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Il paesaggio della manifattura.
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“Rappresentare il territorio è già impadronirsene. 
Ora, questa rappresentazione non è un calco, ma una 

costruzione. Si fa una mappa prima per conoscere, 
poi per agire” 

[Corboz, 1985]
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[PI]� � 3DUFR�,QQRYD]LRQH

[PIP]  3LDQR�SHU�JOL�,QVHGLDPHQWL�3URGXWWLYL

[PMI]  3LFFROH�H�0HGLH�,PSUHVH
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[SIAM]� 6XVWDLQDEOH�,QGXVWULDO�$UHD�0RGHO

[SUAP] 6SRUWHOOR�8QLFR�SHU�OD�$WWLYLWj�3URGXWWLYH

[UE]� � 8QLRQH�(XURSHD

[VAS]� � 9DOXWD]LRQH�$PELHQWDOH�6WUDWHJLFD
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/D� SUHVHQWH� ULFHUFD� GL� 'RWWRUDWR� VL� FROORFD� DOO¶LQWHUQR�
GL�XQ�SURJHWWR�FKH�FRLQYROJH� O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�
7ULHVWH�LQWHUDWHQHR�FRQ�O
8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�8GLQH�
H� OD� 5HJLRQH� )ULXOL� 9HQH]LD� *LXOLD� �Direzione Centrale 
,QIUDVWUXWWXUH� H� 7HUULWRULR�� 6HUYL]LR� 3LDQL¿FD]LRQH�
Paesaggistica Territoriale e Strategica�� QHOOH� DWWLYLWj�
GL� VXSSRUWR� VFLHQWL¿FR� H� PHWRGRORJLFR� SHU� OR� VYLOXSSR�
GHOOH� D]LRQL� QHFHVVDULH� D� SUHGLVSRUUH� XQD� 9DULDQWH�
DO� 3LDQR� GL� *RYHUQR� GHO� 7HUULWRULR� >3*7@� UHJLRQDOH�
>�@�� $OOR� VWDWR� DWWXDOH�� OH� /LQHH� *XLGD� GL� FXL� DOOD� '*5�
��������� >�@� LQGLYLGXDQR� LO� 3*7� TXDOH� SURFHVVR�
SLDQL¿FDWRULR� SDUWHFLSDWR� H� DSHUWR� FKH� LQWHUFHWWD�
YRFD]LRQL�WHUULWRULDOL��UDFFRJOLH�OH�LVWDQ]H�GL�SL��VRJJHWWL�
H�IDYRULVFH�OD�FRPSRVL]LRQH�GL�LQWHUHVVL�WHUULWRULDOPHQWH�
FRHUHQWL��,O�¿QH�q�OD�GH¿QL]LRQH�GHOOD�FRUQLFH�WHUULWRULDOH�
SHU� OD� SLDQL¿FD]LRQH� GL� VHWWRUH� H� GHJOL� LQGLUL]]L� SHU� OD�
SLDQL¿FD]LRQH� GL� DUHD� YDVWD�� $O� 3*7�� GXQTXH�� VSHWWD� LO�
FRPSLWR� GL� FRRUGLQDPHQWR�� GL� HYHQWXDOH� DGDWWDPHQWR�
GHL� SLDQL� D� WXWWL� L� OLYHOOL� H� GL� YHUL¿FD� GL� FRHUHQ]D� FRQ�
OD� SURJUDPPD]LRQH� UHJLRQDOH� >'765� �� 'RFXPHQWR�
7HUULWRULDOH�6WUDWHJLFR�5HJLRQDOH������@��
3HU� UDJJLXQJHUH� WDOH� VFRSR�� OD� VWUXWWXUD� GHO� 3LDQR�
q� FRVWLWXLWD� GD� ³DVVL� VWUDWHJLFL´�� RYYHURVLD� VWUDWHJLH�
WHUULWRULDOL� FKH� VL� DUWLFRODQR� LQ� XQ� LQVLHPH� GL� PLVXUH�
YROWH�D�FRQVROLGDUH�O¶DVVHWWR�GHL�VLVWHPL�WHUULWRULDOL�ORFDOL�
LQGLYLGXDWL��DGRWWDQGR�XQ�DSSURFFLR�GL�WLSR�LQWHJUDWR�>�@�
FKH�VXSHUD�OD�SUHFHGHQWH�ORJLFD�VHWWRULDOH�
1HOOR�VSHFL¿FR��O¶LQGDJLQH�LQ�RJJHWWR�VL�FROORFD�DOO¶LQWHUQR�
GHOO¶DVVH� VWUDWHJLFR� GHQRPLQDWR� ³DWWLYLWj� SURGXWWLYH� HG�
HQHUJLD´� H� LQGDJD� O¶HYROX]LRQH� GHL� SDHVDJJL� LQGXVWULDOL�
IULXODQL�H� OH�PRGL¿FD]LRQL�FKH�TXHVWL�KDQQR� LQGRWWR�VXO�

WHUULWRULR�FRQWHUPLQH��LSRWL]]DQGR�SRVVLELOL�VFHQDUL�IXWXUL�
GL�WUDVIRUPD]LRQH�H�ULJHQHUD]LRQH��
2ELHWWLYR� GHO� 3*7� q�� LQIDWWL�� TXHOOR� GL� LFUHPHQWDUH� H�
LPSOHPHQWDUH�L�IDWWRUL�GL�DWWUDWWLYLWj�H�VRVWHQLELOLWj�GHJOL�
DJJORPHUDWL�SURGXWWLYL�H�FRPPHUFLDOL�DWWUDYHUVR�XQD�ORUR�
ULYDOXWD]LRQH� IXQ]LRQDOH�� XQD� PLJOLRUH� GLVORFD]LRQH� VXO�
WHUULWRULR� DQFKH� SHU� PH]]R� GHOOD� YDOXWD]LRQH� GHL� OLYHOOL�
GL� FRQQHVVLRQL� DOOH� UHWL� LQIUDVWUXWWXUDOL� �GL� WUDVSRUWR��
HQHUJHWLFKH�H�WHFQRORJLFKH��DO�¿QH�GL�HYLWDUH�OD�GLVSHUVLRQH�
GHOOH� ORFDOL]]D]LRQL� LQGXVWULDOL� FRQWHQHQGR� LO� FRQVXPR�
GL� VXROR�� LQ¿QH�� XQ� PLJOLRUDPHQWR� GHOOD� performance 
DPELHQWDOH�� ,� WHPL� FKLDYH�GL� ULIHULPHQWR� VL� IRFDOL]]DQR��
SHUWDQWR��VXL�VHJXHQWL�RELHWWLYL�
±�SDVVDJJLR�GD�XQD�ORJLFD�GL�XUEDQLVWLFD�LQ�HVSDQVLRQH�D�
XQD�ORJLFD�GL�ULJHQHUD]LRQH�WHUULWRULDOH�H�GL�PLJOLRUDPHQWR�
GHOOD�TXDOLWj�XUEDQD�
±� PLJOLRUDPHQWR� GHOO
DFFHVVLELOLWj� H� LQFUHPHQWR� GHOOD�
PRELOLWj�VRVWHQLELOH�
±�PLJOLRUDPHQWR�GHO�ELODQFLR�HQHUJHWLFR�UHJLRQDOH�
±�DWWUDWWLYLWj�H�VRVWHQLELOLWj�GHJOL�DJJORPHUDWL�SURGXWWLYL�
H�FRPPHUFLDOL�
4XHVWL� DVSHWWL� ULVXOWDQR� GL� SULPDULD� LPSRUWDQ]D�
VRSUDWWXWWR� VH� VL� FRQVLGHUD� FKH� OD� 9DULDQWH� DO� 3*7�
RUELWD� PHWRGRORJLFDPHQWH� DWWRUQR� DOOD� YDOXWD]RQH� GHL�
6HUYL]L�(FRVLVWHPLFL�>6(@�>�@��GHL�EHQH¿FL�FKH�OH�SHUVRQH�
RWWHQJRQR� D� SDUWLUH� SURSULR� GDJOL� HFRVLVWHPL� QDWXUDOL��
7DOH�VWUDWHJLD�VL�ULYHOD�IRQGDPHQWDOH�DO�¿QH�GL�VYLOXSSDUH�
VFHQDUL� GL� SLDQL¿FD]LRQH� GHO� WHUULWRULR� H� GL� YDOXWD]LRQH�
GHOOH� SROLWLFKH� FKH� FRQVHQWDQR� GL� FRQWDELOL]]DUH�
ḢFDFHPHQWH�LO�OLYHOOR�GL�EHQHVVHUH�GHOOD�VRFLHWj�R̆UHQGR�
DL� SXEEOLFL� GHFLVRUL� VWUXPHQWL� SHU� GLPLQXLUH� JOL� H̆HWWL�
GHOOH�D]LRQL�FKH�LQFLGRQR�QHJDWLYDPHQWH�VXO�EHQHVVHUH�H�
VXOOD�TXDOLWj�GHOOD�YLWD��
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Struttura della ricerca, metodologia, limiti e 
obiettivi //

$OO¶LQWHUQR� GL� XQD� DWWXDOH� FRUQLFH� GL� transizione 
ecologica�� OD� SUHVHQWH� ULFHUFD� GL� 'RWWRUDWR� PXRYH�
GDOO¶RELHWWLYR� GL� DSSURIRQGLUH� JOL� DVSHWWL� HFRORJLFL�
H� DPELHQWDOL� GHO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH� ULFRQRVFHQGR�
O¶LPSRUWDQ]D� GHOOH� SUDWLFKH� GL� ULJHQHUD]LRQH� GHL�
WHVVXWL� SURGXWWLYL�� XQ� DUFLSHODJR� GL� LQVHGLDPHQWL�
FKH� SXQWHJJLDQR� LQGLVWLQWDPHQWH� WXWWD� OD� VXSHU¿FLH�
UHJLRQDOH� �H�SL�� LQ�JHQHUDOH� OD�SHQLVROD� LWDOLDQD��H�FKH�
SUHVHQWDQR��LQ�OLQHD�JHQHUDOH��FDUDWWHUL�GL�IRUWH�FULWLFLWj�
DPELHQWDOH��HGLOL]LD��XUEDQLVWLFD�H�SDHVDJJLVWLFD��3HU�WDOL�
UDJLRQL��LO�WHPD�GHOOH�DUHH�SURGXWWLYH�GLYLHQH�VWUDWHJLFR�
SHU� OD� ULTXDOL¿FD]LRQH� WHUULWRULDOH� FRQWHPSRUDQHD��
DQFKH�H�VRSUDWWXWWR�DOOD�OXFH�GHL�UHFHQWL�SURYYHGLPHQWL�
QD]LRQDOL� H� LQWHUQD]LRQDOL� LQ� PDWHULD� GL� VRVWHQLELOLWj�
DPELHQWDOH��

"Il paesaggio della manifattura. Reti ambientali e 
poli industriali in Friuli Venezia Giulia��q�XQ�SURGRWWR�
GL� ULFHUFD� FKH�� WURYDQGRVL� DG� RSHUDUH� VX� XQ� WHUULWRULR�
SHU� OD� PDJJLRU� SDUWH� FRVWUXLWR�� LQGDJD� OH� SRVVLELOLWj�
GL� XQ� SURJHWWR� GL� 
ULSDUD]LRQH
� QHO� WHPSR� >=HFFKLQ��
����@�� XQD� PHWDPRUIRVL� FKH� WURYD� QHO� SHULRGR� GHOOD�
WUDQVL]LRQH�OH�SRVVLELOLWj�SHU�UHVWLWXLUH�DO�WHUULWRULR�XQD�
TXDOLWj� FRPSOHVVLYD�� LQWHUSUHWDQGR�XQ�altro paesaggio 
GLVHJQDWR�SHU�SDUWL� ULFRQQHVVH��/D�ULFHUFD�VL� VQRGD� WUD�
UDJLRQDPHQWL� PHWD�SURJHWWXDOL� DOOD� VFDOD� WHUULWRULDOH�
H� XQD� SURJHWWXDOLWj� GL� WLSR� RSHUDWLYR� H� GL� FRUQLFH�

VWUDWHJLFD��LQIUDPH]]DWL�GD�FDURWDJJL�FRQVLVWHQWL�LQ�XQD�
ULOHWWXUD� IRWRJUD¿FD� GL� WLSR� LQWHUSUHWDWLYR� H� FRJQLWLYR�
�FDURWDJJLR�����H�XQD�QDUUD]LRQH�DQDOLWLFD�GL�XQ�EUDQR�
GL� WHUULWRULR�GH¿QLWR�HVHPSOL¿FDWLYR�GL�XQD�FRQGL]LRQH�
GL̆XVD�QHOOD�UHJLRQH�IULXODQD��FDURWDJJLR�����
/¶LQGDJLQH�� VHSSXU� FDODWD� VX� XQ� FRQWHVWR� ORFDOH� �LO�
WHUULWRULR� GHO� )ULXOL� 9HQH]LD� *LXOLD��� UHVWLWXLVFH� XQR�
VFHQDULR� FKH� GHOLQHD� H� SURSRQH� VROX]LRQL� SURFHVVXDOL�
DYDQ]DWH� H� FRHUHQWL� FRQ� JOL� LQGLUL]]L� HXURSHL� HG� H[WUD�
HXURSHL��L�TXDOL��VHPSUH�GL�SL���VRWWROLQHDQR�OD�QHFHVVLWj�
H� O¶XUJHQ]D� GL� XQ� XVR� SL�� ḢFLHQWH� GHOOH� ULVRUVH��
VRSUDWWXWWR� FRQVLGHUDQGR� L� IXWXUL� VFHQDUL� SURGRWWL� GDL�
FDPELDPHQWL�FOLPDWLFL��
Ê� RSSRUWXQR� SUHFLVDUH� VLQ� GD� VXELWR� FKH� LO� SUHVHQWH�
ODYRUR� GL� ULFHUFD� QRQ� VL� RFFXSD� GL� DUHH� LQGXVWULDOL�
GLVPHVVH�� Qp� GL� DUFKHRORJLH� LQGXVWULDOL�� EHQVt� D̆URQWD�
LO� WHPD� OHJDWR� DOOD� ULJHQHUD]LRQH� H� DOOH� SRWHQ]LDOLWj� GL�
WUDVIRUPD]LRQH� GHL� OXRJKL� GHO� ODYRUR� DWWLYL� DOO
LQWHUQR�
GHO�ORUR�FRQWHVWR�JHRJUD¿FR��RYYHURVLD�OD�UHJLRQH�)ULXOL�
9HQH]LD�*LXOLD�

$QDOL]]DQGR� OD� VWUXWWXUD� PRUIRORJLFD� GHL� SDHVDJJL�
LQGXVWULDOL� IULXODQL� VL� ULOHYD� FRPH�� VX� XQD� VXSHU¿FLH�
UHJLRQDOH�SDUL�D�FLUFD�������.P2��L�WHUULWRUL�GHVWLQDWL�DOOH�
DWWLYLWj� SURGXWWLYH� RFFXSLQR� FLUFD� ������� .P2� �LO� ����
GHOOH�DUHH�DUWL¿FLDOL�UHJLRQDOL��>IRQWH�GDWL��5HJLRQH�)9*��
����@�� DL� TXDOL� ELVRJQD� VRPPDUH� DOWUL� ����� .P2 oggi 
ODWHQWL��RYYHURVLD�WXWWH�TXHOOH�SRU]LRQL�GL�WHUULWRULR�VXOOH�
TXDOL� YHQJRQR� SURLHWWDWH� OH� SUHYLVLRQL� LQGXVWULDOL� RJJL�
QRQ� DQFRUD� DWWXDWH� GL� GHVWLQD]LRQH� G
XVR� LQGXVWULDOH�
QHL� VLQJROL� 35*&� >3LDQR� 5HJRODWRUH� *HQHUDOH�
&RPXQDOH@�� 4XHVWH� JUDQGL� SLDWWDIRUPH� LPSHUPHDELOL�
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LQFRPERQR� VXO� WHUULWRULR� FKH� OH� FLUFRQGD� FRQVXPDQGR�
DPSL� DSSH]]DPHQWL� GL� WHUUHQR� H� FRQ¿JXUDQGRVL� FRPH�
FHVXUH� DOO¶LQWHUQR� GHL� VLVWHPL� DPELHQWDOL� H� QRQ� FRPH�
IDFLOLWDWRUL�GL�FRQWLQXLWj� WUD�GL�HVVL��/D�ULTXDOL¿FD]LRQH�
GHL� PHWDEROLVPL� LQGXVWULDOL�� LQYHFH�� QHFHVVLWD� RJJL��
VSHFLDOPHQWH� DOOD� OXFH� GHL� VHPSUH� SL�� HPHUJHQWL�
WHPL� OHJDWL� DOOD� WUDQVL]LRQH� H� DOOD� VRVWHQLELOLWj�� GL�
XQD� QXRYD� YLVLRQH� DPELHQWDOH� LQWHUFRQQHVVD�� FDSDFH�
QRQ� VRODPHQWH� GL� DSSRUWDUH� EHQH¿FL� QHOOD� OHWWXUD� GHO�
ELQRPLR� costruito-ambiente�� EHQVu� DQFKH�GL� FDSWDUH� H�
IDYRULUH�XQD�QXRYD�GLPHQVLRQH�WHUULWRULDOH�SL��ÀXLGD�H�
WUDVYHUVDOH�>*DXVD������@��
3HU� WDOL� UDJLRQL�� OD� VWUDWHJLD� DSSOLFDWD� SRQH� DO� FHQWUR�
GHOOD� VSHULPHQWD]LRQH� LO� WHUULWRULR� H� OD� VXD� OHWWXUD�
VLVWHPLFD�� FRQ� DWWHQ]LRQH� PLUDWD� DJOL� HOHPHQWL�� DL�
IHQRPHQL� H� DL�SURFHVVL� LGHQWL¿FDELOL� DOOH�GLYHUVH� VFDOH��
FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� GHOLQHDUH� XQ� altro Paesaggio della 
Manifattura alla scala regionale che sia interconnesso 
FRQ� OH� SULQFLSDOL� PDWULFL� DPELHQWDOL� H� WHUULWRULDOL�� 8Q�
DSSURFFLR�PHWRGRORJLFR��GXQTXH��
HQGRJHQR
��EDVDWR�VXO�
ULFRQRVFLPHQWR�GHOOH�YRFD]LRQL��GHOOH�VSHFL¿FLWj�H�GHOOH�
SRWHQ]LDOLWj�ORFDOL�
'D� TXL� LO� WLWROR� GHOOD� ULFHUFD� ³Il paesaggio della 
Manifattura´�� XQ� HVHUFL]LR� FKH� PLUD� D� XQL¿FDUH� LQ�
XQ¶HVSUHVVLRQH� XQLWDULD� H� ULFRQRVFLELOH� L� GLYHUVL� OLYHOOL�
VWUXWWXUDOL� H� OLQJXLVWLFL� GHOOR� VSD]LR� FRQ� DWWHQ]LRQH�
PRUIRORJLFD� SHU� LO� WHUULWRULR�� XQD� VHQVLELOLWj� FKH�
ULFRQRVFH� XQD� FHUWD� DXWRQRPLD� IRUPDOH� DO� SLDQR��
LQYHUWHQGR� LO� SURFHVVR� H� IDFHQGR� GHULYDUH� QRUPH� H�
UHJRODPHQWL�GD�OHWWXUH�HG�HVSORUD]LRQL�IRUPDOL�
$OOD� VFDOD� WHUULWRULDOH�� LO� WHUPLQH� costruzione non 
ULPDQGD�VROWDQWR�DOOH�RSHUD]LRQL�GL�HGL¿FD]LRQH��EHQVu�

DQFKH� H� VRSUDWWXWWR� DL� SURFHVVL� GL� UHLQWHUSUHWD]LRQH�
H� ULVWUXWWXUD]LRQH� IRUPDOH� GHOO¶HVLVWHQWH�� SHU� PH]]R�
GHL� TXDOL� OD� FRPSRVL]LRQH� GHOOR� VSD]LR�� GHWHUPLQDWD�
GDOOH� UHOD]LRQL� VSD]LDOL� WUD� HOHPHQWL� GLVWLQWL��PXWD� H� VL�
HYROYH�>0DUJDJOLRWWD������@��/¶LGHD�GL�SDHVDJJLR�FRPH�
VLVWHPD� DPELHQWDOH� WRWDOH� ULPDQGD� DO� IDWWR� FKH� WXWWR�
FLz� FKH� FRQGL]LRQD� O¶DPELHQWH� DQWURSLFR� SXz� HVVHUH�
FRQVLGHUDWR� XQ� PDWHULDOH� DUFKLWHWWRQLFR�� XQD� SUDWLFD�
GL�FRQWHVWXDOLVPR�DWWLYR�H�QRQ�ULGXWWLYR�FKH�HVWHQGH� LO�
FDPSR�GHO�SURJHWWR�GL�DUFKLWHWWXUD�D�WXWWH�OH�LQWHUD]LRQL�
WUD�O¶XRPR�H�O¶DPELHQWH�LQ�FXL�YLYH��
4XHVWD� LQWHQ]LRQH� SRUWD� FRQ� Vp� OD� FRQVDSHYROH]]D� FKH�
O¶RSHUD]LRQH�GL�VWUXWWXUD]LRQH�IRUPDOH�q�VHPSUH� OHJDWD�
DOOD� VFDOD� GHOO¶LQWHUYHQWR�� 3HU� WDOL� UDJLRQL�� LQGDJDUH� LO�
VLVWHPD� WHUULWRULDOH�QHFHVVLWD�GL�XQ�HVHUFL]LR�GL� OHWWXUD�
LQGL̆HUHQ]LDWR� DOOH� GLYHUVH� VFDOH� GHO� SURJHWWR� FRQ�
O¶RELHWWLYR� GL� GH¿QLUH� RSHUD]LRQL� GL� LQWHUSUHWD]LRQH�
H� WUDVIRUPD]LRQH� FRQWUROODWD�� XQD� VRUWD� GL� rimbalzo 
FRQWLQXR� GDOOD� PDFUR� DOOD� PLFUR�VFDOD� FRQ� DWWHQ]LRQH�
PLUDWD� LQ� FKLDYH� VLVWHPLFD� DL� GLYHUVL� HOHPHQWL� FKH�
FRPSRQJRQR� L� VLVWHPL� DPELHQWDOL�� LQIUDVWUXWWXUDOL� HG�
HGLOL]L��

/D�QHFHVVLWj�GL�XQD�VHULH�GL�DSSURVVLPD]LRQL�GL�SURFHVVR�
VWUDWHJLFR�TXDOL�HVSORUD]LRQL�GL�XQ�WHUULWRULR�DOOH�GLYHUVH�
VFDOH� KD� VWUXWWXUDWR� OD� VSHULPHQWD]LRQH� LQ� PDFUR�
FDSLWROL� GL� LQGDJLQH�� RJQXQR� FRQ� focus� GL� LQWHUYHQWR�
VSHFL¿FR� DWWLQJHQGR� D� FRPSHWHQ]H� H� SDUDGLJPL�
GLVFLSOLQDUL� GHOO¶DUFKLWHWWXUD� GLYHUVL¿FDWL� LQ� UHOD]LRQH�
DO� WHPD�HVSORUDWR��7DOH�RVVDWXUD�DVVXPH�RJQL� FDSLWROR�
FRPH�DXWRQRPR��H�SHUFLz�GRWDWR�GL�HSLORJR�H�SURORJR���
PD�DO�FRQWHPSR�TXDOH�tessera�GL�XQ�GLVFRUVR�WHUULWRULDOH�
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SL��DPSLR��O¶LQWHUD�ULFHUFD�GL�WHVL���
3HU�HVVHUH�FRPSLXWDPHQWH�LQGDJDWR��LO�WHPD�GHOOH�DUHH�
SURGXWWLYH�QHFHVVLWHUHEEH�GL�PROWHSOLFL� VWXGL�JLXULGLFL��
HFRQRPLFL�H�SROLWLFL��FKH�HVXODQR�GDO�FDPSR�GL�LQGDJLQH�
GH¿QLWR� GDOOD� SUHVHQWH� ULFHUFD�� 3HU� WDOL� UDJLRQL�� � OD�
VSHULPHQWD]LRQH� VL� q� OLPLWDWD� D� LQGDJDUH� FRQ� focus 
VSHFL¿FL� GL� DSSURIRQGLPHQWR� GHWHUPLQDWL� GLVSRVLWLYL��
FRQFHWWL� R� WHPL� ULWHQXWL� FKLDYH� SHU� OD� FRPSUHQVLRQH�
GHOOH�GLQDPLFKH�WHUULWRULDOL�GL�YROWD�LQ�YROWD�LQGDJDWH��DL�
TXDOL�VL�ULPDQGD�DOOD�OHWWHUDWXUD�GL�VHWWRUH�SHU�PDJJLRUL�
DSSURIRQGLPHQWL�

,Q� OLQHD�JHQHUDOH��FRPH�D̆HUPDWR�� OD�ULFHUFD� LQGDJD�OD�
JHQHVL��OD�QDWXUD��L�OLPLWL�H�OH�SRWHQ]LDOLWj�GHO�SDHVDJJLR�
PDQLIDWWXULHUR�IULXODQR��FRPSRVWR�GD�XQD�FRVWHOOD]LRQH�
GL� DUHH� SURGXWWLYH� ORFDOL]]DWH� QHL� ���� FRPXQL� GHOOD�
UHJLRQH��2ELHWWLYR�q�HYLGHQ]LDUQH�OH�SULQFLSDOL�GLQDPLFKH�
HYROXWLYH� H� OH� SUREOHPDWLFKH� HPHUJHQWL� DWWUDYHUVR�
XQD� OHWWXUD� TXDOL�TXDQWLWDWLYD� H� FULWLFD� FLUFD� OD� ORUR�
HVWHQVLRQH��OLYHOOR�GL�VDWXUD]LRQH��LQIUDVWUXWWXUL]]D]LRQH��
GRWD]LRQH� GL� VHUYL]L� H� LQWHJUD]LRQH� FRQ� OH� HFRORJLH�
territoriali.

,O� SULPR� FDSLWROR�� Metamorfosi o obsolescenza?, 
LQWURGXFH� LO� WHPD� GL� ULFHUFD�� RVVHUYDQGR� H� GH¿QHQGR�
OR�VFHQDULR�DWWXDOH�GHL�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL�H� OH�UDJLRQL�
FKH�KDQQR�GHWHUPLQDWR�H�FRQGL]LRQDWR�OD�IRUPD]LRQH�GL�
TXHVW
XOWLPR��$VVXPHQGR�DOFXQH�LPPDJLQL�VDOLHQWL�TXDOL�
LO�GHFOLQR��O
REVROHVFHQ]D��LO�PXWDPHQWR�H�OD�GLVPLVVLRQH�
H�SHU�PH]]R�GHOO
DQDOLVL�GL�VDJJL�GL�HFRQRPLD��VRFLRORJLD�
H�DUFKLWHWWXUD��OD�VSHULPHQWD]LRQH�PHWWH�LQ�GLVFXVVLRQH�
OD� GH¿QL]LRQH� IRUPDOH�� QDUUDWLYD� H� VHPDQWLFD� GHL�

SDHVDJJL� GHOOD� SURGX]LRQH� FRVu� FRPH� DVVXQWL� H�
SHUFHSLWL� RJJLJLRUQR�� 5LSHUFRUUHQGRQH� VLQWHWLFDPHQWH�
OH� HYROX]LRQL� VWRULFR�QRUPDWLYH�� O
LQGDJLQH� DUULYD� DG�
DVVXPHUH�LO�WHPSR�GHOOD�FULVL�H�GHOOD�PHWDPRUIRVL�FRPH�
FRQGL]LRQH�GL�RSSRUWXQLWj��,O�SHUQR�GHOOD�ULFHUFD��LQIDWWL��
ULVLHGH�QHO�valore del cambiamento�H�GHOOD�transizione 
FKH� VWDQQR� DWWUDYHUVDQGR� L� SDHVDJJL� LQGXVWULDOL�
FRQWHPSRUHDQHL�

,O� VHFRQGR� FDSLWROR�� I Paesaggi industriali friuliani, 
ULSHUFRUUH�O
HYROX]LRQH�GHL�VLWL�SURGXWWLYL�UHJLRQDOL�GD�XQ�
SXQWR�GL�YLVWD�VWRULFR��PRUIRORJLFR�LQVHGLDWLYR�H�TXDOL�
TXDQWLWDWLYR��DO�¿QH�GL�GHOLQHDUH�XQ�4XDGUR�&RQRVFLWLYR��
IXQ]LRQDOH� D� VYLOXSSDUH� XQ� DSSURFFLR� PHWRGRORJLFR�
DGHJXDWR�GL�DQDOLVL�H�GL�SURFHVVR�VWUDWHJLFR��*XDUGDUH�LQ�
PRGR� UDYYLFLQDWR� OH� UHFHQWL� IRUPH� GHOO
RUJDQL]]D]LRQH�
GHOO
DUFLSHODJR� SURGXWWLYR� UHJLRQDOH� KD� FRQGRWWR� OD�
VSHULPHQWD]LRQH� D� LGHQWL¿FDUH� DOFXQH� ULFRUUHQ]H�
H� PRGDOLWj� WLSL]]DELOL�� FRVu� FRPH� D� IRUPXODUH� GHOOH�
YLVLRQL� FULWLFKH� FLUFD� O
DWWXDOH� DVVHWWR� �GL� JHVWLRQH� H�
SLDQL¿FD]LRQH���GHOLQHDQGRQH�SXQWL�GL�IRU]D�H�GHEROH]]D��
/¶LPPDJLQH�FKH�GHULYD�GD�TXHVWD�RVVHUYD]LRQH�PHWWH�LQ�
OXFH� GL̆HUHQWL� FRQWUDGGL]LRQL� H� GLVHFRQRPLH� FKH�� QHO�
TXDGUR�JHQHUDOH�GHOOD�FRPSHWL]LRQH�WUD�DUHH�SURGXWWLYH�
H� WHUULWRUL�� DSSDLRQR� FRPH� HOHPHQWL� GL� DWWULWR� H� FRPH�
WHQGHQ]H�FKH�LQWDFFDQR�QRQ�VROR�OD�TXDOLWj�DPELHQWDOH��
PD�DQFKH�OR�VSD]LR�GHO�ODYRUR�YHUR�H�SURSULR�
/D� VWHVWXUD� GHO� SUHVHQWH� FDSLWROR� GHOOD� ULFHUFD� VL� q�
FRQIURQWDWD� FRQ� OD� OHWWXUD� GL� VDJJL� GL� JHRJUD¿D� HG�
HFRQRPLD� H� FRQ� O
DQDOLVL� GL� GDWL� �GL� GLYHUVD� QDWXUD���
OHJJL��GLVSRVLWLYL�H�SLDQL�UHJLRQDOL�
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Il terzo capitolo, Visioni di processo strategico. Verso 
un altro paesaggio della manifattura, a partire 
GDOOD� OHWWXUD� FULWLFD� GHOOR� VWDWR� GHOO
DUWH� GHL� SDHVDJJL�
LQGXVWULDOL� UHJLRQDOL�� SURSRQH� OD� FRVWLWX]LRQH� GL� XQR�
VFHQDULR� SURSHGHXWLFR� D� LQFHQWUDUH� OH� PRGL¿FD]LRQL�
DUFKLWHWWRQLFKH� H� GL� GLVHJQR� GHO� SDHVDJJLR� YHUVR� XQ�
altro� 3DHVDJJLR� GHOOD� 0DQLIDWWXUD�� XQ� 
SDWWR
� WUD� DUHH�
SURGXWWLYH�H�UHWL�DPELHQWDOL��VWRULFDPHQWH�QRQ�FRQQHVVH�
H� JHVWLWH� GD� SLDQL�� SROLWLFKH� H� D]LRQL� GL̆HUHQWL�� FKH�
SXUWXWWDYLD�SRVVRQR��LQ�XQ¶RWWLFD�LQQRYDWLYD��LQWHUDJLUH�
H� SURGXUUH� XQ¶DUFKLWHWWXUD� WHUULWRULDOH� GL̆HUHQWH�� $�
GDUH�VRVWDQ]D�D�TXHVWR�altro�SDHVDJJLR� O¶LSRWHVL�FKH� LQ�
TXHVWL� OXRJKL� OD� mixitè� IXQ]LRQDOH� SRVVD� GDUH� OXRJR� D�
QXFOHL�XUEDQL�LQWHQVL�H�FRPSOHVVL�H�FKH�OH�UHWL�DPELHQWDOL�
SRVVDQR�VQRGDUVL�LQ�HVVL�LQYHFH�FKH�ULIXJJLUH�DO�FRQIURQWR�
FRQ�TXHVWH�JUDQGL�SLDWWDIRUPH��
Il Paesaggio della Manifattura�q�O¶LSRWHVL�FKH�OD�TXDOLWj�
DPELHQWDOH�H�DUFKLWHWWRQLFD�GHL�OXRJKL�GHOOD�SURGX]LRQH�
SRVVD� DVVXUJHUH� D� XQD� SL�� JHQHUDOH� GLPHQVLRQH�
GL� LGHQWLWj� WHUULWRULDOH�� JDUDQWHQGR� DO� FRQWHPSR�
FRPSHWLWLYLWj� LQGXVWULDOH� H� DWWUDWWLYLWj�GHOOH� WHFQLFKH� H�
GHL�VDSHUL�

/D� FRQYHUJHQ]D� GHOOH� GLVFLSOLQH� GHOOD� SURJHWWD]LRQH�
DUFKLWHWWRQLFD� H� XUEDQD� H� WHFQRORJLFD� KD� UHVR�
QHFHVVDULR��DOO
LQWHUQR�GHO�TXDUWR�FDSLWROR��Agopuntura 
industriale��DVVXPHUH� O
DSSURFFLR�PXOWLVFDODUH�SURSULR�
GHOOD� SURJHWWD]LRQH� DPELHQWDOH� FRPH� IXOFUR� GDO� TXDOH�
GLSDQDUH�UDJLRQDPHQWL�DWWRUQR�DO�UDSSRUWR�WUD�SURJHWWR�
XUEDQR�H�VSD]LR�DSHUWR��SXEEOLFR�H�VHPL�SXEEOLFR���1HO�
PDFUR�RELHWWLYR�GHOOD�ULJHQHUD]LRQH�XUEDQD�GHL�FRQWHVWL�
SURGXWWLYL� SULPDULD� GLYLHQH�� LQIDWWL�� OD� GH¿QL]LRQH� GL�

VWUDWHJLH�� VWUXPHQWL� H� VROX]LRQL� SURJHWWXDOL� DOO
LQWHUQR�
GL� XQ� FRQWLQXR� SURFHVVR� GL� dowscaling e upscaling 
>/RVDVVR�� ����@�� ,Q� WDO� VHQVR�� OD� SURJHWWD]LRQH�
DPELHQWDOH� �SURSULD� GHOOD� GLVFLSOLQD� GHOOD� 7HFQRORJLD�
GHOO
$UFKLWHWWXUD��SXz�HVVHUH� IDWWD� ULHQWUDUH�DOO
LQWHUQR�
GHOOD� FDWHJRULD� GHOOD� SLDQL¿FD]LRQH� VWUDWHJLFD��
�LPSRVWDWD�VHFRQGR�ORJLFKH�VLVWHPLFKH�H�SURFHVVXDOL�FKH�
SRQJRQR�DO�FHQWUR� O
LQWHUR�FLFOR�GL�YLWD�GHJOL� LQWHUYHQWL�
H� IRUPH�GL�FRLQYROJLPHQWR�GL�stakeholders�H�DWWRUL�GHO�
SURFHVVR�DVVXPHQGR�OD�TXDOLWj�DPELHQWDOH�FRPH�YDORUH�
DJJLXQWR��>/RVDVVR��ibid., p.10].

