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Ritorno al futuro. Centri storici alla 
ricerca del territorio perduto
—
Marco Ba l lar in

The Italian historical centers cannot be only the ex-
pression of a fragile Italy, but should appear as the 
manifestation of the continuity between artifice and 
nature, between the need to be an “urban being” and 
its territory intended as a reservoir of resources. To-
day there is the need to rethink the territory as the first 
wealth that gives meaning to live in a specific place. 
This is what gave birth to the continuous modification 
of the forms of living in the same place, to that unin-
terrupted process represented by the historical cent-
ers intended as significant parts of a territorial herit-
age. The centers that want to reconstruct its intimate 
relationship with their territory, need urban facts that 
can describe the wider but unitary system to which 
they belong, as well as architecture seems to be no 
longer exclusively able to speak about itself rather 
than the context in wich it is sought and generated. 

l territorio  il prodotto della storia, di una storia 
intesa come processo in cui interagiscono costan-
temente uomo e natura, entrambi concepiti come 
soggetti attivi  

uardare al territorio come a un prodotto della storia 
potrebbe non essere cos  scontato, tanto meno con-
siderarlo come il risultato delle azioni promosse da 
due attori molti diversi, i soggetti attivi , ma  ue-
sto lo sfondo sul uale riteniamo importante inda-
gare le ragioni del progetto architettonico all interno 
dei centri storici italiani  Lattenzione al progetto in 
relazione al sistema urbano a cui appartiene emerge 
con prepotenza uando la consistenza e l integrit  

 Marco Ballarin, archi-
tetto  e dottore di 
ricerca in Composizione 
architettonica presso l -
niversit  uav di enezia 

, dove collabora 
dal  con il prof  
Ferlenga  Dal  ha co-
ordinato cin ue edizioni 
di A e   or shop 
Architettura enezia  
Svolge attivit  di ricerca 
post doc nel campo della 
progettazione architetto-
nica e urbana in ambienti 

uviali sia in talia che in 
Paraguay dove  stato 

isiting Professor e col-
laboratore alla didattica  

a avuto collaborazioni 
professionali vincendo 
concorsi e sviluppando 
progetti esecutivi con 
gli architetti paraguaiani 

avier Corvalan, os  
Cubilla e Sergio Ruggeri 
e con i brasiliani Angelo 
Bucci e Carla ua aba  
Dal   socio di Babau 
Bureau con Stefano Tor-
nieri e Massimo Triches 
con i uali svolge attivit  
professionale e di ricerca 
operando sia nel campo 
della ristrutturazione di 
edifici storici che della 
progettazione del nuovo, 
partecipando a numerosi 
concorsi e selezioni
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di uest ultimo viene messa in crisi da un azione, 
spesso improvvisa, del secondo soggetto attivo, la 
natura  Senza entrare nel merito dell ampio signifi-
cato del termine e della sua evoluzione ci limitiamo 

ui a considerare la natura come promotore di una 
serie di azioni che possono anche interagire negati-
vamente con l opera dell altro soggetto attivo  Sono 
proprio ueste azioni negative a ricalibrare la nostra 
percezione del sistema urbano, ricollocandolo in una 
dimensione spaziale e fisica pi  ampia   terremoti 
contestualizzano i nuclei urbani rispetto a placche 
tettoniche a scala regionale in movimento relativo 
a uelle continentali, mentre le sezioni stratigrafi-
che di ueste placche esasperano la profondit  del 
suolo su cui le nostre citt  appaiono adagiate  Le-
rosione delle coste ci ricorda che i cambiamenti cli-
matici interessano tutta la superficie terrestre e che 
controllare l incidenza delle nostre piccole azioni 

uotidiane pu  avere un riscontro anche dalla parte 
opposta del geoide  Piene e alluvioni ci dimostrano 
invece che l amministrazione delle ac ue non  una 

uestione puntuale bens  sistematica  che un fiume 
e i suoi af uenti, pur essendo rappresentati da una 
rete, fanno riferimento a un bacino idrografico che 
si compone di superfici, suoli e falde diverse  che le 
portate non sono una uota istantanea sull idrome-
tro di un argine ma hanno tempi di ritorno misurati 
finanche in secoli  ltre poi ai rischi legati ad altri 
fenomeni come uelli vulcanici  o gli incendi boschi-
vi , l azione della natura pu  essere anche pi  lenta e 
meno evidente nell immediato, ma pur sempre con-
tinua e persistente uando la vita dell uomo si allon-
tana dalle sue opere  Labbandono  infatti un azione 
promotrice di reazioni da parte del soggetto natura  
a differenza dei fenomeni sopra menzionati per , la 
diversa durata di ueste azioni incide sulle forme e 
sul loro apparire: non restituiscono l immagine di 

