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20 - L’Olona. Il fiume in frantumi

Simone Tosi 
Università di Milano Bicocca

Introduzione

Il territorio che si sviluppa intorno al fiume Olona è stato oggetto di non 
pochi studi e ricerche, prevalentemente incentrati sulle specificità storiche e 
socioeconomiche che hanno caratterizzato questa piccola porzione di pianura 
che sale verso le Prealpi varesine. In questi studi c’è un tratto ricorrente signifi-
cativo: il fiume Olona compare in genere in modo quasi incidentale, sommesso. 
Affiora nel nome di molte delle località raccontate e descritte, restando tuttavia 
relegato allo sfondo della vicenda. Il carattere quasi invisibile di questo fiume 
corrisponde alla realtà storica e alle percezioni che ne hanno accompagnato la 
vicenda: il fiume Olona e il suo territorio, dunque, a partire da un fiume che 
scorre senza esserci. E senza essere mai esplicito e pieno protagonista del rac-
conto.

A fronte di questa invisibilità, da circa due decenni sono emerse le linee di 
un cambiamento che sembrerebbe mostrare un tentativo di restituire all’Olona 
uno spazio non gregario nella vicenda del territorio che esso attraversa.

Piuttosto che cimentarmi in un tentativo di rinarrare la storia del fiume, qui 
mi limiterò a proporre qualche interpretazione delle ragioni che hanno contri-
buito a generare l’invisibilità del fiume, e poi a riportarlo al rango di coprotago-
nista, emancipandolo dal suo consueto ruolo di convitato di pietra.
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Profilo storico-geografico-ambientale

Più o meno una cinquantina di chilometri di fiume che sgorga dal suolo 
poco a monte della città di Varese e che, dopo un tratto piuttosto scosceso, assu-
me andamento pianeggiante attraversando prima la valle Olona e scorrendo poi 
negli spazi ampi della pianura che conduce a Milano. Qui, poco oltre la città di 
Rho, il fiume scompare alla vista. Sotterrato, tombinato, sommerso e imbrigliato 
entra in Milano fino a fondersi con il Lambro nel quale confluisce invisibilmente 
(Regione Lombardia 2004).

Nei suoi pochi chilometri l’Olona attraversa territori piuttosto diversi. Pos-
siamo distinguere due andamenti principali. Il primo compreso tra la sorgente 
e la città di Castellanza e il secondo tra Castellanza e Milano. Nel suo primo 
tratto il fiume attraversa la città di Varese, imboccando successivamente la Val-
le Olona che porta il corso delle acque fino alla pianura aperta. Questo tratto 
dell’Olona ha caratteristiche diverse dal tratto successivo di pianura – quello 
che va da Castellanza a Milano – sia storicamente che paesaggisticamente che 
per le relazioni tra città e fiume. Nel tratto in cui il fiume dà vita alla Valle Olona 
gli insediamenti urbani sono piuttosto ridotti dal punto di vista dimensionale 
e assumono in genere una posizione sopraelevata rispetto al fiume. Potremmo 
dire che il fiume tende a lambire i centri urbani senza mai diventare un elemen-
to centrale del tessuto urbanistico.

Da Castellanza in poi le città diventano più grandi e inserite nel continuum 
urbano che denuncia l’accesso allo spazio metropolitano milanese. Il fiume non 
ha più scelta. È ora “costretto” a scorrere in pieno all’interno delle strutture 
cittadine. Attraversando Castellanza, Legnano, Nerviano, Pogliano Milanese e 
lambendo i margini di Rho il fiume viene poco più avanti definitivamente co-
perto fino alla sua destinazione finale e alla sua immissione nel Lambro meri-
dionale in territorio milanese.

La vicenda moderna dell’Olona ne ha fatto uno dei fiumi più inquinati del 
Paese. Il fiume è stato un importante motore dello sviluppo industriale di questo 
ricco territorio: giacimento di energia e collettore di sottoprodotti scaricati nelle 
sue acque.  È stato storicamente un importante elemento nei meccanismi e nei 
processi di sviluppo locale. Ha fornito ai territori lungo il fiume tratti identitari, 
dato avvio a dinamiche politiche e a traiettorie di sviluppo economico assai 
specifiche (Samorè 2011).

