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Tra bigness e small 
urbanity: i villaggi 
a nord di Messina

/)=;36(7
small urbanity; disuguaglianza territoriale; villaggi di Messina; patrimonio culturale;
community empowerment

%&786%'8
L’attenzione polarizzante rivolta al dibattito sulla bigness, in particolare (se non esclusivamente) 
riferita alle aree metropolitane e alle realtà globali, tende ancora a sopravanzare la questione della 
small urbanity. In un Paese come l’Italia – dove gli insediamenti con una popolazione inferiore 
ai 5.000 abitanti rappresentano il 69% del totale dei comuni e il 50% del territorio nazionale – 
l’isolamento endemico di piccoli centri e frazioni sembra poter essere contrastato: è maturata una 
maggiore conoscenza della storia e delle dinamiche locali; vengono promosse nuove politiche per 
avversare l’abbandono; sono messe in campo iniziative a sostegno del ritorno ai luoghi; si rilevano 
forme emergenti di comunità resilienti.
La recente ed eclatante richiesta partita dal basso di un referendum per la scissione di una decina 
dei 47 villaggi che circondano Messina, per dar vita a un nuovo comune denominato Montemare, ha 
fatto cogliere il senso di marginalità e disuguaglianza percepito dalla comunità locale.
Queste frazioni, costiere o collinari (come nel caso delle Masse, oggetto di questo paper), hanno 
GSRSWGMYXS�YRE�GSRHM^MSRI�HM� VIPEXMZE�TVSWTIVMXʚ�ƼRS�EP�7IGSRHS�(STSKYIVVE�E�GYM�ʢ�WIKYMXS�YR�
progressivo declino. Il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) di Messina, in corso di redazione, 
vuole porre i 47 villaggi in una nuova condizione di centralità all’interno degli assi strategici del futuro 
WZMPYTTS�HIPPE�GMXXʚ�I� JEVRI�SKKIXXS�HM� WTIGMƼGM�TVSKIXXM� HM� VIGYTIVS�GLI� VMIUYMPMFVMRS� PI�HMWTEVMXʚ�
territoriali.
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V
LA REVENGE�()-�093+,-�',)�232�'328%23
0E�KISKVEƼE�HIP�QEPGSRXIRXS
Viviamo un periodo in cui il degrado economico, le 
povertà vecchie e nuove, la mancanza di opportunità e il 
senso di abbandono sono alla base dell’insofferenza che 
viene espressa dalle aree in crisi e in ritardo di sviluppo 
in tutto il mondo. L’assenza di una prospettiva di futuro 
sedimentata nel vissuto dei places that don’t matter1 – in 
contrapposizione alle aree dove le cose accadono per 
dinamiche che privilegiano la concentrazione delle attività e 
delle economie – sta spingendo le comunità alla ribellione 
nei confronti di questo sistema. Il segnale in molti casi 
è arrivato forte e chiaro dalle urne dove sembra che il 
populismo si manifesti, più che attraverso le tradizionali 
divisioni sociali, attecchendo sulle distanze territoriali. Per 
contenere questi fenomeni attraverso azioni a supporto 
della coesione sociale e territoriale, Andrés Rodríguez-Pose 
sostiene la necessità di azioni politiche che non facciano 
leva sul welfare (come il reddito di cittadinanza) ma che 

si concentrino sulle potenzialità inespresse dei territori, 
fornendo nuove chances agli abitanti dei luoghi che non 
contano.
Le critiche ai processi di rigenerazione urbana nel nord 
dell’Inghilterra considerati driver di sviluppo rivolti solo 
alle parti del paese più prospere,2 e l’ammissione della 
WGSRƼXXE�HIPPI�TSPMXMGLI�HM�WZMPYTTS�WSWXIRYXI�HEPPI�EKIR^MI�
di governo – dal Development Administration negli Stati 
Uniti all’Aménagement du Territoire in Francia, per arrivare 
in casa nostra alla Cassa per il Mezzogiorno – promotrici 
di un modello di sviluppo assistito rivelatosi fallimentare,3 

hanno costituito l’occasione per un primo ripensamento 
delle politiche territoriali. Nel caso di Liverpool, la reazione 
HIKPM� EFMXERXM� HEZERXM� EPPE� HMGLMEVE^MSRI� YƾGMEPI� HIP�
fallimento del loro territorio e della cancellazione di una 
idea di futuro è arrivata, dirompente, attraverso le urne. 
Ma la ribellione che parte dai territori marginalizzati si è 
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manifestata con il voto in molte parti del mondo, dalla 
Thailandia all’America Latina. La novità è che non si tratta 
più della classica contrapposizione tra ricchezza e povertà, 
tra disuguaglianze individuali o di classe, ma tra regioni in 
ritardo, o in declino, e aree economicamente trainanti. Il 
voto per la Brexit del 2016 nel Regno Unito e, sempre nello 
stesso anno, la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti 
hanno fatto emergere la rabbia delle aree escluse dalle 
traiettorie di sviluppo.

Attraverso la manifestazione del voto, quindi, i territori 
LERRS� MRM^MEXS� E� GLMIHIVI� YRE� WTIGMƼGE� EXXIR^MSRI� I� YR�
cambiamento di prospettiva. È forse arrivato il momento di 
mettere in dubbio le certezze di una narrazione mainstream 
che continua a disegnare il futuro sulle grandi agglomerazioni 
sulla concentrazione di lavoro, economia e infrastrutture?4 
Secondo il modello dominante, l’obiettivo principale di un 
sistema orientato allo sviluppo di conoscenza e innovazione 
dovrebbe essere quello di spostare le persone in luoghi dove 
ci sono opportunità, e non di creare opportunità per le aree 
in declino.5 Questa impostazione ha implicato l’utilizzo di 

politiche basate sugli individui piuttosto che sui territori, ma 
non sono poche le critiche sollevate rispetto a questa logica 
VMXIRYXE��RIP�QMKPMSVI�HIM�GEWM��MRIƾGMIRXI�WI�RSR�HMWXSVWMZE�MR�
assenza di riforme strutturali.6

Ma questo tipo di polarizzazione territoriale sta guidando 
il mondo verso una società territorialmente più inclusiva 
o, come afferma lo stesso Rodríguez-Pose, potrebbe 
condurre a una divisione tra luoghi che contano e luoghi 
che non contano#� -P�GSRƽMXXS�GEYWEXS�HEPPI�HMWYKYEKPMER^I�
territoriali non è limitato ai paesi emergenti con alti livelli 
HM� TSPEVM^^E^MSRI�� %RGLI� MR� )YVSTE�� MRJEXXM�� Ɓ� FIRGLʣ� KPM�
squilibri tendano a essere più contenuti – a livello regionale 
emerge una progressiva instabilità economica e politica, 
dove la crescita più lenta si registra, ad esempio, nelle 
EVII� HIPPƅ)YVSTE� SVMIRXEPI� I� MR� +VIGME�� MR� EPGYRI� VIKMSRM�
HIPPƅ)YVSTE�GIRXVEPI��MR�7TEKRE�I�RIPPI�VIKMSRM�HIP�QIVMHMSRI�
d’Italia. *MK���
Si tratta di una KISKVEƼE�HIP�QEPGSRXIRXS spesso legata a 
crisi nel settore agricolo e industriale, a una consistente 
migrazione, alla partenza delle giovani generazioni, 
alla cosiddetta fuga di cervelli: un progressivo stillicidio 

1
GDP per capita in EU Regions (NUTS2), 2019 (Regional GDP per 
capita ranged from 32% to 260% of the EU average in 2019 - Products 
Eurostat News - Eurostat (europa.eu)).
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economico e sociale che produce la sensazione di essere 
ƼRMXM� MR� YRE� XVETTSPE� HE� GYM� HMZMIRI� WIQTVI� TMʰ� HMƾGMPI�
salvarsi. L’idea di essere sprofondati in una vita senza futuro 
alimenta l’impressione di una iniquità perpetrata da un 
governo lontano – collocato altrove – laddove chi dovrebbe 
agire per questi territori non lo fa.
È all’interno di questo quadro che nasce la necessità di 
trovare una rappresentanza politica.7� )H� ʢ� MR� UYIWXƅEQFMXS�
che i luoghi resi marginali stanno esercitando una sottile 
vendetta votando contro, o minacciando di votare contro, 
il sistema che essi percepiscono avere represso il loro 
potenziale e che li ha spinti lungo una strada in cui il futuro 
non offre opportunità, lavoro né speranza.8 Aver lasciato 
indietro questi territori contiene una colpa: quella di non 
essere stati in grado di mettere a frutto il loro potenziale 
inespresso, utile a favorire la crescita sia a livello locale che 
nazionale.9

