passare dei decenni, forse per l¶assen]a di un 

economica di sopravviven]a (l¶integra]ione al reddito provvista dalle fabbriche 

guente riconquista da parte dell¶incolto q palesemente osservabile dal 

confronto di due immagini: la prima, un¶ortofoto 

scattata nel 1956 da aerei svi]]eri, testimonia l¶estensione della campagna di 

Veglio negli anni ¶50, mentre la seconda, risalente al 2

la situa]ione q cambiata nuovamente. Come gij accennato nell¶introdu]ione, nel
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agenti attivi di un¶inversione di tenden]a attraverso la 

un¶a]ienda agricola dedicata principalmente al pascolo caprino. Il prossimo 

agenti trasformatori di paesaggio, alla forma]ione dell¶A]ienda Agricola e 

l¶organi]]a]ione spa]iale degli appe]]amenti.

L¶A]ienda AgUicola 
 

³Eh Vi SeUchp il SaeVe eUa in URYina WRWale, adeVVR Sian SianinR... IR nRn andaYR 

Xn bell¶effeWWR´ 

si ottantenne, q in grado di avere un¶ampia panoramica 

secondo dopoguerra, in seguito il graduale declino dell¶utili]]o delle campagne e 

l¶esperien]a di Cpline e David q cosu emblematica. Il loro desiderio di aprire 

un¶attivitj facendo il mestiere che li appassiona ha combaciato perfettamente con 

un villaggio che, come specificato prima, l¶uomo ha subito interpretato come 

ideale per l¶agricoltura. Oggi come allora, la capacitj di sap

credibile e in intensa sintonia con i dintorni. Infatti, l¶idea progettuale di Celine e 

con la loro visione di a]ienda agricola ideale, dall¶altra un terreno culturalmente 
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tali]]are la linfa abitativa del paese. L¶

quindi il risultato di un¶affinitj elettiva tra la visione delle persone e la voca]ione 

tendere l¶orecchio ed adeguarsi al luog

dell¶a]ienda. Per poter permettere la comprensione del percorso evolutivo di 

± FRWR dell¶aXWUice



 

 

 

83 

avrebbe potuto coincidere con Veglio. Per questo ³periodo di prova´ Andrea ha 

le cose fluirono in modo talmente naturale che per l¶in

tutto ciz con la ferma inten]ione di restare. Durante l¶intervista condotta per la 

presente ricerca, alla domanda: ³Come mai avete scelto di restare?´ Cpline ha 

risposto: ³Perchp non c¶era motivo di non restare´ (Cpline, intervista nr 4, 18 

maggio 2024). Questa risposta, solo in apparen]a ermetica, sottende l¶esisten]a di 

an]itutto, per dei raga]]i abituati all¶esclusivitj del privatismo svi]]ero, avere 

qualcosa di impensabile; inoltre, l¶aver conosciuto Arianna e Andrea non era solo 

di avere un supporto µlocale¶ per la ricerca dei proprietari delle 

particelle orami polveri]]ate di un paese disabitato da anni o per un¶integra]ione 

culturale fatta di contatto diretto con l¶autoctono, ma si trattava anche di 

patteggiare reciprocamente l¶

un¶idea progettuale che come punto di parten]a avesse l¶accetta]ione del luogo di 

forma]ione dell¶a]ienda agricola da un punto di vista strutturale, finan]iario e 

a struttura l¶idea di scegliere la capra come 
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dall¶altro lato le capre erano anche un¶ottima op]ione per poter produrre latte e 

integra]ione all¶attivitj di mantenimento degli spa]i aperti l¶A]ie

estremamente efficienti nel µripulire¶ anche tutto ciz che viene scartato dalle 

uest¶ultime, ma garantendo un¶uniformitj nella riprodu]ione di specie erbacee 

quanto implicava l¶affondo verso lunghi iter burocratici fatti da compila]ione di 