  R  Pazzagli, n 
paese scivolato a valle  
l patrimonio territoriale 

delle aree interne italiane 
tra deriva e rinascita , in 
M  Marchetti, S  Panunzi, 
R  Pazzagli a cura di , 
Aree interne  Per una 

rinascita dei territori rurali 
e montani , Rubettino, 
Catanzaro, , p  

  L talia  un Paese ad 
alta densit  vulcanica  
nsieme con l slanda, 
presenta la maggiore 
concentrazione di vulcani 
attivi in Europa ed  uno 
dei primi al mondo per 
numero di abitanti esposti 
a rischio vulcanico  
Fonte: treccani
it enciclopedia fragile
italia L talia e le
sue Regioni  presa 
visione novembre 

  uasi un terzo della 
superficie del territorio 
italiano  coperta da boschi 
per un totale di oltre 

 ettari  Si tratta 
di un patrimonio forestale 
tra i pi  importanti d Europa 
per ampiezza e variet  
di specie, che  anche di 
grande importanza per la 
sicurezza del territorio  

gni anno, per , gli incendi 
ne bruciano migliaia di 
ettari, soprattutto per cause 
dolose o colpose, legate 
alla speculazione edilizia, 
o all incuria e alla disatten-
zione dell uomo  Dal  
al , il  del territorio 
 stato distrutto da incendi 

con la perdita del  di 
foreste  Fonte: trecca-
ni it enciclopedia fragile
italia L talia e le
sue Regioni  Presa 
visione novembre 
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una natura violenta e devastatrice ma sospendo-
no i due soggetti in un tempo puro 4, situato al di 
fuori della storia ma carico di una progettualit  non 
funzionale e non strumentale, altrettanto in attesa, 
sospesa tra la volont  di riattivare la vita e la storia 
dei luoghi e la consapevolezza di un fallimento che 
l azione naturale esprime  l soggetto natura  dun-

ue altamente significativo e incisivo sulle forme 
della citt , non lo si pu  sottrarre, e tale correlazio-
ne  tanto pi  visibile uanto pi  forti sono le azioni 
naturali che scuotono le aree urbanizzate: tanto pi  

 manifesta l opera della prima tanto pi  vulnerabili 
appaiono le seconde  nfatti dei problemi dei centri 
storici se ne sente molto spesso parlare uando una 
situazione emergenziale prodotta da una calamit  
naturale mette in crisi la sua identit  ed esaspera le 
sue criticit  Ma i centri storici italiani non possono 
essere solamente l espressione di una Fragile ta-
lia , dovrebbero piuttosto apparire come la manife-
stazione litica della continuit  tra artificio e natura, 
tra le necessit  di un essere urbano  e il suo territo-
rio inteso non come luogo della minaccia ma come 
serbatoio di risorse  La loro storia infatti, mostra che 
sono il prodotto di un lungo e lento movimento ver-
so il luogo tanto sicuro uanto produttivo: terremoti, 
alluvioni ed esondazioni sono gli agenti di uesto 
movimento, che hanno ristretto il campo e il luogo 
dell artificio  l centro storico  il risultato di uesto 
movimento:  la continua rigenerazione di un luogo 
sicuro prossimo alle risorse, mentre i fenomeni ca-
lamitosi non vanno intesi come un azione nuova ma 
una costante del tempo  La loro episodica presenza 
nella narrazione storica, da imputare a ragioni stru-
mentali che non rispecchiano la loro reale fre uenza 
e incidenza,  oggi invertita e strumentalizzata a cau-
sa delle risorse economiche che consentono al no-
stro Paese di agire solo in condizioni di emergenza  

  M  Aug , Rovine e 
macerie  l senso del tem-
po , Bollati Boringhieri, 
Torino, , p  