-XEPME��MP�VMXSVRS�EM�PYSKLM
Come visto, il dibattito sulla bigness polarizza da tempo 
l’ambito di ricerca degli studi urbani tenendo il focus sulle 

regioni metropolitane e le grandi città globali; negli ultimi 
decenni le grandi agglomerazioni sono state indicate come 
i luoghi di sviluppo della globalizzazione a scapito della 
smallness.10

Ma in un contesto come quello italiano – dove i piccoli centri 
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rappresentano 
il 69% dei comuni italiani e occupano il 50% del territorio 
nazionale – all’endemico isolamento delle realtà locali si 
inizia a rispondere attraverso una migliore conoscenza 
della small urbanity11 e delle dinamiche locali, per un ritorno 
ai luoghi all’insegna dell’innovazione, dell’inserimento nella 
dimensione del passaggio e delle emergenti forme di 
comunità resilienti.
L’Italia, oltre all’immagine forte legata alle sue città, 
possiede una struttura storica composta da territori del 
margine costellati da piccoli centri inseriti in una rete di città 
di media e grande dimensione, un sistema già descritto con 
la metafora della polpa e l’osso: una “questione nazionale.”12 
Un cambiamento di approccio degno di nota è 
indubbiamente costituito dalla Strategia Nazionale per le 
Aree Interne13 che, per la prima volta, individua e mette al 

1
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GIRXVS�HIPPE�VMƽIWWMSRI�UYIWXM�XIVVMXSVM�QE��WSTVEXXYXXS��TYRXE�
EPPE�GSWXVY^MSRI�HM�E^MSRM�IƾGEGM�I�MRXIVZIRXM�HM�QIHMS�PYRKS�
periodo per strappare le comunità da una condizione di 
povertà-trappola spesso considerata ineludibile. Gli effetti 
dell’introduzione di una prospettiva innovativa iniziano a 
manifestarsi nella locale mobilitazione attraverso processi 
di community empowerment che si traducono in una 
rinascita identitaria, culturale ed economica.14

-R� QSPXM� HM� UYIWXM� PYSKLM� HIPPI� EVII� MRXIVRI� WM� WXVEXMƼGERS�
passati e rinnovati abbandoni ma, negli ultimi anni, anche 
qualche ritorno, interessanti risvegli e inedite potenzialità 
sociali ed economiche.15 Sia la visione di città come rete 
di luoghi introdotta da Magnaghi,16 che quella della città-
arcipelago come strategia di riorganizzazione urbana di 
recente proposta da Stefano Boeri,17 diventano interessanti 
riformulazioni progettuali nelle quali le aree marginali 
possono trovare un loro ruolo nel sistema urbano 
complessivo.
Per comprendere e sostenere queste nuove tendenze 
diviene necessario cogliere l’invito a “invertire lo sguardo”18 
– cuore programmatico del Manifesto per riabitare l’Italia – 
e “prendere atto del fatto che sono saltate le direzionalità 
GSRWSPMHEXI��I�GLI�IWWI�RSR�TSWWSRS�ZMZIVI�TIV� MRIV^ME��)�
occorre d’altra parte concepire […] una ricerca attiva sulle 
nuove e potenziali connessioni tra luoghi e soggetti diversi, 
sospendendo l’attuale catena gerarchica tra un sopra e un 
sotto, tra un prima e un dopo, tra locomotori e vagoni.”19 
Non mancano i rischi di retoriche politiche e di errori 
strategici, in questo nuovo agire territoriale.20 Si tratta di 
narrazioni fuorvianti (si pensi al ruolo dei borghi durante 
la pandemia, alle politiche a supporto del turismo che 
potrebbero risultare devastanti, agli indirizzi per lo sviluppo 
HM� ƼPMIVI� TVSHYXXMZI� WTIWWS� RSR� MR� KVEHS� HM� ZEPYXEVI� KPM�
impatti sul contesto) che possono spezzare delicati 
equilibri e favorire il degrado piuttosto che la valorizzazione 
di patrimoni e capitale sociale. Neanche lo sguardo 
metropolitano aiuta alla messa a fuoco del tema dei piccoli 

centri, dal momento che nelle scelte politiche, e nelle 
ricerche che riguardano l’area vasta, essi vengono spesso 
rappresentati più come delle costellazioni lontane piuttosto 
GLI�GSQI�HIPPI�WTIGMƼGLI�VIEPXʚ�
L’azione istituzionale e normativa di rescaling (l. 56/2014) 
LE� VMGEPMFVEXS� PƅMQTMERXS� TMERMƼGEXSVMS� RE^MSREPI��
indirizzando i piccoli comuni verso una gestione associata 
delle funzioni fondamentali, al contempo demandando 
alle città metropolitane la redazione del piano strategico 
metropolitano. In un siffatto quadro i piccoli comuni 
vengono integrati in una dimensione di area vasta in cui 
spesso faticano a riconoscersi, per una questione che non 
diventa solo amministrativa ma anche identitaria. 
La condizione di estraneità rispetto alle politiche per le aree 
metropolitane è rilevante. Non è un caso che nel Piano 
strategico metropolitano Bologna 2.0 – ma anche nei PSM 
di Torino e Genova – la considerazione della coesione e 
delle diversità territoriali venga posta in funzione di una 
HIƼRM^MSRI� TMʰ� RMXMHE� HIPPI� GEVEXXIVMWXMGLI� HM� YRMGMXʚ� HIM�
luoghi, nel tentativo di salvaguardarne esigenze e identità 
prima che esse vengano inglobate nelle interpretazioni 
sistemiche e reticolari proprie degli approcci della 
TMERMƼGE^MSRI�HƅEVIE�ZEWXE�
Nella operazione continua di messa a fuoco che va 
dal generale al particolare, e viceversa, non è semplice 
mantenere un equilibrio tra la lettura territoriale e quella 
locale senza perdersi nelle reti dell’area vasta e senza 
MWSPEVWM� RIPPƅIWTIVMIR^E� WTIGMƼGE�� WTIWWS�� RIPPI� ZMWMSRM�
per la città-territorio, il ruolo assegnato ai piccoli centri è 
caratterizzato più dallo sguardo dell’outsider che dal vissuto 
dell’insider.
Nell’ambito di questo quadro generale, il sistema dei 
villaggi collinari della zona nord di Messina si trova in una 
situazione del tutto particolare non essendo abbastanza 
ZMGMRS�EP�QEVI�TIV�FIRIƼGMEVI�HIM�ƽYWWM� XYVMWXMGM� PIKEXM�EPPE�
balneazione, e non essendo abbastanza lontano dal mare 
TIV� VMIRXVEVI� RIPPE� WJIVE� HƅMRƽYIR^E� HIPPI� aree interne: un 

2
Il territorio storico oltre il perimetro intra moenia. Schema di massima 
del PRG di Messina (Città di Messina, 2018).

3
Population change of Eurpoe’s major metro areas https://
PERHKIMWXHSXGSQ�ƼPIW�[SVHTVIWW�GSQ���������IYVSTI�IYVSTIER�
cities-growth.png
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sistema di piccoli centri facente parte di quella realtà più 
ampia composta dai 47 villaggi che rappresentano la vasta 
dimensione policentrica del territorio comunale di Messina. 
*MK��� Si tratta di un’area di margine – che non può essere 
considerata periferia poiché esprime una realtà con un 
forte senso identitario radicato all’interno di un contesto 
paesaggistico di valore – separata dalla città non solo per 
GSPPSGE^MSRI� QE� ERGLI� TIV� PE� WYE� HMƾGMPI� EGGIWWMFMPMXʚ��
per le carenze infrastrutturali e l’assenza di servizi. Tutte 
UYIWXMSRM� GLI� Ɓ� WI� WSQQEXI� EPPE� GVMWM� HIQSKVEƼGE� GLI�
non ha risparmiato questo territorio, al capitale economico 
e sociale in disarmo, al rischio idraulico e geologico dei 
suoi versanti e all’esposizione agli incendi – descrivono un 
implacabile quadro di fragilità non diverso da buona parte 
del territorio italiano.21