permettendo la presenta]ione di un¶istan]a 

ciz l¶a]ienda ha pensato essere una buona idea partecipare ad un bando PSR per 

ficio. L¶inaugura]ione di 

quest¶ultimo, avvenuta il 24 mar]o 2024 q stato un evento comunitario molto 
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Per poter raccontare pi� nello specifico le varie sfaccettature dell¶A]ienda 

cercherj di ricostruire la ragion d¶essere e il percorso di reda]ione del progetto di 

possibile trasformare la destina]ione d¶uso delle singole particelle catastali da 

suddivisione delle aree pascolate attorno al paese. Infine, l¶ultimo sottoparagrafo 

sarj dedicato ad un¶analisi delle diverse sfaccettature dell¶impatto che il
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ell¶intento di non lasciare decidere al caso le forme future 

legata ad una destina]ione d¶uso delle particelle catastali non abilitante al pascolo 

un cambio su carta della loro finalitj normativa, pi� precisamente dall¶esistente 

³bosco´ alla dicitura di ³pascolo´. Questa questione int

d¶uso, era necessario che i proprietari di tali particelle fossero d¶accordo, con 

dimensioni delle fra]ioni medie dell¶Ossola) coinvolgimento degli individui i cui 

nominativi erano presenti sui catasti. Quest¶a]ione, resa possibile dall¶estesa

di conoscen]e di Andrea, q stata d¶incredibile successo in quanto caratteri]]ata da 

un¶esternalitj positiva legata alla possibilitj di Cpline e David di raccontare il loro 

organi]]ano µla cena dei proprietari¶, un momento di convivialitj per riconoscere 
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abbandono dell¶abitato e delle attivitj 

scopo principale del progetto era quello di presentare un¶istan]a per il recupero 

passaggi sopra indicati. Qui di seguito viene riportato in calce l¶indice della 

rela]ione tecnica come panoramica generale del lavoro svolto e l¶elenco degli 

e della presenta]ione d¶istan]a per il recupero 

agricolo: una progettualitj non puz infatti prescindere da un¶attenta e approfondita 

rilevate sottolineare come l¶analisi preliminare non sia monotematica, ma sia una 

prova che la poliedricitj dell¶analisi paesaggistica q in un
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Individua]ione cartografica dell¶area per la quale si 

aҒ

Analisi dell¶assetto colturale del territorio precedente all¶insediamento 

di cenosi boschive d¶invasione 
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diversifica]ione nella tipologia di fonti utili]]ate e quindi anche l¶abilitj di saper 

discernere la strumenta]ione adeguata alla comprensione all¶elabora]ione e alla 

restitu]ione dei dati anali]]ati, come dimostrato dall¶elenco d

la forte rilevan]a dell¶analisi paesaggistica, nel corrente 

insistere su questo aspetto. Inoltre, lo scopo dell¶elaborato q quello di riportare le 

se]ione analitica (per quanto, si ribadisce, rilevante), ma l¶attua]ione del 

Per queste ragioni gli allegati riportati saranno l¶Allegato 3.2,

realisticitj dell¶ortofoto permette di avere un¶idea del quantitativo di bosco in fase 

di diradamento e l¶Allegato 7 mostrante la corografia di piano e quindi la 

recupero ancora in corso, verrj presentata un¶ortofoto scattata in data 4/04/2024 

superficie d¶intervento: il totale ammonta a 8,37 ha suddivisi in quattro fasi 

Con il confronto con l¶ortofoto dell¶aprile 2023 sono identificabili le ]one che 

dell¶abbandono delle attivitj agricole. Ê infatti necessario 
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L¶intervento della figura del tecnico ha dato un grande contributo alla 

approfondite del forestale in questione hanno permesso un¶analisi dettagliata delle 

piano di pascolamento fun]ionale, il quale rispettasse le richieste d¶equilibrio 

l¶a]ienda, tenendo sempre in considera]ione la 

disponibilitj di risorse economiche e umane di un¶a]ienda in neoforma]ione. 