L’abbondanza d’acqua ha favorito un forte utilizzo di questo elemento, in una 
prima fase – fino al primo scorcio del XIX secolo – nelle direzioni agricola, 
domestica e artigianale (mulini, cartiere, magli da ferro, segherie, lanifici ecc.); 
in una seconda fase – a far data dagli anni della rivoluzione industriale – nella 
direzione dell’utilizzo a servizio dell’attività produttiva seriale (Magini 2004, p. 15).
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Un fiume, dunque, che è risorsa economica fondamentale per il territorio. E 
quindi costantemente piegato e addomesticato per massimizzarne la capacità di 
essere fattore produttivo.

L’Olona rappresenta quindi un caso particolarmente interessante di relazio-
ne tra fiume e territorio, per diverse ragioni. Innanzitutto, va detto che questo 
fiume non può essere descritto nella sua relazione con un singolo contesto ur-
bano e una specifica città. Certamente attraversa, influenza e, in qualche caso, 
costituisce le ragioni insediative di vari centri urbani. Ma questo fiume definisce 
soprattutto una relazione profonda con un complesso sistema territoriale – in 
termini di identità, di economia, di sviluppo storico – che va considerato nella 
sua scala ampia.

Un secondo ordine di interesse risiede nella stessa possibilità di trattare il 
fiume Olona come fiume. Come vedremo ciò ha a che fare con due aspetti par-
zialmente distinti. Da una parte l’Olona è stato talmente modificato, maneggia-
to, adattato agli usi che le popolazioni di questo territorio hanno scelto di fare 
del fiume, da essersi allontanato da qualche cosa di strettamente riconducibile a 
una risorsa naturale. Per certi versi – così è emerso anche da alcune interviste 
con gli attori coinvolti nella sua gestione – l’Olona non sembra più un fiume. La 
grossa sfida che impegna oggi il territorio è riportarlo a ciò che esso originaria-
mente era, ricercando un equilibrio tra il suo carattere naturale e la sua storia 
intrecciata con quella degli abitanti del suo territorio. 

Sotto una seconda prospettiva l’Olona appare oggi come un fiume frammen-
tato. Al di là della sua unitarietà idrogeologica sembrano esserci molti diversi 
fiumi racchiusi in un solo nome. Diversi fiumi lungo i diversi tratti: l’Olona 
della Valle prevalentemente extraurbano, quello della pianura densamente ur-
banizzata e infine quello coperto e invisibile. Ma anche diversi fiumi in ragione 
delle definizioni amministrative dei territori in cui il fiume scorre, soprattutto 
dividendosi tra la parte nel territorio provinciale di Varese e quello milanese. 
E, ancora, diversi fiumi a seconda delle prospettive soggettive di chi al fiume si 
relaziona. L’Olona degli attori economici locali (industriali, agricoli ecc.), quello 
degli ambientalisti, quello degli enti locali interessati a specifiche destinazioni 
cui corrispondono altrettanto specifiche narrazioni e definizioni.

In questo breve racconto, a partire da alcune interviste a attori locali e sulla 
base di documenti ufficiali e letteratura specialistica, cercherò di descrivere al-
cuni dei principali processi in atto intorno al fiume Olona.

A partire dalla fine degli anni ’80 il fiume cessa di svolgere le funzioni eco-
nomiche legate alla produzione industriale cui era stato destinato lungo tutto 
il secolo precedente. Il suo corso appare ora come un inutile concentrato di 
sostanze inquinanti che rendono pressoché impossibile qualsiasi forma di vita 
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fluviale. Le produzioni industriali che tanta parte avevano avuto nel successo 
economico del territorio sono ormai quasi completamente abbandonate, mentre 
imponenti rimangono i ruderi dismessi.

Si fa strada progressivamente – sospinta soprattutto dalle nuove rappresen-
tazioni “post materialistiche” e dalle sensibilità diffuse dalle associazioni am-
bientaliste locali – l’idea di una riqualificazione del fiume e del suo paesaggio. 