Neanche le Masse messinesi22 – su cui si incentra questo 
saggio – possono sottrarsi alle logiche della grande 
dimensione essendo legate alle previsioni del vigente 
PRG di Messina – ma dovendosi anche confrontare con 
le strategie di sviluppo disegnate dal nuovo piano in corso 
di redazione – e, alla scala metropolitana, in attesa di una 
TMERMƼGE^MSRI�WXVEXIKMGE�HM�Pʚ�HE�ZIRMVI�
Se l’eclatante richiesta di un referendum da parte del 
Comitato Montemare, in rappresentanza di una decina di 
villaggi della zona nord del messinese – da intendere come 
revenge� HM�UYIWXM� XIVVMXSVM�Ɓ��RSR�EZIWWI�EGGIWS� M� VMƽIXXSVM�
su queste realtà, probabilmente esse avrebbero continuato 
a essere solo alcuni dei tanti piccoli centri del meridione 
d’Italia, silenziosi, dimenticati e (ammesso che questo sia 
solo un disvalore) fuori dal tempo.

-�:-00%++-�%�236(�(-�1)77-2%��
92�(6%11%8-'3�()'0-23�)�92�4%86-132-3�
-2�%88)7%
0S�WTSTSPEQIRXS�HIP�XIVVMXSVMS�I�PI�E^MSRM�HM�GSRXVEWXS
Negli ultimi cinque anni Messina è stata la città europea 
che è andata spopolandosi più velocemente (4,8% in meno 
di abitanti nel quinquennio 2015–2020) con una particolare 
incidenza sul dato da parte della migrazione giovanile (col 
conseguente invecchiamento della popolazione).23 *MK��� Si 
tratta di una situazione che, oltre al peso di fattori endogeni 
(come la crisi economica), ha subito anni di incertezza 
amministrativa, di mancanza di visioni strategiche per il 
futuro e di cattivo governo del territorio, limitandosi ad un 
atteggiamento di attesa vincolato a un modello di sviluppo 
assistito.24

&YSRE� TEVXI� HM� UYIWXS� HIGPMRS� HIQSKVEƼGS� WM� VIKMWXVE�
da tempo anche nei villaggi che circondano Messina che 
– sia per questo motivo, sia per il conseguente degrado 
del patrimonio edilizio (storico e non) e del contesto 
paesaggistico e ambientale – sono oggetto di particolari 
attenzioni da parte dell’amministrazione attraverso 
iniziative maturate in ambito Programma Operativo 
*SRHS� )YVSTIS� HM� 7ZMPYTTS� 6IKMSREPI� Ɓ� 43�*)76� ����Ɓ
2013 (con particolare riferimento a Massa San Nicola) e, 
soprattutto, con la programmazione e le visioni di sviluppo 
inserite nell’ambito del nuovo piano urbanistico in corso di 
redazione (Schema di massima del PRG).

0I�TEVXMGSPEVMXʚ�HIP�GSRXIWXS�XVE�TEXVMQSRMS�I�TEIWEKKMS�
L’area settentrionale della Sicilia, stretta tra i monti 
Peloritani e la linea di costa dei litorali ionico e tirrenico, è 
caratterizzata da un paesaggio collinare segnato da brevi 
corsi d’acqua a carattere torrentizio.25 Si tratta di un’area 
vasta, ricca di vegetazione, in cui si aprono percorsi 
tratteggiati da una rete di trazzere��WIRXMIVM�I�HEPPI�ƼYQEVI��
Queste ultime, con i loro solchi che incidono fortemente 
il paesaggio fra la cresta dei monti e la linea di costa, 
sono l’elemento caratterizzante di un sistema che ha 
rappresentato, per secoli, l’unica via di accesso dalla costa 
verso i centri collinari peloritani, nascosti nelle numerose 
vallate dal disegno più o meno contorto.26 Le numerose 
ƼYQEVI� HIXIVQMRERS� YRE� WXVYXXYVE� a pettine che solca 
trasversalmente i due versanti dei Peloritani.27 Nel territorio 
che degrada verso Capo Peloro si trovano, da monte verso 
valle, una decina di villaggi distanti tra di loro qualche 
chilometro. Si tratta di piccole frazioni di origine antica che, 
pur avendo ormai perso alcune caratteristiche peculiari 
Ư� MR� TEVXI� HM� EYXSWYƾGMIR^E�� MR� TEVXI� HM� VIPE^MSRI� GSR� KPM�
altri centri vicini e con il loro hinterland Ư�� GSRXMRYERS� E�
rappresentare un patrimonio notevole, ma poco valorizzato, 
sia per gli aspetti ambientali e architettonici, sia per quelli 
sociali, economici e di interesse etnoantropologico che si 
EƾIZSPMWGSRS�MR�QSHS�TVSKVIWWMZS�28

Le originarie costruzioni costituiscono i primi nuclei degli 
insediamenti stabili sviluppatisi successivamente. La 
TVIWIR^E� HM� ƼYQM� HIXIVQMREZE� PE� GSWXVY^MSRI� HM� QYPMRM�
e, in generale, di architetture per la produzione e la 
lavorazione dei prodotti agricoli, ai quali contribuì anche il 
monachesimo che fu probabilmente una delle componenti 
maggiormente organizzate nel governo di questo processo 
di antropizzazione.29 

Certamente uno dei problemi più rilevanti che investe 
questi piccoli centri è quello della fragilità territoriale, 
anche dal punto di vista idrogeologico, posto che il suolo 
agricolo circostante è ormai quasi del tutto abbandonato 
perché non più utile al sostentamento economico delle 
famiglie che un tempo lo coltivavano. I segni sul paesaggio 
agricolo dei terrazzamenti, necessari a un più razionale 
utilizzo per la coltivazione, sono spesso un lontano ricordo. 
'SRWIKYIRXIQIRXI� WM� ʢ� ZIVMƼGEXS� YR� GSWXERXI� TVSGIWWS�
di naturalizzazione che ha innescato un meccanismo 
di degrado ormai avanzato e pericoloso per l’equilibrio 
generale dell’ambiente, che si è riverberato anche su questi 
piccoli centri abitati.
0ƅIRXVSXIVVE� Ɓ� XVEPEWGMEXS� HEPPI� TSPMXMGLI� HM� TMERMƼGE^MSRI�
alla periferia di un’armatura urbana disordinata ma 
esclusivamente costiera – subisce, quasi dimenticato e 
rassegnato, una lenta erosione e un continuo degrado, con 
un conseguente abbandono quasi generalizzato, che non 
consente più di trovare un’adeguata funzione produttiva 
mediante forme di riconversione, trasformazione e sviluppo, 
GSQTPMGI�ERGLI�PE�HMƾGMPI�WMXYE^MSRI�SVSKVEƼGE�
Per certi aspetti l’arretratezza economica ha impedito la 
completa distruzione del tessuto edilizio dei centri minori e 
dei villaggi, così delicato e nello stesso tempo strettamente 
legato alla conduzione agricola delle aree circostanti; 
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parallelamente, il progressivo abbandono da parte delle 
nuove generazioni ha sollevato notevoli criticità e messo in 
discussione le ragioni stesse di sopravvivenza dell’abitato. 
La manutenzione delle aree agricole e di quelle forestali, 
ridotta a pochi sporadici interventi al di fuori di qualsivoglia 
disegno conservativo, non è in grado di prevenire o arginare 
dissesti e frane, agevolando peraltro il passaggio distruttivo 
degli incendi boschivi. Preoccupante è anche il progressivo 
impoverimento del patrimonio arboreo che caratterizza 
l’ambiente con le sue varietà tipiche della macchia 
mediterranea. In realtà, se si guarda a ritroso nel tempo, 
queste aree sono state colpite, anche duramente, da forti 
precipitazioni, da frane, da allagamenti e da mareggiate. 
L’equilibrio idrogeologico già alterato non fa che rendere 
sempre più fragili territori così delicati.30