  ilgiornale-
dellarchitettura com

eb
se centri storici
vi sembran poco presa 
visione novembre 
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La storia urbana recente ci mostra anche che i cen-
tri storici si sono lentamente separati, per non dire 
allontanati, dal loro territorio di appartenenza  con 
l aumentare dei fatti urbani che vi hanno avuto luo-
go  La citt   murata   s  unopera d arte  ma  
altrettanto vero che la citt   contemporanea  non 
pu  che considerare uella precedente come parte 
di un sistema pi  grande  i  dalla met  del  
secolo la trasformazione dello spazio abitato avven-
ne soprattutto in ragione di un meccanismo ancora 
oggi dominante che dissolve i limiti dello spazio co-
struito in uelli del territorio a esso circostante: lo 
sfruttamento della rendita fondiaria  Probabilmente 
la percezione della pericolosit  degli sviluppi urbani 
in funzione della speculazione immobiliare stimola 
il fiorire delle teorie urbanistiche tra le uali  signi-
ficativo ricordare uella di ldefonso Cerd  che tent  
di tradurre gli interessi economici in un progetto ur-
bano preciso e controllato anche nel tempo  La ter-
ritorializzazione della citt  si  per  protratta fino 
all inversione dei due termini  uesta inversione  vi-
sibile a diverse scale: alcune aree urbane sono ter-
ritorializzate  essendosi espanse pi  velocemente 
delle infrastrutture e dei sottoservizi di base senza 
un precisa gerarchia, mentre alcune tipologie e prin-
cipi insediativi provenienti dal mondo rurale perme-
ano le forme dell abitare contemporaneo generando 
nuovi compromessi tra artificio e natura  Mentre il 
costruito si estende su superfici sempre pi  ampie, i 
centri della vita sociale si disperdono in uesto ter-
ritorio cos  che il centro a cui uel territorio faceva 
riferimento perde il suo ruolo, svuotato di senso e di 
servizi  Di conseguenza se il centro non  pi  tale, 
neppure la periferia  rappresentativa di una relazio-
ne di dipendenza tra due luoghi  Si prende coscien-
za di un altra citt , tanto che il solo termine non  
pi  sufficiente per definirla e si arricchisce cos  di 

  B  Secchi, Prima 
lezione di urbanistica , 
Laterza, Roma Bari, , 
p  

  M  Romano, La citt  
come opera darte , iulio 
Einaudi, Torino, 

  Ruralizzate l urbano, 
urbanizzate la campagna  
Replete terram   Cerd , 
Teoria generale dell urba-

nizzazione , aca Boo , 
Milano, , p  
 

  Corboz gi  nel  
si spinge ad affermare 
che La futura megalopoli, 
identica al territorio, 
conterr  uantit  di spazi 
non urbani, che verranno 
chiamati natura  A  
Corboz, erso la citt
territorio , in P igan  a 
cura di , rdine sparso: 
saggi sullarte, il metodo, 
la citt  e il territorio  Andr  
Corboz , Franco Angeli, 
Milano, , p  

  Bernardo Secchi, nel 
, ancor prima della 

diffusione di internet e 
delle forme di comunica-
zione a esso correlate, 
gi  ipotizzava una nuova, 
pi  dispersa, articolata 
e instabile geografia dei 
luoghi centrali, esito e cau-
sa delle nuove tecniche 
della comunicazione  B  
Secchi, Prima lezione 
di urbanistica , Laterza, 
Roma Bari, , p  
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prefissi e suffissi  Dalla citt fortezza di origine me-
dievale si passa all edge city  e all iper citt , alla 
citt territorio , diffusa , e generica  nel tentativo 

di spiegarne il nuovo carattere  
n anticipo sulla realt  alcuni progettisti avevano gi  

manifestato l insufficienza del termine e l emergere 
di altri paradigmi per rappresentare le loro ipotesi di 
sviluppo urbano  La ciudad lineal , Broadacre City , 
“Plug-in City  e No Stop City , per citarne alcune, 
seppur nella loro diversit , risultano comun ue assi-
milabili per dei caratteri comuni che, come abbiamo 
visto, si sono poi verificati: la mancanza di centro e 
periferia, e la dispersione su di un territorio ampio, 
per non dire infinito
Limmagine pi  rappresentativa del sistema urbano 
si  sempre pi  omologata al sistema che governa 
i rapporti umani: non riuscendo pi  a rappresentare 
un luogo determinato, formalmente riconoscibile, la 
rete diventa l unica soluzione per restituire la disper-
sione dei luoghi, o non luoghi  na rete che collega 
punti dispersi nel territorio e assume forme solo in 
funzione dell individuo che si sposta da un punto 
all altro, un individuo che abita tra le citt  pi  che 
in una citt  Della rete  difficile uindi stabilire 
un sistema gerarchico che non sia uno schema del-
la mobilit  o dei ussi in dipendenza delle esigenze 
individuali, temporanee ed effimere di ogni abitante  
Le ragioni insediative che hanno determinato nei se-
coli la presenza di un centro abitato sono decadute 
in un tempo inversamente proporzionale a uelle 
che hanno prodotto la citt  contemporanea e i centri 
storici si sono persi cos  nella rete, diventando pun-
ti tra i punti  Si  passati dalla prossimit  di luoghi 
all interno di un centro storico e dalla prossimit  tra i 
centri all interno del loro territorio di riferimento, alla 
dispersione di oggetti edilizi e di fatti urbani in fun-
zione dei ussi  Al giorno d oggi uesto paradigma  

  l primo termine  
di  arreau , il 
secondo e il terzo di A  
Corboz , , il 

uarto di F  ndovina, il 
uinto di R  oolhaas  

  l primo progetto  di 
Arturo Soria y Mata Spa-
gna, , il secondo di 
Fran  Lloyd right Stati 

niti dAmerica, , 
il terzo di Peter Coo  
Regno nito,  e il 
uarto degli Archizoom 
talia, 