Si comincia a re-immaginare il ruolo che il fiume dovrà avere nel futuro del 
territorio. Si apre una fase, tuttora in corso, di importanti progetti di bonifica 
ambientale e di ripensamento del paesaggio fluviale. I nuovi progetti che si fan-
no strada in questa fase rispondono pienamente alle rappresentazioni correnti e 
alle idee di città e di territorio contemporanee. Il fiume diventa una risorsa che 
assume nuovo interesse in rapporto a tipiche rappresentazioni postmoderne del 
territorio. Il fiume è ri-tematizzato come elemento naturale che fornisca una 
risorsa utile alla costruzione di un territorio “ricreativo”, orientato al loisir degli 
abitanti, alla nuova domanda di “salute e natura” e alla centralità della dimen-
sione turistica che – a diverse scale e secondo varie declinazioni – diventa asse 
fondamentale delle traiettorie di sviluppo territoriale degli ultimi decenni. Que-
sta ridefinizione dei significati e degli usi del fiume assume due diverse forme e 
modalità in diversi tipi di paesaggi che sono attraversati dall’Olona.

Nei due “paesaggi” i progetti assumono due forme specifiche. I tratti meno 
urbanizzati vedono una proliferazione di progetti finalizzati alla costruzione di 
parchi e oasi naturalistiche. Nei contesti cittadini l’Olona assume il ruolo di ri-
sorsa di arredo urbano, utilizzato per fornire ambienti apprezzati e setting piace-
voli fondamentalmente utili alla costruzione del nuovo ideale di città piacevole 
e con implicazioni redditizie sul piano della dinamica della rendita. Una sorta di 
eco-gentrification, quindi. 

I progetti di riqualificazione si collocano entro un reticolo di attori locali e 
sovra-locali e di stakeholders articolato e complesso. La lunga vicenda storica 
delle relazioni tra l’Olona e il sistema sociale che intorno ad esso si è costituito 
ha prodotto un sedime di interessi, istituzioni, competenze che provano oggi a 
ricollocarsi nel nuovo quadro di obiettivi e progetti.

La centralità del fiume Olona per il suo territorio è testimoniata da una pro-
liferazione di istituzioni che nel corso della storia hanno strutturato le relazioni 
tra i diversi interessi variamente intrecciati intorno al fiume. Il Consorzio del 
Fiume Olona rappresenta per certi versi il fulcro di questo denso reticolo. “La 
storia del Consorzio del Fiume Olona è la storia del più antico consorzio irriguo 
d’Italia che […] si fa risalire al 1606 […] con l’intento di curare, salvaguardare, 
migliorare, suddividere il più possibile equamente i molti benefici che si poteva-
no trarre dall’utilizzo delle acque del Fiume”111.

111  http://www.consorziofiumeolona.org/dettaglio.asp?id_articolo=329&id_categoria=Il%20Con-

http://www.consorziofiumeolona.org/dettaglio.asp?id_articolo=329&id_categoria=Il%20Consorzio&parola=
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A partire – almeno storicamente – dall’antico Consorzio si strutturano nel 
tempo numerose soggettività reticolari che dalla seconda metà del Novecento 
divengono sempre più spesso mediate da – ed incentrate su – gli attori comunali 
delle città legate al fiume Olona.

All’inizio degli anni duemila prende avvio il primo contratto di fiume rela-
tivo a questo territorio. “I primi Contratti di Fiume in Italia sono stati avviati 
in Lombardia nel 2001 e hanno interessato ambiti idrografici particolarmente 
complessi quali i bacini del Lambro, del Seveso e dell‘Olona, caratterizzati da si-
gnificativi problemi di rischio idraulico, inquinamento delle acque e bassa qua-
lità complessiva dell’ecosistema fluviale” (Scanu et al. 2019, p. 8). Al contratto di 
fiume Olona – Bozzente – Lura prendono parte le Amministrazioni Comunali e 
provinciali del territorio, gli ATO della provincia di Milano, di Varese e Como, 
oltre a Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), Autorità di bacino del fiu-
me PO, Arpa e Regione Lombardia. Ai soggetti pubblici iniziali si aggiungono 
nel corso del tempo altri attori che sottoscrivono il contratto. Fra questi, nel 
2009, il Consorzio del Fiume Olona che era stato inizialmente escluso per la sua 
natura privatistica112.