ultimo aspetto rilevante riguarda la sele]ione da parte dell¶animale 

delle specie vegetali preferite: gra]ie al compartimento dei pascoli all¶interno di 

un¶ingestione pi� omoge

Riprendendo l¶intervista con David, molti di questi vantaggi vengono espressi 

ll¶ ³eterna primavera´ dei lotti, alla lotta 
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base alla disponibilitj d¶erba. Tuttavia, per ammorti]]are il costo di un pastore e 
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Un¶ulteriore ragione trova riscontro con un adattamento alla morfologia dei 

terreni e ai confinamenti territoriali: l¶oneroso lavoro di allestimento dei recinti

livitj, come dirupi o muri di roccia o la presen]a di corsi d¶acqua. 

cambio della posi]ione del gregge avviene all¶incirca ogni 5/7 giorni. Questa 

l¶erba giovane arriva contemporaneamente in 

giovane per supportare la fase di latta]ione pi� produttiva dell¶anno q necessaria 

produrre sempre meno latte (fino a giungere all¶asciutta), i turni sono pi� lunghi, 

diminuisce, vista l¶improduttivitj di latte degli asini. Questi animali vengono 

giustificata (oltre che talvolta per l¶autoconsumo di c
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passaggio, in modo da ³pulire´ le restan]e delle precedenti. Inoltre, la contingen]a 

termine dell¶a]ienda uno sviluppo pi� verticale della gestione dei pascoli: 

trattandosi di un¶a]ienda di media montagna, la presen]a di ampi versanti a cui 

gere come risorsa pascolativa q presa in considera]ione anch¶essa come 

vegetativi presenti a diverse altitudini. Ovviamente quest¶ipotesi avrebbe delle 

implica]ioni molto differenti rispetto allo stato attuale dell¶a]ienda (come, per 

La diYeUVifica]ione dell¶imSaWWo VXlle dinamiche WeUUiW
dell¶a]ienda agUicola

La seguente se]ione q dedicata ad un¶analisi multi tematica dell¶impatto che 

l¶a]ienda agricola ha sulle dinamiche territoriali in cui q coinvolta. Questa 

e valoriali che il paesaggio prende forma. Inoltre, l¶impatto dell¶a]ienda va oltre 
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Proprio per queste ragioni q possibile definire il contesto dell¶a]ienda come 

agroecosistema. Secondo l¶ecologista agricolo britannico ConZa\ ³Gli 

agroecosistemi sono sistemi ecologici modificati dall¶essere umano per produrre 

rodotti agricoli [«] La loro complessitj deriva principalmente 

dall¶intera]ione di processi socio economici e processi ecologici´ (ConZa\ 1987). 

ttivi degli agroecosistemi sia proprio l¶aumento 

del ³social value´ (fun]ione dei beni e dei servi]i prodotti, la loro rela]ione ai 

produ]ione di quest¶ultimo, una popola]ione smet

Coerentemente con la teoria dell¶articolo, l¶A]ienda Agricola 

paesaggistico: osservabili con un confronto tra un¶immagine satellitare del 

2013 e un¶ortofoto 

rivitali]]ando al contempo l¶intera fra]ione

uarda la prima tipologia d¶impatto, si q voluto confrontare 

visualmente il cambiamento dell¶estensione della copertura boschiva nella ]ona 

evolvendo verso un¶apertura sistemica 

quella degli anni ¶50 presentata a pagina 10. Tuttavia, q doveroso demarcarelo 
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all¶ingrassamento dei prati ed a una produ]ione quanti

facilitino l¶impollina]ione di fiori e piante.

L¶impatto meno visibile a colpo d¶occhio, ma palpabile attraverso il contatto 

ini]iato dichiarando che una proprietj dell¶agroecosistema consiste nel generare 

ttivitj dell¶a]ienda agricola consiste 

innan]itutto nell¶essere stata ente trainante di un processo di ripopolamento di una 

non con un progetto concreto di a]ienda agricola. Oltre a ciz, l¶ini]

problematica della frammenta]ione fondiaria q risultata essere un¶occasione per 

Un altro aspetto legato all¶impatto sociale viene veicolato invece dal consumo e 

dalla commerciali]]a]ione dei prodotti dell¶a]ienda. Per Cpline e David q di 
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territorio. L¶importan]a della sensibili]]a]ione al consumo critico e consapevole 

attraverso al crea]ione di neo ecosistemi all¶interno di un progetto di riqualifica]ione di aree 

un¶a

¶esperien]a di collabora]
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allargata dell¶importan]a della produ]ione di alimenti di qualitj, la quale include una 

