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Maurizio Michael - Cristina Schürch-Pini

Sentieri di un mondo di valle

La mostra fotografica, brevemente descritta nel capitolo «Storia di una metodolo-

gia», ha saputo suscitare riflessioni, ricordi di luoghi, di esperienze, di persone. Dal

punto di vista locale e stata un'occasione per conoscere i propri bambini e per pensa-
re al presente e al futuro della propria valle. Avevamo notato che i bambini avevano
fotografato luoghi, oggetti, spazi, a loro cari; avevano fissato elementi del «loro»
mondo quotidiano.

Ii modo di vedere la Bregaglia con gli occhi del bambino poteva suscitare l'interesse
di altre persone?

In quale modo il territorio della Bregaglia-bambino avrebbe aperto le porte a fami-
glie e a bambini alia ricerca di un territorio a loro famigliare?

L'esempio di cosa possa essere una traccia che si prolunga nel tempo, dopo la con-
clusione del progetto, e stata la volontä di un gruppo di persone della Val Bregaglia

- genitori, rappresentanti del settore turistico e alberghiero - di dare un seguito
all'altro sguardo.

In collaborazione con i responsabili del progetto e nata l'idea di cogliere l'occa-
sione per concepire sentieri e percorsi che riflettano ciö che i bambini avevano
fotografato, messo in evidenza, scelto, come soggetto da catturare attraverso l'obiettivo.

Di fatto le fotografie si sono tradotte, dopo la mostra, in uno strumento di revisione
di alcuni aspetti del territorio. In tale prospettiva il bambino ha svolto la funzione di
risorsa nella definizione del territorio di un'altra Bregaglia.

La presenza di un territorio a misura di bambino rilevato attraverso le immagini
esposte, ha contribuito in modo sensibile a rivedere alcuni luoghi e percorsi conosciu-
ti. In modo particolare e sorta l'idea di prendere in considerazione itinerari che attra-
versano tutta la valle, inserendo per la prima volta criteri che fanno esplicitamente

capo alia cultura del bambino.

La fontana di Zop con l'inserimento di due personaggi concepiti per veicolare l'at-
tenzione del bambino e un esempio di ciö che sarebbe stato il materiale del progetto
Ciä c'am va1.

' Una formulazione che proviene dalle sedute con 1 genitori che hanno preso parte al progetto.
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Nuovi itinerari

Un sentiero a misura di bambino derivato dalle fotografie da lui scattate cosa avrebbe

potuto significare?

La rilettura delle immagini, i commenti dei bambini, le osservazione di genitori e di
docenti hanno permesso di identificare alcune stazioni di un Potenziale percorso.

Un gruppo composto di genitori e di progettisti (Gruppo di accompagnamento) si

e incontrato a scadenze regolari per discutere, proporre e sviluppare una nuova fase

del progetto, quella di creare degli itinerari escursionistici per famiglie con bambini.

Di regola il sentiero e un tragitto nel quale prevale il punto di vista dell'adulto. 11

panorama sull'intera valle non interessa il bambino, interessa molto di piü il buco della

marmotta che si trova a poca distanza dal belvedere.

La lunghezza delle tappe di un sentiero pensato per adulti non e necessariamente

quella che rispetta le capacitä psicofisiche di bambini della prima infanzia.
Il sentiero, per essere un percorso adatto anche ai piü piccoli, deve subire adatta-

menti che sappiano prendere in considerazione:

- la resistenza alio sforzo;

- la necessitä di renderlo percorribile con carrozzelle e altri mezzi per bambini;

- l'esigenza di creare punti di riposo con sedie e panchine a misura di bambino;

- il bisogno di cogliere la dimensione ludica;
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- il bisogno di agire sulle cose;

- l'esigenza di percepire e di conoscere la vita dell'ambiente naturale.

Lo studio del territorio con l'ausilio delle fotografie ha permesso di elaborare un
materiale1 che avrebbe favorito il rapporto adulto-bambino all'interno di un dato

percorso.

Adattamenti

Gli spazi considerati interessanti per l'adulto devono comprendere la presenza del

bambino. Ciö ha richiesto, in qualche caso, l'adattamento del territorio alle sue esi-

genze. Ne elenchiamo alcune:

- sono state previste specifiche deviazioni che hanno permesso di raggiungere punti
alternativi per entrare in contatto con elementi quali l'acqua, il legno, la sabbia, il
sasso, la roccia.

- Nell'itinerario per il bambino si fa esplicito riferimento a opere dell'uomo. Per

esempio il nano scolpito dal boscaiolo, il ponte stretto che attraversa il fiume, la

casa con il tetto ancora in lamiera, ecc.

- I cartelli indicatori sono stati concepiti per essere alia portata del bambino, con
scritte che lo riguardano.

- Sono stati previsti luoghi di socializzazione in armonia con le caratteristiche del

terreno e del paesaggio: presenza di capanne, di ostacoli, di grotte, di avvallamenti.

- Non poteva mancare il luogo per fare rumore, per emettere suoni, per ascoltare il
canto di un cuculo o di una gazza.

- Sono state segnalate le tracce tangibili del passaggio di uno scoiattolo (pigne rosic-

chiate), di un cervo (stereo), di un gufo (rigurgito) o altro.

- E stata offerta la possibilitä di ricostruire il percorso. Un foglio particolarmente
concepito facilita la rappresentazione dei tratti della strada esplorata. In un dato
ordine spazio-temporale i bambini incollano l'adesivo che convalida l'avvenuto
passaggio.