Il precario equilibrio del sistema ambientale e paesaggistico 
dalla metà del secolo scorso ha determinato un’espansione 
insediativa lungo la costa che ha risalito i versanti proprio 
EXXVEZIVWS�PI�HMVIXXVMGM�WSPGEXI�HEPPI�ƼYQEVI��HIXIVQMRERHS�
YRE�WIVME�GSRHM^MSRI�HM�VMWGLMS�EQTPMƼGEXS�HEPPƅEFFERHSRS�
dell’agricoltura e, quindi, dal presidio dell’uomo su 
questi territori. Si è in presenza di un paesaggio rurale – 

caratterizzato prevalentemente da terrazzamenti realizzati 
con muretti a secco (le armacie) – che, a partire dagli anni ’50 
del secolo scorso, è stato attraversato da una profonda crisi 
che ha indotto lo spopolamento dei piccoli centri incastonati 
tra i versanti dei Peloritani, e l’abbandono di una enorme 
WYTIVƼGMI�HM�EVII�XIVVE^^EXI��TVSZSGERHS�GSWʦ�JIRSQIRM�HM�
de-antropizzazione e sotto-utilizzo del capitale territoriale. 
L’oblio riguarda anche i manufatti destinati alla produzione 
e trasformazione dei prodotti agricoli che costellano questi 
versanti collinari e la capillare rete di trazzere e sentieri, 
oltre al sistema dei mulini e di regimazione delle acque per 
l’agricoltura insieme ai dispositivi di addomesticamento e 
sfruttamento delle risorse naturali. 
7M�XVEXXE�HM�YR�TEXVMQSRMS�WƼRMXS��QE�ERGSVE�MR�EXXIWE��MP�GYM�
ruolo strategico nell’ambito di operazioni di rigenerazione 
del territorio è testimoniato dalla molteplicità degli assi di 
ƼRER^MEQIRXS�VIKMSREPM��RE^MSREPM�I�HIPPE�TVSKVEQQE^MSRI�
europea per il ripristino dei paesaggi agrari tradizionali e 
per il contenimento dei fenomeni di erosione e di dissesto 
idrogeologico a sostegno delle pratiche agricole tradizionali.
-R�TEVXMGSPEVI��E�QSRXI�HIPPE�ƼYQEVE�HIM�'SVWEVM��TIVGSVVIRHS�
la strada provinciale n. 45, si incontrano le quattro, 

4
Planimetria rappresentante le Masse messinesi (elaborazione degli 
autori).

5
Pianta de cordone esteriore ed interiore (Chillemi, 1996).
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cosiddette, Masse *MK�� �; a questo termine, che connota 
la struttura dei borghi, è aggiunto il nome del rispettivo 
WERXS�TEXVSRS��MR�QSHS�XEPI�HE�MHIRXMƼGEVI�YRMZSGEQIRXI�MP�
WMRKSPS�ƈGEWEPIƉ��EPXVE�HIƼRM^MSRI�WXSVMGE�HM�UYIWXM�GIRXVM�31 

Massa San Giorgio si trova a 258 metri s.l.m. ed è il casale 
più vicino a Castanea delle Furie. Delle quattro Masse 
ʢ� UYIPPE� TMʰ� ZMGMRE� EPPE� GSWXE� I� MR� TEWWEXS� M� WYSM� GSRƼRM�
arrivavano sino al mare, inglobando nel suo territorio Piano 
Torre, Spartà e Acqualadroni, detti anche Masse Marittime. 
Massa San Nicola è il casale più piccolo di Messina e il suo 
abitato si sviluppa tutto al di sotto della s.p. 45. Il piccolo 
GIRXVS� WSVKI� TSGS� E� QSRXI� HIPPE� ƼYQEVE� HIM� 'SVWEVM� I�
per questo era ricco di mulini, molti dei quali in condizioni 
rovinose o non più esistenti. Buona parte delle abitazioni è 
ormai abbandonata e in grave stato di degrado.
1EWWE�7ER�+MSZERRM�WM�XVSZE�E�QSRXI�HIPPE�ƼYQEVE�HM�8SRS�
a un’altitudine di 320 metri s.l.m.. Il centro si sviluppa lungo 
l’asse viario che le collega tra loro ed è individuato da due 
riferimenti: la chiesa di San Rocco dal lato tirrenico, ancora 
visibile sia pure in stato di degrado, e la Chiesa di Santa 
&EVFEVE�� GLI� WSVKIZE� EPPE� ƼRI� HIP� ZMPPEKKMS� I� HM� GYM� WM� LE�
RSXM^ME�WSPS�HEPPE�FMFPMSKVEƼE�WTIGMEPM^^EXE�

7YPPE� ZEPPI� HIPPE� ƼYQEVE� HM� 8SRS� WM� EJJEGGME� PƅYPXMQE� HIPPI�
Masse, quella di Santa Lucia, a 256 metri s.l.m., ivi si trova 
l’unico cimitero delle quattro Masse dal quale è visibile 
il centro che si adatta alla vallata. La porzione agricola è 
ancora parzialmente coltivata, anche per piccole estensioni 
di terreno.
La nascita dei borghi è legata alla costruzione dei numerosi 
monasteri sorti nel territorio di Messina sin dall’epoca 
bizantina, come quello di Santa Maria di Massa costruito 
nel 109932 *MK���. A partire da quella stessa epoca, infatti, 
la popolazione messinese lasciò la parte pianeggiante del 
territorio, più ricca ma insicura, per rifugiarsi sulle vicine 
colline e lungo i torrenti. Le chiese di Santa Maria di Massa 
e di Santa Maria de Scalis, rispettivamente localizzate 
a Massa San Giorgio e a Massa San Nicola, risultano 
già nei documenti d’età normanna mentre altre fonti 
amministrative risalgono al XVIII secolo.33

Al termine della rivolta antispagnola del 1678 le Masse 
furono acquistate dal duca di Furnari, Carlo Furnari. 
In seguito, il Senato messinese ne ordinò la cessione 
al Demanio a causa dei maltrattamenti subiti dagli 
abitanti. L’acquisizione da parte dei privati del patrimonio 
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ecclesiastico causò l’inizio del declino dei quattro casali 
come conseguenza della chiusura dei monasteri, oggi 
quasi completamente scomparsi o diruti.34