,O�FRQWLQXR�ULFKLDPR�H�ULIHULPHQWR�DL�WHUPLQL�territorio, 
ambiente, rete ambientale, sistema e paesaggio 
DOO¶LQWHUQR� GHO� SUHVHQWH� SURJHWWR� GL� WHVL� KD� DOWUHVu�
UHVR� QHFHVVDULD� OD� GH¿QL]LRQH� GL� XQ� JORVVDULR�� XQR�
VWUXPHQWR� FKH� PLUD� DG� DQFRUDUH� FRQFHWWXDOPHQWH�
OD� VSHULPHQWD]LRQH� DOOH� GLYHUVH� GLVFLSOLQH� FRLQYROWH��
RULHQWDQGRQH� L� VLJQL¿FDWL� YHUVR� DPELWL� VSHFL¿FL��
/D� GH¿QL]LRQH� GHL� FRQWHQXWL� HYLGHQ]LDWL� VL� IRQGD� H�
ULFKLDPD�FRQFHWWL�GH¿QLWL�H�ULFRQRVFLXWL�GDOOD�FRPXQLWj�
LQWHUQD]LRQDOH� �FRQ� ULPDQGR� DOOH� GLVFLSOLQH�
GHOO
DUFKLWHWWXUD�� GHOO
XUEDQLVWLFD�� GHOOD� WHFQRORJLD�
GHOO
DUFKLWHWWXUD�� GHOOD� JHRJUD¿D�� GHOO
HFRORJLD� H� GHOOH�
VFLHQ]H� LQ� JHQHUH��� HODERUDQGROL� H� VYLOXSSDQGROL� VXOOD�
EDVH�GHOOH�HVLJHQ]H��GHL�ULVXOWDWL�H�GHOOD�FRUQLFH�WHRULFD�GL�
ULIHULPHQWR�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�TXDOH�VL�VQRGD�OD�SUHVHQWH�
ULFHUFD�GL�Dottorato.
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Antefatto: Un progetto di ricerca.
Boscoregione. Rigenerare la città e il territorio // [5]

/¶LQGDJLQH� PXRYH� � L� VXRL� SDVVL� GDL� ULVXOWDWL� UDJJLXQWL�
GDOOD� ULFHUFD� ³%RVFRUHJLRQH´� �8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL�
GL� 8GLQH�� SURJHWWR� GL� DWHQHR� ³&DQWLHUH� )ULXOL´�� �����
������>�@��XQ�HVHUFL]LR�VSHULPHQWDOH�GL�ULGLVHJQR�GHOOD�
FRPSRQHQWH�DPELHQWDOH� H�ERVFKLYD� UHJLRQDOH�QDWR�GDO�
UDJLRQDPHQWR� VXOO¶RSSRUWXQLWj� GL� ULHTXLOLEUDUH� OD� VXD�
SUHVHQ]D�LQ�UDJLRQH�GL�XQ�VXR�GLYHUVR�UXROR��DPELHQWDOH��
HFRORJLFR��SDHVLVWLFR�� DUFKLWHWWRQLFR��QHL� YDUL� DPELHQWL�
UHJLRQDOL�� ,Q�SDUWLFRODU�PRGR�� O
LQGDJLQH�DVVXPH�FRPH�
EDVH�GL� SDUWHQ]D� OD� GH¿QL]LRQH�GHOO¶DVVHWWR� WHUULWRULDOH�
QDWR�GDOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GHL�VXRL�HOHPHQWL�VWUXWWXUDQWL���
DVVXQWL� TXDOL� LQYDULDQWL� �R� SHUPDQHQ]H��� VLDQR� HVVL�
IDWWRUL�QDWXUDOL�R�DUWL¿FLDOL��

,O� WHUULWRULR�� LQIDWWL�� q� XQ� sistema adattivo� DOO¶LQWHUQR�
GL� XQ� SURFHVVR� FRQWLQXR�� FRVWLWXLWR� GD� XQD� FRPSOHVVD�
VWUXWWXUD]LRQH� GL� HOHPHQWL� QDWXUDOL� H� DQWURSLFL�
FKH� VL� LQWUHFFLDQR� WUD� GL� ORUR� FRQ� GLYHUVL� JUDGL� GL�
LQWHQVLWj� LQ� PRGHOOL� VSD]LDOL� GL̆HUHQ]LDWL� �JHRJUD¿FL��
DPPLQLVWUDWLYL��GHPRJUD¿FL��HFRQRPLFL��HFF���>*UHJRWWL��
����@�� $SSURVVLPDUVL� SURJHWWXDOPHQWH� DO� WHUULWRULR�
ULFKLHGH�� GXQTXH�� XQD� IDVH� GL� DQDOLVL� H� GL� lettura 
sistemica�GHOOH�VWUXWWXUH�FKH� OR�FRPSRQJRQR�DO�¿QH�GL�
JLXQJHUH� D� XQD� SLHQD� FRQRVFHQ]D� GHO� IXQ]LRQDPHQWR�
GHOOH� VXH� VLQJROH�SDUWL� H�� FRQVHJXHQWHPHQWH��GHOOD� VXD�
WRWDOLWj��,O�SDHVDJJLR��GL�IDWWR��q�FRPH�XQ�WHDWUR�>7XUUL��
����@�� XQ� OXRJR� GRYH� YHQJRQR� PHVVL� LQ� VFHQD� WDQWL�

VHJQL� ULFRQRVFLELOL�� LVRODWL� WUD� GL� ORUR�PD� IDFHQWL� SDUWH�
GL� XQ� FRQWHVWR� DOO¶LQWHUQR� GHO� TXDOH� HVVL� DVVXPRQR�
VSHFL¿FL� VLJQL¿FDWL�� UXROL� H� IXQ]LRQDOLWj�� /¶RSHUD]LRQH�
GL� OHWWXUD�GHO�SDHVDJJLR�ULFKLHGH�GXH�D]LRQL� WUD�GL� ORUR�
SDUDOOHOH��/D�SULPD�SUHYHGH� LO� ULFRQRVFLPHQWR�GHL�VXRL�
FRPSRQHQWL� HOHPHQWDUL� H� LO� ORUR� RUGLQH� GLVWULEXWLYR��
OD� GH¿QL]LRQH�� GXQTXH�� GL� XQD� VRUWD� GL� 
VLQWDVVL
� GHO�
SDHVDJJLR��/D�VHFRQGD�ULJXDUGD� OD�FRPSUHQVLRQH�GHOOD�
VSHFL¿FLWj�H�GHOOD�IXQ]LRQH�WHUULWRULDOH�GL�WDOL�HOHPHQWL��
$SSDUH� HYLGHQWH�� SHUWDQWR�� FKH� OD� OHWWXUD� H� O¶LVSH]LRQH�
SXQWDOH�GHL�VLQJROL�FRPSRQHQWL�GHO�SDHVDJJLR�UHQGRQR�
SRVVLELOH�OD�VXD�FRPSUHQVLRQH�H��FRQVHJXHQWHPHQWH��OD�
GH¿QL]LRQH�GHOOH�PLJOLRUL�RSHUD]LRQL�GL�ULJHQHUD]LRQH�H�
SURJHWWD]LRQH��/¶LPPDJLQH�GL�XQ�GHWHUPLQDWR�SDHVDJJLR��
LQIDWWL��VH�EHQ�FRPSUHVD��SXz�SURLHWWDUH�LQWULQVHFDPHQWH�
VSHFL¿FKH� LQWHQ]LRQDOLWj� SURJHWWXDOL�� FRPSDWLELOPHQWH�
FRQ�OH�ULVRUVH�H�JOL�HTXLOLEUL�HFRVLVWHPLFL�GHL� OXRJKL�� LQ�
TXDQWR� FRQWLHQH� LQ� Vp� XQD� GLPHQVLRQH� DUFKLWHWWRQLFD�
VWUHWWDPHQWH� OHJDWD�DO� VXR�DVSHWWR� IRUPDOH� >&DSLWDQLR��
2002]. 
6WUXWWXUDUH� LO� SDHVDJJLR� DQWURSRJHRJUD¿FR� ULFKLHGH��
SHUWDQWR�� OD� FRPSUHQVLRQH�GHOOH� UHOD]LRQL� WUD� HOHPHQWL�
QDWXUDOL�H�DQWURSLFL�H�LO�di-segno�GHO�SDHVDJJLR�GLYLHQH�
XQD� RSHUD]LRQH� FULWLFD� FKH�� SDUWHQGR� GDOO¶DQDOLVL� GHO�
WHUULWRULR��YXROH�JLXQJHUH�DOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�SRVVLELOL�
DPELWL�GL�VYLOXSSR�>&DSLWDQLR��ibid.].  
/D� TXHVWLRQH� SULQFLSDOH� GHO� GLVHJQR� GHO� WHUULWRULR� q�
OHJDWD�DO�SDVVDJJLR�GL�VFDOD�GHO�SURJHWWR�GL�DUFKLWHWWXUD�H��
SHUWDQWR��DOOD�FDSDFLWj�GHO�GLVHJQR��H�FRQVHJXHQWHPHQWH�
GHO�SLDQR��GL�UDSSUHVHQWDUH�H�FRPXQLFDUH�XQD�IRUPD�H�
XQ¶LGHD�VSD]LDOH�DOOD�JUDQGH�GLPHQVLRQH�>0DUJDJOLRWWD��
����@�� 1H� FRQVHJXH� FKH� O¶D]LRQH� SURJHWWXDOH� SHU� LO�
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SDHVDJJLR� GHYH� HVVHUH� VLVWHPDWLFD�� ḢFDFHPHQWH�
VWUXWWXUDWD�H�ULYROWD�SULPDULDPHQWH�DOOD�YDORUL]]D]LRQH�
GL�TXHJOL�HOHPHQWL�WHUULWRULDOL�FKH��FRVWLWXHQGR�O
RVVDWXUD�
GHO� VLVWHPD� SDHVDJJLVWLFR�� SURLHWWDQR� O¶LPPDJLQH�
GHOO¶DPELWR� WHUULWRULDOH� RJJHWWR� GL� LQWHUYHQWR�� 4XHVWR�
DSSURFFLR� PXRYH� GD� XQ� WLSR� DQDOLVL� QRQ� TXDQWLWDWLYR��
EHQVu�TXDOLWDWLYR�IXQ]LRQDOH�FKH�ID�SURSULD� OD�FRQFUHWD�
SRVVLELOLWj� GL� UHDOL]]D]LRQH� GHOOH� RSHUD]LRQL� GL�
ULJHQHUD]LRQH�DWWUDYHUVR� OD�YDORUL]]D]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�
DPELHQWDOL�� ,O� FDPSR� GL� D]LRQH� H� GL� DQDOLVL� GLSHQGH��
SHUWDQWR�� GDOO
HVWHQVLRQH� WHUULWRULDOH� GHO� GLVHJQR� H� GHO�
SURJHWWR�FKH�VL�YRJOLRQR�SURGXUUH��GDOOD�VFDOD�YDVWD�SHU�
OH� SROLWLFKH� WHUULWRULDOL� VRYUDFRPXQDOL� VLQR� D� JLXQJHUH�
DOOD� VFDOD� ORFDOH� H�XUEDQD��RYH� OH� VWUDWHJLH�GD�DGRWWDUH�
H� JOL� RELHWWLYL� GD� SHUVHJXLUH� YDULDQR� D� VHFRQGD� GHOOH�
ULFDGXWH�SXQWXDOL�VXO�WHUULWRULR�>&LWWDGLQR�et Al., 2022].

6XOOD�EDVH�GL�WDOL�SUHPHVVH��O¶LQGDJLQH��%RVFRUHJLRQH��KD�
DYYLDWR�XQ�SURFHVVR�PHWRGRORJLFR�GL� OHWWXUD�GHOOH�EDVL�
FDUWRJUD¿FKH��GHL�SLDQL�UHJLRQDOL�H�GHOOH�SULQFLSDOL�FDUWH�
WHPDWLFKH� D� GLVSRVL]LRQH� SHU� HOHPHQWL� GL� FRPSOHVVLWj�
H� VHPSOL¿FD]LRQH�� FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� LGHQWL¿FDUH� OD�
QDWXUD�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�H�GHL�GDWL�LQ�HVVL�ULSRUWDWL��/D�
UDSSUHVHQWD]LRQH�GHOO¶LGHQWLWj�GHO� WHUULWRULR��GL� IDWWR��q�
XQ¶D]LRQH�PROWR�FRPSOHVVD�H� OD�QDWXUD�GHOOH� LPPDJLQL�
FKH� VL� SURSRQJRQR� GL� FRPXQLFDUOD� q� DPSLD� H� YDULD� LQ�
UHOD]LRQH�DO�WLSR�GL�LQIRUPD]LRQL�FKH�VL�YXROH�WUDVPHWWHUH�
H� DO� WLSR� GL� VXSSRUWR� FDUWRJUD¿FR� XWLOL]]DWR�� &Lz� KD�
VSLQWR� O¶LQGDJLQH� DG� DGRWWDUH�XQD� ORJLFD�PHWRGRORJLFD�
VLQWHWLFD�� DYYLDQGR� XQ� SURFHVVR� GL� VHPSOL¿FD]LRQH� GL�
WDOH�FRPSOHVVLWj�SDVVDQGR�D�VHWDFFLR�WXWWL�L�GDWL�PDSSDWL�
FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� HYLGHQ]LDUH� OH� VWUXWWXUH� SDHVLVWLFR�

territoriali puntuali, lineari e areali che concorrono alla 
GH¿QL]LRQH�GHO�sistema strutturale ambientale. 
/H� LQIRUPD]LRQL� WHUULWRULDOL� UDFFROWH� VL� FRQ¿JXUDQR��
GXQTXH�� TXDOH� VXSSRUWR� DOOD� SURJHWWD]LRQH� GL� D]LRQL�
GL� governance� H� GL� SLDQL¿FD]LRQH� H�� SHU� WDOL� UDJLRQL��
FRVWLWXLVFRQR� OD� VWUXWWXUD� EDVH� SHU� UHVWLWXLUH� XQD�
FRQRVFHQ]D� RUJDQL]]DWD� GHOOH� VWUDWL¿FD]LRQL� GL� XQ�
WHUULWRULR��$�SDUWLUH�SURSULR�GDOOD�OHWWXUD�GHOOH�GLQDPLFKH�
territoriali passate e in atto, pertanto, è possibile 
LPPDJLQDUH�H�GHWHUPLQDUH�VFHQDUL� IXWXUL� >&LWWDGLQR�et 
Al., ibid.].
*OL� HOHPHQWL� VSD]LDOL� LGHQWL¿FDWL� GDOOD� ULFHUFD� KDQQR�
ULJXDUGDWR� LO� VLVWHPD�GHOOH�DFTXH�H�GHOOH� LQIUDVWUXWWXUH�
�HOHPHQWL� OLQHDUL��� LO� VLVWHPD� ERVFKLYR� �HOHPHQWL�
DUHDOL��� LQ¿QH�� LO� VLVWHPD�GHJOL� LQVHGLDPHQWL� �HOHPHQWL�
SXQWXDOL��� ,O� ULFRQRVFLPHQWR� GL� TXHVWL� VLVWHPL� KD�
UHVR� SRVVLELOH� SRUUH� LQ� HYLGHQ]D� UHJROH� H� SULQFLSL�
GL� VWUXWWXUD]LRQH� H� SURFHVVL� GL� VLJQL¿FD]LRQH� GHOOH�
GLQDPLFKH� WUDVIRUPDWLYH� GHO� WHUULWRULR�� ULFRQRVFHQGR�
WUH� GLYHUVH� unità ambientali�� RYYHURVLD�� XQ� cardo e 
XQ� decumano�� FRVWLWXLWL� GDL� SULQFLSDOL� WUDFFLDWL� FKH�
DWWUDYHUVDQR�OD�VXSHU¿FLH�WHUULWRULDOH�UHJLRQDOH�GD�1RUG�
D� 6XG� >�@� H� WUDVYHUVDOPHQWH� GD� (VW� D� 2YHVW� QHOOH� WUH�
IDVFH� JHRPRUIRORJLFKH� �PRQWDJQD�� FROOLQD� H� SLDQXUD���
XQ�DUFLSHODJR�GL�LQVHGLDPHQWL�LPSHUPHDELOL�LQ�SLDQXUD�
�DUHH� LQGXVWULDOL�� FDVHUPH�� DUHH� GLPHVVH�� HFF���� LQ¿QH��
XQD�PDWULFH�ERVFKLYD�LQ�PRQWDJQD�FKH�WHQGH�D�UDUHIDUVL�
H�D�VIUDQJLDUVL�YHUVR�OD�FROOLQD�H��TXLQGL��OD�SLDQXUD�>)LJ��
01]. 
/¶LPPDJLQH�FKH�QH�ULVXOWD�q�SRUWDWULFH�GL�XQD�VSHFL¿FD�
LQWHQ]LRQDOLWj�SURJHWWXDOH��FKH�QHOOD�VSHULPHQWD]LRQH�KD�
SURGRWWR�OD�VXJJHVWLRQH�GL�LQWHQVL¿FDUH�OH�LQIUDVWUXWWXUH�
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Figura 01 // ,O�VLVWHPD�DPELHQWDOH��QHO�TXDOH�VL�ULFRQRVFRQR�JOL�HOHPHQWL�OLQHDUL�FKH�IRUPDQR�LO�FDUGR�H�LO�GHFXPDQR��
JOL�HOHPHQWL�SXQWXDOL�FKH�GH¿QLVFRQR�O
DUFLSHODJR�LQVHGLDWLYR�GHOOD�SLDQXUD��LQ¿QH��JOL�HOHPHQWL�DUHDOL�FKH�FRPSRQJRQR�
OD�PDWULFH�IRUHVWDOH�LQ�PRQWDJQD��
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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YHUGL� OXQJR� L� SULQFLSDOL� WUDFFLDWL� YLDUL�� GL� JHQHUDUH�
XQD� FRVWHOOD]LRQH� GL� LVROH� YHUGL� LQ� SLDQXUD�� LQ¿QH�� GL�
UD̆RU]DUH� OD� UHWH� HFRORJLFD� LQ� SLDQXUD� FRPH� HOHPHQWR�
GL� FRQWLQXLWj� H� GL� ULHTXLOLEULR� GHOOD� PDVVD� ERVFDWD� LQ�
PRQWDJQD�>)LJ����@�

*OL�VFHQDUL�GH¿QLWL�GDOOD�ULFHUFD�KDQQR�WURYDWR�VHJXLWR�
DOO
LQWHUQR� GHOOD� SUHVHQWH� WHVL� GL� 'RWWRUDWR� DWWUDYHUVR�
OR� VWXGLR�� O
DQDOLVL� H� O
DSSURIRQGLPHQWR� GHOO
DUFLSHODJR�
GL� SLDQXUD�� LGHQWL¿FDWR� QHOOH� SLDWWDIRUPH� LQGXVWULDOL�
LPSHUPHDELOL� FKH� SXQWHJJLDQR� LO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH�
IULXODQR�
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Figura 02 // 6FHQDULR�GL�SURJHWWR�QHO�TXDOH�HPHUJH�OD�VXJJHVWLRQH�GL�ULHTXLOLEUDUH�OD�SUHVHQ]D�GHOOD�PDWHULD�YHUGH�
in UHJLRQH�SHU�PH]]R�GHOO
LPSOHPHQWD]LRQH�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�YHUGL�DWWRUQR�DL�SULQFLSDOL�DVVL�YLDUL�H�OD�FRVWLWX]LRQH�
GL�XQ�DUFLSHODJR�GL�LVROH�YHUGL�LQ�SLDQXUD��3URJHWWR�GL�ULFHUFD��%RVFRUHJLRQH��������������8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�
8GLQH��VXSHUYLVRU��SUR̆��&KULVWLQD�&RQWL��*LRYDQQL�/D�9DUUD��(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Appunti di ricerca in premessa // [8]

4XHOOR� GHOOD� FULVL� GHO� WHUULWRULR� LQGXVWULDOH� q� XQ� WHPD�
GL� FHUWR� QRQ� QXRYR� VXOOD� VFHQD� GLVFLSOLQDUH� QD]LRQDOH�
�H� LQWHUQD]LRQDOH�� H�� GD� DOFXQL� DQQL��GLYHUVL� FDPSL�GHO�
VDSHUH� VWDQQR� UDJLRQDQGR�DWWRUQR�DL� WHPL�GHOOH� IRUPH�
GHO� ODYRUR�� GHOOD� SURGX]LRQH�� GHJOL� VSD]L� LQGXVWULDOL� H�
GHOOD�ULJHQHUD]LRQH�GL�WDOL�FRQWHVWL��$�SDUWLUH�GDOOD�OXQJD�
FULVL�DYYLDWDVL�QHO�������LQIDWWL��VYDULDWL�VRQR�VWDWL�L�ODYRUL�
GL� LQGDJLQH� FKH� VL� VRQR� FRQIURQWDWL� FRQ� OH� WHPDWLFKH�
RJJHWWR� GHO� SUHVHQWH� SURJHWWR� GL� ULFHUFD�� LO� TXDOH�� SHU�
WDOL�UDJLRQL��SXU�FDODQGRVL�VX�XQ�FDVR�GL�VWXGLR�ORFDOH��VL�
FRQIURQWD�PHWRGRORJLFDPHQWH�FRQ�XQ�DPSLR�TXDGUR�GL�
ULIHULPHQWR�QD]LRQDOH�H��VRSUDWXWWR��WULYHQHWR�
6L� ULWLHQH� RSSRUWXQR�� GXQTXH�� DOO
LQL]LR� GL� TXDOVLDVL�
UDJLRQDPHQWR� R� DSSURIRQGLPHQWR� VXO� WHPD� GHOOD� FULVL�
GHL�SDHVDJJL�SURGXWWLYL�� ULSHUFRUUHUH� VLQWHWLFDPHQWH� OD�
SULQFLSDOH� EDVH� ELEOLRJUD¿FD� H� SURJHWWXDOH�VWUDWHJLFD�
DOO
LQWHUQR�GHOOD�TXDOH��LQ�PRGR�VHOHWWLYR�H�SXQWXDOH��VL�q�
PRVVR�LO�SUHVHQWH�SURJHWWR�GL�WHVL��/
DPSLH]]D��FXOWXUDOH�
PD�DQFKH�WHUULWRULDOH��GHO�IHQRPHQR��KD�VSLQWR�OD�ULFHUFD�
DG� LQGDJDUH�GLYHUVL� FRQWULEXWL�GLVFSOLQDUL�� GDL� VDJJL�GL�
HFRQRPLVWL� FRPH� *LRDFFKLQR� *DURIROL�� VRFLRORJL� FRPH�
$OGR�%RQRPL�R�JLRUQDOLVWL�TXDOL�$UQDOGR�%DJQDVFR��FKH�
KDQQR�DQDOL]]DWR�H�LQWHUSUHWDWR�LO�FDPELDPHQWR�LQ�DWWR��
DL�SURJHWWL�GL�ULJHQHUD]LRQH�DUFKLWHWWRQLFD�H�WHUULWRULDOH�GL�
ULFHUFDWRUL�QHO�FDPSR�GHOOD�&RPSRVL]LRQH�$UFKLWHWWRQLFD�
H�8UEDQD��GHOO
8UEDQLVWLFD�H�GHO�3DHVDJJLR�
'L� SDUWLFRODUH� VXSSRUWR� q� VWDWD� O
LQGDJLQH� Re-Cycle 
Italy >�@�� XQ� SURJHWWR� GL� ULFHUFD� FKH�� LQ� OLQHD� FRQ� JOL�

Figura 03 // -DUHG�%DUN��Untitled, 1973.
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ULIXQ]LRQDOL]]D]LRQH� GHOOD� 
6WUDGD� 7UHVHPDQH
� �XQD�
VWUDGD�PHUFDWR�FKH�FROOHJD�LO�FHQWUR�GL�8GLQH�FRQ�TXHOOR�
GL�7ULFHVLPR��H�OH�ULFHUFKH�FRQGRWWH�GD�9LWWRULR�$OEHUWR�
7RUELDQHOOL�HG�(OHQD�0DUFKLJLDQL�>����@�VXO�ULFLFOR�GHL�
GLVWUHWWL� LQGXVWULDOL�� /D� YRORQWj� GL� FDSWDUH� YRFD]LRQL� H�
VSHFL¿FLWj�GHO�WHUULWRULR�IULXODQR��H�WULYHQHWR��KD�WURYDWR�
QHJOL� VFULWWL� GHO� JHRJUDIR� IULXODQR� *LRUJLR� 9DOXVVL�
>����@�H�GHO�VDJJLVWD�YHQHWR�9LWDOLQR�7UHYLVDQ�>����@�OD�
VWUXWWXUD�� O
LGHRORJLD� H� OD� FXOWXUD�DOOD�EDVH�GHOOH� IRUPH�
GHO�ODYRUR�H�GHOOH�VFHOWH�GL�SLDQL¿FD]LRQH�H�JHVWLRQH�GHL�
VLWL�SURGXWWLYL�UHJLRQDOL�
/D�QHFHVVLWj�GL�XQD�VHULH�GL�DSSURVVLPD]LRQL�SURJHWWXDOL�
H�GL�DQDOLVL�KD�VSLQWR��SRL��OD�VSHULPHQWD]LRQH�D�ULFHUFDUH�
IRUPH� GL� LQGDJLQH� GL̆HUHQ]LDWH�� FKH� KDQQR� WURYDWR�
QHOO
LPSLHJR� GHO� PH]]R� IRWRJUD¿FR� XQR� VWUXPHQWR�
FDSDFH� GL� FDSWDUH� XQ� IHUPR� WHPSR� GHOOD� GLPHQVLRQH�
HVWHWLFD��DUFKLWHWWRQLFD��SHUFHWWLYD��HFRQRPLFD�H�SROLWLFD�
GHL� SDHVDJJL� LQGXVWULDOL� FRQWHPSRUDQHL�� 6XOOD� VFLD� GHL�
SURJHWWL�IRWRJUD¿FL��LQ�SDUWLFRODU�PRGR��GL�%HUQG�H�+LOOD�
%HFKHU�H�*DEULHOH�%DVLOLFR�>����@��OD�ULFHUFD�KD�SURGRWWR�
XQ�DSSURIRQGLPHQWR�FKH�KD�QDUUDWR� IRWRJUD¿FDPHQWH��
DWWUDYHUVR� SHGLQDPHQWL� HG� HVSORUD]LRQL�� DUFKLWHWWXUH�
DQRQLPH� FKH� VL� SRJJLDQR� VX�SLDQL�GL� DVIDOWR� H�GL� DOWUH�
FKH�� LQYHFH�� ULFHUFDQR� XQ� FRQWDWWR� FRQ� OD� QDWXUD�� GL�
UHFLQWL��PH]]L��PDFFKLQH�H�RJJHWWL�GHO�ODYRUR��DWWUDYHUVR�
co-visioni� FKH� YRJOLRQR� HVVHUH� OD� YRFH� QDUUDQWH� GL� XQ�
WHUULWRULR�ULFFR�GL�VXJJHVWLRQL��(VSORUD]LRQL�VLPLOL�VRQR�
VWDWH�FRQGRWWH�GD�$QWRQHOOR�)URQJLD��6WHIDQR�0XQDULQ�H�
)HGHULFR�=DQ¿�>����@�IRWRJUDIDQGR�OH�QXRYH�IRUPH�GHO�
ODYRUR�H�VRWWROLQHDQGR�O
LPSRUWDQ]D�GHOOD�FROODERUD]LRQH�
LQWHUGLVFLSOLQDUH� WUD� DUFKLWHWWL�� XUEDQLVWL� H� IRWRJUD¿�
QHO� WHQWDWLYR� GL� UHJLVWUDUH� 
LQ� WHPSR� UHDOH
� O
DSSDULUH�

RELHWWLYL�GL�+RUL]RQ������H�FRQ�OH�SROLWLFKH�VWUDWHJLFKH�
GL� (XURSH� ����� H� LQ� FRQIRUPLWj� FRQ� OH� LQGLFD]LRQL�
GHOOD� &RQYHQ]LRQH� (XURSHD� GHO� 3DHVDJJLR�� KD� YLVWR��
SHU� TXDQWR� FRQFHUQH� L� SDHVDJJL� LQGXVWULDOL�� GLYHUVL�
ULFHUFDWRUL�ULÀHWWHUH�VXOOH�TXHVWLRQL�LQHUHQWL�DO�ULFLFOR�GHL�
FDSDQQRQL�GLVPHVVL�H�DOOH�QXRYH�VXJJHVWLRQL�HPHUJHQWL�
DWWRUQR�DL�OXRJKL�GHO�ODYRUR��&L�VL�q�FKLHVWL��DG�HVHPSLR��
FKH�FRVD�IDUH�GL�WXWWH�TXHVWH�
VFDWROH�YXRWH
�FKH�LO�SL��GHOOH�
YROWH� FRVWLWXLVFRQR� XQ� RVWDFROR� GL̇FLOPHQWH� WUDWWDELOH�
GDJOL� (QWL� H� GDOOH� FRPXQLWj� ORFDOL� >YHGDVL� L� ODYRUL� GL�
/XLJL�&RFFLD��$OHVVDQGUR�*DEELDQHOOL@��2��DQFRUD��TXDOL�
SRVVDQR�HVVHUH�OH�SRVVLELOLWj�GL�ULFLFOR�GHO�WHUULWRULR�GHO�
1RUG�(VW�>YHGDVL�6WHIDQR�0XQDULQ��3DROD�9LJDQz@��$OWUL�
ULFHUFDWRUL��RVVHUYDQGR�GLYHUVL�FRQWHVWL��KDQQR�LQGDJDWR�
OH� WUDVIRUPD]LRQL� LQ� DWWR� QHL� OXRJKL� GHO� ODYRUR� >YHGDVL�
6DUD�0DULQL��&KLDUD�0HUOLQL��0DUFR�5DJRQHVH��&ODXGLR�
%HUWRUHOOL��/XFD�=HYL@��
Ê�RSSRUWXQR�ULFRUGDUH��LQ�TXHVWD�IDVH��DQFKH�LO�SURJHWWR�
GL� ULFHUFD� FRQGRWWR� GD� 0DUFR� )HUUDUL� >����@� VXOOD�
PHWDPRUIRVL� GHO� 1RUG�(VW� SURGXWWLYR�� XQ� LQVLHPH�
GL� ULÀHVVLRQL� VXO� SRVVLELOH� UHFXSHUR� H� WUDVIRUPD]LRQH�
GHL�SDHVDJJL� LQGXVWULDOL��GLVPHVVL� H� DWWLYL��$QDORJKH� OH�
VSHULPHQWD]LRQL� D� FXUD� GL� /XFD� =HFFKLQ� >���������@�
VXL�VLWL�SURGXWWLYL�GHOOH�DUHH�DOSLQH��SRL�WUDGRWWH�DQFKH�
LQ� ULVXOWDWL� SL�� 
FRQFUHWL
� DOO
LQWHUQR� GHO� 37&� >3LDQR�
7HUULWRULDOH� GHOOH� &RPXQLWj@� GHOOD� &RPXQLWj� $OWD�
9DOVXJDQD�H�%HUVQWRO�
3HU� TXDQWR� FRQFHUQH�� LQYHFH�� LO� WHUULWRULR� GHO� )ULXOL�
9HQH]LD�*LXOLD��VL�ULOHYDQR�GLYHUVH�VSHULPHQWD]LRQL�FKH�
KDQQR� LQGDJDWR� OH�DUHH�SURGXWWLYH� WDQWR�D� VFDOD� ORFDOH�
TXDQWR�D� VFDOD� WHUULWRULDOH�� WUD� OH�TXDOL� VL� FLWD� LO� ODYRUR�
VYROWR�GD�&ODXGLD�%DWWDLQR�>����@�VXO� UHFXSHUR�H�VXOOD�
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GHL� QXRYL� IDWWRUL� XUEDQL�� 4XHVWR� VODQFLR� WURYD� RULJLQH�
QHOO
HVSHULHQ]D�GL�/LQHD�GL�&RQ¿QH [1989], che ha visto 
OD� SDUWHFLSD]LRQH� GL� IRWRJUD¿�� VWRULFL� GHOOD� IRWRJUD¿D�
HG� XUEDQLVWL� �WUD� L� TXDOL� %HUQDUGR� 6HFFKL� H� OR� VWHVVR�
6WHIDQR�0XQDULQ�� QHO� WHQWDWLYR� GL� VYLOXSSDUH� LQGDJLQL�
VXO�WHUULWRULR�HPLOLDQR�DWWUDYHUVR�LO�GLDORJR�FRQ�GLYHUVL�
VJXDUGL��
$� GL̆HUHQ]D� GHO� SDVVDWR�� RJJL� OD� IRWRJUD¿D� GHL�
SHDVDJJL� LQGXVWULDOL� QRQ� FL� UDFFRQWD� PROWR� LQ� WHUPLQL�
GL� SURSULHWDUL� GHL� FDSDQQRQL�� GL� FDPLRQ�� GL� ÀXVVL�� GL�
PHUFDWL��GL�IDPLJOLH�R�GL�UHOD]LRQL��&L�QDUUD��SLXWWRVWR��GL�
DQRQLPLD��GL�GLVPLVVLRQH��GL�FULVL��PD�DQFKH�GL�RFFDVLRQL�
H�GL�PHWDPRUIRVL��3DUODQGR�GL�FDPELDPHQWR��OD�YRORQWj�
GL�SHUVHJXLUH�XQ�SURJHWWR�HFRORJLFR�SHU�OD�ULJHQHUD]LRQH�
DUFKLWHWWRQLFD�H�WHUULWRULDOH�GHO�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD�KD�
LQWUHFFLDWR�JOL�VWXGL�H�OH�WHRULH�GL�XUEDQLVWL�TXDOL�0DXUL]LR�
&DUWD��0RVq�5LFFL��'RPHQLFR�0RFFLD�R�5RVDULR�3DYLD�
/D�QHFHVVLWj�GL�GDUH�FRHVLRQH�VLVWHPLFD�DOOH�DQDOLVL�H�DOOH�
OHWWXUH� FKH� KDQQR� ULFKLHVWR� GLYHUVH� VFDOH� GL� LQGDJLQH�
H� GL� HVSORUD]LRQH� KD� WURYDWR�� SRL�� QHL� SDUDGLJPL�
GLVFLSOLQDUL� GHOOD� 7HFQRORJLD� GHOO
$UFKLWHWWXUD�� OD�
FKLDYH� SHU� D̆URQWDUH� OD� FRQQHVVLRQH� PHWRGRORJLFR�
DWWXDWLYD� GL� SURJHWWR� H� GL� SURFHVVR� WUD� JOL� DVSHWWL�
VWUDWHJLFR�SURJUDPPDWLFL�GL�SLDQL¿FD]LRQH�H�JOL�DVSHWWL�
RSHUDWLYR�FRVWUXWWLYL� GL� DWWXD]LRQH� GHJOL� LQWHUYHQWL��
FRQ� O
RELHWWLYR� GL� JHQHUDUH� QXRYH� FRQ¿JXUD]LRQL� GL�
HTXLOLEULR� WHFQRORJLFR�DPELHQWDOH�� ,Q�SDUWLFRODU�PRGR��
OD� VSHULPHQWD]LRQH�VL� q�PRVVD�� WUD� OH� WDQWH��DOO
LQWHUQR�
GHOOH�ULFHUFKH�FRQGRWWH�GD�)LOLSSR�$QJHOXFFL��0LFKHOH�'L�
6LYR��0DULR�/RVDVVR���$QWRQLR�/DXULD��(OHQD�0XVVLQHOOL�
H� )DEUL]LR� 6FKLD̆RQDWL� FRQ� O
LQWHQWR� GL� FRQIHULUH� DOOD�
SURJHWWD]LRQH�DPELHQWDOH� LO� UXROR�GL� UHJLD� � WUD�DSSRUWL�

GLVFLSOLQDUL�� FRPH� q� HPHUVR�� GLYHUVL¿FDWL� H� FRPSOHVVL��
UHFXSHUDQGR� OD� FHQWUDOLWj� GHO� SURJHWWR� GL� DUFKLWHWWXUD�
DOOH�GLYHUVH�VFDOH�
2OWUH�DOO
DQDOLVL�H�DOOR�VWXGLR�GHOOD�OHWWHUDWXUD�VFLHQWL¿FD�
GL� ULIHULPHQWR�� OD� VSHULPHQWD]LRQH� KD� VHQWLWR� OD�
QHFHVVLWj� GL� FRQIURQWDUVL� DOWUHVu� FRQ� HVSHULHQ]H� GL�
SLDQL¿FD]LRQH��FRQFOXVH�H�in itinere���DQDOL]]DQGR�SLDQL�
H� UHJRODPHQWL� UHJLRQDOL��QD]LRQDOL� H� LQWHUQD]LRQDOL� FKH�
KDQQR� D̆URQWDWR� LO� WHPD� GHOOD� JHVWLRQH� GHL� SDHVDJJL�
SURGXWWLYL�� WUD� L� TXDOL� VL� ULFRUGD� LO� 3LDQR� 7HUULWRULDOH�
0HWURSROLWDQR�GL�%RORJQD�>����@��LO�JLj�FLWDWR�37&�Gella 
&RPXQLWj� $OWD� 9DOVXJDQD� H� %HUVQWRO� >����@�� OH� /LQHH�
*XLGD�SHU�L�3DHVDJJL�,QGXVWULDOL�LQ�6DUGHJQD�>����@�H�LO�
3LDQR�'LUHWWLYR�&DQWRQDOH�GHOOD�5HSXEEOLFD�H�&DQWRQH�
7LFLQR�>����@�
,O�IDWWR�GL�RSHUDUH�VX�XQ�FDVR�GL�VWXGLR�UHDOH�KD�FRQGRWWR�
OD� VSHULPHQWD]LRQH�� DOOH� VWUHJXD� GHOOH� RSHUD]LRQL� GL�
VWXGLR� VXO� FRUSR� XPDQR�� D� 
YLYLVH]LRQDUH
� LO� WHUULWRULR��
DWWUDYHUVR� RSHUD]LRQL� GL� mapping, underlayering e  
relayering�FRQ�O
RELHWWLYR�GL�GH¿QLUH�QXRYL�bilanciamenti 
territoriali��DVVHJQDQGR�altri�VLJQL¿FDWL�DJOL�HOHPHQWL�FKH�
FDUDWWHUL]]DQR� LO� OXRJR� GL� VWXGLR�� 1HO� FRPSLHUH� TXHVWH�
RSHUD]LRQL�� OD�ULFHUFD��SHU�PH]]R�GHOO
XVR�GL�VRIWZDUH�GL�
DQDOLVL� VSD]LDOH� H� FDUWRJUD¿FD� JHRUHIHUHQ]LDWD� �4*LV��
KD� LQWUHFFLDWR� GLYHUVH� EDQFKH� GDWL� GHULYDQWL� GDO� 3LDQR�
3DHVDJJLVWLFR� 5HJLRQDOH�� GD� DQDOLVL� FRQGRWWH� GDOOD�
5HJLRQH�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��GDOOD�&DUWD�1DWXUD�)9*��
GDO�02/$1'�)9*�FRQ�O
RELHWWLYR�GL�IDU�FRQÀXLUH�LQ�XQD�
YLVLRQH�RUJDQLFD�H�VLVWHPLFD�L�GLYHUVL�HOHPHQWL�WHUULWRULDOL��
&RPH� HPHUJH�� LO� SUR¿OR� GHO� ODYRUR� GL� ULFHUFD� ULVXOWD�
SLXWWRVWR� DUWLFRODWR�� ULPDQHQGR� VDOGR�� SXUWXWWDYLD�� QHO�
IRFDOL]]DUH�O
DWWHQ]LRQH�VXOOR�VFHQDULR�GHO�3DHVDJJLR�GHOOD�
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Note //

[1]� ,O� 3LDQR� GL� *RYHUQR� GHO� 7HUULWRULR� >3*7@� è lo 
VWUXPHQWR� FRQ� LO� TXDOH� YLHQH� GDWR� O
DYYLR� DOOD� ULIRUPD�
GHOOD� SLDQL¿FD]LRQH� WHUULWRULDOH� UHJLRQDOH�� VXSHUDQGR�
O
LPSRVWD]LRQH�GHO�YHFFKLR�3LDQR�8UEDQLVWLFR�5HJLRQDOH�
*HQHUDOH� >385*�� ����@�� ,O�3*7�q� VWDWR�DSSURYDWR�FRQ�
'HFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�GHOOD�5HJLRQH�Q������3UHV�GHO����
aprile 2013.

[2]� 'HOLEHUD]LRQH� GHOOD� *LXQWD� 5HJLRQDOH� DYHQWH� DG�
RJJHWWR� �$SSURYD]LRQH�GH¿QLWLYD�GHOOH� OLQHH� JXLGD�SHU�
OD� IRUPD]LRQH�GHO�SLDQR�GL�JRYHUQR�GHO� WHUULWRULR�H�GHO�
UDSSRUWR�DPELHQWDOH��

[3]�3HU�TXDQWR�FRQFHUQH�OH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH��XQ�WHPD�
PXOWLVFDODUH� H� WUDQVGLVFLSOLQDUH�� LO� WDYROR� GL� ODYRUR�KD�
ULFKLHVWR� OD� SDUWHFLSD]LRQH� VLQHUJLFD� SULQFLSDOPHQWH�
GHOOD� 'LUH]LRQH� FHQWUDOH� ,QIUDVWUXWWXUH� H� 7HUULWRULR��
GHOOD�'LUH]LRQH�FHQWUDOH�$WWLYLWj�SURGXWWLYH�H�7XULVPR��
GHOOD� 'LUH]LRQH� FHQWUDOH� 'LIHVD� GHOO
DPELHQWH�� HQHUJLD�
H� VYLOXSSR� VRVWHQLELOH�� LQ¿QH�� GHOOD�'LUH]LRQH� FHQWUDOH�
5LVRUVH�DJURDOLPHQWDUL��IRUHVWDOL�H�LWWLFKH�

[4] ,�VHUYL]L�HFRVLVWHPLFL�>6(@�VRQR�GHL�EHQH¿FL��GLUHWWL�
R� LQGLUHWWL�� FKH� JOL� HFRVLVWHPL� QDWXUDOL� IRUQLVFRQR� DJOL�
DELWDQWL� GL� XQ� WHUULWRULR�� 6L� VXGGLYLVRQR� LQ� TXDWWUR�
PDFUR�FDWHJRULH�� 6(� GL� fornitura�� 6(� GL� regolazione��
6(� GL� supporto�� 6(� culturali� >0LOOHQQLXP� (FRV\VWHP�
$VVHVVPHQW������@�

[5]� ,O� SUHVHQWH� SDUDJUDIR� ULSRUWD� OH� HODERUD]LRQL� GL�
DOFXQL�WHVWL�JLj�SXEEOLFDWL�GDOO¶DXWRUH�D�VHJXLWR�GL�GRSSLR�
UHIHUDJJLR�DQRQLPR�LQ�
&RQWL��&���3HFLOH��$��>����@���$QDWRP\�RI�D�/DQGVFDSH��
3URFHVVHV�� DSSURDFKHV� DQG� PHWKRGRORJLHV� IRU� VSDWLDO�
UHJHQHUDWLRQ��� LQ� 0LORFFR� %RUOLQL�� 0��� &DOLIDQR�� $���
5LFLSXWR��$���D�FXUD�GL���Urban Corporis. YRO����7R�WKH�
ERQHV���&RQHJOLDQR��$QWHIHUPD�(GL]LRQL��SS��������

[6] ,O�SURJHWWR�GL� ULFHUFD�³%RVFRUHJLRQH´� ������������
q�VWDWR�VYLOXSSDWR�GDOO¶2̇FLQD�³5LJHQHUDUH� OD�FLWWj�H� LO�
WHUULWRULR´��DOO¶LQWHUQR�GHO�SL��DPSLR�SURJHWWR�GL�DWHQHR�
³&DQWLHUH�)ULXOL´��8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�8GLQH���LO�FXL�
PDFUR�RELHWWLYR�q�TXHOOR�GL�SURSRUVL�DO�WHUULWRULR�FRPH�
DJHQ]LD� GL� VYLOXSSR� HG� HVHPSLR� GL� EXRQH� SUDWLFKH� LQ�
XQD�SURVSHWWLYD�GL�UL�FRVWUX]LRQH�GL�SRVVLELOL�SHUFRUVL�GL�
VYLOXSSR��1HOOR�VSHFL¿FR�� O¶2̇FLQD�KD�YLVWR� LPSHJQDWR�
XQ� JUXSSR� GL� ULFHUFD� PXOWLGLVFLSOLQDUH� FRRUGLQDWR� GD��
SURI�VVD� 0DULDSLD� &RPDQG� �'LSDUWLPHQWR� GL� 6WXGL�
8PDQLVWLFL� H� GHO� 3DWULPRQLR� &XOWXUDOH�� FRQ� $QGUHD�
0DULDQL�� SUR̆�� &KULVWLQD� &RQWL� H� *LRYDQQL� /D� 9DUUD�
�'LSDUWLPHQWR�3ROLWHFQLFR�GL�,QJHJQHULD�H�$UFKLWHWWXUD��
FRQ�$PEUD�3HFLOH�H�/LQGD�5RYHUHGR�� LQ¿QH�SURI��/XFD�
0DUFKLRO� �'LSDUWLPHQWR� GL� 6FLHQ]H� $JURDOLPHQWDUL��
DPELHQWDOL� H� DQLPDOL�� FRQ� (OLVD� 7RPDW� H� 0DXUL]LD�
6LJXUD��
3HU�PDJJLRUL�DSSURIRQGLPHQWL�VXO�WHPD�VL�ULPDQGD�D��
±�&RPDQG��0��et Al. [2021]. Boscoregione. Rigenerare 
la città e il territorio��8GLQH��)RUXP�
±�&RQWL��&���/D�9DUUD��*���3HFLOH��$���5RYHUHGR��/��>����@��
Cantieri urbani e paesaggi industriali in Friuli Venezia 
Giulia��8GLQH��)RUXP�
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5LIHULPHQWL�ELEOLRJUD¿FL���

Capitanio, C. [2002]. Il paesaggio e la sua 
rappresentazione. Criteri di analisi per il progetto. 
)LUHQ]H��$OLQHD�(GLWULFH�

&LWWDGLQR��$���et Al.�>����@���6WUXPHQWL�H�PHWRGL�SHU�OD�
UDSSUHVHQWD]LRQH� H� O
LQWHUSUHWD]LRQH� GHOOH� GLQDPLFKH�
WHUULWRULDOL��� LQ� *LDLPR�� &�� �D� FXUD� GL��� Contenuti e 
VWUXPHQWL� GHOOD� SLDQL¿FD]LRQH� XUEDQD� H� WHUULWRULDOH��
Dalla lezione di Giampiero Vigliano alle prospettive 
del Green New Deal��8UEDQLVWLFD�'RVVLHU�� Q�� ���� ,18�
(GL]LRQL��SS����������

&RQWL��&���3HFLOH��$��>����@���$QDWRP\�RI�D�/DQGVFDSH��
3URFHVVHV�� DSSURDFKHV� DQG� PHWKRGRORJLHV� IRU� VSDWLDO�
UHJHQHUDWLRQ��� LQ� 0LORFFR� %RUOLQL�� 0��� &DOLIDQR�� $���
5LFLSXWR��$���D�FXUD�GL���Urban Corporis. YRO����7R�WKH�
ERQHV���&RQHJOLDQR��$QWHIHUPD�(GL]LRQL��SS��������

&RUER]�� $�� >����@�� ,O� WHUULWRULR� FRPH� SDOLQVHVWR��
Casabella�������VHWWHPEUH���SS��������

*DXVD�� 0�� >����@�� �*UHHQ� WRSRORJLHV� DQG� ODQGVFDSH�
EH\RQG�WKH�ODQG���Agathón – International Journal of 
Architecture, Art and Design, n. 11, pp. 14.25.

*UHJRWWL�� 9�� >������ �D� HGL]LRQH@�� Il territorio 
dell’architettura��0LODQR��)HOWULQHOOL�

/RVDVVR�� 0�� >����@�� �3URJHWWD]LRQH� DPELHQWDOH� H�
SURJHWWR�XUEDQR���Eco Web Town�Q�����±�9RO��,,�������
(GL]LRQL�687�±�6XVWDLQDEOH�8UEDQ�7UDQVIRUPDWLRQ��,7��
SS�������

0DUJDJOLRWWD�� /�� 6�� >����@�� �,O� GLVHJQR� GHOOD� IRUPD�
GHO� WHUULWRULR��� FAMagazine. Ricerche e progetti 
sull’architettura E La Città�����������SS����������

5HJLRQH� $XWRQRPD� )ULXOL� 9HQH]LD� *LXOLD� >����@��
PGT Piano del Governo del Territorio. Documento 
Territoriale Strategico Regionale (DTRS). 

7XUUL�� (�� >����@�� Il paesaggio come teatro. Dal 
territorio vissuto al territorio rappresentato��9HQH]LD��
0DUVLOLR�(GLWRUL�

=HFFKLQ��/��>����@��Mikrokosmos. Industrial production 
areas in an alpine urban countryside��7UHQWR��/LVW�

[7]� &RPH� SXQWL� IHUPL� VRQR� VWDWH� DVVXQWH� OH� FLWWj� GL�
$PDUR��1RUG��H�GL�*UDGR��6XG��

[8]�3HU�PDJJLRUL�GHWWDJOL�VXOOD�ELEOLRJUD¿D�GL�ULIHULPHQWR�
VL�ULPDQGD�DL�VLQJROL�capitoli.

[9]� 3HU�PDJJLRUL� DSSURIRQGLPHQWL� YHGDVL� UHF\FOHLWDO\�
QHW��VLWR�ZHE�GHO�SURJHWWR�GL�ULFHUFD�
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/ter·ri·tò·rio/ 
[sostantivo maschile]

³5HJLRQH� R� ]RQD� JHRJUD¿FD�� SRU]LRQH� GL� WHUUD� R� GL� XQ�
WHUUHQR�G¶XQD�FHUWD�HVWHQVLRQH´�>9RFDERODULR�7UHFFDQL��
2023].
,O� OHPPD� ³WHUULWRULR´�� FRQQDWXUDWR� GL� valenza 
amministrativa-giurisdizionale e produttiva��VRWWHQGH�
D� TXHL� SURFHVVL� GL� FRPXQLFD]LRQL�� GL� SURGX]LRQL�� GL�
VFDPEL� H� GL� FRRSHUD]LRQH� FKH� WUDVIRUPDQR� OD� terra in 
WHUULWRULR�DSSXQWR��1HOO¶DELWDUH�L�OXRJKL��OH�SRSROD]LRQL�
SURGXFRQR� YDORUL� GLYHUVL� ULVSHWWR� DL� GDWL� DPELHQWDOL��
SHUFKp�GLVFHQGRQR�GDOO¶LQWHUD]LRQH� WUD�SURFHVVL� VRFLDOL�
H�SURFHVVL�DPELHQWDOL�

/am·bièn·te/
[sostantivo maschile]

³,O� FRQWHVWR� QHO� TXDOH� XQ¶RUJDQL]]D]LRQH� RSHUD��
FRPSUHQGHQWH� O¶DULD�� O¶DFTXD�� LO� WHUUHQR�� OH� ULVRUVH�
QDWXUDOL�� OD� ÀRUD�� OD� IDXQD�� JOL� HVVHUH� XPDQL� H� OH� ORUR�
LQWHUUHOD]LRQL´� >81,� ,62� ������� ������ Sistemi di 
gestione ambientale – Linee guida generali per 
l’implementazione].
,O�OHPPD�³DPELHQWH´��FRQQDWXUDWR�GL�valenza ecologica, 
VL� ULIHULVFH� D� XQ� OXRJR�� SL�� R� PHQR� FLUFRVFULWWR�� LQ�
FXL� VL� VYROJH� OD� YLWD� GHOO¶XRPR�� GHJOL� DQLPDOL� H� GHOOH�
SLDQWH��FRQ�L�VXRL�DVSHWWL�GL�SDHVDJJLR�� OH�VXH�ULVRUVH�H�
L� VXRL� HTXLOLEUL� >&DSLWDQLR�� ����@�� &DODWR� QHO� VHWWRUH�

GHOOD� SLDQL¿FD]LRQH�� HVVR� SRQH� HQIDVL� VXOOH� LQYDULDQWL�
PRUIRORJLFKH��VXJOL�VWDWXWL�GHL�OXRJKL��VXL�FRUULGRL��VXOOH�
UHWL�¿VLFKH��VXOO¶LQIRUPD]LRQH�JHRJUD¿FD�H�VXL�UHTXLVLWL�
GL�SUHVWD]LRQL�GL�XQ�GHWHUPLQDWR�OXRJR�

/ré·te/ /am·bien·tà·le/

/¶HVSUHVVLRQH� �UHWH� DPELHQWDOH��� OHWWD� LQ� FKLDYH�
HFRORJLFR�IXQ]LRQDOH�� ULPDQGD� DO� FRQFHWWR� GL� UHWH�
HFRORJLFD� >5(@�� HVSUHVVLRQH� FKH� DVVXPH� GLYHrsi 
VLJQL¿FDWL� D� VHFRQGD� GHJOL� DVSHWWL� FKH� VL� LQWHQGRQR�
SULYLOHJLDUH�� 6HFRQGR� OD� GH¿QL]LRQH� SL�� GL̆XVD� QHOOD�
FRPXQLWj� VFLHQWL¿FD� LQWHUQD]LRQDOH�� HVVD� SXz� HVVHUH�
LQWHVD�FRPH�XQ�VLVWHPD�LQWHUFRQQHVVR�GL�KDELWDW�GL�FXL�
VDOYDJXDUGDUH�OD�ELRGLYHUVLWj��SRQHQGR�O¶DWWHQ]LRQH�VXOOH�
VSHFLH� DQLPDOL� H� YHJHWDOL� SRWHQ]LDOPHQWH� PLQDFFLDWH�
FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�JDUDQWLUH�OD�SHUPDQHQ]D�GHL�SURFHVVL�
HFRVLVWHPLFL�H�OD�FRQQHWWLYLWj�SHU�OH�VSHFLH�VHQVLELOL��/D�
VWUXWWXUD� GHOOD� UHWH� YLHQH� GH¿QLWD� GDOOH� DUHH� FHQWUDOL�
�core areas���GDOOH�IDVFH�GL�SURWH]LRQH��EX̆HU�]RQHV) e 
GDOOH�IDVFH�GL�FRQQHVVLRQH��corridoi).
,O� FRQFHWWR� GL�5(� q� VWUHWWDPHQWH� FRUUHODWR� D� TXHOOR� GL�
infrastruttura verde��QHOOD�TXDOH�OD�IRUQLWXUD�GL�VHUYL]L�
HFRVLVWHPLFL�q�LO�SULQFLSDOH�VFRSR�GD�SHUVHJXLUH�

/si·stè·ma/
[sostantivo maschile]

“1HOO¶DPELWR� VFLHQWL¿FR�� TXDOVLDVL� RJJHWWR� GL� VWXGLR�
che, pur essendo costituito da diversi elementi 
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�SDāHāΔjJāJLR���LQāGXāVWULjāOH�

$OO
LQL]LR� GL� TXDOVLDVL� GLVFXVVLRQH� H�R� ULFHUFD� VXL�
SDHVDJJL�LQGXVWULDOL�q�QHFHVVDULR�VWDELOLUH�¿Q�GD�VXELWR�
LO�VLJQL¿FDWR�HVDWWR�GHOOD�ORFX]LRQH��GH¿QHQGR�FKH�FRVD�
VL� LQWHQGH� SHU� 
SDHVDJJLR
� H� FKH� FRVD� SHU� 
DPELHQWH�
LQGXVWULDOH
�
&L� VRQR� VWDWH�� LQIDWWL�� QHO� FRUVR� GHOOD� VWRULD�� GXH�
SULQFLSDOL� YLVLRQL� GRPLQDQWL� VXO� SDHVDJJLR�� OD� SULPD� q�
TXHOOD�FKH�DVVXPH�LO�SDHVDJJLR�FRPH�VFHQD�YLVLYD��FRPH�
SDQRUDPD�� FRVu� FRPH� PROWR� VSHVVR� UDSSUHVHQWDWR� LQ�
LPPDJLQL� DUWLVWLFKH�� /D� VHFRQGD� ULFKLDPD�XQD� YLVLRQH�
SL��JHRJUD¿FD�GHO�SDHVDJJLR��XQ�DSSURFFLR� WHUULWRULDOH�
DOO¶LQWHUQR� GHO� TXDOH� TXHVW¶XOWLPR� YLHQH� LQWHVR� FRPH�
PRUIRORJLD�GD�DQDOL]]DUH�H�VWXGLDUH��
,Q� SDUDOOHOR�� TXDQGR� VL� SDUOD� GL� ]RQH� LQGXVWULDOL�� VL�
WHQGH�FRPXQHPHQWH�D�LGHQWL¿FDUH�XQD�VLQJROD�DHUHD�R�
DJJORPHUDWR��SLXWWRVWR�FKH�XQ�FRPSOHVVR�VSD]LDOH�
1HO� WHQWDWLYR� GL� GDUH� XQD� GH¿QL]LRQH� DO� FRQFHWWR� GL�
paesaggio industriale��TXHVWL�GXH�DSSURFFL�QRQ�YHQJRQR�
HVFOXVL�D�YLFHQGD��EHQVu�incorporati.
8Q�SDHVDJJLR� LQGXVWULDOH�SXz��GXQTXH�� HVVHUH�DVVXQWR�
FRPH�XQ�WLSR�GL�SDHVDJJLR�QHO�TXDOH�LO�SURFHVVR�FXOWXUDOH�
GRPLQDQWH� q� TXHOOR� FKH� YLHQH� DPSLDPHQWH� GH¿QLWR�

LQGXVWULD
��1HOOD�FRQFH]LRQH�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�(XURSHD�
GHO� 3DHVDJJLR�� GL� IDWWR�� L� OXRJKL� GHOOD� SURGX]LRQH� QRQ�
VROR� IDQQR� SDUWH� GHO� SDHVDJJLR� FKH� TXRWLGLDQDPHQWH�
RVVHUYLDPR�� EHQVu� DQFKH� GHO� SDWULPRQLR� FKH� YLYLDPR��
LQ� TXDQWR� OXRJKL� GHOOD� YLWD� TXRWLGLDQD�� VL� D̆HUPD�� GL�
IDWWR�� FKH� ³Paesaggio designa una determinata parte 
di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il 

reciprocamente interconnessi e interagenti tra di loro 
o con l’ambiente esterno, reagisce o evolve come un 
tutto´�>9RFDERODULR�7UHFFDQL������@�
$OO¶LQWHUQR� GHOOD� SUHVHQWH� VSHULPHQWD]LRQH��
DVVXPHQGR� L� SDUDGLJPL� GLVFLSOLQDUL� GHOOD� 7HFQRORJLD�
GHOO¶$UFKLWHWWXUD�� LO� SDHVDJJLR� q� VWDWR� DVVXQWR� TXDOH�
sistema strutturato�GL�unità�GH¿QLWH�QHOOH�ORUR�VSHFL¿FKH�
SUHVWD]LRQL�� GHOLQHDQGR� XQ� DSSURFFLR� GL� DQDOLVL� FKH��
SDUWHQGR� GDOOR� VWXGLR� JHQHUDOH� GHO� VLVWHPD�� DUULYL� D�
TXHOOR�GHOOH�VLQJROH�SDUWL��DGRWWDQGR�XQD�YLVLRQH�ROLVWLFD�
GHO�WHUULWRULR��&RVu�FRPH�XQ�RUJDQLVPR�HGLOL]LR��LQIDWWL��
DQFKH� LO� SDHVDJJLR� SXz� HVVHUH� OHWWR� TXDOH� VRPPDWRULD�
GL�HOHPHQWL�WUD�GL�ORUR�QRQ�RPRJHQHL��PD�UHOD]LRQDWL�H�
LQWHJUDWL� RUJDQLFDPHQWH�� 3HU� WDOL� UDJLRQL�� O¶DSSURFFLR�
DO� SDHVDJJLR� QRQ� SXz� HVVHUH� D̆URQWDWR� SHU� WHPDWLFKH�
VHSDUDWH�� EHQVu� QHFHVVLWD� GL� ULIDUVL� D� XQ� RSSRUWXQR�
PRGHOOR�VWUXWWXUDOH�VLVWHPLFR�>,QJHJQROL������@�
6XOOD� EDVH� GL� WDOL� FRQVLGHUD]LRQL�� DVVXPHQGR� L�
SDUDGLJPL� GHOO¶HFRORJLD� GHO� SDHVDJJLR� H� WUDGXFHQGROL�
LQ� FKLDYH� DUFKLWHWWRQLFD�� DOO¶LQWHUQR� GHOOD� SUHVHQWH�
VSHULPHQWD]LRQH� JOL� HOHPHQWL� VWUXWWXUDQWL� ULFRQRVFLXWL�
DOOD� VFDOD� WHUULWRULDOH� H� DVVXQWL� TXDOL� LQYDULDQWL� �R�
SHUPDQHQ]H�� FRQFRUURQR�DOOD�GH¿QL]LRQH�GHOO¶RVVDWXUD�
GHO� WHUULWRULR�� RYYHURVLD� LO� sistema ambientale. 
4XHVW¶XOWLPR�q��D�VXD�YROWD��IRUPDWR�GD�unità ambientali 
GH¿QLWH� VSD]LDOPHQWH� H� WHPSRUDOPHQWH�� OH� TXDOL�
UDJJUXSSDQR� HOHPHQWL� lineari� �UHWL� H� LQIUDVWUXWWXUH��
QDWXUDOL�H�DQWURSLFKH���puntuali��LQVHGLDPHQWL��H�areali 
�PDWULFL�ERVFDWH��
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cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e della loro interrelazioni´�>&RQYHQ]LRQH�(XURSHD�
GHO�3DHVDJJLR��DUW�� ��±�'H¿QL]LRQL@��/
LGHQWL¿FD]LRQH�H�
O
DQDOLVL�GHL�SDHVDJJL� LQGXVWULDOL�SHUPHWWH��SHUWDQWR��GL�
FRPSUHQGHUH�FRPH�O
LQGXVWULD�DEELD�IXQ]LRQDWR��FUHDWR�
H� PRGHOODWR� O¶DPELHQWH� FRQWHUPLQH� H� GL� LGHQWL¿FDUH�
L� YDORUL� GHO� SDWULPRQLR� FKH� GHULYDQR� GD� WDOH� DWWLYLWj�
>6WXDUW������@��
$OO¶LQWHUQR�GHOOD�SUHVHQWH�ULFHUFD��GXQTXH�� O¶DWWHQ]LRQH�
YLHQH� VSRVWDWD� GDO� FRQFHWWR� GL� aree industriali�� TXDOL�
SLDWWDIRUPH� LVRODWH�� FKLXVH� H� DXWRQRPH�� D� TXHOOR� GL�
paesaggi industriali� LQWHVL� TXDOL� OXRJKL� GHO� ODYRUR��
FRQWHVWL� GL� YLWD� H�SDWULPRQL� FXOWXUDOL� LGHQWLWDUL� IDFHQWL�
SDUWH�GL�XQ�VLVWHPD�WHUULWRULDOH�SL��DPSLR�H�PRGL¿FDWR�
GDJOL� H̆HWWL� GHOO¶DWWLYLWj� XPDQD�� FRQ� DWWHQ]LRQH�
VLVWHPLFD�DOOH�FRPSRQHQWL�GHL�VLVWHPL�QDWXUDOL��HGLOL]L�HG�
LQIUDVWUXWWXUDOL�LGHQWL¿FDELOL�DOOH�GLYHUVH�VFDOH��SLXWWRVWR�
FKH� DL� VLQJROL� PDQXIDWWL� >/LQHH� *XLGD� SHU� L� SDHVDJJL�
LQGXVWULDOL�LQ�6DUGHJQD������@��,O�SDHVDJJLR�LQGXVWULDOH��
GXQTXH�� QRQ� q� GD� LQWHQGHUVL� FRPH� O
DUHD� LQGXVWULDOH�
FRQ� L� VXRL� FDSDQQRQL�� EHQVu� FRPH� �OR� VWUDRUGLQDULR�
PHFFDQLVPR�VRFLDOH�HG�HFRQRPLFR�FKH�VL� UDSSUHVHQWD��
LQ�TXHL�FDSDQQRQL�>%HUWRUHOOL��������S���@��,O�SDHVDJJLR��
GL� IDWWR�� q� DO� FRQWHPSR� XQD� GLPHQVLRQH� QDUUDWLYD� H�
VHPDQWLFD�� PD� DQFKH� WHUULWRULR� FRPH� VSD]LR� ¿VLFR� H�
DPELHQWH��FRPH�VSD]LR�GL�YLWD�>5LFFL������@�
,QROWUH�� O¶DWWHQ]LRQH� FUHVFHQWH� GHJOL� XOWLPL� DQQL� VXOOH�
TXHVWLRQL�DPELHQWDOL�H�GL�VRVWHQLELOLWj�UHQGH�QHFHVVDULR�
LO� SDVVDJJLR� GD� ORJLFKH� GL� 
FRPSDWLELOLWj
� DPELHQWDOH� D�
ORJLFKH�GL� 
SURJHWWXDOLWj
��DVVXPHQGR�� LQ�TXHVWD�FKLDYH�
GL� OHWWXUD�� LO� SDHVDJJLR� TXDOH� SDUDGLJPD� SURJHWWXDOH�
FRPSUHQGHQGRQH� LO� VXR� UXROR� QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�

WHUULWRULDOH� GHOO¶DVVHWWR� SURGXWWLYR�� QHOOD� VXD�
TXDOL¿FD]LRQH� H� QHOOD� VXD� FDSDFLWj� FRPSHWLWLYD� >/LQHH�
*XLGD�SHU�L�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL�LQ�6DUGHJQD������@��
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5LIHULPHQWL�ELEOLRJUD¿FL���

%HUWRUHOOL�� &�� >����@�� �/j�� GRYH� LO� SDHVDJJLR� VL� ID��
(VSHULHQ]H�H�FRQIURQWL�QHOOD�WHUUD�GHO�ODYRUR���LQ�0DULQL��
6���%HUWDJQD��$���*DVWDOGL��)���D�FXUD�GL���L'architettura 
degli spazi del lavoro. Nuovi compiti e nuovi luoghi del 
progetto��0DFHUDWD��4XRGOLEHW��SS��������

Capitanio, C. [2002]. Il paesaggio e la sua 
rappresentazione. Criteri di analisi per il progetto. 
)LUHQ]H��$OLQHD�(GLWULFH�

,QJHJQROL��9��>����@��Bionomia del paesaggio. L’ecologia 
del paesaggio biologico-integrata per la formazione di 
un “medico” dei sistemi ecologici��6SULQJHU�9HUODJ�

3ULRUH��5��>����@��Convenzione europea del paesaggio, 
il testo tradotto e commentato��5HJJLR�&DODEULD��,5,7,�
(GLWRUH�

5HJLRQH�$XWRQRPD�GHOOD�6DUGHJQD�>����@��Linee guida 
per i paesaggi industriali in Sardegna�� $OOHJDWR� DOOD�
'HOLE��*�5�Q��������GHO�����������

5LFFL�� 0�� >����@�� �3L�� FRVH� DOOD� YROWD��� LQ� 0DULQL�� 6���
%HUWDJQD�� $��� *DVWDOGL�� )�� �D� FXUD� GL��� /'architettura 
degli spazi del lavoro. Nuovi compiti e nuovi luoghi del 
progetto��0DFHUDWD��4XRGOLEHW��SS��������

6WXDUW�� ,�� >����@�� �,GHQWLI\LQJ� LQGXVWULDO� ODQGVFDSHV���
Industrial Heritage Re-Tooled��SS��������

81,�,62�������>����@��Sistemi di gestione ambientale 

– Linee guida generali per l’implementazione.

9RFDERODULR�7UHFFDQL�>����@��,VWLWXWR�GHOOD�(QFLFORSHGLD�
,WDOLDQD��5RPD�
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. 1
M E TA M O R F O S I  O 
O B S O L E S C E N Z A ? / /

K-words: metamorfosi| obsolescenza | crisi | transizione | ecologie | opportunità



37

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA. 1 | METAMORFOSI O OBSOLESCENZA? //

Prologo

Il territorio che cambia. Crisi del paesaggio 
industriale?

Comprendere l'assetto dei paesaggi industriali. 
Alcune note evolutive al riguardo

Paesaggi industriali: paesaggi del lavoro

Un mutato contesto di riferimento. Una transizione 
verso nuove ecologie

Metamorfosi o obsolescenza?
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Prologo//

�PHāWDāPzUāIRāΔL�
[sostantivo femminile]

'DO� JUHFR� ǋİĲĮǋǗǏ֏ǔıǈǐ�� GHU�� GL� ǋİĲĮǋǎǏ֏Ǘǔ�
�WUDVIRUPDUH���FRPS��GL�ǋİĲĮ����PHWD��H�ǋǎǏ֏ǀ����IRUPD��
Trasformazione di un essere o di un oggetto in un altro 
di natura diversa.
,Q� ]RRORJLD�� O
LQVLHPH� GHL� FDPELDPHQWL� PRUIRORJLFL�
implicanti un diverso rapporto dell'organismo con 
O
DPELHQWH�� LQ� ERWDQLFD�� RJQL� SURIRQGD� PRGL¿FD]LRQH�
nella conformazione esterna e nella struttura interna 
di una pianta a seguito di un selettivo adattamento 
funzionale o ecologico a mutamenti ambientali 
>9RFDERODULR�7UHFFDQL������@�

/ob·so·le·scèn·za/
[sostantivo femminile]

Derivazione del latino REVROHVFōUH.
,Q� JHQHUH�� LQYHFFKLDPHQWR�� VXSHUDPHQWR� H�� SL��
VSHFL¿FDWDPHQWH�� SHUGLWD� GL� ḢFLHQ]D� H� GL� YDORUH�
HFRQRPLFR� VXELWL� GD� XQ� DSSDUHFFKLR�� GD� XQ� LPSLDQWR��
da una tecnologia di cui vengono presentate nuove 
forme o perfezionamenti che inducono ad abbandonare 
LO�YHFFKLR�PRGHOOR�>9RFDERODULR�7UHFFDQL������@�
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����,O�WHUULWRULR�FKH�FDPELD��&ULVL�GHO�SDHVDJJLR�
LQGXVWULDOH"���

“Ho scritto spesso, andando per microcosmi da 
Torino a Trieste, che il vero simbolo identitario 

del lombardo veneto, più che il sole delle alpi con 
cui ad Adro (Brescia) si è decorata la scuola del 

paese, dovrebbe essere un bel capannone. Aforisma 
scherzoso ma non troppo. Rimanda a quel mezzo 

milione di attività manifatturiere e commerciali che 
fanno parte del paesaggio quotidiano nel nostro 

andare per paesi che formano la megalopoli padana 
IDWWD�GL�FDSDQQRQL��FRQ�D�¿DQFR�YLOOHWWH�D�VFKLHUD��FRQ�
i nanetti in giardino e la Bmw in garage. C'è poco da 
scherzare. Sono i capannoni i centri commerciali le 

villette e le macchine tedesche, simboli forti del nostro 
modello di sviluppo e di benessere, con cui ci siamo 

mangiati un bel po' di territorio”.

>$OGR�%RQRPL��La metamorfosi del capannone svela il 
dinamismo del Nord-Est��,O�6ROH���RUH������@

L’industria ha da sempre condizionato il territorio 
SHU� GLPHQVLRQH�� LPSDWWR� H� SRVL]LRQH�� JHQHUDQGR� IRUWL�
ripercussioni in termini di sostenibilità ambientale 
e di sviluppo economico. Nel quadro di riferimento 
FRQWHPSRUDQHR�� OH� DUHH� LQGXVWULDOL� VRQR�GLYHQWDWH�SHU�
GL�SL��OXRJKL�VLPEROR�GHOOD�WUDQVL]LRQH�H�GHOO¶LQFHUWH]]D��
ambienti molto spesso concepiti come luoghi degradati 

e responsabili di ripercussioni negative sull’ambiente. 
,O� PXWDPHQWR� GHOOH� FRQGL]LRQL� HFRQRPLFKH�� SROLWLFKH�
H� VRFLDOL�� LQIDWWL�� KD� JHQHUDWR� SURIRQGL� FDPELDPHQWL�
DQFKH�QHO�WHVVXWR�XUEDQR�H�QHOOD�VWUXWWXUD�GHO�WHUULWRULR��
DOO
LQWHUQR�GHOOD�TXDOH�OH�DUHH�SURGXWWLYH�VL�FRQ¿JXUDQR�
SHU�OR�SL��FRPH�DJJORPHUDWL�GL�QRWHYROL�GLPHQVLRQL�FKH�
mal si coordinano con il minuto tessuto edilizio che 
FRPSRQH�OH�FLWWj�GL�SLFFROH�H�PHGLH�GLPHQVLRQL��WLSLFKH�
del panorama urbanistico e architettonico italiano. 
/H� ]RQH� SURGXWWLYH� VRQR� FRPH� GHL� EXFKL� QHUL� >�@� FKH�
LQFRPERQR�VXO�SDHVDJJLR�FLUFRVWDQWH��FRQVXPDQGR�DPSL�
DSSH]]DPHQWL� GL� WHUUHQR�� DWWXDOPHQWH� VRWWRXWLOL]]DWL��
REVROHWL�R�DEEDQGRQDWL��&RVu�FRPH�L�FLWDWL�FRUSL�FHOHVWL��GL�
IDWWR��HVVH�SRVVLHGRQR�XQ�FDPSR�JUDYLWD]LRQDOH�SLXWWRVWR�
LQWHQVR�� GDO� PRPHQWR� FKH� DWWRUQR� YL� RUELWDQR� DVSHWWL�
VRFLDOL�� HFRQRPLFL�� SROLWLFL� H� WHUULWRULDOL� GL� SULPDULD�
LPSRUWDQ]D�� (VVH�� LQROWUH�� QRQ� YHQJRQR� DWWUDYHUVDWH�
GD�QHVVXQ�
FRUSR
�D�ORUR�HVWUDQHR�SHU�TXDQWR��LQYHFH��OD�
loro intensità possa essere contrastata dal moto di altri 
elementi territoriali localizzati nelle loro vicinanze (reti 
DPELHQWDOL�HG�HFRORJLFKH��DG�HVHPSLR��
3HU� GL� SL��� O
DWWXDOH� IUDPPHQWD]LRQH� GHO� WHUULWRULR�
FRQWHPSRUDQHR�� ULVFRQWUDELOH� QHOOD� JLXVWDSSRVL]LRQH�
WUD� VSD]L� DWWXDOPHQWH� SURGXWWLYL� H� VSD]L� DEEDQGRQDWL��
WUD� OXRJKL� GHO� SLDFHUH� H� OXRJKL� GHO� ODYRUR�� WUD� FLWWj� H�
VXEXUELR��KD�JHQHUDWR�
specie di spazi
�>3HUHF������@�FKH�
sembrano aver perso ogni tipo di rapporto con il contesto 
GL� LQQHVWR�� GHWHUPLQDQGR� XQD� FUHVFHQWH� VHJUHJD]LRQH�
WUD�DWWLYLWj��IXQ]LRQL�H�JUXSSL�VRFLDOL�>3LVDQR������@�
4XHVWR� IHQRPHQR�� GLUHWWD� FRQVHJXHQ]D� GHOOH� SUDWLFKH�
di zoning quale dispositivo a supporto del progetto 
GL� WHUULWRULR�� KD� JHQHUDWR� DPELWL� PRQRIXQ]LRQDOL� FKH�
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GL̇FLOPHQWH� ULHVFRQR� D� GLDORJDUH� FRQ� OH� WHQGHQ]H� GL�
mixitè funzionale (mixed use��ULFKLHVWH�GDOOH�GLQDPLFKH�
socio-economiche contemporanee.
/H� DUHH� SURGXWWLYH�� FRVu� FRPH� OH� FRQRVFLDPR� RJJL��
LQIDWWL�� VRQR� GHVWLQDWH� SULQFLSDOPHQWH� DG� RVSLWDUH�
D]LHQGH�LPSUHVH� H�� SHU� TXHVWR�� KDQQR� XQ� FDUDWWHUH�
HVVHQ]LDOPHQWH� PRQRIXQ]LRQDOH�� QRQ� VRQR� SHQVDWH��
FLRq�� SHU� RVSLWDUH� �VH� QRQ� UDUDPHQWH�� DWWLYLWj�
FRPPHUFLDOL�� VHUYL]L� HVVHQ]LDOL� R� DOWUH� IXQ]LRQL� FRPH�
l’alloggio o il tempo libero. Questo aspetto viene 
ulteriormente accentuato dal fatto che esse sono per 
OR� SL�� VLWXDWH� ORQWDQR� GDOOD� FLWWj�� FRQVHJXHQ]D� GL� XQ�
PRGHOOR�FKH�KD��QHJOL�DQQL��HVSXOVR�LO�ODYRUR��H��GXQTXH��
O
LQGXVWULD�� GDOOD� FLWWj� FRQVROLGDWD�� UHOHJDQGROL� DL� VXRL�
margini con notevoli ricadute sociali e ambientali. Tale 
VFHQDULR�q�SLXWWRVWR�DPSOL¿FDWR�QHL�SDHVL��TXDOL�O
,WDOLD��
in cui l’infrastruttura industriale è stata consolidata tra 
le due guerre e che oggi si ritrovano a dover dialogare 
FRQ� VWUXWWXUH� LQGXVWULDOL� ULGRQGDQWL�� REVROHWH�� VSHVVR�
abbandonate o derelitte. 
Nonostante le immense trasformazioni avvenute nei 
UHFHQWL�FLFOL�HFRQRPLFL��LQIDWWL��OH�DUHH�LQGXVWULDOL�KDQQR�
FRQWLQXDWR� D� ULSURSRUVL� FRQ� OH� PHGHVLPH� VHPELDQ]H��
RYYHURVLD� FRPH�XQD� ULSURGX]LRQH�PDVVLFFLD�H�DFULWLFD��
TXDVL� WHQGHQWH� DOO¶LQ¿QLWR�� GL� XQ� PDQXIDWWR� DQRQLPR��
LO� FDSDQQRQH� LQGXVWULDOH��SURGRWWR� DOO¶LQL]LR�GHO� VHFROR�
scorso e oggi giunto al termine della sua corsa. 
&RPH� D̆HUPD� $OGR� %RQRPL� >����@�� LO� YHUR� VLPEROR�
identitario del Nord-Est d’Italia può essere proprio 
LGHQWL¿FDWR�QHO�GLVSRVLWLYR�GHO�FDSDQQRQH��XQ�HOHPHQWR�
che fa parte del paesaggio che quotidianamente vediamo 
H� YLYLDPR� H� FKH� KD� FDUDWWHUL]]DWR� H� DFFRPSDJQDWR�� LQ�

)LJXUD���������0DULR�6LURQL��Paesaggio urbano 1921. 
)LJXUD���������0DULR�6LURQL��Paesaggio urbano 1927. 
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FHUWD� IRUPD�� DQFKH� O¶HVSDQVLRQH� XUEDQD� VWHVVD� >)LJ��
�����@�� (VVR�� LQIDWWL�� KD� GDSSULPD� VHJQDWR� OD� JUDQGH�
VWDJLRQH� GHOO¶HFRQRPLD� DUWLJLDQDOH�� DVVRFLDQGRVL� LQ�
binomio a case sparse a bassa densità nell'accezione 
del "casannone�� >�@� >%HUWRUHOOL�� ����@� ULFKLDPDQGR� DO�
ODYRUR� WXWWD� OD� IDPLJOLD��SHU�SRL�DGDWWDUVL�DOO¶HFRQRPLD�
LQGXVWULDOH�VHJQDWD�GDOOD�SUHVHQ]D�GL�RXWOHW��LSHUPHUFDWL�
H�QHJR]L�GHOOD�JUDQGH�GLVWULEX]LRQH��FRQ�OD�IRUPD]LRQH�
GHOOH� FRVLGGHWWH� µVWUDGH� PHUFDWR
�� DFFRPSDJQDQGR��
FRVu�� GD� VHPSUH� OR� VYLOXSSR� WHUULWRULDOH� LWDOLDQR�� ,O�
FDSDQQRQH�LQGXVWULDOH��QHOO¶DFFH]LRQH�FODVVLFD�FKH�RJJL�
WXWWL� FRQRVFLDPR�� q�� GXQTXH�� XQ� GLVSRVLWLYR� QDWR� SHU�
rispondere alle esigenze di un mondo produttivo che 
ha caratterizzato lo sviluppo economico della nostra 
SHQLVROD� D� SDUWLUH� GDOO¶LQL]LR� GHO� VHFROR� VFRUVR�� H� FKH��
LQ� PROWL� FDVL�� ULVXOWD� RJJL� VXSHUDWR� H�R� LQDGHJXDWR�
DOOH� FRQGL]LRQL� HFRQRPLFKH�� WHUULWRULDOL� H� GL� PHUFDWR�
attuali. Percepito agli albori quale simbolo di benessere 
H�FUHVFLWD�HFRQRPLFD��HVVR�YLHQH��SHUz��RJJL�SHU�GL�SL��
LQWHVR�TXDOH�HOHPHQWR�µLQVLJQL¿FDQWH¶��GL�IRUWH�YLVLELOLWj�
H�OD�FXL�WULVWH]]D�VL�FRJOLH�VRSUDWWXWWR�QHL�JLRUQL�IHVWLYL��
TXDQGR�OH�DUHH�LQGXVWULDOL�VL�VYXRWDQR�>&LSULDQL������@��
È un contenitore edilizio le cui forme e caratteristiche 
FRVWUXWWLYH�VRQR�JHQHUDWH�GD�PHFFDQLVPL�LQGL̆HUHQWL�DOOD�
loro destinazione d’uso interna e alla loro collocazione 
territoriale. 
Ê� XQ� SURGRWWR� VHULDOH�� VWDQGDUGL]]DWR�� LQ� FDOFHVWUX]]R�
DUPDWR� SUHIDEEULFDWR�� LO� SL�� GHOOH� YROWH� GL� FRORUH�
JULJLR�� ULSURGX]LRQH� UHDOH� GHOOH� VWDQGDUGL]]DWH�
VROX]LRQL� GD� FDWDORJR�� HVLWR� GL� XQ� ERRP� FRVWUXWWLYR�
FRQWUDGGLVWLQWR� GD� LQWHUHVVL� HFRQRPLFR�¿VFDOL� SL��
FKH� GDOOD� QHFHVVLWj� GL� VRGGLVIDUH� VSHFL¿FKH� HVLJHQ]H�

)LJXUD���������0DULR�6LURQL��Paesaggio urbano 1940. 
)LJXUD� ����� ���0DULR� 6LURQL�� Paesaggio urbano con 
gasometro, 1945.
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DUFKLWHWWRQLFR�XUEDQLVWLFKH�� H� FKH� SHU� WDOL� UDJLRQL� VL�
FRQWUDGGLVWLQJXH� GDOOD� IDEEULFD� RWWRFHQWHVFD�� GL� FXL�
oggi ci rimangano tracce della cosiddetta architettura 
LQGXVWULDOH� >&RYUH�� ����@�� Ê� XQD� IRUPD� GL� FRVWUXLWR�
dalle modeste performance energetiche e ambientali 
FKH��SXU�ULVSRQGHQGR�IRUPDOPHQWH�D�XQD�SLDQL¿FD]LRQH�
XUEDQLVWLFD��VL�WUDGXFH�D�WHUUD�FRQ�DPSL�WDVVL�GL�FRQVXPR�
GL�VXROR�>&LQRWWR��)HUUHUR������@�
6L� WUDWWD�� GXQTXH�� QHOOD� PDJJLRU� SDUWH� GHL� FDVL�� GL�
HGL¿FL� SRYHUL� FRQFHWWXDOPHQWH� H�� TXLQGL�� LQFDSDFL� GL�
interpretare la natura dei diversi contesti nei quali si 
LQQHVWDQR��GL�SURSRUUH�DVVHWWL�WLSRORJLFL�LQQRYDWLYL�H�GL�
ripensare il loro rapporto con lo spazio aperto al di fuori 
GHOOH� DWWLYLWj� SURGXWWLYH� >)HUUDUL�� ����@�� ,O� FDSDQQRQH�
LQGXVWULDOH��GL�IDWWR��q�XQ�HGL¿FLR�FKH�GL�SHU�Vp�QRQ�q�LQ�
JUDGR�GL�LQQHVFDUH�UHOD]LRQL�VSD]LDOL�FRQ�LO�VXR�LQWRUQR��
OLPLWDQGRVL�D�RFFXSDUH�OLEHUDPHQWH�XQ�ORWWR�GL�WHUUHQR��
FKH� GLYHQWD� XQ� VHPSOLFH� VXSSRUWR� WHFQLFR� >0HUOLQL��
����@��DO�TXDOH� LO�SL��GHOOH�YROWH�DGGRVVD�VHUYL]L� �TXDOL�
SDUFKHJJL��SULYL�GL�IRUPD��3HU�VXD�QDWXUD��XVR��IRUPD�H�
dimensione (ma anche per obsolescenza interpretativa e 
SURJHWWXDOH���LO�FDSDQQRQH�LQGXVWULDOH�q�VSHVVR�FRQFHSLWR�
FRPH�XQ� HGL¿FLR� HVWUDQHR� DO� SDHVDJJLR� H� GL̇FLOPHQWH�
integrabile al contesto nel quale si innesta. Il costante 
PHFFDQLVPR�GL�VHPSOL¿FD]LRQH�FKH�KD�FRQWUDGGLVWLQWR�
JOL� HGL¿FL� SURGXWWLYL�� GL� IDWWR�� KD� FRQWULEXLWR� DOOD�
creazione di quell’immaginario collettivo secondo 
il quale i capannoni industriali sono connaturati da 
un’accezione negativa; meteoriti calati indistintamente 
VXO� SDHVDJJLR� DJULFROR�� QDWXUDOH� H� UHVLGHQ]LDOH� H� LO� FXL�
LPSDWWR�q�QHJDWLYR�H�GHTXDOL¿FDQWH�
'DO�FUROOR�GHO�PHUFDWR�LPPRELOLDUH�GHO�������JOL�DPELHQWL�

produttivi (tra quelli maggiormente investiti dalla crisi 
HFRQRPLFD�� VR̆URQR� OH� FRQVHJXHQ]H� GHOO
DEEDQGRQR� H�
GHOOD� GLVPLVVLRQH� >5LFFL�� ����@�� ,Q� ,WDOLD�� OD� SUHVHQ]D�
GL� HGL¿FL� LQGXVWULDOL� DEEDQGRQDWL�� VRWWRXWLOL]]DWL� R�
GHJUDGDWL��GLVSHUVL�R�RUJDQL]]DWL�LQ�PDQLHUD�FRPSDWWD��
diviene un simbolo identitario; una caratteristica 
¿VLRORJLFD� GHO� SDHVH� PHGLWHUUDQHR� FKH� WURYD� OH� VXH�
origini essenzialmente nei processi di delocalizzazione 
produttiva e di obsolescenza tecnologica dei processi e 
GHL�PDQXIDWWL�>%DJQDVFR������@��
2JJLJLRUQR�� GH¿QLUH� OD� SHUFHQWXDOH� GL� DWWLYLWj� GHL�
FDSDQQRQL� DWWLYL� H� PDSSDUH�� DO� FRQWHPSR�� TXHOOL�
GLVPHVVL�ULVXOWD�GL̇FLOH��LQ�TXDQWR�WUDWWDVL�GL�RUJDQLVPL�
LQ�FRQWLQXD�HYROX]LRQH��FKH�YLYRQR�SHU�GL�SL��LQ�PRGR�
LQWHUPLWWHQWH�� DGDWWDQGR� L� SURSUL� VSD]L� DOOH� PXWHYROL�
DWWLYLWj� DFFROWH� >&RFFLD�� *DEELDQHOOL�� ����@�� 9LWDOLQR�
7UHYLVDQ�>����@�>�@�D̆HUPD�FKH��tutti questi capannoni, 
anonimi e senza storia, subito abbandonati, a volte 
ancora prima di essere utilizzati, qualcuno li ha 
costruiti. Spesso in fretta. Sempre in fretta. A volte 
addirittura più in fretta ancora, perché il mercato ha le 
sue esigenze, e a volte si da il caso che si aprano in esso 
¿QHVWUH�WHPSRUDOL�FKH�YDQQR�D�WXWWL�L�FRVWL�VIUXWWDWH".
(FFR�FKH�FDSDQQRQL�GLVPHVVL��VWDELOL�VHPL�YXRWL��DWWLYLWj�
FKH�DEEDQGRQDQR�XQ�HGL¿FLR�SHU�LQVHGLDUVL�LQ�XQ�DOWUR�
in grado di rispondere meglio alle esigenze del momento 
caratterizzano e punteggiano il paesaggio industriale 
italiano. Il surplus edilizio conseguente a questa crescita 
GL̆XVD� H� GLVDUWLFRODWD� GHOOH� DUHH� LQGXVWULDOL� GLYHQWD�
RJJL� SUREOHPDWLFR�� WDQWR� SHU� OD� TXDOLWj� GHL� PDQXIDWWL�
costruiti quanto per il critico rapporto che essi 
LQVWDXUDQR�FRQ�JOL�DPELHQWL�FRQWLJXL��VLDQR�HVVL�QDWXUDOL�
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R�XUEDQL]]DWL��,�SUREOHPL�FKH�LO�PRQGR�GHYH�D̆URQWDUH�
SHU� OD� ULFRVWUX]LRQH�GHL�SDHVDJJL� LQGXVWULDOL�� SHUWDQWR��
ULJXDUGDQR�DVSHWWL�PXOWLGLPHQVLRQDOL�FRQ�UDPL¿FD]LRQL�
DUFKLWHWWRQLFKH�� FXOWXUDOL�� VRFLDOL�� XUEDQLVWLFKH��
DPELHQWDOL�HG�HFRQRPLFKH�>%RGXURZ�5HD������@��
1HO�FDVR�GL�VWXGLR�GHO�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��HPHUJH�FRPH�
i capannoni industriali oggi occupino senza distinzione 
DOFXQD�O
LQWHUD�VXSHU¿FLH�UHJLRQDOH��WURYLDPR�FDSDQQRQL�
FKH�VL�LQQHVWDQR�FRPH�FHVXUH�DOO
LQWHUQR�GL�DUHH�UXUDOL��
collinari e naturali; capannoni in aree periurbane cinti 
da tessuti edilizi consolidati; capannoni inadeguati 
D�FRJOLHUH� OH� V¿GH�DWWXDOL� LQ� WHUPLQL�GL� VRVWHQLELOLWj�HG�

ḢFLHQWDPHQWR�HQHUJHWLFR��FDSDQQRQL�GLVPHVVL�LQ��HWj�
troppo giovane" per rientrare nella macro-categoria 
delle archeologie industriali; volumi troppo massicci 
per il completamento dei tessuti sociali.