¶a]ienda

attraverso l¶attiva]ione di

Questa missione trasversale mostra l¶importan]a di coinvolgere la ³popola]ione

consumatrice´ rendendola

popola]ione e l¶atten]ione nei confronti di tematiche ambientali ed ecologiche
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³CRme nella Sagina di Xn libUR, anche nelle nRVWUe maSSe il maUgine q TXeVWR 

TXalche WUaccia di fXWXUR´

³CRVa VeUYe SeUchp i SaeVi YiYanR?

SeUYe che ci Vi YiYa!´ 

Si q anali]]ato nelle se]ioni precedenti come il recupero dell¶attivitj agricola da 

una parte e il restauro del patrimonio architettonico dall¶altra siano state alla base 

profondo senso del luogo ed inten]ionalitj nei suoi confronti. L¶intera]ione tra gli 
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lavoro. Si q gij sottolineata pi� volte l¶importan]a e la ragione dell¶indagine al 

socialitj nei processi di ripopolamento, per poi avere un quadro d¶insieme che 
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generare un¶autonomia pi� estesa 

Le rela]ioni con l¶altrove 

concordan]a di visioni all¶

quanto la ³festa di casa´ q una 

dell¶ottimi]]a]ione degli spa]i e 
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dell¶avvenimento e un approfondimento pi� discorsivo sui punti chiave emersi. 

un¶a]ione collettiva 

all¶Oratorio. Questo significa che l¶ultimo tratto di mulattiera, esclusivamente 

trasloco, c¶q stata quindi la 

sapendo che un¶elevata mole di manodopera sarebbe stata giovale a tutti. Infatti, 

nel giro poco pi� di un¶ora tutto era stato trasportato dal veicolo all¶abita]ione. 

estesa rete di contatti indicendo delle ³Giornate di lavoro´ a cui volontariamente 

si poteva partecipare, permettendo cosu di concludere l¶opera in circa una 

dell¶a]ienda in primavera diventa 

per diversificare l¶intera]ione e il 

fertile in un¶aperta lettura 
l¶utili]]o degli spa]i della 

fra]ione: l¶Oratorio sconsacrato 

l¶abitare in luoghi
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aiuto all¶interno di una comunitj sia fondamentale per far 

2

o, ma q anche vero il contrario: l¶aiutarsi, oltre che 

architetti in forma]ione per un mese. Gli ospiti ³ripagavano´ la loro permanen]a 

con forme d¶aiuto alla quotid

significativitj dell¶esperien]a q stata fonte di spunti inter

parti. Avere l¶opportunitj di ospitare qualcuno all¶interno della propria abita]ione 

vero che la loro presen]a ha portato con sp visioni estranee rispetto all¶occ

                                                        

, come gij introdotto nell¶introdu]ione, 

rurale, molto affine alla realtj di Veglio, in vivo fermento gra]ie all¶arrivo e alla presen]a di soggetti 
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nonostante la scelta di vivere in un¶area marginale, ma che an]i, lo scambio 

continuo e l¶accoglien]a di nuovi volti e nuvole di pensiero sarebbe stato per loro 

mas, ha affermato come per lui, l¶aver partecipato a 

una di queste giornate q stato quasi come un¶epifania: ha detto che proprio in 

quell¶occasione ha capito il senso di ³far parte di una comunitj, sensa]ione 

on conosci neanche i tuoi vicini´ 

esiste una concordan]a di visoni per cui l¶atten]ione alla gestione sensibi

nell¶impegno dedicato dalla comunitj all¶organi]]a]ione della festa patronale 
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della fra]ione o nell¶evento musicale proposto presso l¶Oratorio di Veglio. Queste 

anno perz genesi differenti: se da un lato c¶q 

storicitj quasi simbolica, dall¶altro emerge invece una presa di posi]ione verso 

dere un¶offerta culturale in un luogo dove 

paese attraverso l¶apertura delle porte della fra]ione e una viva accoglien]a, 

ma che cerca di ridefinire una propria attualitj, si ricorda come l¶ambito 

tratti in ogni caso di un ³momento di costru]ione delle identitj locali ed event

elementi, fra tradi]ione e innova]ione´ . L¶organi]]a]ione del 

concerto presso l¶

quello di espandere l¶offerta culturale creando un ponte anche con forme nuove di 