Si tratta dell’accordo centrale nel ridisegno complessivo dell’Olona. Intor-
no alle linee di azione indicate dal Contratto prendono forma numerose azioni 
che, con riferimenti più o meno diretti al Contratto stesso, perseguono obietti-
vi comuni riconducibili ai macro-obiettivi della riduzione dell’inquinamento e 
del rischio idraulico e della riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici 
connessi al fiume. Questo Contratto di fiume costituisce il riferimento fonda-
mentale nella gestione delle misure di riqualificazione del fiume, contribuendo 
in modo fondamentale a fornire alcune linee guida generali e un certo grado di 
coordinamento tra i molteplici attori locali che – con diverse tradizioni, interes-
si e orientamenti – gravitano intorno all’Olona.

Come si è detto, a partire dalla lunga vicenda del Consorzio del fiume Olona 
si strutturano una serie di attori più o meno connessi al Consorzio stesso, con 
riferimento a specifici interessi e tipi di legami che gli aderenti stabiliscono 
con il fiume. È il caso del Distretto agricolo del Fiume Olona che rappresenta 
la continuità tra il fiume e le attività economiche ad esso connesse. “L’idea di 
costituire il distretto è nata da alcuni consorziati affiliati al Consorzio del Fiume 
Olona, e muove dalla presa di coscienza delle problematiche legate alla Valle 
del fiume Olona, territorio fortemente antropizzato dove l’agricoltura svolge un 
ruolo multifunzionale orientato alla tutela ambientale e ad un’offerta diversifi-

sorzio&parola=, accesso 3 febbraio 2021.
112  http://www.consorziofiumeolona.org/dettaglio.asp?id_articolo=318&id_categoria=Servizi, 
accesso 3 febbraio 2021.

http://www.consorziofiumeolona.org/dettaglio.asp?id_articolo=329&id_categoria=Il%20Consorzio&parola=
http://www.consorziofiumeolona.org/dettaglio.asp?id_articolo=318&id_categoria=Servizi
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cata (produzione, ricettività, servizi ambientali). Il distretto si configura come un 
sistema di messa in rete delle aziende agricole, per salvaguardarne e valorizzar-
ne le molteplici potenzialità”113.

I progetti

Nell’impossibilità di dare conto delle molte iniziative – alle diverse scale 
e con diversi tipi di centrature – che hanno preso avvio negli ultimi decenni 
intorno alla ri-tematizzazione del fiume Olona, faremo ora riferimento a due 
principali casi. Si tratta di due azioni che rappresentano – in diverso modo, con 
diversi riferimenti e in due distinti tratti e ambienti del tracciato fluviale – le 
principali logiche riferibili al trattamento contemporaneo di questo fiume.

Il Parco del Medio Olona

Il primo caso è quello della nascita del Parco del Medio Olona. Si tratta di 
un’iniziativa che nasce per volontà di alcuni Comuni collocati nella parte finale 
della Valle Olona. A partire dagli anni ‘90 alcuni rappresentanti politici loca-
li, stimolati soprattutto dall’iniziativa delle sezioni locali di alcune associazioni 
ambientaliste, incominciano a pensare a una riqualificazione ambientale di parti 
del territorio direttamente affacciate sul fiume, con l’intento primario di dare 
vita a un’oasi naturalistica che riporti il fiume e le sue sponde a una qualità 
ambientale accettabile e che possa diventare uno spazio periurbano – a cavallo 
tra i comuni proponenti – fruibile dai residenti locali per attività all’aria aperta.

Il progetto di costruzione del Parco del Medio Olona assume la forma del 
PLIS nel 2006, con l’obiettivo di “tutelare e valorizzare le risorse territoriali della 
Valle Olona nel suo tratto centrale, in un’area di pregio principalmente natura-
listico, oltre che terreno di sviluppo della componente umana storica lombarda, 
testimoniata dai reperti del periodo medievale del Contado del Seprio e dalla 
più recente archeologia industriale di ’800-‘900”114. Il Parco vede l’accordo tra sei 
comuni di questo tratto di Valle: Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, 
Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona.