/D�ORFX]LRQH��SDHVDJJLR�LQGXVWULDOH���LQWURGRWWD�DOO
LQL]LR�
GHO�SUHVHQWH�YROXPH��LQYLWD�D�SRUUH�O
DWWHQ]LRQH�QRQ�VROR�
VXL�PDQXIDWWL��EHQVu�DQFKH�VXJOL�ambienti all'interno dei 
TXDOL�TXHVWL�VL�LQQHVWDQR�>)LJ�����@�
2OWUH� DOO
DUWHIDWWR� LQGXVWULDOH� LQ� Vp� �LO� FDSDQQRQH��
DSSXQWR���q�RSSRUWXQR�FRQVLGHUDUH�DQFKH�L�ULVYROWL�FKH�
OH� ¿OLHUH� SURGXWWLYH� H� JOL� VWUXPHQWL� QRUPDWLYL� KDQQR�

)LJXUD���������=RQD�,QGXVWULDOH�8GLQHVH��8'���&26()��&RQVRU]LR�GL�6YLOXSSR�(FRQRPLFR�SHU�O
DUHD�GHO�)ULXOL�
(Fonte: consef.fvg.it)
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indotto e inducono tutt'ora sul piano insediativo ed 
HGLOL]LR�� ,� SURYYHGLPHQWL� �LQWDQJLELOL��� LQIDWWL�� VL� VRQR�
FRQFUHWL]]DWL� QHO� PROWLSOLFDUVL� GL� HGL¿FL� �L� FDSDQQRQL��
incapaci di interpretare la natura dei diversi contesti 
>)HUUDUL������@�H�GL�SURSRUUH�PRGHOOL�WLSRORJLFL�LQQRYDWLYL�
per innescare un rapporto con lo spazio aperto. La 
SLDQL¿FD]LRQH�XUEDQLVWLFD�FKH�KD�JRYHUQDWR�LO�WHUULWRULR�
LWDOLDQR�QHJOL�XOWLPL�GHFHQQL��LQIDWWL��KD�SRVL]LRQDWR�QHOOH�
DUHH�SHULIHULFKH�GHOOD�FLWWj��H�TXLQGL�ORQWDQR�GDL�WHVVXWL�
UHVLGHQ]LDOL��L�PDQXIDWWL�DG�XVR�SURGXWWLYR��DVVRFLDQGR�
D� TXHVW¶XOWLPL� O¶LGHD� GL� OXRJKL� VSHVVR� GHTXDOL¿FDQWL�
e inquinanti. Lo spazio industriale e manifatturiero 
ULVXOWD�HVVHUH�� LQIDWWL��QHOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL�XQR�
spazio 'segregato' e nascosto all'esperienza urbana.
/D� µ]RQD� LQGXVWULDOH¶� q� GLYHQWDWD�� FRVu�� LO� SDUDGLJPD�
dello spazio di localizzazione delle attività produttive; 
XQ� DPELHQWH� GH¿QLWR�� FRQ¿QDWR� H� LQIUDVWUXWWXUL]]DWR�
nel quale le aziende si insediano. I processi di 
XUEDQL]]D]LRQH� GL� WDOL� SDHVDJJL�� GL� IDWWR�� KDQQR� DYXWR�
come modalità principale di occupazione del suolo la 
PROWLSOLFD]LRQH� GL� LQVHGLDPHQWL� SHU� OR� SL�� PRGXODUL��
SHULPHWUDWL�H�SLDQL¿FDWL��DUHH�VRUWH�LQ�VHJXLWR�D�3LDQL�GL�
,QVHGLDPHQWR�3URGXWWLYR�>3,3@��D�3LDQL�GL�ORWWL]]D]LRQH�
SHU�DUHH�DUWLJLDQDOL��D�3LDQL�3DUWLFRODUHJJLDWL�SHU�DWWLYLWj�
WHU]LDULH� H�GLUH]LRQDOL� >$,0�� ����@��(FFR��GXQTXH�� FKH�
l’area industriale diventa un paesaggio dove mancano 
le relazioni con il territorio e le cui dimensioni 
VSURSRU]LRQDWH��OH�FULWLFLWj�QHOOD�PRELOLWj��OD�PDQFDQ]D�
di servizi e attrezzature pubbliche e collettive e le 
emergenze ambientali ne richiedono un ripensamento.
1RQ� VROR�� SHUWDQWR�� GHFDGHQ]D� GHO� PDQXIDWWR�� EHQVu�
anche obsolescenza del sistema spaziale di insediamento 

delle attività produttive. 
3XUWXWWDYLD��PHQWUH�OH�LGHH�VL�HYROYRQR��L�VHJQL�SURGRWWL�VXO�
WHUULWRULR�SHUPDQJRQR�H�OD�V¿GD�FRQWHPSRUDQHD�ULVLHGH�
SURSULR�QHOO
DFFRJOLHUOL��FRPSUHQGHUOL�H�UHVWLWXLUOL�VRWWR�
un'altra� YHVWH�� ,O� FRQFHWWR� VWHVVR� GL� 
DUHD� LQGXVWULDOH
��
quale placca monofunzionale espressione di un'idea 
ormai superata di zoning e retaggio di un disegno 
modernista della città sancito dalla chiara suddivisione 
GHJOL�VSD]L�LQ�EDVH�DOOH�DWWLYLWj��ODYRUDUH��DELWDUH��WHPSR�
OLEHUR��� ULVXOWD�� LQIDWWL�� RJJL� REVROHWR� >)HUUDUL�� ����@�
6L�FRQVWDWD��GXQTXH�� OD�PDQFDQ]D�GL�TXDOLWj�VSD]LDOH�H�
DUFKLWHWWRQLFD� GHOOH� DUHH� LQGXVWULDOL� FRQWHPSRUDQHH��
risultato di una progettazione convenzionale del tutto 
DYXOVD� H� LQGL̆HUHQWH� DL� OXRJKL�� HG� HVLWR� GL� WHFQLFKH�
VWDQGDUGL]]DWH�RPRORJDQWL�>=HFFKLQ������@�

Il proliferarsi di una moltitudine di aree industriali di 
VYDULDWH� GLPHQVLRQL� GLVWULEXLWH� LQ� RJQL� FRPXQH� >�@� VL�
FRQ¿JXUD�RJJL�FRPH�XQ
HSLIDQLD�YROJDUH�H�LQFRQVDSHYROH�
GL�XQD�IRUPD�GL�VYLOXSSR�EDVDWD�VXO�FDSLWDOLVPR�GL̆XVR��
Quest'ultime divengono oggi dei 'paesaggi dello 
VFDUWR
�� GHJOL� 
VSD]L�UL¿XWR
�� GHJOL� 
VSD]L� GLVDWWHVL
� GRYH�
invisibilità funzionali e percettive si combinano tra 
GL� ORUR� >6FLDUURQH�� ����@�� /D� �FDPSDJQD� HVWHWL]]DWD��
>3LRYHQH������@�VL�q�FRQWDPLQDWD��KD�SHUVR�L�VXRL�FDUDWWHUL�
FRVWLWXLWLYL�VHQ]D�LPPDJLQDUQH�GL�QXRYL�>)HUUDUL������@��
Il tema del riciclo di questa grande massa di scatole 
edilizie disseminate nel paesaggio che ci circonda non 
ULJXDUGD��GXQTXH��VROR�LO�WHPD�GHO�ULXVR�TXDQWR�SLXWWRVWR�
quello della rigenerazione architettonica e territoriale 
di veri e propri pezzi di città con un intrinseco potere 
catalizzatore di trasformazioni territoriali.
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�1RQRVWDQWH� VL� GL̆HUHQ]LQR� GDOOD� FLWWj� �FRPXQHPHQWH�
LQWHVD�TXDOH�OXRJR�GHOOD�UHVLGHQ]D�H�GHOOD�YLWD�VRFLDOH��SHU�
YLD�GHOOH�ORUR�GLYHUVH�IRUPH�GL�SLDQL¿FD]LRQH�H�QHFHVVLWj�
GL� JHVWLRQH�� OH� DUHH� LQGXVWULDOL� SRVVRQR�HVVHUH� DVVXQWH�
FRPH� GHOOH� YHUH� H� SURSULH� 
FLWWj� QHOOD� FLWWj
�� TXDUWLHUL��
VLVWHPL�GL�UHOD]LRQH��FKH�VL�DFFHQGRQR�H�VL�VSHQJRQR�H�
FKH�YHQJRQR�DWWUDYHUVDWL�TXRWLGLDQDPHQWH�GD�ÀXVVL�GL�
PH]]L��ULVRUVH�H�
DELWDQWL
�
Seppure negli ultimi anni nel dibattito nazionale 
si sia iniziato a rivolgere l’attenzione alle questioni 
VRFLDOL�H�DPELHQWDOL�QRQFKp�DOOH�IRUPH�GL�FRPSDWLELOLWj�
WUD� OH� DUHH� GHOOD� SURGX]LRQH� H� OD� FLWWj� TXRWLGLDQD�� OD�
ORJLFD� 
DXWDUFKLFD
� GHOOH� DUHH� LQGXVWULDOL�� SURJHWWDWH�
FLRq� ¿QL� D� Vp� VWHVVH� �RYYHURVLD� FRPH� PHUL� OXRJKL�
GHOOD� SURGX]LRQH��� KD� YLVWR� RJJL� DQFRUD� XQD� VFDUVD�
integrazione degli aspetti sociali e territoriali entro 
H� �VRSUDWWXWWR�� IXRUL� L� ORUR� SHULPHWUL�� 1HOOH� DWWXDOL�
pratiche di rigenerazione di tali contesti e date le 
SUHPHVVH�GL�FXL�VRSUD��SXUWXWWDYLD��VL�UHQGRQR�QHFHVVDUL�
LQWHUYHQWL�FKH�VXSHULQR�OD�ORJLFD�DXWRUHIHUHQ]LDOH�H�FKH��
DO�FRQWUDULR��DVVXPDQR� OH�SRWHQ]LDOLWj�GL�TXHVWL� OXRJKL�
per favorire un’integrazione e una riconnessione con i 
FRQWHVWL�OLPLWUR¿��>�@��$�SDUWLUH�GDOOD�FRPSUHQVLRQH�GHO�
IXQ]LRQDPHQWR� H�GDOOD� 
YHVWH�XUEDQD
� GL� TXHVWL� OXRJKL��
si rende necessario immaginare una nuova mixité 
IXQ]LRQDOH��DGHJXDUH�QRUPDWLYH��ULVFDWWDUH�XQD�TXDOLWj�
DUFKLWHWWRQLFD�H�LQWHJUDUH�LO�FRQWHVWR�FRQWHUPLQH�DO�¿QH�
di risarcire nuovamente queste 'specie di spazi'. Come 
D̆HUPD� *HRUJH� 3HUHF� >����@�� RJJL� �gli spazi si sono 
PROWLSOLFDWL�� VSH]]HWWDWL�� GLYHUVL¿FDWL�� &H� QH� VRQR� GL�
ogni misura e di ogni specie, per ogni uso e per ogni 
funzione. Vivere è passare da uno spazio all'altro, 

cercando il più possibile di non farsi troppo male". 
6XOOD�EDVH�GL�WDOL�FRQVLGHUD]LRQL��OD�VSHULPHQWD]LRQH�KD�
DYYLDWR� XQD� SL�� DWWHQWD� RVVHUYD]LRQH� GHL� SURFHVVL� FKH�
KDQQR��QHO�FRUVR�GHJOL�DQQL��FRQGL]LRQDWR�OD�ORFDOL]]D]LRQH�
H�O
DVVHWWR�VWUXWWXUDOH�GHOOH�]RQH�SURGXWWLYH��VWLPRODQGR�
XQD� ULÀHVVLRQH� DWWRUQR� DOO
HYROX]LRQH� GHOOH� ORJLFKH�
insediative delle attività industriali "in una visione del 
territorio inteso come prodotto storico di processi co-
evolutivi di lunga durata fra insediamento umano e 
DPELHQWH��IUD�FXOWXUD�H�QDWXUD��>0DUWLQLFR��������S���@�
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)LJXUD� ����� �� (YROX]LRQH� GHOOD� FRQ¿JXUD]LRQH�
VSD]LDOH�GHJOL� LQVHGLDPHQWL� LQGXVWULDOL��)RQWH��+DNXWD��
7���%HQ�-RVHSK��(�� >����@��New Industrial Urbanism. 
1HZ�<RUN��7D\ORU�	�)UDQFLV. 5LHODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��
Pecile.

insediamenti industriali non pianificati.
collocati sul territorio per specifiche risorse 
naturali (acqua, materie prime, ecc.)

zooning.
individuazione delle aree produttive in specifiche 
porzioni di territorio.
(teorie e ricerca della cittá industriale-operaia 
ideale)

nascita degli eco-industrial park.
definiti e confinati spazi dedicati al lavoro, 
situati in aree periferiche rispetto al tessuto 
urbano residenziale.

mixité funzionale - cittá integrata.
ambienti del lavoro e della produzione integrati 
con usi non industriali (residenza, servizi 
essenziali).

���� &RPSUHQGHUH� O
DVVHWWR� GHL� SDHVDJJL�
LQGXVWULDOL��$OFXQH�QRWH�HYROXWLYH�DO�ULJXDUGR���

8QR� GHL� IDWWRUL� GHWHUPLQDQWL� OD� GL̆XVLRQH�� OD�
localizzazione e le modalità di gestione delle aree 
SURGXWWLYH� q� O
DVSHWWR� OHJLVODWLYR�� 5LPDQGDQGR� D� SL��
approfonditi studi in materia per quanto concerne gli 
DVSHWWL� VSHFLDOLVWLFL�� q� XWLOH�� DG� RJQL�PRGR�� ULFKLDPDUH�
una panoramica sintetica dei provvedimenti normativi 
FKH�� D� YDULR� WLWROR�� KDQQR� FRQGL]LRQDWR� OR� VYLOXSSR� H�
OD� GH¿QL]LRQH� GHOO
DUPDWXUD� LQVHGLDWLYD� GHL� SDHVDJJL�
industriali così come li percepiamo oggigiorno. Da 
un'iniziale urbanizzazione periferica dai caratteri 
LQIRUPDOL� H� LQGLYLGXDOLVWLFL�� GL� IDWWR�� VL� q� JLXQWL� RJJL� D�
XQ
HVSDQVLRQH� GL̆XVD� SL�� VWUXWWXUDWD�� DO� SXQWR� FKH� OH�
]RQH�SURGXWWLYH��FRPH�D̆HUPDWR��DSSDLRQR�TXDVL�FRPH�
un sistema di città nelle città�>3DYLD������@�
Il saggio che segue vuole delineare un sintetico excurus 
storico-normativo funzionale alla comprensione dei 
PRGHOOL� LQVHGLDWLYL� RJJL� LQGLYLGXDELOL� VXOOD� VXSHU¿FLH�
WHUULWRULDOH� QD]LRQDOH� H�� DO� FRQWHPSR�� LQGLUL]]DUH�
la lettura dei processi storici e territoriali propri 
GHOO
HYROX]LRQH�GHL�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL�IULXODQL��LQGDJDWL�
nel dettaglio al capitolo che segue. 

Lo sviluppo del sistema produttivo italiano può essere 
GDWDWR� D� FLUFD� ���� DQQL� ID�� SURYRFDQGR� XQ
DUWLFRODWD�
VWUDWL¿FD]LRQH� GL� HGL¿FL� H� GL� DUHH� LQGXVWULDOL� GDOOH�
caratteristiche urbanistiche e architettoniche assai 
GL̆HUHQWL�>&LQRWWR��)HUUHUR������@�
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LO�PRQGR�GHOOD�SURGX]LRQH�LQGXVWULDOH�H�OH�VSHFL¿FLWj�H�L�
valori intrinsechi del territorio. 
'XUDQWH� JOL� DQQL� &LQTXDQWD� GHO� VHFROR� VFRUVR�� YHQQH��
D� WDO� SURSRVLWR�� LVWLWXLWD� OD� Cassa per il Mezzogiorno 
(Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse 
nel Mezzogiorno d'Italia, L. 29 luglio 1957, n. 
634-provvedimenti per il Mezzogiorno���XQR�VWUXPHQWR�
FKH� VDQFLYD� VSHFL¿FL� LQYHVWLPHQWL� GD� GHVWLQDUH� DOOH�
LQIUDVWUXWWXUH��FRQVLGHUDWH�SURPRWULFL�GL�XQ�VXFFHVVLYR�
VYLOXSSR�LQGXVWULDOH�>&RQWLFHOOL��7RQGHOOL������@��&RQ�LO�
¿QH�GL�ULODQFLDUH�O
LQGXVWULDOL]]D]LRQH�GHO�0H]]RJLRUQR��
LQROWUH�� OD� /�� ��������� LQWURGXVVH� QHOO
RUGLQDPHQWR�
italiano i Piani Urbanistici di Area di Sviluppo 
Industriale >$6,@���GD�DWWXDUVL�DWWUDYHUVR�OD�IRUPD]LRQH�
di Consorzi >&RQWLFHOOL�� 7RQGHOOL�� ibid.]. Una ASI è da 
intendersi quale "comprensorio nel quale vigono 
particolari incentivi atti a promuovere lo sviluppo 
del settore secondario�� >&RORPER�� 3DJDQR�� 5RVVHWWL��
����@��FLDVFXQD�$6,�q��JHVWLWD�GD�XQ�&RQVRU]LR��IRUPDWR�
GDJOL� (QWL� /RFDOL�� GDOOH� &DPHUH� GL� &RPPHUFLR� H� GDOOH�
associazioni di categoria.
/
LVWLWX]LRQH� GHOOH� $6,� H�� FRQVHJXHQWHPHQWH�� GHL�
&RQVRU]L���SXz�FRQVLGHUDUVL�XQD�GHOOH�SULPH�HVSHULHQ]H�
GL�SLDQL¿FD]LRQH�GHL�VLWL�LQGXVWULDOL��LO�FXL�RELHWWLYR�HUD��
proprio la razionalizzazione della formazione e della 
crescita delle prime grandi concentrazioni urbano-
LQGXVWULDOL��*OL� VWUXPHQWL� RSHUDWLYL� DWWUDYHUVR� L� TXDOL� L�
Consorzi potevano operare presero il nome di Piani 
di sviluppo industriale (assumendo il valore di Piani 
territoriali di Coordinamento secondo quanto stabilito 
dalla Legge 1150/1942��� (VVL� GRYHYDQR� LQGLYLGXDUH� OH�
RSHUH�� OH�DWWUH]]DWXUH�H� OH�XELFD]LRQL�GHJOL�DJJORPHUDWL�

,O� WHPD� GHOOH� ]RQH� SURGXWWLYH� KD�� LQROWUH�� ULFHYXWR�
un'attenzione marginale nella disciplina della 
SLDQL¿FD]LRQH�WHUULWRULDOH��GLYHQHQGR�XQD�FRQVHJXHQ]D�
subordinata delle logiche di razionalizzazione dei 
processi produttivi piuttosto che esito di scelte 
SLDQL¿FDWRULH�ad hoc�>0DUWLQLFR������@��
$OO
LQWHUQR� GHOO
DSSDUDWR� OHJLVODWLYR� LWDOLDQR�� OH� DUHH�
a destinazione produttiva e industriale iniziano ad 
DVVXPHUH�VLJQL¿FDWR�XUEDQLVWLFR�VROR�FRQ�O¶HPDQD]LRQH�
GHOOD� OHJJH� ��� DJRVWR� ����� Q������� Legge urbanistica��
attraverso la quale esse entrano a far parte a pieno 
titolo della disciplina del territorio in termini di 
GLVWULEX]LRQH�VSD]LDOH�>6WRUHOOL��9HQWL������@��,Q�VHJXLWR��
LO� '�0�� �� DSULOH� ������ Q�� ������ Limiti inderogabili di 
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati 
e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli 
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici 
o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o 
D�SDUFKHJJL��GD�RVVHUYDUH�DL�¿QL�GHOOD�IRUPD]LRQH�GHL�
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli 
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 
1967��GH¿QLVFH�DOO¶DUW����OH�]RQH�³'´�FRPH�³le parti del 
territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti 
industriali o ad essi assimilati´��/R�VWUXPHQWR�GHO�35*&��
FRVu� FRPH� FRGL¿FDWR� GDOOD� /�� ����������� GLPRVWUz��
SXUWXWWDYLD�� QRWHYROL� OLPLWL� QHOOD� JHVWLRQH� GHL� SURFHVVL�
GL�LQXUEDPHQWR��ḊGDQGR�OD�ULFRVWUX]LRQH�SRVW�EHOOLFD�
VRSUDWWXWWR�DOOH�IRU]H�LPSUHQGLWRULDOL���/D�SLDQL¿FD]LRQH�
GHOOH� DUHH� LQGXVWULDOL� VL� q�� GL� IDWWR�� �WUDGL]LRQDOPHQWH�
LQWUHFFLDWD� FRQ� OH� SROLWLFKH� LQGXVWULDOL� H�� VRSUDWWXWWR��
con gli interventi a favore delle aree meno sviluppate" 
>0DUWLQLFR��������S���@��ULYHODQGR�VSHVVR�LQFRHUHQ]H�WUD�
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GHOOD�SHQLVROD�>&RQWLFHOOL��7RQGHOOL��2009]. 
Di fronte alla presa di coscienza dei limiti degli 
LQWHUYHQWL� VWUDRUGLQDUL� GHJOL� DQQL� &LQTXDQWD�� GXUDQWH�
il corso degli anni Sessanta si manifestò l'esigenza 
di introdurre politiche in grado di coordinare la 
SLDQL¿FD]LRQH� WHUULWRULDOH� FRQ� OD� SURJUDPPD]LRQH�
HFRQRPLFD�� VXSHUDQGR� L� SUHFHGHQWL� SURYYHGLPHQWL�
HSLVRGLFL�� 4XHVW
XOWLPL�� LQIDWWL�� DYHYDQR� PHVVR� LQ� OXFH�
L� OLPLWL� GHL� VROL� LQWHUYHQWL� VXOOH� RSHUH� LQIUDVWUXWWXUDOL��
L� TXDOL�� GD� VROL�� QRQ� HUDQR� LQ� JUDGR� GL� FRQGXUUH� DOOD�
IRUPD]LRQH� GL� VWUXWWXUH� WHUULWRULDOL� FRHVH�� GH¿QLWH� H�
FRRUGLQDWH�>&RQWLFHOOL��7RQGHOOL��ibid.].
La Programmazione Economica�GHO�������3URJUDPPD�
4XLQTXHQQDOH� ��������� QDVFHYD� DSSXQWR� GDOOD�
constatazione della scarsa compatibilità tra gli obiettivi 
e gli strumenti volti a conferire all'industria un ruolo 
emergente e fondamentale nel processo di sviluppo 
della penisola. Al Centro Studi e Piani economici 
�LVWLWXLWR� QHO� ����� GDO� 0LQLVWHUR� GHO� %LODQFLR� H� GHOOD�
3URJUDPPD]LRQH� HFRQRPLFD�� YHQQHUR� FRPPLVVLRQDWH�
XQD� VHULH� GL� LQGDJLQL� DYHQWL� O
RELHWWLYR� GL� GH¿QLUH� OH�
FRQGL]LRQL�TXDOL¿FDQWL�O
XVR�GHO�WHUULWRULR��LO�PRVDLFR�GHL�
VLVWHPL� ORFDOL�� OH� GHVWLQD]LRQL� G
XVR� H� OH� ORFDOL]]D]LRQL�
HFRQRPLFKH�QRQFKp�JOL�VFKHPL�LQVHGLDWLYL�RWWLPDOL�DOOD�
EDVH� GL� RJQL� WLSR� GL� SLDQL¿FD]LRQH�� 7DOH� LQFOLQD]LRQH�
alla ricerca nasceva appunto dalla volontà di formulare 
concreti giudizi sulle ipotesi di sviluppo urbanistico 
delle diverse parti del territorio: "OD� SLDQL¿FD]LRQH�
¿VLFD� WHUULWRULDOH� >«@� QRQ� SXz� HVVHUH� IRUPXODWD� VROR�
D� SRVWHULRUL� >«@�� $OFXQL� HOHPHQWL� GL� IRQGR� GL� HVVD�
(condizioni di ordine permanente, schemi ecologici o 
di insediamento) devono essere studiati, considerati e 

industriali e fornire una previsione di massima delle 
opere strettamente correlate allo sviluppo industriale 
�TXDUWLHUL�UHVLGHQ]LDOL��VWUXWWXUH�VDQLWDULH��FRPPHUFLDOL��
HFF���� DVVXPHQGR�� FRVu�� DPSL� SRWHUL� QHOOD� SURPR]LRQH�
di iniziative localizzative ed economiche. In linea 
WHRULFD�� LQIDWWL�� TXHVWL� GLVSRVLWLYL� UDFFKLXGHYDQR� LQ�
Vp� OD� SRWHQ]LDOH� FDSDFLWj� GL� D̆URQWDUH� LO� WHPD� GHOOD�
localizzazione industriale a una scala territoriale ben 
SL�� DPSLD� GL� TXHOOD� GHL� VLQJROL� 35*&�� 1HOOD� SUDWLFD��
SXUWXWWDYLD�� ULYHODURQR� QRWHYROL� OLPLWL�� VSHFLDOPHQWH�
UHOD]LRQDWL� DO� IDWWR� FKH� LO� SL�� GHOOH� YROWH� JOL� LQWHUHVVL�
aziendali venivano anteposti ai temi legati alla tutela 
degli aspetti ambientali e paesaggistici delle aree stesse e 
GHO�FRQWHVWR�LQ�FXL�TXHVWH�YHQLYDQR�LQQHVWDWH�>&RQWLFHOOL��
7RQGHOOL�� ����@�� /
DSSURFFLR� WHFQLFR�TXDQWLWDWLYR�
adotatto dalla Cassa per il Mezzogiorno (cessata 
GH¿QLWLYDPHQWH�QHO�������YHQQH��SHU�WDOL�UDJLRQL��D�OXQJR�
criticato specilamente da quella corrente di sociologi 
ed economisti che conferiva importanza alla comunità 
sociopolitica piuttosto che all'approccio meramente 
HFRQRPLFR�� 5LOHYDQWH� q�� D� WDO� SURSRVLWR�� O
HVSHULHQ]D�
del movimento di Comunità fondato dall'imprenditore 
$GULDQR�2OLYHWWL��SRUWDYRFH�GHOOD�FRQVDSHYROH]]D�H�GHOOD�
convinzione che "qualsiasi rimedio non radicato nella 
FRPXQLWj� ORFDOH� GLYLHQH� LPSURSRQLELOH�� >0DUWLQLFR��
����@��
La Cassa per il mezzogiorno (assieme ad altri 
provvedimenti adottati in questa stagione degli anni 
&LQTXDQWD�>�@���GXQTXH��PLVH�LQ�OXFH�OD�PDQFDQ]D�GL�XQD�
YLVLRQH� WHUULWRULDOH� FRHVD� H� VWUXWWXUDWD�� SURPXRYHQGR�
LQWHUYHQWL� SXQWXDOL� L� FXL� H̆HWWL� DXPHQWDURQR�
maggiormente il divario tra aree "forti" e aree "deboli" 
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IRUPXODWL�D�SULRUL�GHOOD�SLDQL¿FD]LRQH�HFRQRPLFD�QHOOD�
fase di determinazione degli obiettivi politici e sociali 
della stessa��>$UFKLEXJL������@�
$�SDUWLUH�GDJOL�DQQL�6HWWDQWD��SHUWDQWR��LQL]Lz�D�GHOLQDUVL��
XQD� QXRYD� DWWHQ]LRQH� PLUDWD� YHUVR� L� FRQWHVWL� ORFDOL��
anche dal punto di vista della produzione industriale. 
7DOL� SURSHQVLRQL� FRQÀXLURQR�� SRL�� QHO� Progetto 80 
>�@�� LGHQWL¿FDQGR� XQD� FODVVL¿FD]LRQH� GHO� WHUULWRULR� LQ�
VSHFL¿FL� PRGHOOL� LQVHGLDWLYL� ��$��� PRGHOOL� VYLOXSSDWL��
�%��SRVVLELOL�GL�VYLOXSSR���&��FRQ�QHVVXQD�SRVVLELOLWj�GL�
VYLOXSSR��
/D� VHPSUH� SL�� PDUFDWD� HVLJHQ]D� GL� FRQFHSLUH� TXDOL�
IDWWRUL� FRUUHODWL� OD� SLDQL¿FD]LRQH� WHUULWRULDOH� H� OD�
programmazione economica venne ulteriormente 
rimarcata grazie all'avvio dell'intervento delle Regioni.
,Q�SDUWLFRODU�PRGR��OD�/HJJH�Q����������>�@�LQWURGXVVH�
XQ�QXRYR�VWUXPHQWR�SHU�OD�SLDQL¿FD]LRQH�GHOOH�DWWLYLWj�
SURGXWWLYH�D�VFDOD�ORFDOH��LO�Piano per gli Insediamenti 
Produttivi >3,3@�� VWUXPHQWR� DWWXDWLYR� GHO� 35*�
GHVWLQDWR� DOO
LQVHGLDPHQWR� GL� DWWLYLWj� LQGXVWULDOL��
DUWLJLDQDOL��FRPPHUFLDOL�H�WXULVWLFKH��QRQ�VROR��GXQTXH��
GL� WLSR� LQGXVWULDOH��� ,� FULWHUL�SHU� OD� IRUPD]LRQH�GL�DUHH�
industriali attrezzate portarono all'individuazione di 
pochi e selezionati ambiti le cui dimensioni avrebbero 
potuto innescare economie di scala costituendosi 
come poli attrattivi per la localizzazione di imprese e 
DWWLYLWj� QRWHYROL�� 1RQRVWDQWH� JOL� RELHWWLYL� DPEL]LRVL��
anche i PIP dimostrarono diversi limiti dovuti da un 
DSSURFFLR� DQFRUD� VHWWRULDOH� FKH� QRQ� WHQHYD� D̆DWWR�
conto della valorizzazione delle risorse locali. La logica 
cargo cult� >�@� GHJOL� LQWHUYHQWL� GHJOL� DQQL� 6HWWDQWD�� GL�
IDWWR�� DVVLHPH� DOOH� SULPH� FULVL� HQHUJHWLFKH� �DXPHQWR�

GHO�SUH]]R�GHO�SHWUROLR�H�GHOOH�PDWHULH�SULPH��VRWWROLQHz�
l'importanza di salvaguardare le risorse naturali ed 
DPELHQWDOL��FKH�LQL]LDURQR�SURSULR�LQ�TXHVWD�VWDJLRQH�DG�
HVVHUH�GH¿QLWH�TXDOL�ULVRUVH�¿QLWH�>&RQWLFHOOL��7RQGHOOL��
����@�� /
DWWHQ]LRQH� YHUVR� WDOL� WHPDWLFKH� GLYHQQH�
FHQWUDOH��SRL���VRSUDWWXWWR�D�SDUWLUH�GDJOL�DQQL�2WWDQWD�GHO�
1RYHFHQWR�>��@��VIRFLDQGR�QHOO
DSSOLFD]LRQH�GHL�SULQFLSL�
GL� VRVWHQLELOLWj� HG� HFRORJLD� OHJDWL� DOOD� SLDQL¿FD]LRQH�
industriale.
/D�FULVL�GHOOD�JUDQGH�LQGXVWULD��FKH�YLGH�OD�VRVWLWX]LRQH�
delle grandi aziende verticalizzate con un arcipelago di 
Piccole e Medie Imprese [PMI] all'interno dei fenomeni 
GL�GHFHQWUDPHQWR�SURGXWWLYR��IHFH�ULḊRUDUH�LO�PRGHOOR�
organizzativo del distretto industriale��XQR� VWUXPHQWR�
che opera sul territorio nella sua dimensione estesa. 
Tale dispositivo merita particolari attenzioni data 
la natura del caso di studio trattato all'interno della 
SUHVHQWH� ULFHUFD�� RYYHURVLD� LO� )ULXOL� 9HQH]LD� *LXOLD��
regione del Nord-Est italiano. È proprio nelle regioni del 
1RUG� ,WDOLD�� LQIDWWL�� FKH� OD� JHRJUD¿D� GHOO
LQVHGLDPHQWR�
LQGXVWULDOH� KD� DVVXQWR� OH� IRUPH� GLVWUHWWXDOL�� VHFRQGR�
O
DFFH]LRQH� GH¿QLWD� GD� %DJQDVFR� >����@� GHOOD� �7HU]D�
,WDOLD���1HO�0HULGLRQH� � HVVL� KDQQR�� GL� IDWWR�� UHJLVWUDWR�
XQD�GL̆XVLRQH�H�XQR�VYLOXSSR�PHQR�SURQXQFLDWL��FLUFD�
����ULVSHWWR�DO�FHQWUR�1RUG��>5DJD]]L������@�
Rimandando per approfonditi studi all'ampia 
OHWWHUDWXUD��QD]LRQDOH�H�LQWHUQD]LRQDOH��FKH�KD�LQGDJDWR�
LO�IHQRPHQR�GHL�GLVWUHWWL�LQGXVWULDOL��VH�QH�ULSHUFRUURQR�
di seguito alcune nozioni basilari funzionali ad una loro 
maggiore comprensione. 
Il concetto di "distretto industriale” venne introdotto 
GD� 0DUVKDOO� >����@�� HYLGHQ]LDQGR� L� EHQH¿FL� FKH� XQD�
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forme organizzative delle imprese che sfociarono nella 
creazione dei cosiddetti Eco-Industrial Parks >(,3@�>��@�
>&RQWLFHOOL��7RQGHOOL������@��4XHVWL�QXRYL�LQVHGLDPHQWL�
rappresentano un primo intento di instaurare rapporti 
spaziali con il contesto e con il pesaggio.
*OL�DQQL�1RYDQWD�YHQQHUR��LQROWUH��FDUDWWHUL]]DWL�DQFKH�
GDO�GHFHQWUDPHQWR�GL�GLYHUVH�IXQ]LRQL�DJOL�(QWL�/RFDOL��
tra cui anche quelle relative alla realizzazione e alla 
localizzazione degli impianti produttivi. I provvedimenti 
di quegli anni cercarono altresì di superare la visione 
VHWWRULDOH�GHOOH�SULPH�IRUPH�GL�JHVWLRQH�GHL�VLWL�SURGXWWLYL��
abbandonando la vecchia logica di sostegno alle aree 
PHQR� VYLOXSSDWH� H� DVVXPHQGR�� LQYHFH�� JOL� LQGLUL]]L�
GL� SLDQL¿FD]LRQH� SURYHQLHQWL� GDOO
8QLRQH� (XURSHD�
>8(@�� ,Q� SDUWLFRODU� PRGR�� QHO� ����� O
8(� LQWURGXVVH��
LO� 6XVWDLQDEOH� ,QGXVWULDO� $UHD� 0RGHO� >6,$0@�� XQ�
concetto di area industriale che poi venne recepito dalla 
normativa italiana per mezzo del Decreto Bassanini 
�'�/JV����PDU]R�������Q�������Conferimento di funzioni 
e compiti ammninistrativi dallo Stato alle Regioni e 
agli Enti Locali��VRWWR�LO�QRPH�GL�Aree Ecologicamente 
Attrezzate�>$3($@��GHOOH�IRUPH�LQVHGLDWLYH�GRWDWH�GHOOH�
LQIUDVWUXWWXUH�QHFHVVDULH�D�JDUQWLUH�OD�WXWHOD�GHOOD�VDOXWH��
della sicurezza e dell'ambiente >ULI�WR�IRFXV�����&DSLWROR�
�@�� &RQ� O
RELHWWLYR� GL� VHPSOL¿FDUH� L� SURYYHGLPHQWL�
XUEDQLVWLFL�� OD�JHVWLRQH�GL�TXHVW
XOWLPH�YHQLYD�GHOHJDWD�
DOOH� 5HJLRQL�� ,QROWUH�� SHU� TXDQWR� FRQFHUQH� OD� JHVWLRQH�
GHOOH� ]RQH� SURGXWWLYH�� LO� '�/JV� Q���������� LQWURGXVVH�
l'istituzione dello Sportello Unico per le Attività 
3URGXWWLYH� >68$3@�� FRVWLWXLWR� GDL� &RPXQL� LQ� IRUPD�
singola o associata anche attraverso convenzioni con 
OH� &DPHUH� GL� &RPPHUFLR� >0DUWLQLFR�� ����@�� � /
iter 

FRQFHQWUD]LRQH�GL�LPSUHVH�LQ�XQD�VWHVVD�DUHD�JHRJUD¿FD�
SRWHYD� DSSRUWDUH� DO� VLVWHPD� HFRQRPLFR� H� SURGXWWLYR��
in quanto l'agglomerazione territoriale consentiva di 
ridurre notevolmente i costi dei fattori di produzione. 
I distretti si contraddistinguono per la presenza di un 
VDSHU�IDUH�GL̆XVR�H�GL�RUJDQL]]DUH�FRPSHWHQ]H�GLYHUVH�
che supera la precedente competitività basata sui prezzi 
�H� TXLQGL� VXL� FRVWL� GL� SURGX]LRQH��� (VVL� VRVWLWXLVFRQR��
GL� IDWWR�� O¶HFRQRPLD� RUL]]RQWDOH� H� OD� VSHFLDOL]]D]LRQH�
alla produzione verticale tipica della grande impresa e 
l’accesso a risorse specializzate a un esclusivo utilizzo di 
FRPSHWHQ]H�LQWHUQH�DOO¶LPSUHVD�>*DURIROL������@�
,Q�OLQHD�JHQHUDOH��GXQTXH��XQ�GLVWUHWWR�VL�LGHQWL¿FD�SHU�OD�
SUHVHQ]D�GL�XQD�UHWH�GL�SLFFROH�H�PHGLH�LPSUHVH��VSHVVR�
a conduzione familiare; per la forte specializzazione 
produttiva; per il forte livello di integrazione tra le varie 
D]LHQGH��LQ¿QH��SHU�O
XELFD]LRQH�LQ�DUHH�FDUDWWHUL]]DWH�GD�
QRWHYROL�OLYHOOL�GL�LPSUHQGLWRULDOLWj�>0DUWLQLFR������@�
L'individualismo alla base dei processi economici e 
FRPSHWLWLYL� GHL� GLVWUHWWL� KD�� SXUWXWWDYLD�� SURYRFDWR�
XQD� GL̆XVLRQH� ORFDOL]]DWLYD� LQFRQWUROODWD�� D� VFDSLWR�
della qualità ambientale e paesaggistica dei territori 
>%DJQDVFR������@�
I processi di globalizzazione che caratterizzarono 
VRSUDWWXWWR� JOL� DQQL�1RYDQWD� GHO� VHFROR� VFRUVR� UHVHUR��
LQROWUH���L�GLVWUHWWL�LQGXVWULDOL��GHL�VLVWHPL�FKLXVL��UHFLQWL�
GRYH� IXQ]LRQDYDQR� UHOD]LRQL� LQVWDELOL�� JDUDQWLWH� GD�
ÀXVVL� WUD� OR� VSD]LR� ORFDOH� H� XQ� HVWHUQR� PROWR� ORQWDQR�
�VRSUDWWXWWR�(VW�(XURSD���>/HRQDUGL��������S���@��
/D� FULVL� OHJDWD� DOOD� JUDQGH� LQGXVWULD�� DFFDQWR� DL�
processi di innovazione tecnologica e alle crescenti 
V¿GH�DPELHQWDOL��GLHGH�OXRJR�DOOD�IRUPD]LRQH�GL�QXRYH�
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DXWRUL]]DWLYR�FKH�VRWWRVWDYD�DO�68$3��SHUz��ULVSRQGHYD�
SL��D�FULWHUL�TXDQWLWDWLYL�H�GL�FRQIRUPLWj�DOOD�QRUPDWLYD�
vigente che a soluzioni progettuali (architettoniche e 
GL�LQVHULPHQWR�WHUULWRULDOH���SHU�OH�TXDOL�YHQLYD�ODVFLDWD�
discrezionalità ai tecnici incaricati.
,QROWUH��OD�SURJUHVVLYD�LQWURGX]LRQH��VHPSUH�QHJOL�DQQL�
1RYDQWD��GHOOD�QRUPDWLYD�OHJDWD�DO�WHPD�GHOOD�9DOXWD]LRQH�
d'Impatto Ambientale [VAS] non contribuì nella 
UHDOWj� D� PRGL¿FDUH� O
LWHU� UHDOL]]DWR� GHJOL� LQVHGLDPHQWL�
SURGXWWLYL��LQ�TXDQWR�VL�UHQGHYD�QHFHVVDULD�VRODPHQWH�LQ�
presenza di insediamenti di notevoli dimensioni o con 
caratteristiche di potenziale pericolosità. 

'DOOD�VLQWHWLFD�GLVDPLQD�VWRULFR�HYROXWLYD�GL�FXL�VRSUD��
emerge chiaramente come il paesaggio produttivo che è 
GHULYDWR�GD�VFHOWH�SROLWLFKH�HG�HFRQRPLFKH�VLD�TXDQWR�SL��
GLYHUVL¿FDWR��,Q�VLQWHVL��q�SRVVLELOH�ULOHYDUH� OH�VHJXHQWL�
forme di organizzazione degli ambienti produttivi:
– zone industriali suburbane��VYLOXSSDWHVL�VRSUDWWXWWR�
a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso grazie 
DOOD� GL̆XVLRQH� GHOO
DXWRPRELOH�� (VVH�� IUXWWR� GL� PLUDWH�
VRYYHQ]LRQL��VRQR�XELFDWH�LQ�]RQH�SHU�OR�SL��SHULIHULFKH�
e risultano essere spesso sottoutilizzate;
– zone industriali che seguono un'espansione 
disordinata�� OH� FXL� VFHOWH� ORFDOL]]DWLYH� ULVSRQGRQR�DOOD�
SUHVHQ]D�GL�JUDQGL�LQIUDVWUXWWXUH�GL�WUDVSRUWR��DO�GL�IXRUL�
di qualsiasi zoonizzazione;
– i grandi siti periferici�� GHL�SROLJRQL� LQGXVWULDOL�GRYH�
VL�ULVFRQWUD�OD�SUHVHQ]D�GL�VHUYL]L��L�TXDOL�ULVXOWDQR�EHQ�
agganciati dalle arterie viarie ai centri urbani contermini 
>0DUWLQLFR��ibid.];
– zone industriali urbane�� HVLWR� GHOOD� GLIXVVLRQH� GHO�

modello distrettuale.

È evidente che la localizzazione delle attivià produttive è 
XQ�SURFHVVR�HVWUHWDPHQWH�FRPSOHVVR�H�OD�SLDQL¿FD]LRQH�
WHUULWRULDOH�� LQ� WDO� VHQVR�� GRYUHEEH� HVVHUH� LQ� JUDGR� GL�
D̆URQWDUH� H� ULVROYHUH� L� SUREOHPL� GHOO
XVR� GHO� WHUUWRULR�
PHWWHQGR� D� VLVWHPD� PRGHOOL�� WHRULH� H� LQWHUHVVL��
2JJLJLRUQR��GL�IDWWR��HPHUJH�FRPH�OD�ORFDOL]]D]LRQH�GHOOH�
DUHH�LQGXVWULDOL�VLD�VHPSUH�SL��GLSHQGHQWH�GD�XQ�YDVWR�
LQVLHPH�GL�IDWWRUL��SHU�LO�SHUVHJXLPHQWR�GHL�TXDOL�VL�UHQGH�
necessario tener conto delle relazioni che sussistono tra 
PDWULFL� DPELHQWDOL�� IRUPH� LQVHGLDWLYH� H� IRUPH� VRFLDOL��
"superando gli approcci tradizionali che hanno di volta 
LQ�YROWD�SULYLOHJLDWR�SXQWL�GL�YLVWD�VHWWRULDOL��>0DUWLQLFR��
ibid.]. La lezione del passato di cui al presente paragrafo 
FL�KD�LQVHJQDWR��GL�IDWWR��O
LPSRUWDQ]D�GL�VDSHU�JHVWLUH�LQ�
PRGR�SUR¿FXR�L�VLVWHPL�SURGXWWLYL��DO�FRQWHPSR��FRQ�OH�
UHWL�GL�UHOD]LRQL�VRYUDFRPXQDOL�H�FRQ�L�VLVWHPL�ORFDOL�SL��
SURVVLPL�>0DUWLQLFR��ibid.].
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����3DHVDJJL�LQGXVWULDOL��SDHVDJJL�GHO�ODYRUR���

�Ê�LO�ODYRUR��QHOOH�VXH�YDULH�IRUPH��FKH�KD�FRVWUXLWR�H�
continua a costruire i nostri paesaggi"

>0DULQL�6���%HUWDJQD��$���*DVWDOGL��)���D�FXUD�GL��>����@��
L'architettura degli spazi del lavoro. Nuovi compiti e 

nuovi luoghi del progetto. Macerata: Quodlibet].

1HO�FRQGXUUH�XQD�ULÀHVVLRQH�FLUFD�OD�QDWXUD�GHL�SUREOHPL�
FKH�D̈LJJRQR�RJJL�L�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL�H�QHO�WHQWDWLYR�
di voler fornire una risposta al quesito "Metamorfosi 
o obsolescenza?��� OD� ULFHUFD� KD� LQGDJDWR� DQFKH� OH�
TXHVWLRQL� OHJDWH� DJOL� VSD]L� GHO� ODYRUR�� ,O� SDHVDJJLR��
QHOOD� VXD� GLPHQVLRQH� VHPDQWLFD�� LQIDWWL�� q� DO� WHPSR�
stesso territorio��LQWHVR�TXDOH�VSD]LR�¿VLFR��H�ambiente��
ovverosia spazio di vita� >5LFFL�� ����@�� $OO
LQWHUQR� GL�
TXHVWD� ULÀHVVLRQH�� LO� 
SDHVDJJLR� LQGXVWULDOH
�� GLYLHQH��
GXQTXH�� DQFKH� LO� 
SDHVDJJLR� GHO� ODYRUR
� FKH� DEELDPR�
HUHGLWDWR�>0HUOLQL������@��XQ�sistema di spazi oggigiorno 
SHU� OD� PDJJLRU� SDUWH� GHOOH� YROWH� SRFR� TXDOL¿FDWL��
poco attraenti e che mal si inseriscono nella cornice 
contemporanea di sviluppo sostenibile. Così come 
OHJJL�H�VWUXPHQWL�KDQQR�PRGL¿FDWR�O
DVVHWWR�LQVHGLDWLYR�
GHO� WHUULWRULR�� TXHVWR� sistema di spazi� VL� q� HYROXWR��
assumendo forme diverse e facendosi portavoce di 
LGHRORJLH� GL̆HUHQ]LDWH� QHO� VXVVHJXLUVL� GHOOH� VWDJLRQL�
che hanno scandito lo sviluppo industriale italiano. 
Parallelamente alla disamina storico-evolutiva esposta 
DO�SDUDJUDIR�SUHFHGHQWH��OD�ULFHUFD�KD�HVSORUDWR�DQFKH�OH�

)LJXUD� ����� ��� Capannone dismesso nei pressi 
dell’Area ex-Bertoli a Udine. Foto: L. Pecile.
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trasformazioni che le aree produttive intese quali 'spazi 
del lavoro' hanno registrato negli anni.
Un contributo al riguardo viene fornito da Luca Zevi 
nella sua proposta curatoriale per il Padiglione Italia 
DOOD� %LHQQDOH� GL� 9HQH]LD� GHO� ������ Common Ground 

)LJXUD� ����� ���0DQLIHVWR� SXEEOLFLWDULR� GHO� ����� QHO�
quale vengono rappresentate le principali fabbriche 
2OLYHWWL�QHO�PRQGR��*LRYDQQL�3LQWRUL��
Archivio storico Olivetti.

D� FXUD� GL� 'DYLG� &KLSSHU¿HOG�� =HYL�� QHOO
DYDQ]DUH� XQD�
ULÀHVVLRQH� VXOOH� WHPDWLFKH� GHOOD� VRVWHQLELOLWj� H� GHOOR�
VYLOXSSR� VRFLDOH� HG� HFRQRPLFR�� LGHQWL¿FD� TXDWWUR�
stagioni che hanno caratterizzato il "Made in Italy���
un'idealizzazione e una spazializzazione delle politiche 
e delle logiche industriali che hanno segnato lo sviluppo 
italiano. 
La prima stagione è quella caratterizzata dalle teorie 
QRYHFHQWHVFKH� ROLYHWWLDQH� ������ FD���� una visione 
innovativa secondo la quale il centro di produzione  
diviene l'asse portante dello sviluppo civile della 
VRFLHWj� �XQD� VRUWD� GL� �FDWWHGUDOH� GHO� ODYRUR��� H� GL�
quello policentrico del territorio italiano segnato dalla 
presenza di comunità caratterizzate da un'elevata 
TXDOLWj� GHO� ODYRUR�� GHOO
LQVHGLDPHQWR�� GHL� VHUYL]L�
SUHVHQWL�H�GHOOD�UHWH�GHOOH�UHOD]LRQL�XPDQH�>=HYL�������@��
$̆HUPD� 2OLYHWWL�� �>���@� 4XHVWD� IDEEULFD� VL� q� HOHYDWD��
QHOO
LGHD�GHOO
DUFKLWHWWR�� LQ� ULVSHWWR�GHOOD�EHOOH]]D� >���@��
fu quindi concepita alla misura dell'uomo perché 
questi trovasse nel suo ordinato posto di lavoro uno 
VWUXPHQWR�GL��ULVFDWWR�H�QRQ�XQ�FRQJHJQR�GL�VR̆HUHQ]D". 
/
DUFKLWHWWXUD�� GXQTXH�� QHOOD� WHRULD� ROLYHWWLDQD�� QRQ�
GHYH� DVVROYHUH� VRODPHQWH� XQD� IXQ]LRQH� HVWHWLFD�� PD�
DQFKH�HVSULPHUH�XQ
LGHD�VSHFL¿FD�GL�VRFLHWj��,Q�TXHVWR�
FRQWHVWR��LO�VXFFHVVR�GHO�PRGHOOR�GL�,YUHD�ULVLHGH�DQFKH�
nell'interdisciplinarità (ovverosia nel coinvolgimento di 
OHWWHUDWL��VRFLRORJL��HFRQRPLVWL��DUWLVWL�H�DUFKLWHWWL��FRPH�
SDUWH� LQWHJUDQWH� GL� XQD� VWUDWHJLD� LQGXVWULDOH�� $� ,YUHD��
questo concetto si traduce nello stretto legame tra luogo 
del lavoro e luogo del sociale�� VHJQDQGR� XQ� GHFLVLYR�
superamento della stagione razionalista. Accanto alla 
IDEEULFD�� LQWHVD� FRPH� OXRJR� GHOOD� SURGX]LRQH��2OLYHWWL�
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LQQRYDWLYL�GHOO
LPSUHQGLWRUH�%UXQHOOR�&XFLQHOOL�>��@�FKH�
conferiscono a questa stagione una notevole espressività 
DUFKLWHWWRQLFD�� /D� TXDUWD�� H� XOWLPD�� VWDJLRQH� q� TXHOOD��
DQFRUD� LQ� DWWR�� FDUDWWHUL]]DWD� GDOOD� green economy��
GXUDQWH� OD� TXDOH�� FLWDQGR� %RQRPL�� YLHQH� LQFRUSRUDWR�
il concetto di 'limite' grazie alla presa di coscienza che 
il territorio è una risorsa che deve essere tutelata e 
ripensata.
La disamina della stagioni del Made in Italy proposta 
da Zevi aiuta a comprendere le trasformazioni di un 
FRPSDUWR�LQGXVWULDOH�FKH��FRQVROLGDQGRVL�HG�HYROYHQGRVL�
QHO� WHPSR�� KD� RUJDQL]]DWR� LQ� IRUPH� GLYHUVH� DQFKH� LO�
sistema di spazi� FKH� DG� HVVR� D̆HULVFRQR�� VHJXHQGR�
ORJLFKH� SL�� R� PHQR� VWUXWWXUDWH� SHU� TXDQWR� FRQFHUQH�
OD� TXDOLWj� DUFKLWHWWRQLFD�� LO� UDSSRUWR� FRQ� LO� FRQWHVWR� H�
O
LPPDJLQH�GHOO
D]LHQGD�>3DYLD������@��
Comprendere l'assetto del paesaggio industriale nella 
sua duplice accezione di territorio e di ambiente di vita 
fa emergere le potenzialità che il progetto del paesaggio 
della manifattura può assumere nell'evolversi in un 
progetto di società. /H� V¿GH� DWWXDOL� ULFKLHGRQR� XQ�
ripensamento radicale degli habitat� FRQWHPSRUDQHL��
GD� DWWXDUVL�� GD� XQ� ODWR�� SHU� PH]]R� GL� RSHUD]LRQL� GL�
URWWDPD]LRQH��GL�UHFXSHUR�H�GL�QXRYD�ORFDOL]]D]LRQH�FKH�
siano coordinate in chiave sistemica con gli elementi 
LQIUDVWUXWWXUDOL�� DPELHQWDOL� HG� HGLOL]L� LGHQWL¿FDELOL� DOOH�
diverse scale; dall'altro attraverso un ripensamento del 
legame che sussiste tra spazio e funzione negli ambienti 
SURGXWWLYL��LQ�TXDQWR�LO�ODYRUR��RJJLJLRUQR��RFFXSD�L�OXRJKL�
e li plasma con modalità diverse rispetto al passato. 
Un ri-disegno�GL� WHUULWRULR��GD�XQ� ODWR��H�XQD�PDJJLRUH�
praticabilità e vivibilità�GHOOR�VWHVVR��GDOO
DOWUR��

FRPPLVVLRQD� OD� UHDOL]]D]LRQH� GL� VFXROH�� DVLOL� QLGR� H�
TXDUWLHUL� SHU� JOL� RSHUDL�� IDFHQGR� HPHUJHUH� XQD� FKLDUD�
¿ORVR¿D� GL� LQWHUYHQWR� VXO� WHUULWRULR� >/RFFL�� ����@�� ,O�
concetto di comunità� LQWURGRWWR�GD�2OLYHWWL�VL�DUWLFROD��
GXQTXH��LQ�XQ
RUJDQL]]D]LRQH�VSD]LDOH�UHWLFRODUH�DWWHQWD�
DOOH�VSHFL¿FLWj�GHL�VLWL��QHOO
DFFH]LRQH�FKH�%RQRPL�>����@
GH¿QLVFH��FDSLWDOLVPR�GL�WHUULWRULR���
,O� GL̆RQGHUVL� GL� XQD� IRUPD� GL� LQGLYLGXDOLVPR�
imprenditoriale durante gli anni del boom economico 
del secondo dopoguerra (anni Sessanta e anni Settanta 
GHO� VHFROR� VFRUVR��� QRQ� DFFRPSDJQDWD� GD� XQD� UHJLD�
GL� SLDQL¿FD]LRQH� FRRUGLQDWD�� KD� VHJQDWR� OD� seconda 
stagione del Made in Italy; una sorta di "assalto al 
WHUULWRULR�� >=HYL�� ������ S�� ��@� GRYH�� VHSSXU� VHQ]D�
UHFLGHUOR��LO�OHJDPH�WUD�LPSUHVD�H�OXRJR�GL�LQVHGLDPHQWR�
diviene labile. È questa la stagione del "casannone���
quel "sincretico tentativo di tenere assieme casa e 
FDSDQQRQH�� >%RQRPL�� ������ S�� ��@�� 4XHVW
XOWLPR��
GL� IDWWR�� q� VRUWR� YLFLQR� DOOH� VWDOOH� H� DOOH� FDVH�� SULYR� GL�
qualsiasi tipo di divagazione estetica in quanto non vi 
erano nè soldi nè tempo a disposizione. Le industrie 
della seconda stagione del Made in Italy cercano 
un contatto con il territorio nella sola dimensione 
FRRSHUDWLYD��VSD]LDOL]]DWD�QHOOD�IRUPD�GLVWUHWWXDOH���GDO�
momento che il forte individualismo sotteso al binomio 
casa-capannone non rende necessaria un'evoluzione in 
logiche di socialità e comunità.
,O� SUHVHQWDUVL� GHL� IHQRPHQL� GL� JOREDOL]]D]LRQH�� FRQ�
la conseguente necessità di imporsi sui mercati 
LQWHUQD]LRQDOL�� KD� FRQGRWWR� DOOD� terza stagione del 
Made in Italy� �QRQ� VRVWLWXWLYD� DOOD� VHFRQGD�� PD� DG�
HVVD� SDUDOOHOD��� ULVFRQWUDELOH�� DG� HVHPSLR�� QHL� SURJHWWL�
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3LDQL¿FDUH� H� SURJHWWDUH� ]RQH� LQGXVWULDOL� DWWUDWWLYH�
GDO� SXQWR� GL� YLVWD� DUFKLWHWWRQLFR�� XUEDQLVWLFR� H�
SDHVDJJLVWLFR�GRYUHEEH�HVVHUH�RJJL��SHUWDQWR��WXWW
DOWUR�
FKH�XQ
HVLJHQ]D�VHFRQGDULD��VRSUDWWXWWR�VH�VL�FRQVLGHUD�
che l'immagine di una determinata area industriale 
gioca un ruolo importante sia in termini di qualità della 
vita e benessere GL�FKL�FL�ODYRUD��VLD�SHU�FLz�FKH�FRQFHUQH�
L�IDWWRUL�GL�ORFDOL]]D]LRQH�GHOOH�LPSUHVH��WDQWR�DOOD�VFDOD�
regionale quanto a quella locale del singolo comparto 
SURGXWWLYR��DFFHVVLELOLWj�FRQ�L�PH]]L�SXEEOLFL��YLFLQDQ]D�
H�R�SUHVHQ]D�GL�VHUYL]L��SUHVHQ]D�DUHH�GL�VYDJR��GRWD]LRQH�
GL�VHUYL]L�SHU�LO�ODYRUDWRUH��HFF����
Durante le esplorazioni progettuali condotte all'interno 
della ricerca "Urbs in Horto" (coordinata da Paola 
9LJDQz� >��@��� /$*2� VSD�� SURGXWWRUH� YHQHWR� GL� DUUHGL�
GL�GHVLJQ�GL�IDPD�LQWHUQD]LRQDOH��QHOO
LQWHUURJDUVL�FLUFD�
le strategie per invitare i migliori designer del mondo 
a scegliere di lavorare in Veneto piuttosto che a New 
<RUN�� KD� FRQVWDWDWR� FRPH�� QRQRVWDQWH� L� VXRL� HGL¿FL�
SURGXWWLYL� VL� GL̆HUHQ]LQR� GDL� FDSDQQRQL� OLPLWUR¿� SHU�
TXDOLWj�DUFKLWHWWRQLFD�H� FXUD�GHOOR� VSD]LR�� O
DUHD� LQ� FXL�
questi si innestano non risulta adeguata per accogliere 
una dimensione umana di scambio e incontro tra le 
SHUVRQH�>9LJDQz������@��$O�FRQWUDULR��OD�]RQD�LQGXVWULDOH�
si presenta come uno spazio completamente sordo alle 
qualità naturali che potrebbero attraversalo e del tutto 
incompiuto e casuale.
/D�QHFHVVLWj��RJJLJLRUQR��q��GXQTXH��TXHOOD�GL�ULFHUFDUH�
maggiore integrazione tra spazi�� tempi del lavoro ed 
altre funzioni di uso pubblico��LO�WXWWR�LQVHULWR�DOO
LQWHUQR�
di una rinnovata sensibilità verso le problematiche 
ambientali.