  Al proliferare di 
centri nella citt  diffusa 
corrisponde l assenza di 
una vera centralit  e, allo 
stesso tempo, a uesti 
centri non vengono pi  
riconosciute le condi-
zioni simboliche che gli 
consentivano di essere 
luogo

   regotti, Archi-
tettura e postmetropoli , 
Einaudi, Torino, , p  
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ancora pi  esasperato e si pu  affermare che la cit-
t  della rete  non  altro che lo specchio della socie-
t  digitale: i suoi abitanti conducono gran parte delle 
loro relazioni sociali in maniera sempre meno fisica, 
disperdendosi nello spazio immateriale del network, 
privando di significato lo spazio abitato  l territorio 

 divenuto il luogo dello spostamento tra diversi 
oggetti perdendo la sua condizione di risorsa per il 
centro storico che, a sua volta, senza di uesto, si 
ritrova orfano delle sue ragioni insediative  La scon-
nessione tra ueste due entit , fondamentale per la 
loro reciproca sussistenza,  incentivata dall essere 
alternativamente, o meglio digitalmente, connessi  
Sembra non serva pi  n  produrre n  muoversi alla 
ricerca di un prodotto: dall indirizzo elettronico a 

uello fisico vi  solo il tempo della spedizione  Se 
tutto  decentrato o delocalizzato, il suolo  sola-
mente la superficie insediativa dell essere digita-
le , superficie utile alla costruzione dell isolamento 
globalizzato ma connesso  uesto sta producendo 
anche una declassazione dello spazio pubblico, un 
tempo se uenza di spazi tra luoghi significativi e 
significanti, oggi nastro della perpetua mobilit  La 
crisi dello spazio pubblico, sempre meno aggrega-
tivo e identitario,  espressiva della decrescita dei 
centri storici italiani ma anche indizio di una possi-
bilit  per il loro recupero  li stessi fattori che fino 
ad oggi hanno incrementato la crisi possono anche 
generare un inversione di tendenza se orientati alla 
rigenerazione di spazi e luoghi  Le dinamiche che 
strutturano i ussi, proprio perch  sempre pi  indi-
viduali, possono produrre un effetto positivo se si 
riscrivono i rapporti tra le centralit  e si risveglia il 
senso di appartenenza a un luogo e al suo territorio  

a senso parlare di recupero dei centri storici se co-
minciamo, prima di tutto, a riconoscere i loro valori 
immateriali, interrompendo il processo di obsole-
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scenza dell infrastruttura simbolica necessaria alla 
trasmissione intergenerazionale dei significati  l 
risveglio della memoria e il senso di appartenenza a 
un cultura non possono per  prescindere dalla con-
siderazione che l identit   non possa che essere 
mista, relazionale e inventiva , e che le culture si-
ano il risultato temporaneo di un continuo processo 
di scambio, ibridazione e mescolanza  
Le forme e le architetture del centro storico italiano 
sono depositarie di una storia secolare e per uesto 
le si crede rappresentative di un identit  e di una cul-
tura  l risveglio di una coscienza urbana in un deter-
minato territorio viene spesso associato alla storia 
specifica del centro storico, alla memoria condensata 
nei suoi palazzi e nelle sue piazze  uesta riconosci-
bilit   in realt  strettamente legata a un carattere 
specifico della citt , a un certo tipo di urbanit  che 
per secoli  stato descritto facendo riferimento alla 
citt  di origine medievale, uella dell epoca dei co-
muni  ueste citt  sono infatti la rappresentazio-
ne di un governo e di una politica la cui identit  si 
esprime nell organizzazione amministrativa tipica 
del comune , termine con il uale vengono identifi-
cate  ueste citt comuni dovevano per  la propria 
sopravvivenza all amministrazione di un territorio pi  
ampio e uindi, per alcuni aspetti, forse non erano 
cos  diverse dall idea di citt territorio che sembra 
aver caratterizzato lo sviluppo urbano degli ultimi se-
coli  Ad esempio si pu  affermare come enezia, tra 
i centri storici pi  rappresentativi d talia, abbia dato 
continuit  nel tempo alla sua identit  proprio grazie 
all amministrazione di un territorio molto pi  ampio 
del centro storico  l mare Adriatico fu il territorio con-
teso e difeso alla base del suo successo europeo e 
internazionale  n territorio, il mare, in cui pochi punti 
di terra, le citt dogane, bastavano per garantirgli la 
priorit  e la convenienza negli scambi commerciali  