I percorsi

Si giunse a identificare cinque percorsi, adatti alle capacitä psicologiche e motorie del

bambino dai 3 ai 7 anni.
Gli itinerari sono stati studiati per permettere, attraverso il gioco, la scoperta e la

conoscenza di elementi della natura e della cultura della Val Bregaglia. Specificita am-
bientali, sociali, culturali e storiche vengono rielaborate fisicamente e simbolicamente.

Da Castasegna a Maloja, ma anche a Soglio, i cinque percorsi si rivolgono a pic-
coli escursionisti e famiglie, e sono adatti anche a essere intrapresi con passeggini o
carrozzelle.

2 Cartine e prospetti che ne descrivono le caratteristiche, un materiale nel quale sono presenti
anche fotografie scattate dai bambini nel progetto a cui abbiamo alluso.
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Tratte la cui percorrenza non supera le tre ore, comprese pause e brevi soste durante

le quali e possibile salire su un muretto, bere l'acqua da un particolare buchino,
giocare su un tappeto di muschi, entrare in piccole grotte, arrampicarsi su massi di

pietra, osservare il legnetto spinto dall'acqua del fiume, giocare con l'eco, ecc.

Lungo i tragitti si trovano cartelli indicatori che segnalano eventuali cambiamenti dei

percorsi previsti.
Le famiglie con bambini che intendono camminare lungo i percorsi di Cia c'am va

hanno a disposizione un insieme di informazioni e di strumenti che Ii rendono per-
corribili in modo nuovo e divertente.

A tale proposito e stata realizzata una documentazione per:

- l'adulto che accompagna il bambino, con cartine geografiche e informazioni sul

percorso;

- il bambino, in cui e rappresentata una mappa semplificata del percorso con disegni
che richiamano l'attenzione sui punti di particolare interesse.

Ii materiale e disponibile in zainetti, confezionati dalle signore della Societä femmi-
nile di Sottoporta.

Lo stesso gruppo, si e pure reso autore di borse per la spesa, che riportano il logo
del progetto, vendute ad un costo simbolico per pubblicizzarne e diffonderne l'im-
magine.
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Posizionamento dell'offerta turistica

Attraverso gli itinerari di Ciä c'am va la Val Bregaglia ha proposto dei contenuti va-
lidi e credibili nel campo delle offerte per le famiglie. A Maloja essa ha anche potuto
mantenere e rinnovare, proprio grazie a Ciä c'am va> il marchio Famiglie benvenute
di Svizzera turismo, confermando e consolidando di fatto un orientamento strategico
deciso anni addietro.

Il segmento delle famiglie viene visto anche dalla nuova organizzazione turistica
come un target di riferimento interessante, che cerca e apprezza momenti di tranquil-
litä e di riposo, ma che vuole anche offrire ai propri figli nuove esperienze e passare
assieme a loro momenti emozionanti.

Si tratta inoltre di pubblico fedele che spesso fa ritorno laddove si e trovato a suo
agio.

Ii progetto Ciä c'am va si inserisce in modo ideale in questo contesto.
Esso non propone soltanto cinque itinerari adatti alle famiglie, scelti e descritti

accuratamente con proposte di attivitä originali. I percorsi vengono percepiti come
vere e proprie attivitä di nicchia e, sempre piü, stanno assumendo il ruolo di prodot-
to immagine per tutto il territorio, aspetto che la nuova organizzazione turistica ha

naturalmente subito colto.

Foto 35 Ah 4,9

Sono giä diverse le scuole che hanno colto la proposta e che hanno percorso uno o

piü itinerari di Ciä c'am va. Sono comunque soprattutto le famiglie che acquistano
lo zainetto con la documentazione e si avventurano lungo i sentieri nei boschi della

Bregaglia.
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Qualitä e identificazione tra gli obiettivi di sviluppo del
Comune di Bregaglia

Attraverso una nuova miziativa, ll progetto Strategie di sviluppo per il Comune di
Bregaglia, il Comune sta oggi lavorando alia definizione di linee guida e di onenta-
menti per il proprio sviluppo.

Obiettivo dell'iniziativa e individuare 1 progetti e creare gli strumenti e le misure

per promuovere, agevolare e generare sviluppo sul proprio territorio comunale.
Dal lavoro svolto finora, al quale hanno partecipato attivamente piu di cento abi-

tanti della Val Bregaglia, emergono alcune considerazioni che ben si sposano con
l'esperienza di Cia c'am va e, di riflesso, con il progetto movingAlps.

Grande importanza, per ottenere uno sviluppo sostenibile e duraturo, viene attnbuita
alia «Qualitä» dell'offerta, dei servizi per la popolazione e per gli ospiti, della comu-
nicazione, delle infrastrutture, nonche delle proposte turistiche.

In secondo luogo si ritiene che una delle condizioni imprescindibih per dare avvio
a un vero processo di sviluppo sia la capacitä di "Identificazione" della popolazione
con il proprio territorio, con 1 propri valori, con la propria cultura e le propne oppor-
tunitä. Solo in questo modo sarä possibile comunicarh e trasmetterh a terzi.

Cia c'am va sicuramente e un esempio concreto di progetto che tiene conto di questi
elementi.

Riconoscimento

La Commissione Svizzera per l'UNESCO, che si adopera affinche la formazione della

prima infanzia costituisca un compito permanente in seno alia societä, ha attribuito
in data 30 novembre 2006 il patrocinio a Cia c'am va.
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