Ma come devono essere i luoghi del lavoro nel 2023?
La consapevolezza degli aspetti enunciati deve 
necessariamente interrogare il progetto di architettura 
H�GL�WHUULWRULR�SHU�XQD�ULÀHVVLRQH�FRQVDSHYROH��XQLWDULD�H�
VLVWHPLFD��H�QRQ�ULGRWWD�DOOD�PDUJLQDOL]]D]LRQH�GL�DVSHWWL�
parziali. All'interno del processo di metamorfosi che 
VWLDPR� DWWUDYHUVDQGR�� O
architettura deve ritornare ad 
assumere un ruolo centrale nel UL�D̆HUPDUH l'equilibrio 
WUD� SDHVDJJLR� HG� HGL¿FLR�� WUD� FRPXQLWj� H� WHUULWRULR��
WUD�TXDOLWj� H� VRVWHQLELOLWj� >=HYL��2012]. Le piattaforme 
SURGXWWLYH�� RJJLJLRUQR�� VL� VRVWDQ]LDQR� ODGGRYH� YL� VLD�
XQ� VLVWHPD� GL� UHOD]LRQL� VWUXWWXUDWH�� PD� DO� FRQWHPSR�
ÀHVVLELOL�� WUD� LQGXVWULD�� SHUVRQH� H� DPELHQWH�� QRQ� VROR�
DOO
LQWHUQR� 
GHOOH� PXUD
� GHOOD� IDEEULFD�� PD� DQFKH� QHO�
VXR�LQWRUQR��QHO�WHUULWRULR�H�QHO�SDHVDJJLR� I luoghi del 
ODYRUR�� SHUWDQWR�� RJJL� QRQ� YDQQR�SL�� LGHQWL¿FDWL� QHOOH�
IDEEULFKH�� QHOOH� LQGXVWULH�� QHOO
DFFH]LRQH� FRQGLYLVD� GHO�
termine. Essi devono piuttosto essere assunti quali 
spazi ecologici infrastrutturizzati attorno al paesaggio 
FKH�DELWDQR�>5LFFL������@��H�FRQ�LO�TXDOH��VHPSUH�GL�SL���
tendono a intessere un sistema di relazioni.  Il lavoro si 
q�VHFRODUL]]DWR�H�OD�ULFHUFD�GL�VSD]L�SL��SXOLWL��ḢFLHQWL��
GL� OXRJKL� SHU� OD� ULFHUFD�� SHU� OD� SURGX]LRQH� H� SHU� LO�
commercio è quanto mai articolata. Essi necessitano 
RJJL� SL�� FKH� PDL� GL� HVVHUH� VWUXWWXUDWL� H� SHQVDWL� FRPH�
organismi complessi�� VXOOD� VFLD� GHO� SURJHWWR� WRWDOH� GL�
2OLYHWWL�>0DULQL��%HUWDJQD��*DVWDOGL������@��GLYHQHQGR��
DO� FRQWHPSR�� luoghi per vivere e luoghi per lavorare 
piacevolmente: 

"La fabbrica è per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica" 
[Olivetti].
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,�OXRJKL�GHO�ODYRUR�GHYRQR�HVVHUH��SULPD�GL�WXWWR��luoghi 
della qualità�� RFFDVLRQL� GL� ḢFLHQ]D�� GL� ULVRUVH�� GL�
DELWDELOLWj��GL�RSSRUWXQLWj��

4XDOL�VRQR��VLQR�DG�RUD��L�ULVXOWDWL�UDJJLXQWL�GXUDQWH�OD�
stagione che stiamo attraversando?
Ristrutturazioni degli ambiti produttivi nel segno della 
FRPSOHVVLWj� �QXRYH� HVWHWLFKH� DUFKLWHWWRQLFKH�� QXRYH�
DWWUH]]DWXUH� GL� VHUYL]LR�� VSD]L� GL� UHOD]LRQH�� DWWLYLWj�
ODERUDWRULDOL��HFF���VRQR�VWDWH�VSHULPHQWDWH�VRSUDWWXWWR�
QHL�UHFHQWL�GHFHQQL��ULPDQHQGR��SXUWXWWDYLD��IHQRPHQL�
HSLVRGLFL� >0HUOLQL�� ����@�� WDQWR� SHU� TXDQWR� ULJXDUGD�
la realizzazione di nuove architetture che per quanto 
concerne la ristrutturazione dei manufatti industriali 
esistenti. Nonostante si tratti di singoli interventi 
SURJHWWXDOL��LO�SL��GHOOH�YROWH�¿UPD�GL�DUFKLWHWWL�GL�IDPD��
SURPRVVL� GD� JUDQGL� LPSUHQGLWRUL� GL� VXFFHVVR�� HVVL� VL�
FRQ¿JXUDQR�FRPH�HVHPSOL¿FDWLYH�WHVWLPRQLDQ]H�GL�XQD�
ricerca della qualità che si spazializza nel rinnovamento 
architettonico tanto degli ambienti della produzione 
quanto di quelli per�ẊFL��FRQ¿JXUDQGRVL��FRVu�IDFHQGR��
come veri e propri headquarters aperti alla città e al 
WHUULWRULR� >3DFH�� ����@�� /
HGL¿FLR� PXOWLIXQ]LRQDOH� *'�
di Bologna progettato da Labics (Claudia Clemente e 
)UDQFHVFR�,VLGRUL��������������O
,7�/DE�SHU�,WDOFHPHQWL�
GL�%HUJDPR�¿UPDWR�GD�5LFKDUG�0HLHU���������������LO�
3DUFR�6FLHQWL¿FR�H�7HFQRORJLFR�.LORPHWUR�5RVVR�GL�-HDQ�
1RXYHO� D�%HUJDPR� ������������� OD�)DEEULFD�*LDUGLQR�
SHU� 3UDGD� ¿UPDWD� GD� *XLGR� &DQDOL� DG� $UH]]R� ������
������R� LO� SL�� UHFHQWH�&UHDWLYH�+XE� ��)XUOD� �3URJHWWR�
,WDOLD��D�)LUHQ]H�RSHUD�GHOOR�VWXGLR�GL�DUFKLWHWWXUD�*(=$�
sono solamente alcuni esempi dei recenti tentativi 

di spazializzare l'idea del lavoro e della produzione 
FRPH�SDUWH�GL�XQD�YLWD�FRPXQLWDULD�>)LJ������@��4XHVWL�
LQWHUYHQWL�VRQR�GHL� 
SDWWL�VRFLDOL
�>&DVFLDQL������@�GRYH�
ẊFL�� VSD]L� HVSRVLWLYL�� PHQVH�� DVLOL�� ¿WQHVV� FHQWHU��
DXGLWRULXP��HFF��SUH¿JXUDQR�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQ�OHJDPH�
dei lavoratori con e non contro l'azienda e di quest'ultima 
in apertura e non in chiusura con il territorio e la città. 
7UDWWDVL��LQ�VRVWDQ]D��GL�XQD�ULYLVLWD]LRQH�GHL�OXRJKL�GHO�
ODYRUR� QHO� VHJQR� GHOOD� FRQWHPSRUDQHLWj� >3DFH�� ����@��
con caratteri che condizionano e si interconnettono 
anche con le forme dell'abitare o di altri servizi 
�DVLOL�� WHU]LDULR�� HFF���� 7XWWR� TXHVWR� FDSLWDOH� VSD]LDOH��
QHOO
DFFH]LRQH�QDUUDWLYD�GHO�SURJHWWR�GL�DUFKLWHWWXUD��FL�
UDFFRQWD� QRQ� VROR� GL� FRQWHVWL��PD� DQFKH� GL� VLVWHPL� GL�
relazioni e di valori. 
La lettura di queste architetture ci testimonia che 
all'interno del mondo produttivo italiano è in corso un 
SURFHVVR�GL�ULFRQFHQWUD]LRQH�H�GL�ULQQRYDPHQWR��)RUVH��
OD� V¿GD� FRQWHPSRUDQHD� ULVLHGH� SURSULR� QHO� ULXVFLUH� D�
mettere a sistema la spinta innovatrice di singole realtà 
SHU�ULXVFLUH�DG�LQQHVFDUH�SURFHVVL�D�XQD�VFDOD�SL��DPSLD��
(VHPSL�VLJQL¿FDWLYL�LQ�TXHVWD�GLUH]LRQH�VRQR�TXHOOL�FKH�
FL�YHQJRQR�IRUQLWL�GDOOH�FDQWLQH�H�GDL�IUDQWRL��DQFK
HVVL�
OXRJKL� GHOOD� SURGX]LRQH�� SLXWWRVWR� UDGLFDWL� VRSUDWXWWR�
LQ�XQD�UHJLRQH�FRPH�LO�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��'RSR�XQD�
SULPD�VWDJLRQH�GL�LQWHUYHQWL�¿UPDWL�GD�DUFKLWHWWL�GL�IDPD��
O
LPSHJQR� GL� GL̆RQGHUH� XQD� VSHFLH� GL� LPPDJLQDULR�
architettonico legato a questi ambienti ha contribuito 
DOOD� GL̆XVLRQH� GL� XQ� FHUWR� LPSHJQR� GD� SDUWH� GL� XQD�
SOXUDOLWj� GL� D]LHQGH� YLQLFROH�� (VVH�� LQROWUH�� XQLWH� LQ�
FRRSHUDWLYH�R�IRQGL�DJULFROL��QRQ�KDQQR�ULGRWWR�L�SURSUL�
LQWHUYHQWL�D�PHUH�FRQ¿JXUD]LRQL�VROLSVLVWH��EHQVu��QHOOD�
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)LJXUD���������'D�VLQLVWUD�YHUVR�GHVWUD��GDOO
DOWR�YHUVR�LO�EDVVR�����)DEEULFD�JLDUGLQR�SHU�3UDGD�*URXS��*XLGR�&DQDOL��
Arezzo (fonte: Abitare)  | ���3UDWLF�*URXS��*(=$��)DJDJQD��8'���fonte: geza.it)�_����.LORPHWUR�5RVVR��-HDQ�1RXYHO��
Bergamo (fonte: structuralweb.it)� _����7KH�&UHDWLYH�+XE��� �)XUOD��3URJHWWR�,WDOLD���*(=$��7DYDUQHOOH�9DO�GL�3HVD�
�),���fonte: geza.it)�_����*'��/DELFV��%RORJQD������������(fonte: labics.com)�_�,WDOFHPHQWL�L�ODE�,7$��0HLHU�3DUWQHUV��
Stezzano (fonte: archilovers.com)
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PDJJLRUDQ]D�GHL�FDVL��KDQQR�SURPRVVR�XQ�LWLQHUDULR�FKH�
ULPDQGD�DG�DOWUH�FDQWLQH��D�SH]]L�GL�WHUULWRULR�H�D�FHQWUL�
VWRULFL� GL� SURVVLPLWj�� GLYHQHQGR� XQ� QRGR� VWUDWHJLFR�
DOO
LQWHUQR�GHOOD�UHWH�WHUULWRULDOH�>3DYLD������@�

7HQWDWLYL�LQ�TXHVWD�GLUH]LRQH��RYYHURVLD�DYHQWL�O
RELHWWLYR�
di coniugare in chiave multiscalre e sistemica il luogo 
GHOOD�SURGX]LRQH�FRQ� LO� WHUULWRULR�� VRQR�VWDWL� FRPSLXWL��
ULPDQHQGR�� DOOD� VWUHJXD� GHL� JHVWL� DUFKLWHWWRQLFL� FLWDWL�
SUHFHGHQWHPHQWH�� RSHUD]LRQL� HSLVRGLFKH�� 8Q� HVHPSLR�
riuscito di progetto e di processo è l'intervento che ha 
riguardato il Parco Innovazione [PI] di Reggio Emilia 
�$UHD� 1RUG��� XQ
RSHUD]LRQH� GL� ULJHQHUD]LRQH� VXOOD�
WUDFFLD� GHOOH� H[� 2̇FLQH� 0HFFDQLFKH� 5HJJLDQH� FKH� VL�
HVWHQGH�VX�XQ
DUHD�GL�FLUFD���������P� con due scale di 
riferimento: la città e l'area vasta. L'intenzione generale 
GHOO
LQWHUYHQWR��GL�IDWWR��q�TXHOOD�GL�UHQGHUH�O
LQWHUD�$UHD�
1RUG� XQ� QXRYR� IURQWH� XUEDQR�� ULSHQVDQGR� VFHQDUL��
connessioni e servizi. /H� 2̇FLQH�� QDWH� QHO� ������ VL�
FRQ¿JXUDYDQR��QHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHO�1RYHFHQWR��FRPH�
OD�TXDUWD� IDEEULFD�SL�� LPSRUWDQWH�G
,WDOLD�GRSR� OD�)LDW�
>3DFH������@��1HO�������O
DWWLYLWj�FHVVz�GH¿QLWLYDPHQWH��
lasciando la fabbrica una 'realtà sospesa'; "un incredibile 
deposito spaziale aperto a riscritture e al contempo 
LQJRPEUR� FRQVLGHUHYROH�� QRQ� VROR�QHOOD� JHVWLRQH�GHOOH�
strutture dismesse ma anche nelle dinamiche sociali e 
GL� SHUFH]LRQH� FKH� O
DEEDQGRQR� SURGXFH�� >3DFH�� ibid.��
S����@��
Il caso del PI di Reggio Emilia risulta emblematico 
SHU� GLYHUVH� TXHVWLRQL�� ,Q� SULPR� OXRJR�� ULJHQHUDUH�
un'area strategica all'interno della maglia territoriale 
concorre a trasformare l'impianto in un modello di  

ULIHULPHQWR� VRYUD�UHJLRQDOH�� DXPHQWDQGR� LO� OLYHOOR� GL�
attrattività internazionale. L'area occupata dalle ex 
2̇FLQH�5HJJLDQH��GL�IDWWR��VL�FRQ¿JXUD�TXDOH�SHUQR�GL�
ricucitura spaziale e relazionale tra l'area Nord e l'area 
6XG�GHO�&RPXQH�� LO�&DPSRYROR�� O
DUHD�GL�6DQ�/D]]DUR��
il Centro Internazionale Loris Malaguzzi e il quartiere 
RSHUDLR�GL�6DQWD�&URFH�>)LJ������@��,Q¿QH��LO�PHFFDQLVPR�
del partenariato pubblico-privato ha innescato 
trasformazioni territoriali che hanno poi continuato a 
registrare andamenti positivi nel tempo.
Tutte queste pratiche urbanistiche e architettoniche 
KDQQR�FRQWULEXLWR�D�IDU�¿RULUH�altri spazi e altre�JHRJUD¿H�
del lavoro. L'assetto infrastrutturale conferito alla maglia 
WHUULWRULDOH��GL� IDWWR��KD�IDYRULWR� LO�ULSRVL]LRQDPHQWR�GL�
DOFXQH�D]LHQGH��VSLQWH�DQFKH�GDOOD�IRUWH�YLVLELOLWà che i 
processi di rigenerazione avviati hanno conferito alla 
SLDVWUD� SURGXWWLYD�� /D� VRFLHWj� FLQHVH�DPHULFDQD� 6LON�
)DZ�� QHO� JLXVWL¿FDUH� OD� VFHOWD� GL� LQVHGLDUVL� QHOO
$UHD�
1RUG�GL�5HJJLR�(PLOLD�KD�D̆HUPDWR�FKH���Si parla di un 
migliaio di persone che verranno a lavorare qui, con 
la necessità conseguente di ripensare a tutti i servizi, 
dai parcheggi e le strade ai ristoranti, agli hotel, alle 
palestre, ai centri medici. Sono opportunità secondarie 
al progetto, ma complementari ed essenziali" >3DFH��
ibid.��S�����@��
6XOOD�VFLD�GL�TXHVWH�FRQVLGHUD]LRQL��L�&DSDQQRQL�GHO�3,�
sono caratterizzati da una personalizzazione dello stile 
GHJOL� LQWHUQL� >)LJ�� ����@�� QHO� WHQWDWLYR� GL� GH¿QLUH� XQD�
realtj�YLVXDOH�GHOOD�GLWWD�QRQ�VROR�SHU�L�FOLHQWL��PD�DQFKH�
SHU�JOL� LPSLHJDWL�VWHVVL�� ,QROWUH�� OH�VWDQ]H� LQWHUQH�VRQR�
FRQQDWXUDWH�GD�XQD�VRUWD�GL� 
GRPHVWLFLWj�SROLFHQWULFD
��
ottenuta attraverso l'impiego di trasparenze con 
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)LJXUD���������/
DUHD�GHOOH�([�5HJJLDQH�ULHQWUD�DOO
LQWHUQR�GHL�QRYH�DPELWL�GL�ULJHQHUD]LRQH�ULTXDOL¿FD]LRQH�QHOOD�
città esistente individuati dal Piano Operativo Comunale di Reggio Emilia.
)RQWH��)URQJLD��$���0XQDULQ��6���=DQ¿��)���D�FXUD�GL��>����@��Jobs. Forme e spazi del lavoro / Forms and spaces of 
work. Macerata: Quodlibet. 
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OD� YRORQWj� GL� IDYRULUH� OD� ÀXLGLWj� GHL� UDSSRUWL�� PD� DO�
contempo anche per mezzo della realizzazione di 
ambienti comuni fortemente riconoscibili.
,O�FDVR�GHO�3,�GL�5HJJLR�(PLOLD�VL�LQVHULVFH�LQ�TXHO�¿ORQH�GL�
ULÀHVVLRQL�FKH�RUELWDQR�DWWRUQR�DOO
RELHWWLYR�GL�ULJHQHUDUH�
il patrimonio industriale esistente mantenendone 
la funzione produttiva o convertendolo in luoghi di 
SXEEOLFD� XWLOLWj�� GLVSRQHQGR� YLVLRQL� VWUDWHJLFKH� WHVH� D�
FRQWUDVWDUH�LO�FRQVXPR�GL�VXROR�>3DYLD������@��7XWHODUH�
H� IDYRULUH� GL̆HUHQWL� HFRORJLH� GHO� ODYRUR� LQ� ULQQRYDWH�
forme di mixitè�SXz��LQIDWWL��DYYHQLUH�DQFKH�DWWUDYHUVR�
operazioni di riuso e riciclo che sappiano rapportarsi 
allo spazio preesistente secondo altri paradigmi 
>/DQ]DQL������@�
,O� SURJHWWR� SHU� OH� H[� 2̇FLQH� 5HJJLDQH� VSLQJH� D�

interrogarsi attorno a chi sono o saranno gli abitanti 
di questi nuovi pezzi di città; di quali saranno le nuove 
temporalità che essi metteranno in scena; di che tipo di 
ulteriori spazi avranno bisogno.
/D�V¿GD�DWWXDOH�QRQ�FRQVLVWH�QHO�JHQHUDUH�QXRYL�VHJQL�LQ�
JUDGR�GL�GDUH�TXDOLWj�D�TXHVWL�OXRJKL��TXDQWR�SLXWWRVWR�
YDORUL]]DUH�� DQDOL]]DQGRQH� SXQWL� GL� IRU]H� H� GHEROH]]H��
L� FRQWHVWL� FKH� OL� FRQWHQJRQR�� L� TXDOL� JLj� ULVHUYDQR� OH�
QHFHVVDULH� SRWHQ]LDOLWj�� 6LJQL¿FD� LQWHUURJDUVL� VXO�
corpo dei servizi e delle attrezzature legate al nuovo 
quotidiano e considerare il lavoro una pratica abitativa 
GHO�WHUULWRULR�>3DFH������@�
,�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL��L�SDHVDJJL�GHO�ODYRUR��GLYHQJRQR�
delle strutture narrative di un progetto ecologico, 
sostenibile e sensibile ai cambiamenti socio-economici 
FKH�QRQ�VL�HVSULPH�VRODPHQWH�QHOOD�IRUPD�DUFKLWHWWRQLFD��
QHO�YROXPH�HGLOL]LR��PD�DQFKH�H�VRSUDWWXWWR�QHL�SURFHVVL��
QHL�PRGL�G
XVR��QHOOH�UHOD]LRQL�FKH�VXVVLVWRQR�LQ�HVVL��

)LJXUD���������&DSDQQRQH�����H[�2̇FLQH�0HFFDQLFKH�
5HJJLDQH���3DUFR�,QQRYD]LRQH�GL�5HJJLR�(PLOLD�������
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���� 8Q� PXWDWR� FRQWHVWR� GL� ULIHULPHQWR�� 8QD�
WUDQVL]LRQH�YHUVR�QXRYH�HFRORJLH���

Il sistema di spazi che i paesaggi industriali hanno 
SURGRWWR� �H� WXWW
RUD� SURGXFRQR�� ULFKLHGH�� GXQTXH��
interventi e politiche di rigenerazione aventi l'obiettivo 
GL� ULGH¿QLUOL� DOO
LQWHUQR� GHOO
DWWXDOH� FRQWHVWR� XUEDQR�
H� PHWURSROLWDQR� GL� ULIHULPHQWR�� 4XHVW
XOWLPR� q��
LQHYLWDELOPHQWH��PXWDWR�ULVSHWWR�DOOD�FLYLOWj�LQGXVWULDOH�
IRUGLVWD�� H� ULVXOWD� RJJL� HVVHUH� SUHYDOHQWHPHQWH�
IUDPPHQWDWR�� FDUDWWHUL]]DWR� GDOOD� SUHVHQ]D� GL� VSD]L�
UHVLGXDOL�GHJUDGDWL��VRWWRXWLOL]]DWL�H�R�GLVPHVVL�
6R̆HUPDUVL� VX� WDOL� DVSHWWL� q� LPSRUWDQWH�� LQ� TXDQWR� OD�
mutazione che investe un luogo deve essere sempre letta 
H��FRPSUHVD�QHO�VXR�FDPELR�GL�VWDWR�¿VLFR�H�IXQ]LRQDOH��
Ê�HYLGHQWH��LQIDWWL��FKH�ULÀHWWHUH�VXOOD�FULVL�GHL�SDHVDJJL�
industriali vuol dire misurarsi non solo con i fenomeni 
FKH�O
KDQQR�SURYRFDWD��EHQVu�DQFKH�FRQ�LO�FRQWHVWR�QHO�
quale quest'ultimi si inseriscono e con il quale oggi 
GLDORJDQR��DO�¿QH�GL�ULFHUFDUH�nuove ecologie��RYYHURVLD�
equilibri tra persone e tra persone e ambiente. 
Ri-disegnare gli insediamenti produttivi attraverso i 
ULIHULPHQWL�VRFLDOL��DPELHQWDOL�H�GL�YDOHQ]D�SDHVDJJLVWLFD�
nei quali ci si trova ad operare è un tentativo che cerca 
di dare risposta alla necessità di individuare una nuova 
'forma' del paesaggio industriale-artigianale. 
Il tempo della transizione è il tempo dell'incertezza�H��
SURSULR�SHU�TXHVWR��UDFFKLXGH�LQ�Vp�XQ�HQRUPH�YDORUH��
QRQ�WDQWR�SHUFKp�VHJQD�LO�SDVVDJJLR�GD�XQD�FRQGL]LRQH�
D� XQ
DOWUD�� TXDQWR� SLXWWRVWR� SHUFKp� VL� ID� SRUWDYRFH� GL�

)LJXUD���������La città di Bauci. 
7UDWWR�GD��&DOYLQR��,��>����@��Le città invisibili.
Illustrazione di Matteo Pericoli - Companhia Das 
Letras.

" Tre ipotesi si dànno sugli abitanti di Bauci: che odino 
la Terra; che la rispettino al punto d’evitare ogni 
contatto; che la amino com’era prima di loro e con 
cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino 
di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, 
IRUPLFD� SHU� IRUPLFD�� FRQWHPSODQGR� D̆DVFLQDWL� OD�
propria assenza".
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����0HWDPRUIRVL�R�REVROHVFHQ]D"���

Nel tentativo di dare una risposta al quesito che ha 
LQQHVFDWR�OH�SULPH�ULÀHVVLRQL�DOOD�EDVH�GL�TXHVWD�ULFHUFD��
è utile ricordare come quello del deterioramento degli 
HGL¿FL� LQGXVWULDOL�� GHJOL� HGL¿FL� SHU� LO� ODYRUR�� VLD� XQ�
fenomeno complesso che si è già manifestato e che 
tenderà a ripresentarsi a pari passo con l’avanzare dei 
SURJUHVVL� WHFQRORJLFL�� 2JJL�� LO� GLEDWWLWR� VXL� SDHVDJJL�
LQGXVWULDOL� q� TXDQWR� PDL� FHQWUDOH�� SXU� YLYHQGR� XQD�
FHUWD�VFKL]RIUHQLD�FRQFHWWXDOH�H�LGHRORJLFD��GD�XQ�ODWR��
il capannone è una scatola con un valore quasi nullo; 
GDOO
DOWUR�XQ�GLVSRVLWLYR�SHU�VSHULPHQWD]LRQL�LEULGH��SHU�
ULVFULWWXUH� GL� DSSDUDWL� QRUPDWLYL�� XUEDQLVWLFL�� VRFLDOL� H�
¿VFDOL�>%HUWRUHOOL������@�
=DJDUL�>FLWDWR�LQ�%HUWRUHOOL��������S���@�D̆HUPD��Ê�¿QLWD�
l'era del capannone? No. Lo abbiamo, ora dobbiamo 
evolverlo. Dove sarà utile lo demoliremo, in qualche 
caso lo sostituiremo con un suo parente più consono ai 
tempi. Nella maggioranza dei casi, almeno in principio, 
si tratterà di adeguarlo a principi energetici attivi 
e passivi, e di renderlo più decoroso, con progressivi 
trapianti di pezzi o anche solo con interventi di lifting".
Il termine 'deterioramento' rimanda necessariamente 
D�TXHOOR�GL�
GHFDGLPHQWR
�H��SHUWDQWR��GL�
REVROHVFHQ]D
��
9L� q�XQD�GL̆HUHQ]D��SXUWXWWDYLD�� WUD� O¶DWWXDOH�status di 
REVROHVFHQ]D�GHL�FRPSOHVVL�LQGXVWULDOL�H�TXHOOR�FKH�KD��
LQYHFH��LQYHVWLWR�JOL�LQVHGLDPHQWL�SURGXWWLYL�GHOOD�SULPD�
PHWj�GHO�VHFROR�VFRUVR��4XHVW
XOWLPL��GL�IDWWR��D�GL̆HUHQ]D�
del grande amalgama di scatole edilizie che punteggiano 

XQ� 
GXUDQWH
�� ,O� SHUQR� GHOOD� ULFHUFD� LQ� DWWR�� SHUWDQWR��
risiede nel valore del cambiamento, della transizione 
FKH� VWDQQR� DWWUDYHUVDQGR� H� D̆URQWDQGR� L� SDHVDJJL�
industriali-artigianali e in una temporalizzazione 
consapevole dove ogni progetto di ridisegno diviene una 
RSSRUWXQLWj��,O�TXDGUR�GL�ULIHULPHQWR�FRQWHPSRUDQHR��LQ�
cui la gestione delle risorse e il contrasto ai cambiamenti 
climatici divengono fondamentali nell'orientare il 
SURJHWWR�� ULFKLHGH� XQD� QXRYD� VLJQL¿FD]LRQH� GHJOL�
insediamenti produttivi con un approccio sistemico e 
collaborativo.
Alla base vi è il passaggio da un modello produttivo 
basato sullo sfruttamento delle risorse a uno di tipo 
circolare fondato sul concetto di rigenerazione di 
VLVWHPL�QDWXUDOL�H�DQWURSL]]DWL�>%DUEHUR��)HUUXOOL������@�
Il processo metodologico e progettuale-strategico 
PHVVR�D�SXQWR�GDOOD�SUHVHQWH�VSHULPHQWD]LRQH��LQIDWWL��
VRWWROLQHD� O
LPSRUWDQ]D� GL� IRQGHUH� ULFKLHVWH�� HVLJHQ]H��
YDORUL�� FRQGL]LRQL� G
XVR� H� IXQ]LRQL� ḊQFKp� LO� GLVHJQR�
GHOLQHDWR�LQ�IDVH�VWUDWHJLFD�GLYHQJD�WUDGX]LRQH�PDWHULFD��
reale e concreta. È chiaro che la diversa interrelazione 
WUD� TXHVWL� HOHPHQWL� SXz�SURGXUUH� H̆HWWL� GLYHUVL¿FDWL� D�
seconda dei pesi assegnati e dell'equilibrio instaurato 
tra le parti. "Un'area non deve essere necessariamente o 
aperta campagna o area industriale o stato di abbandono" 
>'H�3ROL��������S����@��PD�q�SRVVLELOH�SHQVDUH�FKH�TXHVWH�
FRQGL]LRQL�GLYHQJDQR�HYROX]LRQL�GL�SDUWL�GL�YLWD�VRFLDOH��
GL� VWUDWHJLH� UHOD]LRQDOL�� GL� HVLWL� GLYHUVL¿FDWL� GL� TXDOLWj�
paesaggistica e di cambi funzionali che conducono 
YHUVR�OR�VYLOXSSR�GL�QXRYH�HVSUHVVLRQL�>'H�3ROL�� ibid.]. 
8QD�GLDOHWWLFD� WUDVIRUPDWLYD��GXQTXH�� WUD�SHUPDQHQ]H�
territoriali e apertura al contesto.
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L� SDHVDJJL� FRQWHPSRUDQHL�� VRQR� VWDWL� LVFULWWL� QHOOD�
JUDQGH� IDPLJOLD�GHOOH� 
DUFKHRORJLH� LQGXVWULDOL
� >)HUUDUL��
����@�� /¶HVSDQVLRQH� XUEDQD� GHJOL� XOWLPL� GHFHQQL��
LQIDWWL�� KD� FROORFDWR� TXHVW¶XOWLPH� LQ� XQD� SRVL]LRQH�
centrale e strategica (anche dal punto di vista dei 
YDORUL� LPPRELOLDUL��� FRQVHQWHQGRQH� XQD� ULFRQYHUVLRQH�
con programmi funzionali ricchi e articolati. A partire 
GDJOL� DQQL� 6HVVDQWD�� LQ� (XURSD� VL� LQQHVFD� OD� VWDJLRQH�
GHOOD� ULFRQYHUVLRQH�GHOOH�DUHH� LQGXVWULDOL�� UHFXSHUDQGR�
GDSSULPD�HSLVRGL�VLQJROL�H�SRL�� LQ�XQ�QRWHYROH�VDOWR�GL�
VFDOD��SURJHWWL�SL��DPSL��
/D�YHUD�JUDQGH�V¿GD�FRQWHPSRUDQHD�QHOOD�SLDQL¿FD]LRQH��
progettazione e gestione dei paesaggi industriali 
ULVLHGH��GXQTXH��SURSULR�QHOOD�FDSDFLWj�GL�ULXVFLUH�D�IDUH�
HYROYHUH� OD� FRQGL]LRQH� GL� REVROHVFHQ]D� FKH� OL� DYYROJH��
trasformandola in un'opportunità per generare qualche 
cosa di altro: altri�VSD]L��altri�DPELHQWL�GL�ODYRUR��altre 
IRUPH��altri�LPPDJLQDUL��altre relazioni.
$QDOL]]DQGR�OH�GH¿QL]LRQL�GHL�GXH�WHUPLQL�
metamorfosi' 
e 'obsolescenza
��UHFXSHUDELOL�LQ�TXDOVLDVL�GL]LRQDULR�>ULI�
WR�3URORJR��S���@��WUDVSDUH�FRPH�LO�SULPR�VLD�FRQQRWDWR�GD�
DFFH]LRQL�SHU�OR�SL��SRVLWLYH��PHQWUH�LO�VHFRQGR�QHJDWLYH��
La transizione ecologica che stiamo attraversando ci dà 
O
RSSRUWXQLWj�GL�FDYDOFDUH�LO� 
GXUDQWH
�� WUDVIRUPDQGR�OD�
condizione stazionaria di obsolescenza in un processo 
ÀXLGR�H�GLQDPLFR�GL�PHWDPRUIRVL��1RQ�VLDPR�DOO
LQWHUQR�
di "una semplice – seppur drammatica – stagione di 
DWWUDYHUVDPHQWR��PD�YLYLDPR�XQD�FULVL�FKH�ULVLHGH�QHOOD�
PHWDPRUIRVL�GHL�VLVWHPL�HFRORJLFL��FXOWXUDOL��HFRQRPLFL��
VRFLDOL� H� SROLWLFL�� >&DUWD�� ������ S���@�� ,O� SURFHVVR�
di metamorfosi richiede l'abbandono del modello 
dissipativo e di sfruttamento del territorio come risorsa 

per mantenere il benessere che aveva caratterizzato i 
GHFHQQL� SDVVDWL�� $WWUDYHUVDUH� OD�PHWDPRUIRVL� VLJQL¿FD�
"connettere assieme risorse materiali e immateriali in 
PRGR� SURGXWWLYR� H� ULSURGXWWLYR�� >&DUWD�� ibid., p.19@��
favorendo la formazione di un nuovo metabolismo 
territoriale.
/D�PHWDPRUIRVL�SUHVXSSRQH�XQ�QXRYR�VHQVR�FROOHWWLYR��
dove il paesaggio stesso viene assunto quale bene comune 
che si manifesta ai nostri occhi non necessariamente 
VROR�DWWUDYHUVR�XQD�GLPHQVLRQH�FRVWUXLWD��EHQVu�DQFKH�
SHU�PH]]R� GL� XQD� GLPHQVLRQH� LQWDQJLELOH� �VXRQL�� OXFL��
FRORUL�� FKH� GREELDPR� HVVHUH� LQ� JUDGR� GL� RVVHUYDUH��
ULFRQRVFHUH��WXWHODUH�H�VDOYDJXDUGDUH�>%HUWRUHOOL������@���
3HU�IDUH�FLz��q�QHFHVVDULR�SURGXUUH�YLVLRQL�FULWLFKH�FKH��
FRPSUHVL� OD� SUREOHPDWLFD� H� LO� FRQWHVWR� GL� ULIHULPHQWR��
VDSSLDQR�JHQHUH�SURJHWWL�FDSDFL�GL�PRGL¿FDUH�LO�SXQWR�
GL�YLVWD�VXL�OXRJKL�FKH�DELWLDPR�>%HUWRUHOOL��ibid.].