  S  Panunzi, Rigene-
rare il valore immaginario 
delle aree interne , in M  
Marchetti, S  Panunzi, R  
Pazzagli a cura di , Aree 
interne  Per una rinascita 
dei territori rurali e monta-
ni , Rubettino, Catanzaro, 

, p  

   Clifford,  
frutti puri impazziscono , 
Bollati Boringhieri, Torino, 

, p  

  A  Corboz, Lurba-
nistica del  secolo: un 
bilancio , in P igan  a 
cura di , op cit , p  
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na citt  che della mobilit  in un territorio li uido 
ha fatto la sua ricchezza occulta prima di ogni mo-
bilit  terrestre mossa dal petrolio  The Stones of Ve-
nice raccontano meglio di ualun ue altra materia 

uanto il centro fosse esemplare della ualit  am-
ministrativa di un territorio ampio, di una megalopoli 
adriatica di molto precedente a uella cresciuta re-
centemente sulle coste italiane  
La sua Basilica e molti suoi palazzi sono rivestiti di 
pietre orientali  le sue fondamente, i portici e i marca-
piani della pietra dell stria e le sue fondazioni inve-
ce sono debitrici a boschi che mai avrebbero potuto 
avere radici nel suo suolo paludoso  Perfino l ac ua 
potabile viaggi  per molto tempo per uel territorio 
in cui uella dolce dei fiumi e uella salata del mare 
si incontravano  l caso di enezia, seppur eclatante, 

 in realt  espressione di una storia amministrativa 
non solo italiana, secondo la uale si pu  affermare 
che non vi sia stato centro storico che abbia dovuto 
la sua esistenza al territorio da esso amministrato  
Si pu  sostenere che il binomio citt campagna, 
spesso considerato in termini oppositivi, abbia mini-
mizzato tale relazione che  invece tanto dialettica 

uanto dimostrazione del fatto che il centro politi-
co amministrativo di una megalopoli multiculturale 
e linguistica fosse situato in una precaria laguna  l 
senso oppositivo del binomio  stato per  nel tempo 
assecondato e ha preso il sopravvento, fino a fare 
della citt  un oggetto, il progetto dello spazio della 
vita comunitaria pi  adeguato al suo tempo  l terri-
torio  divenuto cos  sempre meno partecipe della 
vita del centro e sempre pi  nutrimento di un eco-
nomia che ha fatto dello spazio libero, esterno alla 
citt , un bene di consumo  Sebbene non si possa 
intendere la citt  antica come una citt territorio 
nell accezione di Corboz  ui si esalta la definizione 
citt territorio  per evidenziare la necessit  di rico-

  uella dell urbani-
stica del territorio urba-
nizzato nella sua totalit  
Corboz A , Lurbanistica 
del  secolo: un bilan-
cio , in P igan  a cura 
di , op cit , p  
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struire nelle coscienze la consapevolezza dell inter-
dipendenza tra le due cose
Alcuni fenomeni che stanno emergendo in rispo-
sta a uesta tendenza ci mostrano come vi sia la 
necessit  di ripensare il territorio come la prima 
ricchezza che da senso all abitare in un luogo spe-
cifico  uesto  ci  che ha dato vita alla continua 
modificazione delle forme dell abitare nello stesso 
luogo, a uel processo ininterrotto  rappresentato 
dai centri storici intesi come parti significanti di un 
patrimonio territoriale  prodotto dalla coevoluzione 

