
COME lAVORARE 
SUL TERRITORIO 

Francesco Prinetti Cooperativa La Traccia 

Ce ne ha dato lU1 bu n . empi la da se quarta di Gre san capoluogo nell'anno '92-'93 con un lavoro 
c ntinuato e premiato l'anno seguent dall'A ' sociazione Italiana Ins gnanti eli Geografia. il "Progetto 
didatti· "era centrato sulla celebre, d ora protetta con decreto r gional ,C 'le de Gargantua. 
Come indagine scientifica, il lavoro ha seguito un impostazione emplice e classica, 'intetizzabile n l
I schema che egue. 

Motivazioni soggettive 

Re ezione di timoli esterni 

Intere e, curiosità 

Prime domande 

Di cus ione 

Autoanalisi: che cosa ci intere a fare 

Rifles i ne comWl 

Domande mirate ........... .. .. ...... ............ .. ..... . . 


Dalla t oria alla pratica 
As imilazione 

Obiettivo raggiunto 

Domande onelu ive 

Nuovi timoli 

Realizzazioni oggettive 

Prima individuazione dell'oggetto della ric rca 

Selezion di strumenti tecnici e con ettuali eli anali i 

Delimitazione più rigorosa del campo d'indagine 

Prima fac olta di informazioni 

Prima descrizione e definizioni 

Richie ta e interv nl eli esperti 
Elaborazione eli un piano di lavoro 

Uscite sul terreno 
Fissazione dei ri ultati sulla carta 
Sperimentazion sul campo 

Elaborazione dei dati e valutazion dei risultati 

Significato di quanto coperto 

Verifich in più ampio contesto 
Confronti con esperienze personali 
Più domande di prima 
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A Utolo di ugg · rimento. indi
chiaro chematicamente al
cun possi bilità di prosecuzio
ne del lavoro valide anche per 
albi tipi eli ric rche territ riali 
in ambilo scola lico. 

1/ POLITICA E AMMlNl
STRAZIONE (Meeli ). 

A qual nle erritoriale attuale 
appartiene la Còte de Gargan
tua? Ci sono mai tate contesta
zioni ulla sua appartenenza? C'è 
lata sostanziale indifferenza sul 

suo possesso? 
E' citata n gli archivi. locali in 
contratti, liti atti pubblici? A chi 
ppartenev stori ament in am

bito f dal? 
Ne traeva vantaggi conorrucl, 
s ategici o comunque politici? 
Attualmente ' proprietà pubblica 
o privata? Come viene da sific 
ta in catasto? Come viene censita 
la ua uperficie agricola? Qual
cuno paga d Ile tas e per tal 
posse's ? P r il Comune (o la 
Regione) è un onere o un b n fi
cio? Si potrebb ro dintinuir gli 

on ri? A che pr zzo i potrebb 
ro aumentare i ben ilei? 

2/ MISURE (El rnentari) . 

Trovare la uperficie in pianta. 
Misurare la superficie reale (e
ventuale verifica sul catasto) e 

piegar la differ nza. D t rml
narne la forma geometrica (già 
i , ono d lineate le curve di li

velI e i ' impostato il plastico) 
e calcolarne appro imativamen
t il volume. 

3/ COMPOSIZIONE. 

Distinguer bIo chi roccia i, 

ciottoli, g hiaie, abbie e limi e 

campi n rli lungo una linea per

penelicolar alle curve di livello. 

Determinarn le rispettive pro

porzioni 

Verifi are ventuali tracce di 

stratificazione. la loro giacitura 

(inclinazione, immer ione), il 10
ro spe, or , il tipo di onlatt o 

(netto, sfumato) e la loro po izio

ne (humu up rfidale , zona di

lavata...). 

Valutare lo smussamento dei 

ciottoli. 
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Divider ciottoli e granuli s con

do due o tr principali nature 

roccio e (rocce verdi, rocce cri

stalline, scisti ...) . 

A qu sto punto è già pos ibile 

avanzare ipote i sulla gene i del

l'accumul . 


4/ CliMA. 

Mi Ufare le pr 'pitazioni locali 
attuali, la loro distribuzione nel ci
clo annuale e soprattu tto le loro 
mod lità (concentrazione a rove
sci o disper ione in pioggerelle fi
ni; neve o acqua). Servirsi anch 
di dati dei locali servizi met oro
logici e di cartine pluviometriche. 

5/ MORFOGENESI. 