La dimensione centrale del progetto è da identificarsi negli obiettivi di bo-
nifica del fiume e dei terreni circostanti, con una consistente centratura sugli 
aspetti naturalistici (di qualità ambientale, faunistica, forestale ecc.). Ma il PLIS 
113 http://www.consorziofiumeolona.org/dettaglio.asp?id_articolo=426&id_categoria=distret-
to%20agricolo%20rurale, accesso 4 febbraio 2021.
114 https://www.parcomedioolona.it/Articoli/Menu-Alto/PLIS/208-Storia.asp, accesso 5 febbraio 
2021

http://www.consorziofiumeolona.org/dettaglio.asp?id_articolo=426&id_categoria=distretto%20agricolo%20rurale
http://www.consorziofiumeolona.org/dettaglio.asp?id_articolo=426&id_categoria=distretto%20agricolo%20rurale
https://www.parcomedioolona.it/Articoli/Menu-Alto/PLIS/208-Storia.asp
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declina anche alcune linee strategiche e di sviluppo tese a fornire una fruibilità 
del parco da parte di abitanti e turisti. Il Parco è proposto come occasione di va-
lorizzazione dell’heritage industriale locale e come parco periurbano a servizio 
dei residenti locali ma in grado di costituire anche una risorsa turistica di più 
ampio respiro.

L’attività principale che si può riscontrare nel parco è la passeggiata degli 
abitanti delle aree circostanti: passeggiate con il cane, jogging, ciclismo. Ma 
nei fine-settimana potrebbe costituire una risorsa che vada al di là del turismo 
locale. Molti ciclisti sfruttano già l’area per i loro percorsi, seppur rientrando in 
serata nelle proprie abitazioni. Oggi stiamo cercando di promuovere itinerari 
più ampi tramite un progetto transfrontaliero. Si cerca di sviluppare un turismo 
naturalistico, sportivo, enogastronomico, stimolando la collaborazione tra 
soggetti che operano su questi territori. Il problema grosso è uscire dall’idea 
che sia solo una zona industriale o urbanizzata ma un’area dove si può fare 
sport o esperienze naturali a due passi dalla metropoli. Si vuole seguire l’idea di 
realizzare pacchetti turistici come alloggio, affitto bici, trasporti per promuovere 
queste aree individuando qualche tour operator e soggetti che si occupino di 
didattica ambientale (Responsabile PLIS Rile-Tenore-Olona).

Dunque una liaison tra obiettivi naturalistici e ambientali, centralità delle 
funzioni ricreative e attenzione all’heritage e alla storia locale, che corrispon-
de appieno alle narrazioni postmoderne e postindustriali del territorio quali si 
sono affermate in questi ultimi decenni (Timothy, Boyd 2007).

L’Olona e il “salotto buono” di Legnano

Un secondo caso eloquente è quello che riguarda la gestione del fiume Olo-
na nell’ambito di un importante e corposo processo di riqualificazione post-in-
dustriale sviluppato a Legnano, in una zona centrale della città precedentemen-
te occupata da una grande struttura industriale ormai dismessa - il Cotonificio 
Cantoni (Tosi, Vitale 2011). L’area ex Cantoni è stata “nell’Alto milanese la più 
grande area dismessa su cui sia stato realizzato un intervento di riqualificazio-
ne (108 mila mq), che ha infatti modificato radicalmente il centro della città di 
Legnano. […] Su circa 100 mila mq di superficie, 35 mila mq vengono destinati 
al residenziale (circa 400 appartamenti orientati ad un settore di mercato me-
dio-alto), 25 mila a terziario e commerciale (di cui 5 mila al centro commerciale 
Esselunga), mentre la superficie restante è suddivisa tra parco pubblico (circa 
il 50% della superficie totale), parcheggi (1600 posti auto), e opere di urbaniz-
zazione primaria (strade, rotatorie, rete idrica, piazze, percorsi pedonali ecc.)” 
(Caruso et al. 2011, pp. 105, 107). 
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L’area interessata da questa imponente riqualificazione è attraversata dal 
tratto urbano legnanese del fiume Olona. E il fiume finisce per diventare un 
componente fondamentale del progetto. Da una parte, fin dalla sua fase proget-
tuale, esso costituisce una preoccupazione e una potenziale minaccia. Un fiume 
inquinato e non di rado maleodorante non costituisce evidentemente un buon 
viatico per un progetto urbanistico che si prefigge di rivolgersi a un mercato 
“d’élite” … E, inoltre, le sue acque devono essere “messe in sicurezza” e il suo 
tracciato definito ed arginato con precisione. Si pianifica dunque lo spostamen-
to dell’alveo e la scopertura di una parte del fiume, da tempo nascosto sotto la 
fabbrica. E l’Olona diventa così uno specifico punto di forza del progetto: si indi-
viduano soluzioni di contenimento delle acque e si incrementa la pressione circa 
l’urgenza dei processi di bonifica del fiume. La nuova area residenziale conta di 
potere vantare un suo “waterfront”, come ulteriore elemento di attrattività nella 
direzione dei menzionati processi di eco-gentrification.