dei due soggetti attivi di cui si diceva all inizio: am-
biente naturale e insediamenti umani  l problema 
non  uindi il rapporto dialettico tra un centro e il 
suo territorio, ma il fatto che tale rapporto sia sta-
to drasticamente interrotto  Da uesta prima con-
sapevolezza si sviluppa una recente strategia che, 
pur riguardando una piccola percentuale dei comuni 
italiani , pu  illuminare il verso delle azioni da intra-
prendere per la maggior parte dei centri storici della 
penisola  La Strategia azionale per lo sviluppo 
delle Aree nterne  si fa carico di uelle parti del 
territorio italiano contraddistinte dalla presenza di 
piccoli Comuni, lontani dai servizi essenziali uali 
scuola, sanit  e mobilit , ma pu  essere riferita a 
una parte molto pi  grande del territorio italiano  
Le criticit  stabilite per determinare le Aree nterne 
sono fenomeni che in realt  condizionano lo stato 
di salute di molte citt  italiane che si trovano al di 
fuori di esse, ed  proprio per uesta loro capacit  
di descrivere le ragioni di una crisi strutturale che 
non riguarda pi  solo le zone marginali  che rite-
niamo opportuno guardare ai centri storici italiani 
attraverso uesta particolare lente   diversi livelli di 
perifericit  che vengono individuati infatti, se con-
siderati singolarmente, accomunano anche molti 
altri territori italiani che, di conseguenza, possono 

  M  Marchetti, S  
Panunzi, R  Pazzagli, 

ntroduzione , in M  
Marchetti, S  Panunzi, 
R  Pazzagli a cura di , 
op cit , p  

  Le Aree nterne 
corrispondono al ,  
dei comuni italiani  E  
Borghi, Prefazione , in 
M  Marchetti, S  Panunzi, 
R  Pazzagli a cura di , 
op cit , p  

  Cfr  B  Albrecht, A  
Magrin a cura di , l Bel 
Paese   progetto   
centri storici , Rubettino, 
Catanzaro, 

  Dal settembre  
 stata avviata, dall allora 

Ministro per la Coesione, 
la costruzione di una 
Strategia nazionale per 
lo sviluppo delle Aree 
interne  con il supporto di 
un Comitato Tecnico Aree 
nterne  Dopo una fase 

di interlocuzione  stato 
redatto il documento 
relativo alla Strategia 

azionale delle Aree 
nterne, documento 

con uito nellAccordo 
di Partenariato  Le Aree 
nterne costituiscono una 

fra le dimensioni territo-
riali chiave della politica 
regionale 

  R  Pazzagli, n 
Paese scivolato a valle  
l patrimonio territoriale 

delle aree interne italiane 
tra deriva e rinascita , in 
M  Marchetti, S  Panunzi, 
R  Pazzagli a cura di , 
op cit , p  
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riprendere dalla Strategia alcuni principi operativi  
uesta Strategia inverte nuovamente le condizioni 

di interdipendenza tra i centri e il loro territorio, af-
fermando la necessit  di ristabilire la correlazione 
tra l uomo e le risorse endogene, beni comuni da 
rimettere alla base di uno sviluppo integrato tra eco-
nomia, ecologia e societ  La ricetta per il rilancio 
di uelli che un tempo erano luoghi sicuri prossimi 
alle risorse  consiste nel ristabilire il rapporto tra i 
centri organizzativi delle risorse e il territorio in cui 
sono dislocate  

ueste unit  territoriali devono valorizzare le ric-
chezze presenti al loro interno ristabilendo i rapporti 
di prossimit , geografica, sociale ed economica  Li-
dea di base  che si possa risvegliare il senso di ap-
partenenza a un territorio anche attraverso i principi 
della sostenibilit  ambientale, per la uale la produ-
zione agro alimentare, industriale o artigianale non 

 slegata dalla possibilit  di produrre nello stesso 
contesto sia il bene che l energia necessaria alla sua 
realizzazione  Abitare in uel territorio non diventa 
cos  l occupazione di un punto ai margini della rete, 
ma essere parte di un sistema di sinergie volte alla 
definizione di un economia circolare che si configura 
come parte di una rendita di posizione  Cos  com-
preso, il centro storico italiano scopre una strada per 
uscire dalla decadenza causata della compromissio-
ne del sistema che lo ha tenuto in vita per secoli  na 
strada alternativa a uella intrapresa dai pi  fortuna-
ti, ma sempre a rischio, che hanno potuto percorrere 
il cammino della redenzione economica offerta dal 
turismo  Sebbene la situazione di uesti centri felici 
sia sempre in bilico e di fatto comporti altri proble-
mi,  indubbio che uesta sia resa possibile da una 
riscrittura dei rapporti tra patrimoni esistenti: ferma-
re l abbandono di alcune parti di citt  o di alcune ar-
chitetture pu  avvenire se le opere di conservazione, 
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ristrutturazione, ripristino o ricostruzione vengono 
orientate alla produzione di una ricchezza oltre che 
alla preservazione di una cultura  Cos  come alcune 
aree ai margini dei centri, residui di storie industriali, 
militari o infrastrutturali, scoprono altre vocazioni 
grazie alla necessit  di distribuire gli accessi e orga-
nizzare i ussi, generando nuova ricchezza altrimen-
ti inespressa anche nel loro intorno  l nuovo ciclo 
produttivo diffusamente insediato nel suo territorio 
pu , per , anche non favorire il ripopolamento, tra gli 
obiettivi principali stabiliti dalla Strategia per le Aree 
nterne e, al contrario, generare ricchezze in grado 