³tradi]ioni locali´, ma che ha trovato la sua for]a in un ripensamento e in una 

reinven]ione degli spa]i a disposi]ione, in modo che potessero anch¶essi essere 

del bene architettonico in questione (l¶Oratorio). Quello che emerge da ques

dell¶aggrega]ione che rivitali]]a la quotidianitj degli abitanti e la loro voglia di 
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quali accadono con un¶intensissima frequen]a, 

cui q stato cotto allo spiedo un capretto dell¶A]ienda 

della vita rurale), ma anche in modo un po¶ pi� sotteso, un festeggiamento della 

L¶ultimo dettaglio da specificare ha a che fare, pi� che con un caso specifico, con 
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spontanea e pragmatica dell¶approccio vegliese alla vita comunitaria accidentale. 

L¶esempio di questa solu]ione adottata porta a riflettere anche sul carattere 

collaborativi. L¶elemento della cittadinan]a attiva viene sottolineato in quanto, 

importan]a per porre le basi di uno sviluppo sostenibile in quanto ³s aҒ

aҒ aҒ
´(Consiglio d¶Europa 
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processo identitario in rela]ione con i paesaggi della quotidianitj, l¶eserci]io della 

all¶interno della c

andare a formarsi per continuare a valori]]are l¶ini]iativa personale come 

Per tirare le fila di quest¶insieme di fatti, episodi, dedu]ioni e ipotesi si puz 

nell¶accostame

riconoscimento dell¶altro q una componente fondamentale per l¶inclusivitj e la 
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democraticitj del paesaggio, in quanto nell¶altro si possono trovare spunti, aiuti, 
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ripopolamento di un¶antica fra]ione ossolana attraverso l¶interpreta]ione delle 

dell¶elaborato, la fra]ione di Veglio di Montecrestese, q stata in questa sede una 

all¶ampia tematica del riabitare la montagna di me]]o, presentandosi come una 

drastico spopolamento e moralmente accusativo ³abbandono´. 

L¶importan]a di cambiare la scala di indagine q nata proprio dalla volontj di 

ingrediente fondamentale e una decisione strategica nell¶approccio per poter 

sterile ed ermetico q emersa in concomitan]a anche un¶altra necessitj: quella di 

attraverso una riscoperta dell¶abitare in modo diverso e pi� legato ai territori. 
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esistente a supporto dell¶empiricitj delle osserva]ioni di ogni singola 

cambiamenti visibili in superficie. Vista l¶inesauribile poliedricitj della questione 

possibile, l¶incontro con le forme del paesaggio q avvenuto per aree tematiche, 

Nella se]ione dedicata all¶approfondimento circa il recupero del patrimonio 

architettonico q emerso come un¶attenta lettura e conoscen]a delle abita]ioni 

di una consapevole]]a abitativa intrinsecamente legata all¶identitj di un territorio. 

nel µsapere locale¶. Qual q allora il ruolo di c

nuovamente vita, adattandolo alle esigen]e dell¶oggi, rimanendo sempre con un 

le insenature delle trame murarie e con l¶altro verso le necessitj, i cambiamenti e 
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le sfide che si presentano. Ecco, quindi, che l¶intervento sul patrimonio oggi non 

escindere un¶estesa conoscen]a della materia, una profonda sensibilitj nei 

quest¶ultima.