-R�GMEWGYRS�HM�XEPM�GIRXVM�WXSVMGM�PE�HMWTSWM^MSRI�HIKPM�IHMƼGM�
asseconda la naturale clivometria del terreno adattandosi 
senza alcuna pretesa di monumentalità. Una particolare 
attenzione si riscontra nella determinazione dei sistemi per 
PS�WQEPXMQIRXS�HIPPI�EGUYI�VIƽYI��GSR�MQTMIKS�HM�GEHMXSMI�I�
canalizzazioni che ne regimentano lo scolo.
Nelle parti che ancora presentano le consistenze originarie 
– cosa che avviene soprattutto a Massa San Nicola – 
è possibile osservare l’antica pavimentazione in pietra 
compatta assestata su un letto di malta povera di legante, 
per il resto prevalgono battuti in cemento; l’architettura 
è povera, realizzata con pietrame locale lavorato a 
spacco, facendo ricorso a elementi laterizi utilizzati per la 
rincocciatura delle murature; le coperture sono anch’esse 
improntate a una costruzione di necessità e impiegano travi 
rozzamente sbozzate che sostengono i listelli su cui poggia 
la copertura realizzata con coppi e sottocoppi; i tramezzi e 
M�GSRXVSWSƾXXM�WSRS�VIEPM^^EXM�GSR�MRGERRYGGMEXM� MRXSREGEXM�
con malta di gesso. 
Nel particolare caso di Massa San Nicola – spopolatasi nel 
corso degli anni e, ormai, divenuta un villaggio fantasma – 
l’architettura che insiste nel centro storico è costituita da 
cellule edilizie distribuite a schiera con muri in comune. 
Tale tipo, nel corso degli anni, è stato assoggettato alle 
trasformazioni necessarie per adattare il nucleo originario 
a nuove e sopravvenute esigenze sfruttando lo spazio 
WSTVEWXERXI��HYRUYI�VIEPM^^ERHS�WYGGIWWMZM� MQTEPGEXM�ƼRS�
a un massimo di tre piani. Il tipo edilizio minimo è costituito 
dalla casa terrana con unico accesso e tetto a singola falda, 
anche se non manca una gerarchia urbana che vede alcune 
cellule edilizie maggiormente articolate e impreziosite da 
elementi architettonici di un certo pregio. I differenti livelli 
dei diversi fabbricati consentono di individuare funzioni 
complementari distinguendo quelle destinate alle attività 
lavorative da quelle residenziali. Spesso la differenza di 
quota viene superata grazie a scale esterne che nello spazio 
sottostante ospitano un piccolo deposito o un ricovero per 
animali. La larghezza del fronte delle singole unità abitative 
è determinata dalle specie arboree presenti nell’area, che 
vengono utilizzate per realizzare la struttura di sostegno 
della copertura e dei solai intermedi conclusa con un manto 
di coppi e sottocoppi.
Poiché l’architettura è il risultato delle vocazioni e delle 
risorse del territorio, potrebbe essere individuata una 
regionalizzazione basata sulle caratteristiche costruttive 
dei manufatti che insistono in una determinata area e che 
contribuiscono in maniera fondamentale alla percezione 
dell’ambiente circostante. Le architetture presenti in Sicilia 
risultano, infatti, molto diverse in funzione delle risorse 
territoriali in termini di materiale da costruzione: nel catanese 
prevalgono i colori scuri per la presenza di lapidei ed aggregati 
di origine vulcanica, nell’ennese e nel palermitano prevalgono 
XYƼ�I�GEPGEVM��RIP�QIWWMRIWI��E�GEYWE�HIPPE�TVIWIR^E�HM�EVKMPPI��
le murature sono caratterizzate da un ampio uso di laterizi, 
QIRXVI� RIP� QSHMGERS� PE� TVIWIR^E� HM� EƾSVEQIRXM� GEPGEVIM�

condiziona le tecnologie e anche i colori.35 
L’effetto della globalizzazione, tuttavia, ha causato vistose 
discrasie nel secolare sviluppo di tutti i centri storicamente 
GSRƼKYVEXMWM� RIP� WSPGS� HIPPE� REXYVEPI� TVSTIRWMSRI� EPPE�
crescita. Se i centri storici devono la loro localizzazione alla 
vicinanza delle risorse, la globalizzazione ha profondamente 
alterato questo sistema inserendo nuove variabili, non 
sempre compatibili con i criteri di armonico sviluppo che 
erano stati determinati dalle risorse naturali disponibili, 
KIRIVERHS� ERGLI� PEZSVE^MSRM� I� WETIVM� WTIGMƼGM� HIP� PYSKS�
così come manifestatisi nel corso della storia.
Se, da un lato, la realizzazione delle reti stradali e 
ferroviarie ha ampliato le possibilità di sviluppo dei centri, 
dall’altro ha determinato anche problematicità legate allo 
spopolamento in favore di luoghi maggiormente collegati 
tra loro. Infatti, nell’ultimo secolo, mentre i centri localizzati 
sul litorale hanno potuto fruire positivamente delle maggiori 
connessioni, quelli localizzati all’interno hanno assistito a 
un progressivo abbandono causato dalla lontananza dai 
principali assi di collegamento. Si è assistito così a una 
crescita, a volte fuori controllo, delle realtà maggiormente 
collegate con una corrispondente perdita dei valori identitari 
causati dalla episodicità e dalla scarsa compatibilità dei 
nuovi materiali con le tecnologie preindustriali. 
8YXXEZME�� PE�TVIWIR^E�HM�YRE�ƼXXE� VIXI�ZMEVME�HM� MQTSVXER^E�
locale ha provveduto a veicolare idee e materiali che 
LERRS�HIXIVQMREXS� PƅMHIRXMXʚ�ƼWMGE�HIM� PYSKLM��3WWIVZERHS�
i risultati delle trasformazioni avvenute si può desumere 
che esse sono il risultato delle politiche economiche e 
sociali perseguite nell’ultimo mezzo secolo e che tali 
trasformazioni, pur se informate a modelli di sviluppo 
virtuosi, hanno progressivamente evidenziato tutta la loro 
debolezza in termini di conservazione delle caratteristiche 
proprie dei centri storici e anche in termini di collettività che, 
nei centri nei quali tale sviluppo risulta più evidente, tende 
a diventare sempre più egoista. Per tale motivo nell’ultimo 
quarto di secolo si è registrata una tendenza alla ricerca di 
modelli alternativi di insediamento che potessero coniugare 
la qualità dell’ambiente costruito con le esigenze di mobilità 
I�HM�GSRWIVZE^MSRI�HIPPƅEQFMIRXI�GSRƼKYVEXS�RIP�GSVWS�HIPPE�
sua storia. 

(EPPƅEFFERHSRS�HM�1EWWE�7ER�2MGSPE�EP�VIGYTIVS�TSWWMFMPI�
HM�YR�ZEPSVI�XIVVMXSVMEPI
La progressiva riduzione dell’interesse alla conservazione, 
WXERXI� PE� HMƾGSPXSWE� EHEXXEFMPMXʚ� HIKPM� WTE^M� EPPI� RYSZI�
esigenze, ha contribuito all’abbandono delle cellule 
edilizie che costituivano il tessuto connettivo di tali borghi 
storici, e che si trovano spesso in condizioni di precaria 
stabilità oltre che di avanzato stato di degrado globale. 
L’abbandono, equivalente alla mancanza di manutenzione 
dei manufatti ed evidenziatosi in modo pregnante a 
partire dall’ultimo dopoguerra, ha infatti provocato un 
progressivo depauperamento sia dell’architettura che del 
tessuto sociale in assenza del quale anche il restauro e 
l’adeguamento delle architetture diventerebbe pleonastico. 
L’unità di vicinato propria delle piccole comunità è così 
venuta meno in modo progressivo, lasciando vuoti sociali 
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SPXVI� GLI� ƼWMGM�� RIM� TMGGSPM� MRWIHMEQIRXM� SVMKMREVMEQIRXI�
sorti in ragione delle risorse del luogo. 
Ci si interroga su come a una città e alle funzioni che ivi 
si sviluppano possa fare da contraltare una rete di centri 
WEXIPPMXI�� GMEWGYRS� HSXEXS� HM� TVSTVMI� WTIGMƼGMXʚ� RIM� UYEPM�
potere individuare anche gruppi di fruitori le cui esigenze 
siano compatibili con le possibilità di adeguamento delle 
EVGLMXIXXYVI�HIPPS�WTIGMƼGS�FSVKS�
Per comprendere meglio il processo in corso e la rilevanza 
delle problematiche bisogna restringere ancor di più lo 
sguardo. Il caso del villaggio di Massa San Nicola *MKK����
I���ʢ�IWIQTPMƼGEXMZS�HIPPE�QERMJIWXE^MSRI�HM�XEPM�HMREQMGLI��
infatti risulta dislocato su un argine del torrente Acqua dei 
'SVWEVM�GLI��ƼRS�EP�7IGSRHS�(STSKYIVVE��UYERHS�MRM^Mʫ�YRE�
fase emigratoria verso gli Stati Uniti d’America, garantiva 
non solo la conservazione del centro stesso ma anche del 
territorio in cui si svolgevano attività legate all’agricoltura e 
alla produzione e lavorazione degli agrumi e della vite. Nel 
vicino torrente Tono, che si origina, come il Corsari, dalle 
prime propaggini dei Monti Peloritani, avevano luogo attività 
connesse con la lavorazione dell’argilla, collegata alla 
presenza di una cava che ha determinato la produzione dei 
laterizi utilizzati in tutta l’area.36 Il torrente Acqua dei Corsari, 
tuttavia, stante la maggiore portata di acqua accoglieva 
lungo il suo corso numerosi mulini che ne sfruttavano i 
dislivelli, nonché altre architetture legate alla produzione 