di spopolare ancor di pi  le citt  Basta guardare 
un altra volta enezia che, pur non appartenendo a 

uelle aree, con loro ha in comune uesto proble-
ma anche a causa del turismo  l rischio dei territori 
condizionati da una forte economia turistica  infatti 

uello di essere fre uentati pi  che abitati, di essere 
attraversati continuamente da passeggeri tempora-
nei e fugaci, alla ricerca di un immagine riassuntiva 
capace di incarnare una sorta di metafisica del luo-
go, colto in un inesistente immobilit  e astoricit  

n immagine che gi  conoscono, perch   spesso 
la ragione stessa del loro passaggio, che mina la 
permanenza dei cittadini, portatori sani e consa-
pevoli tanto dell infrastruttura simbolica che regge 
la sua immagine e della necessit  di rinnovarla per 
continuare a viverla  on basta uindi dichiarare 
patrimonio dell umanit  i muri a secco del Parco 

azionale delle Cin ue Terre, bisogna ripensare il 
sistema economico che consenta l attivazione di 
attivit  produttive che hanno dato loro senso nel 
tempo  Ma anche migliorare l accessibilit  respon-
sabile progettando nuovi servizi in funzione di un 
turismo sostenibile ad aree similmente caratteriz-
zate, associando all accessibilit  nuovi program-
mi per la coltivazione dei terreni, favorendo sia 

   Teti, l sentimen-
to dei luoghi, tra nostalgia 
e futuro , in A  De Rossi 
a cura di , Riabitare 

l talia  Le aree interne tra 
abbandoni e ricon uiste , 
Donzelli, Roma, , 
p  
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 Caserma Ca  Pas uali, 
Torre Telemetrica n  

 Primoz Biz a , in 
Podnar  editore , 
Difesa di enezia , 

Terra Ferma, Crocetta 
del Montello, , 
p  , realizzato con il 
sostegno di Regione del 

eneto e Marco Polo 
System g e i e  Cortesia 
dell Autore
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l applicabilit  di nuove tecnologie sia il sostegno 
alle tecniche colturali tradizionali  La produzione 
di energia, vista la disponibilit  di risorse naturali 
adeguate a tal fine presenti soprattutto in ueste 
aree marginali,  il primo strumento per un crescita 
endogena poich   in grado di aumentare l attrattivi-
t  residenziale e produttiva grazie alla convenienza 
energetica  uesti sistemi non possono per  ridur-
si a un principio di economia circolare ma devono 
aumentare il loro raggio d azione considerando tali 
manufatti non solo come espressione della funzione 
che svolgono, ma come occasioni per costruire luo-
ghi, avamposti  per il controllo e la manutenzione 
del territorio e soprattutto dispositivi per una fruizio-
ne diffusa del paesaggio in cui si insediano  l cen-
tro storico, compreso in uesta dimensione ampia, 

 rappresentativo di un doppio patrimonio: uello 
architettonico, situato principalmente all interno del 
suo centro, e uello paesaggistico, risorsa apica-
le  in cui risiedono la maggior parte dei beni utili 
all emancipazione energetica e produttiva
l progetto architettonico non pu  che farsi carico 

di uesta realt  e tornare a raccontare l articolazio-
ne di uesta situazione urbana  ricominciando dalle 
istanze proposte dal contesto specifico, l architet-
tura torna a far parte del suo territorio, non solo 
per rappresentarlo, ma per offrirgli una prospettiva 
futura  Per far uesto le unit  territoriali rappresen-
tative di un sistema di centri storici necessitano di 
una rinnovata interdipendenza tra i patrimoni in essi 
depositati e di ritrovare l interazione tra i soggetti 
attivi  Sebbene i processi amministrativi e le norma-
tive che regolano uello architettonico spingano il 
progetto verso la risoluzione di un oggetto all inter-
no di limiti prestabiliti e della convenienza economi-
ca  sia da parte di chi propone che da parte di chi 
esegue  i centri storici e il loro territorio sembrano 