applicata alla territorialitj contestuale, una sensibilitj decisionale d¶intervento e 

un¶innova]ione agile ne

luogo, l¶ambito ambientale, quello pi� intuitivamente legato all¶agricoltura, ha 

manifestato cambiamenti significativi gra]ie al reinserimento dell¶attivitj 

pascolativa effettuata con un¶atten]ione particolare agli ecosistemi esistenti e alle 

dimensioni dell¶intervento, chiedendosi e lasciandosi ispir

un¶idea diversa di a]ienda agricola e una prospettiva nuova in ambito agrario. Si q 

sumatori, i quali se pi� consapevoli sono anch¶essi parte 

q stato reso pi� che palese il ruolo che l¶a]ienda ha potuto avere nell¶attiva]ione di 

Veglio. L¶interse]ione tra elementi distintivi nell¶approccio e ambiti in cui 

l¶a]ione ha avuto un forte impatto racconta il formarsi una maglia di 
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L¶importan]a della coesione sociale q emersa nell¶ultima se]ione, dove si q reso 

³del buon vicino´ da seguire alla lettera, ma che piuttosto le forme di 

legate ad un¶accetta]ione spontanea dell¶imprevedibilitj delle successioni di 

ambiguo perchp diversificato. Quello che racconta l¶esperien]a di Veglio q che il 

visione d¶insieme che lega affonda le sue radici in una profonda coscien]a di 

opera. Quindi non q tanto l¶a]ione in sp a determinare il virtuosismo di questo 

che gij c¶q

l¶estro individuale, ma piuttosto l¶identitj fluida del luogo stesso. Il recupero di un 

edifico storico, la produ]ione di beni alimentari di qualitj, l¶organi]]a]ione della 
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risposta. Innan]itutto, quello che viene spontaneo chiedersi q l¶estensione della 

infraterritoriale per alleggerire l¶eroicitj di situa]ioni

Un¶altra grande tematica che non q stata tratt

compito di supportare queste realtj. In che modalitj un¶isti

percepite come antagoniste alla loro propria ³normale amministra]ione´?

Un¶ulteriore tematica che non q stata volutamente affrontata, ma che 

richiederebbe un¶estesa riflession

all¶interno di questi processi di trasforma]ione. In che misura e in che modalitj q 

tj dell¶ini]iativa progettuale e imprevedibilitj 

definibile e troppo indefinito per potersene fare un¶idea chiara a riguardo. 
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stesso, nell¶ottica di generare luoghi vivibili sul lungo termine. Ma quanto q 

fabbisogno energetico della comunitj o l¶eventuale organi]]a]ione per rispondere 

contesto, che ruolo potrebbero avere strumenti come un ³piano regolatore 

fra]ionale´ redatto in modo partecipato o l¶istitu]ione di gruppi di lavoro volti a 

richiederebbe un¶ampia ricerca a livello di facilita]ione dell¶immagina]ione di 

multidimensionale e polifun]ionale in rela]ione all¶eterogeneitj del processo 

confronto continuo con l¶altrove. Ciz che q stato presentato come punto di for]a di 

contingen]e dell¶oggi.

attraverso un¶investiga]ione puntuale e un¶immersione cognitiva in esso. Ecco 
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PianWe, AgUicRlWXUa e PaeVaggiR AgUaUiR dell¶OVVRla

L¶IWalia SURfRnda: dialRghi 

SeU UiabiWaUe l¶IWalia

AbiWaUe mRlWR in alWR: le AlSi e l¶aUchiWeWWXUa
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l SaeVaggiR ³demRcUaWicR´ cRme 

±

l¶IWalia

Consiglio d¶Europa. 2000. 

²²²

dell¶agUicRlWXUa nella cRVWUX]iRne dei SaeVaggi in TRVcana

±
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CRVWUXiUe in cielR. L¶aUchiWeWWXUa di mRnWagna. SWRUie, 

L¶aUchiWeWWXUa WUadi

nVediamenWR dimenWicaWR in Val d¶OVVRla

abbandRnaWR in Val d¶OVVRla

dell¶inWeUYenWR cRnWenenWe gli 
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L¶aUchiWeWWXUa mRnWana: WecnRlRgie, YalRUi ambienWali e 

±
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