e trasformazione di prodotti agricoli. L’industrializzazione 
delle lavorazioni ha reso obsoleti i metodi di produzione 
adottati per secoli, rendendo scarsamente appetibili tutti i 
centri legati a modalità di produzione preindustriali. 
5YERXS�ƼR�UYM�IWTSWXS�MRHMZMHYE�QSPXI�HIPPI�TVSFPIQEXMGMXʚ�
che riguardano questa realtà territoriale soprattutto in 
ordine alla funzione identitaria dei luoghi storicamente 
WXVEXMƼGEXIWM�� 2IP� GEWS� HM� 1EWWE� 7ER� 2MGSPE� PE� TVSFEFMPI�
contemporaneità delle fasi di spopolamento ha di fatto 
HIXIVQMREXS�YRE�WSVXE�HM�GSRKIPEQIRXS�HIPPS�WXEXS�ƼWMGS�HIM�
luoghi che, tranne in qualche caso, non è stato interessato 
HEPPI� QSHMƼGLI� GLI� MRZIGI� LERRS� VMKYEVHEXS� PE� QEKKMSV�
parte dei centri storici, in cui la percezione è stata inquinata 
per l’inserimento di tecnologie avulse dal contesto, come 
tettoie prefabbricate o intonaci di recente produzione le 
GYM� GEVEXXIVMWXMGLI� GLMQMGS�ƼWMGLI� KIRIVEPQIRXI� QEP� WM�
sposano con le esigenze di conservazione dell’architettura 
e dell’identità.37

Nell’ipotesi di un possibile recupero il tema della fragilità 
del tessuto storico viene ulteriormente sollecitato dalle 
trasformazioni - che saranno necessarie all’architettura per 
adattarsi alle esigenze di gruppi di fruitori - che possono 
sopperire, attraverso la connettività e le nuove tecnologie 
HM�XVEWJIVMQIRXS�HIPPI� MRJSVQE^MSRM�E�HMWXER^E��EPPE�HMƾGMPI�
EGGIWWMFMPMXʚ�ƼWMGE�38 
Il problema da affrontare è primariamente a scala sociale, 
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per la selezione dei requisiti dei nuovi abitanti che dovranno 
avere esigenze compatibili con la localizzazione del sito, poi 
E�WGEPE�XIVVMXSVMEPI��GSRWMHIVERHS�MP�VIGYTIVS�ƼWMGS�HIM�VIWXM�
tangibili delle attività umane: le gallerie per la captazione 
delle acque, i frantoi, i palmenti, i muri a secco, le fornaci 
e i mulini, cioè tutti quei segni della presenza umana nel 
XIVVMXSVMS�GLI�PS�LERRS�GEVEXXIVM^^EXS�ƼRS�E�UYERHS�ʢ�WXEXS�
abbandonato. 
A scala urbana è necessario considerare, con riferimento 
EPPE� TIVGI^MSRI� HIP� VMWYPXEXS� ƼREPI�� PE� HSXE^MSRI� HIPPI�
reti necessarie al funzionamento del villaggio, ai metodi 
di approvvigionamento energetico basato quanto più 
possibile su fonti rinnovabili, ai sistemi di conservazione 
dell’energia e alla necessità funzionale del centro stesso.39

A scala edilizia sono da considerare le esigenze di sicurezza 
con quelle di conservazione dell’architettura storica nonché 
quelle di implementazione delle dotazioni prestazionali in 
termini di impiantistica e di elementi tecnologici impiegati 
per far fronte alle moderne esigenze di comfort, che 
possano costituire un’alternativa valida alle moderne 
abitazioni.
Il problema, nella sua dimensione urbanistica, economica e 
sociale, è stato affrontato nel Progetto Ri.U.So (Riabilitazione 
Urbana Sostenibile del Borgo di Massa S. Nicola) sviluppato 
RIPPƅEQFMXS� HIP� 43�*)76� ����Ɓ�����40 Nel corso di tale 
iniziativa un team di esperti ha lavorato su una proposta 

di riuso consapevole del borgo. Sono stati individuati due 
diversi insiemi che hanno messo in luce quali siano le azioni 
compatibili con il recupero del luogo da parte di gruppi  
sociali con aspirazioni (abitudini, impegno lavorativo, 
necessità di spostamento, etc.) e caratteristiche coerenti 
con quelle del piccolo villaggio di Massa San Nicola; l’altro 
insieme riguarda, invece, le incompatibilità del sito rispetto 
alla suscettività al cambiamento e all’adattabilità alle nuove 
esigenze. 
'M�WM�ʢ� MRXIVVSKEXM�WYP�WMKRMƼGEXS�HM�HIQSGVE^ME�I�WYM�QSHM�
nei quali è stato declinato tale concetto nei confronti di un 
territorio che manifesta tutte le sue problematicità. Nel caso 
di Massa San Nicola, il primo problema è di tipo giuridico, 
infatti la maggior parte delle diverse proprietà risultano 
non più interessate al recupero del borgo ma, anche se le 
singole cellule si trovano in fase di crollo, si manifestano 
restie al trasferimento della proprietà.
Nel caso del recupero del centro il problema principale 
risulta quello di tipo conservativo che postula l’impiego 
HM� WMKRMƼGEXMZI� VMWSVWI� IGSRSQMGLI� GLI� TSWWSRS� IWWIVI�
WSWXIRYXI�WSPS�E�ZEPPI�HM�YRƅEREPMWM�GSWXM�FIRIƼGM��RIPPE�UYEPI�
HEVI�EQTME�GSRWMHIVE^MSRI�RSR�WSPS�EM�FIRIƼGM�IGSRSQMGM�
ma anche e soprattutto a quelli di ordine sociale ed 
ecologico. Anche la normativa per la costruzione di nuovi 
IHMƼGM��SKKM�TVIWXE^MSREPI��GSRWMHIVE�PƅMQTEXXS�WYP�XIVVMXSVMS�
che avranno le nuove costruzioni. 

7
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Tali considerazioni hanno costituito la base dalla quale 
muovere per uno studio consapevole del piccolo centro 
storico che, anche in funzione della sua localizzazione, 
prossima ai luoghi della produzione, potrebbe facilmente 
ridurre al minimo l’impronta ambientale di un possibile 
modo democratico dell’abitare. 
9RE� VMƽIWWMSRI� VIPEXMZE� EPPE� TMERMƼGE^MSRI� XIVVMXSVMEPI� GLI�
consente di riannodare le problematicità poste da tale 
azione di recupero riguarda tutti i centri satellite della città 
che in misura diversa hanno subito un impoverimento 
delle condizioni identitarie originarie. A partire dalla legge 
n. 1150 del 1942 le successive norme hanno cercato di 
adattarsi ai cambiamenti che forse in un primo momento 
hanno riguardato la necessità immediata di garantire 
quanto previsto dalla Costituzione, ma che in seguito hanno 
visto prevalere una visione speculativa che dall’attuazione 
dei piani regolatori generali ha portato a una smisurata 
crescita del fenomeno dell’abusivismo. Tuttavia, i repentini 
cambiamenti di prospettiva dettati dalle politiche hanno 
imposto adattamenti e puntualizzazioni che in un primo 
momento hanno avuto risposta in termini vincolistici, ma 
GLI�WTIWWS�WM�WSRS�VMZIPEXM�HM�WGEVWE�IƾGEGME�RIP�GSRXVEWXS�
al consumo di territorio e a quello di risorse. Pertanto, 