  C  Tosco,  beni 
culturali  Storia, tutela e 
valorizzazione , il Mulino, 
Bologna, , pp  
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chiedere all architettura di essere specchio di una 
realt  specifica   caratteri di singolarit  estetica in-
fatti, spesso richiamati per giustificare il progetto di 
architettura, sembrano non rispondere al contesto 
in cui vengono collocati se non all interno dei con-
fini del lotto  D altro canto, il carattere policentrico 
della citt  contemporanea ha favorito il diffondersi 
di un architettura volta alla ricerca dei criteri di dif-
ferenza e di unicit  nel tentativo di farla emergere 
come fatto singolare nel frastuono urbano, stabilen-
do rapporti, spesso deboli, con modelli provenienti 
da altri contesti utilizzati impropriamente  
Al contrario la citt  che vuole ricostruire il suo inti-
mo rapporto con il suo territorio sembra necessitare 
di fatti urbani descrittivi del sistema pi  ampio ma 
unitario a cui appartengono cos  come l architettura 
sembra non possa pi  esclusivamente parlare di s  
piuttosto del contesto che la richiede e la genera  
l problema del centro storico non  dun ue n  la 

sua conservazione n  la manutenzione bens  la ca-
pacit  o incapacit  delle politiche che ne governa-
no lo sviluppo e l architettura di inserirsi nel lungo 
processo della sua modificazione, come parte della 
trasformazione ininterrotta  l centro storico ita-

liano  espressione di uesta trasformazione e la 
base per la sua rinascita risiede nella propria dispo-
nibilit  ad accettare riscritture

   regotti, op cit , 
pp  

  A  Corboz, Lurba-
nistica del  secolo: un 
bilancio , in P igan a 
cura di , op cit , p  
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L’atlante restituisce una visione globale di quel mo-
saico composito che è il Bel Paese, attraverso una 
sequenza di foto satellitari, vere e proprie “tessere 
mosaicali”, dei ventisei comuni di piccola e media 
dimensione che hanno partecipato a W.A.Ve. 2018.
La foto satellitare, ormai entrata a far parte degli 
strumenti convenzionalmente utilizzati dai progetti-
sti per comprendere tessuti urbani, infrastrutture, se-
gni territoriali, si arricchisce di significato attraverso 
l’alternanza, la giustapposizione e l’avvicendamento 
di immagini analoghe ma, al tempo stesso, impre-
scindibilmente contestuali. 
Un gioco, una scommessa: la silhouette di Venezia, 
la città ospitante i W.A.Ve., come strumento compa-
rativo tra i diversi centri urbani: negli inquadramenti 
a scala territoriale, i confini del perimetro insulare, 
inteso come vero e proprio idealtipo del centro stori-
co italiano, divengono a loro volta strumento di con-
fronto con i centri storici dei comuni di riferimento. 
La misura di Venezia introduce un parametro scalare 
straniante: sconvolge la percezione abituale della 
realtà territoriale degli altri ventisei comuni, rive-
landone aspetti nuovi o inconsueti. Venezia induce 
nell’osservatore un dubbio, lo sospende tra la certez-
za della misura dei centri e l’inaspettato paragone. 
nfine enezia  anche la cornice fisica e al contem-

po concettuale all’interno della quale si sono svolti i 
workshop, i cui esiti hanno restituito diverse visioni 
possibili, veri e propri scorci di un’Italia futura.

Una misura,  26 c i t tà
—
Marco Ba l lar in ,  G iu l ia  C i l iber to ,  Danie la  Rugger i
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The atlas returns a global vision of the composite 
mosaic that is the Bel Paese, through a sequence of 
satellite photos, real “mosaic tiles”, of the twenty-six 
small and medium-sized municipalities that take part 
in W.A.Ve. 2018. 
The satellite photo, which has now become part of the 
tools conventionally used by designers to better un-
derstand urban fabrics, infrastructures and territorial 
signs, is enriched in meaning through the alternation, 
juxtaposition and changing of similar images but, at 
the same time, inescapably contextual. 
It is like a game, a bet: to use the silhouette of Ven-
ice, the city hosting the W.A.Ve., as a comparative tool 
between the different urban centers: in the territorial-
scale frameworks, the boundaries of the insular pe-
rimeter, understood as a real ideal type of the Italian 
historic center, become a tool of comparison with 
the historical centers of the reference municipalities. 
The Venice measure introduces an alienating scalar 
parameter: it disrupts the usual perception of the ter-
ritorial reality of the other twenty-six municipalities, 
revealing new or unusual aspects. Venice induces a 
doubt in the observer, suspending it between the cer-
tainty of the measure of the centers and the unexpect-
ed comparison. 
Finally, Venice is also the physical and conceptual 
framework in which the workshops took place. The 
results of the workshop gave birth to various possible 
visions, real glimpses of a future Italy.
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