Verificare con annaffiatoio e s c
chio d'acqua la eliver a r azione 
d llerreno alle diver modalità 

. di precipitazioni, sia u uolo nu
do he ' u colica erbosa. 

imulare (anche nel cortile della 
cuoIa, su mucchi di sabbia o 

ghiaia) erosione tor ren tizia , ru
scellamento, sollflu, so, di e ti 

d ev ntuali interventi di risana
mento. 
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moti) di loeano geometricamen
te gli trall; è tutto materiale u
sc ttibil di ricche esp rienze di
dattiche geografiche, geofi iche 
e storico-archeologiche. 

- La ricca e varia tipologia delle 
paleofrane e delle loro conse
guenze, dal blocco di fi umi e tor
renti alla creazione di conche 
abitate. Tronchi e rami parzial
m nte fos ilizzati imprigionati 
nella massa franosa ne hanno 
p rmesso la datazione, e sono 
tu ora vi ibili te timoni del cli
ma e dell'antica copertura fore
stale . L'i ndividuazione delle fra
ne nel paesaggio, attraver o indi
zi di diversa natu ra, costituisce 
un esercizio didattico particolar
mente stimolante. 

- I rapporti delle antiche e mo
derne vie di comunicazion con 
specifici fenomeni di versante e 

~ di fondova~le. Si ~os. ono seguire 
>= per IWlghl trattl, fornendo un 

quadro degli interessi umani sto
sion dell'ecosist ma (documen- rici ed attuali e delle tecnologie 
ti s ulla protezione d Ila zona) . disponibili di volta in volta. Car

ri a diverso s artamento e tra
SPAZIANDO PER lA VALLE sporti su muli o slitte necessita
IN CERCA DJ ARGOMENTI no di diverse infrastrutture e 
SIMlII scelgono itinerari non sempre 

coincidenti. Ferrovi. autostra
Recenti studi ul bacino di Ao ta de o metano dotti s i tracciano 
hanno reso più praticabili alcuni p rcor i vallivi div r i. Strapiom
perc rsi didattici riguardanti la bi rocciosi di pietra dura non so
geografia del territorio valdosta no il peggior tacolo per molte 
no. In par ticolare la determina tecnolo ie antiche e moderne. 
zione del profilo roccioso di ba Falde detritiche, corpi ili frana e 
se, della massa alluvional accu fratture in masse roccia e ono 
mulata sul fondo e di alcuni ac evitati o utilizzati a seconda del 
cum Ili gravitativi sovrapposti tipo di passaggio richi 't e del 
permettono ora di andare con know-how disponibil . Le piste 
maggior profi tto alla ricerca di di sci hanno esigenze parH olari: 
lementi grandiosi del paesaggio concezione, g tione e regime 

antico d attuale. lo particolare giuridico-amministrativo non 
possono fare oggetto di ricerche sembrano aver raggiunto un 
scola tiche: equilibrio soddisfacenle con l'in

teress pubblico e l'ambien . 
- I resti deil'anti o lago della Do
ra fra Aymavilles e Saint Vin Fermiamoci qui, per hé il lavoro 
cent, la cui. uperficie colmata af da meditare è quello della da se 
fiora ancora in alcuni punti sul li di Gressan e Iella loro in e nan
vello di circa 530 m di quota. Al te M ri a Vigon, e empio con
ternanze di sabbie fini ed argille creto di mentalità scientific in 
nere decorano a volte le sezioni una scuola elementare, dove ci si 
affioranti u parecchi metri di pone domande sul paesaggio 
eleganti volute (turboi nze) poli che i vede dalla finestra tutti i 
crome; inquietanti faglie (ter r - giorni. 
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onoscendo il volwne e la com
posizione, valutar : 
-quanto era alta la Còte all'epoca 
della sua formazione; 
-quali variazioni climatiche han
no potuto v lificarsi da allora; 
-quale copertura veg tale può es
. erci stata nei vari periodi; 
-in quanti anni la Cote de Gar
gantua si ridu Tà della metà e 
poi scomparirà definitivament 
(ai ritmi attual i, con clima più 
secco, con clima più umido, con 
uguale quantità di precipitazioni 
ma più concentrate nell'anno ...). 

6/ VEGETAZIONE. 

Calcolare il tasso di coper tura 
vegetale attuale e le sue diverse 
fo rme. Le piante pioniere dei 
suoli morenici. Distinguere le 
piante per altezza del fu . to e per 
profondità delle radici. I ri chl 
per noi e per il mondo vegetale: 
quali piante ono più utili? Quali 
più in pericolo? E' utile interve
nire? Come si p trebbe interve
nire (introduzione di insetti utili, 
rimboschimento , colture specia
lizzate, opere di sostegno e di ir

. . )?ngazlOne .... . . 

Indagare sui rischi di manomis
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