WIQFVE� PIGMXS� GSRWMHIVEVI� RIGIWWEVME� YRE� VMƽIWWMSRI� WYM�
modelli di sviluppo in atto e sulle possibilità di stabilire, 
entro un quadro generale che tenga conto delle necessità 
sopra descritte, il progetto degli adattamenti a partire 
dalle esigenze di una nuova comunità consapevole delle 
WTIGMƼGLI�GEVEXXIVMWXMGLI�HIP�GIRXVS�MR�UYIWXMSRI�

59%0-�46374)88-:)�4)6�92%�)**)88-:%�
6-2%7'-8%�()-�:-00%++-#
-P�GSQYRI�1SRXIQEVI��ZSKPME�HM�MRHMTIRHIR^E�
S�EXXS�HM�VMFIPPMSRI�WSGMEPI#
-�43�*)76�VETTVIWIRXERS�YRE�QSHEPMXʚ�GSRZIR^MSREPI�GLI�
le strategie comunitarie hanno perseguito e della cui reale 
IƾGEGME�HE�XIQTS�WM�HMWGYXI��2IP�GEWS�HIP�XIVVMXSVMS�HIPPI�
Masse messinesi manca una attenta analisi degli impatti 
prodotti dal citato Progetto Ri.U.So, ma la mobilitazione 
delle comunità locali dei villaggi suggerisce come gli 
EFMXERXM� RSR� VMXIRKERS� WYƾGMIRXI� UYIWXS� KIRIVI� HM�
intervento.
La domanda per una diversa strategia territoriale e di 
una credibile prospettiva politica emerge dall’azione 
del Comitato Montemare attraverso la richiesta di 
un referendum per la creazione del nuovo Comune 

6
Schizzo di rilievo di Massa San Nicola, 1998, realizzato dal prof. 
Mario Manganaro.

7
:IHYXE�JSXSKVEƼGE�HM�1EWWE�7ER�2MGSPE�������

8
I villaggi del Comune Montemare 
( http://www.casaliditramontana.it).

9
Quadro strategico di sintesi del PRG di Messina (Città di Messina, 
2018, 201).

10
Stralcio dall’elaborato P1- Quadro strategico di sintesi del PRG di 
Messina (Città di Messina, 2018, 199) .

 



145

Montemare.41 La formazione di una nuova municipalità 
sembra poter garantire attenzione (da intendere in termini 
di servizi e maggior cura del territorio) da parte delle 
istituzioni. La richiesta di un referendum conferma il 
fallimento dell’attuazione del decentramento (una politica 
da sempre dichiarata e perseguita dall’amministrazione 
GSQYREPI� GSR� E^MSRM� TIVʫ� FPERHI� I� TSGS� IƾGEGM� IH� ʢ�
l’espressione del senso di abbandono percepito da parte 
dei 47 villaggi messinesi e, in particolare, da quelli della 
zona nord; inoltre, essa pone al centro la questione del 
cattivo funzionamento della macchina amministrativa e 
della necessità, da parte di questi territori, di incidere nelle 
decisioni e nella gestione economica che li riguarda.
La forza di questa istanza ha recentemente condotto alla 
votazione in concomitanza con le elezioni amministrative 
del 12 giugno 2022. Benché il referendum non abbia 
raggiunto il quorum42 la direzione è stata segnata: se si 
vuole proseguire sulla strada della coesione non potranno 
più essere ignorate le richieste espresse da questi territori 
marginalizzati.
Il percorso decennale che ha condotto al referendum 
affonda le sue radici nel giugno 2011, quando il Comitato 
EXXVEZIVWS� YR� WSRHEKKMS� ʢ� EVVMZEXS� E� HIƼRMVI� MP� RSQI�

“Montemare,” votato per la sua capacità di esprimere le 
GEVEXXIVMWXMGLI�KISKVEƼGLI�HIP�XIVVMXSVMS�HE�TSVVI�EPPE�FEWI�
del rilancio economico, attraverso la valorizzazione della 
ricchezza delle campagne e la qualità delle spiagge e 
HIPPƅEJJEGGMS�E�QEVI��-�ZMPPEKKM�EVXIƼGM�HIPPƅMRM^MEXMZE�Ɓ�GLI��
comunque, attraverso il comitato continua il suo impegno 
– sono Castanea, le quattro Masse, Rodia, Salice, Gesso, 
Ortoliuzzo, Spartà, San Saba e Acqualadrone, per un totale 
di circa 8.700 abitanti in 6.165 ettari *MK���
I vantaggi attesi – se il referendum fosse andato a buon 
ƼRI�Ɓ�EZVIFFIVS�VMKYEVHEXS�PE�WERMXʚ��EGUYMWIRHS�MP�HMVMXXS�
a una guardia medica e nuove farmacie), il lavoro nei 
servizi da destinare al territorio (con la richiesta di più 
impiegati, almeno uno ogni 172 abitanti, come previsto 
dalla legge), la vicinanza dei rappresentanti istituzionali 
immaginati a camminare per le strade e più immersi 
nei problemi del territorio, una maggiore forza politica 
VETTVIWIRXEXE�HEPPE�ƼKYVE�HIP�WMRHEGS�HIP�RYSZS�'SQYRI��
che avrebbe potuto far diventare prioritarie le istanze di 
UYIWXS� XIVVMXSVMS�E�TEVXMVI�HEPPE� VMGLMIWXE�HM�ƼRER^MEQIRXM�
per nuove infrastrutture in funzione di un nuovo sviluppo.
Nonostante tutto – anche dopo l’esito negativo della 
votazione – resta la convinzione che con un Comune 
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autonomo tutto potrebbe ancora migliorare.
-P�RYSZS�46+�HM�1IWWMRE��M�QEVKMRM�EP�GIRXVS�HIP�WMWXIQE
La questione del referendum separatista del Comune di 
Montemare, nel far emergere il disagio vissuto da queste 
comunità che va trasformandosi in risentimento nei 
confronti di un centro che li ha tagliati fuori da qualsiasi 
traiettoria di sviluppo, pone la questione del diritto di ogni 
territorio a poter vivere proiettandosi in un futuro possibile 
cosuì consentendo alle nuove generazioni di scegliere se 
andare via o restare.
È da capire in che misura il destino dei piccoli centri 
possa essere rintracciabile all’interno degli strumenti di 
pianificazione di livello territoriale. Nel caso dei villaggi 
messinesi, essendo essi frazioni del comune di Messina, le 
previsioni normative che li riguardano, così come le strategie 
di sviluppo, sono da ricercare in prima istanza all’interno 
dello strumento urbanistico comunale. La consapevolezza 
dei limiti di un piano regolatore datato come quello vigente 

ha indotto l’amministrazione dell’allora sindaco Renato 
Accorinti, subito dopo il suo insediamento nel 2013, ad 
avviare una nuova stagione pianificatoria.43 Il nuovo PRG, 
però, dopo l’approvazione del suo Schema di massima da 
parte della giunta comunale nel 2018, con le successive 
amministrazioni è entrato in un incomprensibile stallo, 
HMƾGMPI�HE�EGGIXXEVI�TIV�YRE�VIEPXʚ�GLI�RSR�TYʫ�GSRGIHIVWM�
TEYWI� HM� VMƽIWWMSRI�� 5YIWXS� TMERS�� MP� GYM� GSRWYPIRXI�
KIRIVEPI�ʢ�MP�TVSJ��'EVPS�+EWTEVVMRM��RIP�TVIƼKYVEVI�YRƅEQTME�
prospettiva di adattamento all’interno di una dimensione 
geostrategica disegna una visione per una città resiliente in 
grado di valorizzare il territorio. Il nuovo strumento guarda 
sia al nucleo urbano principale che alla rete dei villaggi, e 
TVIƼKYVE�YR�TVSGIWWS�PIRXS�I�MRGVIQIRXEPI�HM�VMKIRIVE^MSRI�
in chiave ecologica per l’innalzamento della qualità 
prestazionale dei tessuti urbani esistenti e degli spazi 
aperti, ma pone anche una grande attenzione ai processi 
di capacitazione territoriale, sociale e imprenditoriale.44 
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La resilienza diviene così una strategia multiscalare che 
rappresenta “il riferimento principale delle tattiche, dei 
TVSKIXXM�I�HIPPI�TVEXMGLI�HM�WEPZEKYEVHME�I�UYEPMƼGE^MSRI�HIM�
paesaggi urbani, periurbani e naturalistici.”45 
Si tratta di un piano indirizzato alla gestione dei processi di 
rigenerazione urbana, alla riattivazione dei cicli di vita di beni 
comuni e al riciclo di risorse abbandonate o sottoutilizzate, 
che guarda a un più generale ripensamento del metabolismo 
urbano. Un nuovo ruolo viene assegnato al coinvolgimento 
degli attori sociali ed economici nel processo decisionale, 
attraverso la messa in campo di strumenti pattizi pubblico-
privati, eliminando o comunque diminuendo la consolidata 
distanza che sin qui ha separato i beni comuni dalla sfera di 
azione diretta delle comunità locali.
La dimensione paesaggistica di questo piano vede nella 
costruzione di infrastrutture blu, verdi e slow un’occasione 
di ripensamento della città pubblica e di valorizzazione 
VIPE^MSREPI� HIPPI� VMWSVWI�� ʢ� MRJEXXM� ERGLI� EƾHEXE� E� YRE�

incrementalità fatta di piccoli passi, accompagnati 
da dispositivi gestionali condivisi e dimensionati su 
cluster urbani adeguati. In questo senso la tradizionale 
conformazione insediativa policentrica di Messina, 
strutturata sulla costellazione dei 47 villaggi che fa da 
corona al centro urbano, costituisce un’opportunità rilevante 
per il successo di strategie e tattiche resilienti. Il mosaico di 
identità locali che questo policentrismo esprime evidenzia 
con chiarezza domande di riappropriazione degli spazi di 
relazione e dei beni comuni, lasciando intravedere un campo 
di lavoro fertile per politiche proattive che accompagnino la 
gestione del nuovo piano urbanistico di Messina. 
Una particolare attenzione viene posta sia ai processi 
di pressione antropica, che aggrediscono i villaggi 
costieri trasformandone le caratteristiche tipologiche 
originarie, sia ai centri collinari minacciati in alcuni 
versanti da trasformazioni insediative destrutturanti, in 
altri dall’abbandono. Lo Schema di massima stabilisce un 
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quadro articolato in obiettivi e lineamenti strategici prioritari 
associati a cinque visioni di città: “Città-mosaico di paesaggi 
eccellenti; Città-resiliente e anti-fragile; Città policentrica, 
rigenerata e abitabile; Città-snodo, interconnessa e 
accessibile; Città attrattiva, accogliente e creativa.”46 Il tema 
dei villaggi è trasversale sia rispetto alle cinque visioni 
di città che rispetto ai tre progetti guida: “PG1 – Il Parco 
QIXVSTSPMXERS�HIM�4IPSVMXERM�I� MP�TIXXMRI�HIPPI�ƼYQEVI��4+��
– La sequenza dei paesaggi costieri e delle eccellenze sui 
due mari; PG3 – La ferrovia dismessa come greenway della 
rigenerazione urbana”.47 *MKK����I���
Nell’ambito delle strategie per la città policentrica uno 
degli obiettivi strategici è quello di valorizzare e ripopolare 
la rete dei villaggi storici: migliorando l’accessibilità 
infrastrutturale, sia di tipo tradizionale (trasporto pubblico 
e adeguamento di tratti della viabilità esistente e dei 
parcheggi), sia di tipo innovativo (nuove reti Information 
and Communication Technologies      (ICT); incrementando 
la dotazione di servizi e attrezzature per gli abitanti 
stanziali e temporanei; prevedendo dispositivi premiali di 
XMTS� YVFERMWXMGS�� ƼRER^MEVMS� I� ƼWGEPI� ZSPXM� EPPƅMRGVIQIRXS�
qualitativo della residenzialità e del mix funzionale, anche 
incentivando le destinazioni d’uso di tipo turistico-ricettivo e 
terziario, compatibili con i caratteri tipologici e architettonici 
HIKPM�IHMƼGM�
9R�EPXVS�WTE^MS�WMKRMƼGEXMZS�VMWIVZEXS�EM�ZMPPEKKM�WM� XVSZE� MR�
seno agli Ambiti di Rigenerazione Urbana e ambientale (ARU) 
da sottoporre a “Prescrizioni esecutive;”48 in particolare 
RIKPM�ƈ%69��Ɓ�%QFMXM�HM�VMGMGPS��VIGYTIVS�I�VMUYEPMƼGE^MSRI�HM�
XIWWYXM��IHMƼGM�I�GSQTPIWWM�WTIGMEPM�WXSVMGM�I�EFFERHSREXM�Ɖ49 
dove rientrano i tessuti edilizi dei villaggi collinari interessati 
da fenomeni di spopolamento e abbandono. 
Le soluzioni perseguite dal nuovo PRG di Messina sembrano 
essere sensibili ai luoghi, e rispondere alle opportunità 
strutturali, alle potenzialità e ai vincoli di questo territorio. 
È possibile superare il ritardo massimizzando il potenziale 
di sviluppo e combinando gli approcci basati sulle persone 
con quelli basati sul luogo, ma responsabilizzando le 
comunità locali ad assumere un maggiore controllo sul 
proprio futuro.
Il piano urbanistico – in questa accezione attenta ai valori 
del territorio – diventa una possibile risposta ai nuovi 
bisogni delle comunità, così recuperando quello che 
avrebbe dovuto essere uno dei suoi principali obiettivi, e 
rinnovando il valore sociale e politico delle sue strategie, il 
suo ruolo di momento topico di confronto politico e sociale, 
di possibile opportunità di GSQTSWM^MSRI� HIM� GSRƽMXXM, di 
WXVYQIRXS�HM� VMIUYMPMFVMS� XIVVMXSVMEPI��)�UYMRHM�Ɓ�EPPE� PYGI�HM�
quanto discusso nelle precedenti pagine – di opportuna, 
se non imprescindibile, risposta a territori che vogliono 
contare.50
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La connessione tra le forme di esercizio del potere e quelle dello spazio va posta sotto continua osserva-
zione. In un ecosistema coevolutivo, dove le società locali trasformano (e si trasformano con) gli ambienti 
MR�GYM�IWWI�ZMZSRS��YR�TIVXYVFEQIRXS�RIPPI�QSHEPMXʚ�HIPPƅEFMXEVI�I�HIP�TVSHYVVI�ƼRMWGI�TIV�TIVXYVFEVI�ER-
che le forme di governo, e viceversa. In questo moto di divenire e con-divenire, condizione di salvaguar-
dia della democrazia è la tutela di ciò che qui chiamiamo città e territori democratici, dei quali abbiamo 
collettivamente tentato di circoscrivere senso, caratteri, limiti. Se essi siano espressioni reali o utopiche, 
GSRWXEXE^MSRI�S�HIWMHIVMS��WI�IWMWXERS�QSHIPPM�TIV�EXXYEVPM��WI�IWMWXERS�TEVEQIXVM�GLI�RI� MHIRXMƼGERS� PE�
democraticità; se un’estetica li contraddistingue: a tali interrogativi cerchiamo di dare risposta nel presente 
numero della rivista in_bo.
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The connection between the forms of power exercise and those of space must be under continuous 
observation. In a co-evolutionary ecosystem, where local societies transform (and transform themselves 
with) the environments in which they live, a perturbation in the ways of living and producing eventually also 
perturbs forms of governance, and vice versa. In this process of becoming and con-being, the condition for 
WEJIKYEVHMRK�HIQSGVEG]� MW�XLI�TVSXIGXMSR�SJ�[LEX�[I�HIƼRI�LIVI�EW�democratic cities and territories, of 
which we have collectively attempted to circumscribe the meaning, character and limits. Whether they are 
real or utopian expressions, an observation or a desire; whether there are models for implementing them; 
whether there are parameters that identify their democratic nature; whether an aesthetic characterises them: 
we attempt to answer these questions in this issue of the journal in_bo.

ISSN 2036 1602 in_bo.unibo.it