L’elevato pregio immobiliare dell’area ex Cantoni è dovuto alle operazioni 
di rigenerazione urbana, alla posizione centrale, ai molteplici servizi … Se il 
fiume continuasse a migliorare, potrebbe essere ulteriore fattore di incremento 
dei valori immobiliari. Come nel caso dei Navigli a Milano (Dirigente Settore 
Edilizia e Territorio del Comune di Legnano).

Il fiume diviene dunque un ingrediente importante nella costruzione di aree 
urbane di pregio. Per certi versi potremmo definirlo una natural amenity che, 
attraverso un processo di manipolazione e trasformazione, diviene assimilabile 
a un manufatto umano tipico delle moderne città attrattive e “dell’intratteni-
mento” (Clark 2011).

Conclusioni

La settorialità e le rappresentazioni frammentate e parziali costituiscono un 
problema specifico che sembra affiorare in molti dei programmi che fanno per-
no sull’Olona. Molti di questi programmi nascono dal fatto che il dibattito sulle 
sorti del fiume nasce soprattutto come reazione al suo degrado ecologico e al 
suo inquinamento. È soprattutto intorno ai temi dell’ambiente e al dibattito che 
prende piede a partire dagli anni ’80 che l’Olona torna nelle agende pubbliche 
locali. Questa genesi del discorso sull’Olona moderno finisce per impattare sul 
tipo di centratura che le politiche assumono. Gli attori principali che promuovo-
no i vari programmi di rigenerazione si incentrano in modo piuttosto netto sulle 
dimensioni naturalistiche del fiume.

I processi in atto intorno al fiume Olona incrociano e sovrappongono “molti 
fiumi differenti”, che rimandano alle molte facce e ai molti possibili significati 
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di un oggetto solo apparentemente unitario. Il fiume è necessariamente molte 
cose, solo parzialmente sovrapposte. Sono differenti i paesaggi che si succedono 
lungo il percorso fluviale. Sono differenti le strutture amministrative e istituzio-
nali dei territori che il fiume attraversa (Varese a monte e Milano più a valle). E 
i molti e diversi attori coinvolti nei processi di governo e di gestione dei territori 
lungo il fiume sono portatori di linguaggi, di logiche e di interessi specifici: 
aziende di gestione delle acque potabili e dei sistemi di depurazione, soggetti 
legati alla sfera economico-produttiva (agricoli, industriali ecc.), enti pubblici di 
diverse scale, associazioni locali e sovralocali (ambientaliste, sportive, ricreative 
ecc.) … Gli interventi che si sviluppano lungo il fiume risentono dunque di lo-
giche parcellizzate che non sempre risultano capaci di cogliere le conseguenze 
complessive del proprio evolversi.

Nel Contratto di fiume una parte mancante è l’aspetto antropico, sociale. […] 
Le parti che copriamo sono più legate ad aspetti ecologico-ambientali. […] 
Negli ultimi anni ci sono state numerose progettazioni più orientate all’utilizzo 
pubblico del fiume: percorsi ciclabili, spazi per passeggiate ecc. Il difficile 
lavoro che occorre fare è quello di cercare un compromesso accettabile tra 
le prospettive dei diversi soggetti. (Responsabile Contratti di fiume – Ersaf - 
Regione Lombardia).

La questione, dal punto di vista teorico, solleva almeno due punti che vale 
la pena accennare in questa conclusione. Il primo è quello ampiamente noto del 
coordinamento tra diverse azioni, programmi e attori. E dei costi che tale coor-
dinamento inevitabilmente comporta. Il secondo rimanda alla sensazione che le 
iniziative attualmente in atto per una valorizzazione del fiume Olona rimangano 
sostanzialmente schiacciate all’interno di un orizzonte ricreativo e individuali-
stico, trascurandone più ampie tematizzazioni in grado di riconoscerne il valore 
di bene comune.

Il rischio è che il fiume Olona continui, come nella sua precedente storia, a 
non essere un fiume ma molti differenti “oggetti”, mancando la prospettiva di un 
suo ritorno come protagonista – e non come comparsa – nella vicenda locale.
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