64

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 1 | METAMORFOSI O OBSOLESCENZA? //

Epilogo

&RPH� VRVWLHQH� $OGR� %RQRPL� >����@�� OD� PHWDPRUIRVL�
che stiamo attraversando non si risolve attraverso 
LQLH]LRQL�¿QDQ]LDULH�R� WHFQRFUDWLFKH��4XHOOD� LQ�DWWR��q�
una metamorfosi radicale delle forme della produzione, 
del vivere, del consumo e del lavoro.  
6L�WUDWWD��VHQ]
DOWUR��GL�XQD�V¿GD�DPEL]LRVD��LQ�TXDQWR��
SHU�FRPSLHUVL�ḢFDFHPHQWH��ULFKLHGH�XQ�ULSHQVDPHQWR�
radicale anche dell'apparato normativo, culturale, 
edilizio e urbanistico di riferimento. Alla presa d'atto 
GHOOD�FULVL�GHL�PHWRGL�WUDGL]LRQDOL�GL�SLDQL¿FD]LRQH���GL�
fatto, non ha fatto seguito "un'adeguata rielaborazione 
di strumenti e modelli insediativi mirati a interpretare 
OD� SHUVLVWHQ]D� GL� YHFFKLH� H� QXRYH� VRJJHWWLYLWj�� >=HYL��
������ S���@� Il più delle volte, individui e istituzioni, 
infatti, tendono a ripresentare interventi e pratiche 
territoriali già consolidati, senza chiedersi se queste 
operazioni possano oggi essere realizzate in modo 
diverso, in un'altra forma. Il ruolo dell'architettura, 
in questo senso, risiede proprio nella sua potenzialità 
GL�SUH¿JXUDUH�DOWUL�DVVHWWL�WHUULWRULDOL�H�DOWUL�DPELHQWL�
di vita che, radicati nella tradizione insediativa, siano 
in grado di condurre verso una rinnovata forma 
di modernità. Si rende necessaria, pertanto, una 
metamorfosi anche delle pratiche di governo e gestione 
del territorio, che coinvolga non solo gli aspetti 
tangibili ma anche quelli intangibili. È opportuno 
ULÀHWWHUH� VXO� GHVWLQR� GHL� YROXPL� HGL¿FDWL� LQGXVWULDOL��
ma anche su tutte quelle previsioni urbanistiche che 

hanno generato, durante i precedenti decenni, lotti a 
destinazione industriale con la speranza che il suolo del 
Nord-Est avrebbe continuato a registrare incrementi 
economici e produttivi. Bisogna superare la tendenza 
all'erosione dei tessuti rurali e integrare con approccio 
sistemico i luoghi della produzione con le matrici 
residenziali e naturali. Si devono 'aprire i recinti' delle 
piattaforme produttive con atteggiamento propositivo 
e consapevole verso il territorio e verso la città.
*OL� DPELHQWL� SURGXWWLYL�� FRVu� IDFHQGR�� VL� FRQ¿JXUDQR�
FRPH�GHL��EUDQGHOOL�GL�VHQVR��>$\PRQLQR��%RFFKL������@�
da ripensare in funzione delle azioni e dei processi che 
li hanno trasformati e generati, con l'obiettivo di ri-
attivarli facendo evolvere il progetto del paesaggio 
della manifattura in un progetto di società.
Per compiere questa operazione, si rende necessario 
superare talune rigidità della prassi architettonica 
e urbanistica tradizionale, ma per poterlo fare 
è opportuno, prima di tutto, avere una visione 
strategica e una regia alle diverse scale del progetto 
di architettura (da quella territoriale a quella edilizia-
tecnologica) che sappia coordinare in chiave sistemica 
campi di relazioni, usi e spazi.
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Note //

[1] Buco nero: corpo celeste avente un campo 
JUDYLWD]LRQDOH�FRVu� LQWHQVR�GD�QRQ� ODVFLDUH�VIXJJLUH�Qp�
PDWHULD� Qp� UDGLD]LRQH� HOHWWURPDJQHWLFD�� ,Q� XQ� EXFR�
QHUR��OD�IRU]D�GL�JUDYLWj�GRPLQD�VX�TXDOVLDVL�DOWUD�IRU]D��
VLFFKp� VL� YHUL¿FD� XQ� FROODVVR� JUDYLWD]LRQDOH� FRQWLQXR�
>9RFDERODULR�7UHFFDQL������@�

[2] Il termine "casannone" nasce dall'unione di due 
YRFDEROL�� FDVD� �� FDSDQQRQH�� DG� LQGLFDUH� XQD� VLQWHVL�
tipologica che si sviluppò in forma pulviscolare 
soprattutto nel Nord-Est del dopoguerra.

[3]� 9LWDOLQR� 7UHYLVDQ� �6DQGULJR�� ��� GLFHPEUH� ����� ±�
&UHVDSGRUR����JHQQDLR�������IX�XQR�VFULWWRUH�H�VDJJLVWD�
italiano.

[4] Alcuni provvedimenti legislativi quali il Decreto-
OHJJH� 7UHPRQWL� >'HFUHWR�OHJJH� Q�� ���� GHO� ����@� H�
7UHPRQWL� ELV� >&LUFRODUH� Q�� ��� GHO� ��� GLFHPEUH� ����@�
hanno contribuito ad accentuare il fenomeno.

[5] I contenuti presentati tra virgolette riportano alcune 
ULÀHVVLRQL�GHOO
DXWRUH�JLj�SXEEOLFDWH�D�VHJXLWR�GL�GRSSLR�
referaggio anonimo in: 
&RQWL��&���3HFLOH��$��>����@����/H�DUHH�LQGXVWULDOL��QXRYH�
città nelle città: indirizzi sperimentali per il benessere 
GHJOL� XWHQWL��� DWWL� GHO� FRQYHJQR� D� FXUD� GL� 'H� 6DQWLV��
0��� 0DU]L�� /��� 6HFFKL�� 6��� 6HWROD�� 1�� Specie di spazi. 

3URPXRYHUH� LO� EHQHVVHUH� SVLFR�¿VLFR� DWWUDYHUVR� LO�
progetto��&RQHJOLDQR��$QWHIHUPD�(GL]LRQL��SS����������

>�@� $� SDUWLUH� GDOOD� ¿QH� GHO� SHULRGR� EHOOLFR�� LQ� ,WDOLD�
vennero emanati diversi provvedimenti aventi lo scopo di 
promuovere lo sviluppo di aree marginali. Le operazioni 
GHOOH�$UHH�H�GHL�1XFOHL� LQGXVWULDOL�QHO�0H]]RJLRUQR��GL�
IDWWR�� HUDQR� YROWH� D�SURPXRYHUH� OD� FRQFHQWUD]LRQH�GHL�
VLVWHPL�LQGXVWULDOL�LQ�DPELHQWL�TXDOL¿FDWL��
±� /H� $UHH�� GRYHYDQR� HVVHUH� �VẊFLHQWHPHQWH� DPSLH�
HG� RPRJHQHH��� IRUPDWH� GDOO
DJJUHJD]LRQH� GL� QXPHURVL�
comuni e caratterizzate da fattori agglomerativi ed 
RFFXSD]LRQDOL�>&RQWLFHOOL��7RQGHOOL������@�
±�,�1XFOHL��WHUULWRUL�DYHQWL�XQR�VYLOXSSR�PHQR�
DSSHWLELOH
��
dovevano rappresentare "una agglomerazione di un 
QXPHUR� OLPLWDWR� GL� SLFFROH� H� PHGLH� LQGXVWULH�� FKH�
VIUXWWDQR� FLUFRVFULWWL� PHUFDWL�� PDWHULH� SULPH� HVLVWHQWL�
in luogo e caratteristiche naturali o infrastrutturali che 
PDQFDQR�LQ�]RQH�YLFLQH�>&RQWLFHOOL��7RQGHOOL��ibid.��S���@�

>�@�/
HVSHULHQ]D�GHO�3URJHWWR�
����VYLOXSSDWDVL�WUD�LO������
H�LO�������VIRFLz�LQ�XQ�5DSSRUWR�SUHOLPLQDUH�DO�VHFRQGR�
programma economico nazionale per il quinquennio 
�������� VX� LQWHQ]LRQH�GHO� FHQWUR�VLQLVWUD�� )RQGDWR� VXO�
FRQFHWWR� GL� �SLDQL¿FD]LRQH� VWUDWHJLFD��� LO� 3URJUDPPD�

��� DYHYD� O
RELHWWLYR� GL� SRUWDUH� DOOD� OXFH� XQD� YLVLRQH�
articolata circa l'utilizzo delle risorse della penisola 
italiana.

>�@� /HJJH� Q�� ���������� Programmi e coordinamento 
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla 
HVSURSULD]LRQH� SHU� SXEEOLFD� XWLOLWj�� PRGL¿FKH� HG�
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integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 
aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed 
autorizzazione di spesa per interventi straordinari 
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e 
convenzionata.

>�@ L'approccio "cargo cult" fa "riferimento alle pratiche 
GL� TXHL� QDWLYL� GL� DOFXQH� LVROH� GHO� 3DFL¿FR� FKH�� DYHQGR�
osservato che al loro arrivo gli Americani disboscavano 
e livellavano una parte di giungla dove arrivava un 
�JUDQGH�XFFHOOR�G
DUJHQWR� FDULFR�GL� WXWWL� L� WLSL� GL� EHQL��
a loro volta liberarono porzioni di giungla ed attesero 
O
DUULYR�GHO�EHQHVVHUH��>&RQWLFHOOL��7RQGHOOL��������S����@��
/
HVSUHVVLRQH�PHWDIRULFD�>$ORQVR������@�ID�ULIHULPHQWR�
proprio a quell'insieme di pratiche sviluppatesi negli 
DQQL�6HWWDQWD�FKH��SURPXRYHQGR�RSHUH�LQIUDVWUXWWXUDOL��
attendevano l'arrivo dello sviluppo dell'industria.

>��@� ,O� WHPD� GHOOD� TXDOL¿FD]LRQH� DPELHQWDOH� GHL�
VLWL� SURGXWWLYL� VL� LQVHULVFH� DOO
LQWHUQR� GL� XQ� ¿ORQH� GL�
ULÀHVVLRQL� FKH� KD� IDWWR� VHJXLWR� DOOD� &RQIHUHQ]D� GL� 5LR�
GH� -DQHLUR� GHO� ����� �PHJOLR� QRWD� FRPH� Summit della 
Terra�� &RQIHUHQ]D� GHOOH� 1D]LRQL� 8QLWH� VX� DPELHQWH�
H�6YLOXSSR��� OD�SULPD�FRQIHUHQ]D�PRQGLDOH�GHL� FDSL�GL�
6WDWR� VXOO
DPELHQWH�� 'XUDQWH� TXHVWD� VHULH� GL� LQFRQWUL��
lo sviluppo sostenibile venne dichiarato l'obiettivo 
principale delle politiche economiche e ambientali dei 
YDUL�3DHVL��QRQFKq�GHJOL�DFFRUGL�LQWHUQD]LRQDOL�

[11] *OL� (FR�,QGXVWULDO� 3DUNV� �(,3�� �tr. Parchi Eco-
Industriali�� VSD]LDOL]]DQR� XQ� PRGHOOR� GL� LQWHUD]LRQH�
simbiotica tra le attivitá industriali e l'ambiente 
DVVXPHQGR� L� SULQFLSL� GHOO
(FRORJLD� ,QGXVWULDOH�� XQD�

disciplina nata durante il corso degli anni Novanta 
del secolo scorso con l'obiettivo di studiare il sistema 
XPDQR� �SURGXWWLYR�� VRFLDOH� H� FXOWXUDOH�� DOO
LQWHUQR� GHO�
SURSULR�FRQWHVWR�DPELHQWDOH��$OOHQE\�>����@�D̆HUPD�FKH�
l'Ecologia Industriale si base su  “una visione sistemica 
dell’attività economica umana e delle sue interazioni con 
L�VLVWHPL�ELRORJLFL��FKLPLFL�H�¿VLFL��FRQ�O¶RELHWWLYR�XOWLPR�
di stabilire e mantenere la specie umana a livelli che siano 
VRVWHQLELOL�LQGH¿QLWDPHQWH�SXU�FRQWLQXDQGR�O¶HYROX]LRQH�
WHFQRORJLFD��HFRQRPLFD�H�FXOWXUDOH´�
6XOOD� EDVH� GL� TXHVWH� SUHPHVVH�� JOL� (,3� VRQR� VLVWHPL�
LQGXVWULDOL� EDVDWL� VXOOD� SLDQL¿FD]LRQH� H� VXOOD�
minimizzazione degli scambi di materie prime ed energia 
H�GHOOD�SURGX]LRQH�GHL�UL¿XWL��FRQ�LO�¿QH�XOWLPR�GL�FRVWUXLUH�
UDSSRUWL�HFRORJLFDPHQWH��VRFLDOPHQWH�H�HFRQRPLFDPHQWH�
VRVWHQLELOL�>)UDQFKLQL��3HUULFRQH������@�

[12]�%UXQHOOR�&XFLQHOOL��LPSUHQGLWRUH�OHDGHU�QHOOD�PRGD�
LWDOLDQD�� KD� UHDOL]]DWR� QHOO
DQWLFR� ERUJR� GL� 6RORPHR� �LQ�
SURYLQFLD�GL�3HUXJLD��XQ�YHUR�H�SURSULR�3DUFR�,QGXVWULDOH��
,Q� OLQHD� FRQ� OH� WHQGHQ]H� LQVHGLDWLYH� QD]LRQDOL�� OD�
FDPSDJQD� DOOH� SHQGLFL� GL� 6RORPHR� HUD� VWDWD�� QHO� FRUVR�
GHJOL� DQQL�� GHWXUSDWD� GD� XQD� VXFFHVVLRQH� GL� FDSDQQRQL�
LQGXVWULDOL��FKH�O
LPSUHQGLWRUH�DFTXLVWz�H�IHFH�DEEDWWHUH�
per realizzare una nuova sede dell'azienda inserita nel 
FRQWHVWR�� ,O�3DUFR�,QGXVWULDOH�ULHQWUD�DOO
LQWHUQR�GHO�SL��
DPSLR��3URJHWWR�SHU�OD�%HOOH]]D���LO�FXL�LPSHUDWLYR�RUELWD�
attorno all'idea di ridare dignità alla terra.

[13]�/D�ULFHUFD�ID�SDUWH�GHO�SL��DPSLR�SURJHWWR�5HF\FOH�
Italy: recycleitaly.net
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5LIHULPHQWL�ELEOLRJUD¿FL���

$,0�� $VVRFLD]LRQH� ,QWHUHVVL� 0HWURSROLWDQL� >����@�� Il 
territorio che cambia. Ambienti, paesaggi e immagini 
della regione milanese. Milano: Editrice Abitare 
Segesta.

$\PRQLQR�� $��� %RFFKL�� 5��� >����@�� �,O� YHQHWR� FRPH�
ODERUDWRULR�RQQLFRPSUHQVLYR�GHO�SDUDGLJPD��ULFLFOR����
LQ�0DULQL��6���6DQWDQJHOR��9���D�FXUD�GL���Nuovi cicli di 
vita per architettura e infrastrutture della città e del 
paesaggio��4XDGHUQR�5H�F\FOH�,WDO\�Q����5RPD��$UDFQH�
(GLWULFH��SS��������

$OOHQE\�� %�� 5�� >����@�� Design for environment: 
implementing industrial ecology. Tesi di Dottorato. 
5XWJHUV�8QLYHUVLW\��1HZ�%UXQVZLFN��1-�

$ORQVR�� :�� >����@�� Population and regional 
development. Center for Population Studies Discussion 
3DSHU��1�� ������ IHE�� ������+DUYDUG�8QLYHUVLW\��&HQWHU�
IRU�3RSXODWLRQ�6WXGLHV��&DPEULGJH��0DVVDFKXVHWWV�

$UFKLEXJL�� )�� � >����@�� �/
DVVHWWR� WHUULWRULDOH� QHOOD�
programmazione economica". Urbanistica�� Q����� SS��
�²��

%DJQDVFR�� $�� >����@�� Tre Italie. La problematica 
territoriale dello sviluppo italiano. Bologna: Il Mulino.

%DUEHUR��6���)HUUXOOL��(��>����@���(FRORJLFDO�DQG�GLJLWDO�
transition. Systemic Design in SMEs open innovation 
processes". Agathón | International Journal of 
Architecture, Art and Design��Q������SS����������

%HUWRUHOOL�� &�� >VHWWHPEUH� ����@�� �0LFUR� DSRORJLD� GHO�
capannone" in: Art Monitor-Venezie Post.

%HUWRUHOOL��&��>����@���/j��GRYH�LO�SDHVDJJLR�VL�ID��(VSHULHQ]H�
H�FRQIURQWL�QHOOD�WHUUD�GHO�ODYRUR���LQ�0DULQL��6���%HUWDJQD��
$���*DVWDOGL��)���D�FXUD�GL��>����@��L'architettura degli spazi 
del lavoro. Nuovi compiti e nuovi luoghi del progetto. 
0DFHUDWD��4XRGOLEHW��SS��������

%RGXURZ� 5HD�� &�� >����@�� Rethinking the Industrial 
Landscape: The Future of the Ford Rouge Complex. 
Tesi di laurea in Science of Architecture Studies and 
&LW\� 3ODQQLQJ�� 6XSHUYLVRU�� SURI�� -XOLDQ� %HLQDUW�� 0,7��
Massachusetts Institute of Technology.

%RQRPL�� $�� >����@�� �&RPXQLWj�� WHUULWRULR�� LPSUHVD�� OH�
PHWDPRUIRVL�GHO�0DGH� LQ� ,WDO\��� LQ�=HYL�� /�� �D� FXUD�GL���
Le quattro stagioni. Architetture del Made in Italy da 
Adriano Olivetti alla Green Economy��0LODQR��(OHFWD��
SS��������

%RQRPL�� $�� >�� PDJJLR� ����@�� �/D� PHWDPRUIRVL� GHO�
FDSDQQRQH�VYHOD�LO�GLQDPLVPR�GHO�1RUG�(VW���LQ�Il Sole 
24 ore.

&DUWD��0��>����@���3HU�XQ�DSSURFFLR�FUHDWLYR��HPSDWLFR�
e sostenibile allo sviluppo: il ruolo degli urbanisti nel 
WHPSR�GHOOH�PHWDPRUIRVL��� LQ�)UDQFHVFKLQL��$�� �D� FXUD�
GL��� Sulla città futura. Verso un progetto ecologico. 
7UHQWR��/,6W��SS��������

&DVFLDQL�� 6�� >����@�� �/
DUFKLWHWWXUD� GHO� 0DGH� LQ� ,WDO\�
DL� WHPSL�GHOOD�JUDQGH�FULVL��� LQ�=HYL��/�� �D�FXUD�GL���Le 
quattro stagioni. Architetture del Made in Italy da 
Adriano Olivetti alla Green Economy��0LODQR��(OHFWD��
SS���������
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&LQRWWR�� $��� )HUUHUR�� 6�� �D� FXUD� GL�� >����@�� La 
VRVWHQLELOLWj� GHJOL� HGL¿FL� H� GHOOH� DUHH� LQGXVWULDOL��
Proposte metodologiche e progettuali per il territorio 
del canavese. Consorzio insediamenti produttivi del 
canavese.

&LSULDQL�� /�� >����@�� Vita e morte del paesaggio 
industriale. Indagini e proposte per la marca 
trevigiana in trasformazione��7UHQWR��8QLYHUVLWj�GHJOL�
Studi di Trento.

&RFFLD��/���*DEELDQHOOL��$�� �D�FXUD�GL�� >����@��Riciclasi 
capannoni�� 4XDGHUQR� GL� 5H�F\FOH� ,WDO\�� Q�� ���� 5RPD��
Aracne Editrice.

&RORPER��*���3DJDQR��)���5RVVHWWL��0��>����@��Manuale 
di urbanistica. Milano: Pirola.

&RQWL��&���3HFLOH��$��>����@���/H�DUHH�LQGXVWULDOL��QXRYH�
città nelle città: indirizzi sperimentali per il benessere 
GHJOL� XWHQWL��� DWWL� GHO� FRQYHJQR� D� FXUD� GL� 'H� 6DQWLV��
0��� 0DU]L�� /��� 6HFFKL�� 6��� 6HWROD�� 1�� Specie di spazi. 
3URPXRYHUH� LO� EHQHVVHUH� SVLFR�¿VLFR� DWWUDYHUVR� LO�
progetto��&RQHJOLDQR��$QWHIHUPD�(GL]LRQL��SS����������

&RQWLFHOOL�� (��� 7RQGHOOL�� )�� >����@�� /D� SLDQL¿FD]LRQH�
delle aree produttive per lo sviluppo sostenibile del 
territorio��)LUHQ]H��$OLQHD�HGLWULFH�

&RYUH��9�� >����@��9XRWR�D�UHQGHUH��'H¿QL]LRQH�GL�XQR�
strumento di supporto all'analisi e alla valutazione 
dell'intervento sul tipo capannone. Tesi di Dottorato in 
Architettura. Università Iuav di Venezia.

'H� 3ROL�� 0�� >����@�� �7UDQVL]LRQL��� LQ�� &HFFRQ�� 3���
=DPSLHUL�� /�� �D� FXUD� GL��� Paesaggi in produzione. 
0DFHUDWD��4XRGOLEHW��SS��������

)HUUDUL��0��>����@��Metamorfosi del Nordest produttivo. 
Riciclare architetture, città, paesaggi. Conegliano: 
Incipit Editore.

)UDQFKLQL��+��� 3HUULFRQH�� 5�� >����@�� �$UHH� 3URGXWWLYH�
(FRORJLFDPHQWH� $WWUH]]DWH� �$3($��� >RQOLQH@��
'LVSRQLELOH� VX� �ZZZ�DPELHQWHGLULWWR�LW�� ULYLVWD�
JLXULGLFD!�>FRQVXOWD]LRQH�JHQQDLR�����@�

)URQJLD�� $��� 0XQDULQ�� 6��� =DQ¿�� )�� �D� FXUD� GL��� Jobs. 
Forme e spazi del lavoro / Forms and spaces of work. 
Macerata: Quodlibet.

*DURIROL��*��>����@��D�FXUD�GL���Sistemi produttivi locali 
in Lombardia��0LODQR��)UDQFR$QJHOL�

/DQ]DQL�� $��� >����@�� �6SD]L� DSHUWL� SHULXUEDQL� H� QXRYH�
agricolture in Brianza". Territorio, Q�����������SS��������

/HRQDUGL�� 0�� >����@�� �1XRYH� IRUPH� GL� PHWDEROLVPR�
territoriale". 2̇FLQD��Q������SS��������

/RFFL��0��>����@���6SHUDQ]D�GL�IXWXUR���LQ�=HYL��/���D�FXUD�
GL���Le quattro stagioni. Architetture del Made in Italy da 
Adriano Olivetti alla Green Economy��0LODQR��(OHFWD��SS��
������

0DULQL�� 6��� %HUWDJQD��$���*DVWDOGL�� )�� �D� FXUD� GL�� >����@��
L'architettura degli spazi del lavoro. Nuovi compiti e 
nuovi luoghi del progetto. Macerata: Quodlibet.

0DUVKDOO�� $�� >����@�� Principles of Economics. London: 
MacMillan.

0DUWLQLFR�� )�� >����@�� Il teritorio dell'industria. Nuove 
VWUDWHJLH� GL� SLDQL¿FD]LRQH� GHOOH� DUHH� LQGXVWULDOL� LQ�
Europa��5RPD��*DQJHPL�(GLWRUH�
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Prologo // [1]

La struttura del paesaggio, esito dell’interazione tra 
gli elementi naturali e l’attività umana che li governa, 
ULÀHWWH� LO� VXVVHJXLUVL� GHL� FDPELDPHQWL� HFRQRPLFL��
sociali, antropologici e culturali che investono la 
storia e la sua complessità può essere scomposta, 
letta e risolta a partire dall’analisi delle tracce che i 
diversi e simultanei processi di trasformazione hanno 
lasciato su di esso. Di fatto, la Convenzione Europea 
del Paesaggio [2000] riporta che “il paesaggio designa 
una determinata parte del territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interpretazioni”.
Scomporre il paesaggio, dunque, consente di 
sperimentare una ricostruzione a ritroso della portata 
e dei diversi modi con i quali entità sociali, economiche 
e politico-produttive hanno dato forma al territorio e 
se ne sono, nel corso degli anni, appropriate [Furlan, 
Gonella; 2019] evidenziandone gli assetti originari e le 
direzioni evolutive (metamorfosi, continuità, fratture) 
[Lucchesi et Al. 2014]. Lo stretto legame tra attività 
umana e natura, di fatto, fa sì che la storia dell’uomo 
FRQGL]LRQL�OD�VWRULD�GHO�SDHVDJJLR�FRVWUXLWR�VXL�ELVRJQL�H�
LO�IDUH�GHL�VXRL�DELWDQWL�H��FRQVHJXHQWHPHQWH��O¶DPELHQWH�
naturale, con il passare dei secoli, si è trasformato in un 
DPELHQWH�DQWURSL]]DWR��XQD� VWUDWL¿FD]LRQH��SHUWDQWR��
di esperienze antropiche in costante rapporto con il 
territorio. 
In questo quadro si colloca anche il paesaggio 

Figura 2.1 // Area industriale ex Safau, Udine.
Foto: L. Pecile
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industriale, sottocategoria del 'paesaggio' inteso nella 
sua accezione più ampia, che può essere analizzato 
FRQ� FKLDYL� GL� OHWWXUD� GL̆HUHQWL� QHOOH� VXH� FRPSRQHQWL�
VRJJHWWLYH�� RJJHWWLYH�� VLPEROLFKH�� IHQRPHQRORJLFKH�
e morfologiche. Il fenomeno dell’industrializzazione, 
di fatto, determinò profonde trasformazioni sul 
SDHVDJJLR�� FKH� DWWUDYHUVR� ERQL¿FKH�� GLVERVFDPHQWL��
riforme agricole e nuove infrastrutture venne mutato 
per sostenere e favorire l’incremento e lo sviluppo delle 
nascenti attività industriali, che rappresentano da 
sempre un riferimento per l’individuazione delle forze 
centripete e centrifughe da impiegare nella lettura 
dell’assetto territoriale. 
Le trasformazioni territoriali, dunque, non solo 
SURGXFRQR� PRGL¿FD]LRQL� VXO� SDHVDJJLR� SUHHVLVWHQWH��
ma determinano, a loro volta, nuovi paesaggi da 
DVVLPLODUH�� PHWDEROL]]DUH� H� LQJOREDUH� DL� SUHFHGHQWL�
[Savino, 2017].
Come è noto, la Rivoluzione industriale ha trasformato 
la natura e i nostri paesaggi, ma nel passaggio 
WHPSRUDOH� H� VWRULFR� WUD� LO� VXR� SUH� H� SRVW� FDPELD�
radicalmente il rapporto che si instaura con essi. Le 
SULPH� DUFKLWHWWXUH� LQGXVWULDOL�� LQIDWWL�� FRQWULEXLYDQR�
a formare un’immagine familiare del paesaggio e 
del costruito, inscrivendo quest’ultimi in un quadro 
spazio-temporale limitato. Si trattava di un paesaggio 
RVVHUYDELOH�� GH¿QLWR�� GL̆HUHQ]LDWR� GD� ]RQD� D� ]RQD�
per la presenza e il reperimento di determinate e 
VSHFL¿FKH� PDWHULH� SULPH� D� VHFRQGD� GHOOD� YRFD]LRQH�
GL� RJQL� DPELWR� WHUULWRULDOH� H� DOO¶LQWHUQR� GHO� TXDOH�
l’industria era molto spesso 'vetrina' di un’unica 
D]LHQGD� FRQ� XQD� SURGX]LRQH� EHQ� VSHFL¿FD� FKH�� QRQ�

troppo di rado, andava a caratterizzare anche i centri 
DELWDWL�FRQWHUPLQL��EDVWL�SHQVDUH�DO� WHPD�GHL�YLOODJJL�
operai) [Concheri; 2016]. L’evoluzione delle tecniche e 
delle tecnologie costruttive, accanto ai provvedimenti 
legislativi, hanno poi (specialmente a partire dalla 
seconda metà del Novecento) favorito un dispiegarsi 
di agglomerati produttivi che si poggiano su un piano 
paesaggistico neutro, lo conquistano, lo plasmano e lo 
WUDVIRUPDQR� LQ�XQ� µQRQ�OXRJR¶� LQGL̆HUHQ]LDWR�GD�XQD�
zona all’altra, creando un ‘fuori contesto’ a partire 
GDOOD� ULSHWL]LRQH� GL� XQD�PHGHVLPD�¿JXUD� FKH� JHQHUD�
un quadro visivo e mentale del tutto nuovo. 
6XOOD�EDVH�GHOOH�FRQVLGHUD]LRQL�WHRULFKH�GL�FXL�DO�FDSLWROR�
precedente, osservare e analizzare in modo ravvicinato 
le passate e recenti forme dell'organizzazione 
dell'arcipelago produttivo regionale ha condotto 
OD� VSHULPHQWD]LRQH� D� LGHQWL¿FDUH� DOFXQH� ULFRUUHQ]H�
H� PRGDOLWj� WLSL]]DELOL�� FRVu� FRPH� D� IRUPXODUH� GHOOH�
visioni critiche circa l'attuale assetto (di gestione 
H� SLDQL¿FD]LRQH��� GHOLQHDQGRQH� SXQWL� GL� IRU]D� H�
GHEROH]]D��
,O� FDSLWROR� FKH� VHJXH� VL� FRQ¿JXUD� FRPH� XQ� DWODQWH�
conoscitivo dei paesaggi industriali regionali, ottenuto 
attraverso la lettura, scomposizione e analisi del 
territorio seguendo diverse chiavi di indagine, che 
vanno dal riconoscimento morfo-tipologico alla 
FDPSLRQDWXUD� IRWRJUD¿FD� HG� HVWHWLFD� GHL� PDQXIDWWL�
industriali dispiegati sul territorio regionale. L'intento, 
GL�IDWWR��q�TXHOOR�GL�UHJLVWUDUH�OD�VLWXD]LRQH�XUEDQLVWLFD��
architettonica e infrastrutturale di tali paesaggi 
cercando di ricomporre dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo il mosaico produttivo regionale.
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2.1 La forma del territorio. I paesaggi industriali 
friulani //

/D�GH¿QL]LRQH�GHOOH�VWUDWHJLH�GL�SURJHWWR�H�GL�SURFHVVR�GD�
calare sui sistemi produttivi comporta necessariamente 
la costituzione di un Quadro Conoscitivo dello stato di 
consistenza attuale nel quale ci troviamo ad operare.
Oggigiorno, la struttura morfologica dei paesaggi 
industriali friulani risulta caratterizzata da un 
arcipelago di insediamenti dispersi [Fig. 2.02] (di cui 
il 78% costituiti da microimprese; il 19,4% da piccole 
imprese e il 2,6% da grandi imprese), dislocati per di più 
tra le province di Udine (46,4%) e Pordenone (26,6%), 
SXU� PDUFDQGR� XQD� VLJQL¿FDWLYD� SUHVHQ]D� DQFKH� QHOOH�
province di Trieste (17%) e Gorizia (10%) [Fig. 2.03] 
[dati Regione FVG, 2021].
4XHVWD� DUPDWXUD� LQVHGLDWLYD� ULÀHWWH� LO� PRGHOOR� GL�
organizzazione spaziale degli ambienti produttivi 
italiani, esito non intenzionale di una pluralità di azioni 
H� SURFHVVL� SLXWWRVWR� FKH� O¶H̆HWWR� GL� XQ� SURJHWWR� R� XQ�
disegno unitario [Fig. 2.04] [Marchigiani, 2012]: una 
costellazione di piccoli e medi insediamenti produttivi 
che occupano in maniera abbastanza omogenea la 
VXSHU¿FLH�UHJLRQDOH��%DVWL�SHQVDUH��GL�IDWWR��FKH�OR�VWRFN�
di capannoni industriali oggi presenti sul territorio 
regionale raggiunge le 21.151 unità immobiliari, delle 
TXDOL� ������� �������� FRVWLWXLWH� GD� RSL¿FL� �FDWHJRULD�
catastale D1) e 10.649 (50,3%) da fabbricati costruiti o 
adattati per esigenze industriali (categoria catastale D7) 
[dati Confratigianato Udine, 2021]. 
/¶DUWL¿FLDOLWj� GHO� SDHVDJJLR� IULXODQR� q�� SHUWDQWR��

QRWD� H�� LQ� XQ¶DFFH]LRQH� ODUJDPHQWH� GL̆XVD� LQ� WXWWR� LO�
Nord-Est italiano, villette e capannoni punteggiano 
indistintamente l’intero territorio regionale, dai 
WHVVXWL�DJULFROL�GLYLVL�GD�URJJH�H�¿ODUL�DOEHUDWL�DL�WHVVXWL�
residenziali sino a giungere alle informi periferie 
urbane. Il territorio, di fatto, ha da sempre costituito un 
elemento centrale nel processo di sviluppo economico, 
dal momento che le variabili storico-culturali e socio-
economiche giocano un ruolo estremamente importante 
[Garofoli, 1999].
In linea con le analisi riportate al capitolo precedente, 
osservando il territorio regionale del Friuli-Venezia 
*LXOLD� q� SRVVLELOH� LGHQWL¿FDUH� H� VRYUDSSRUUH� GLYHUVH�
JHRJUD¿H� H� PRUIRWLSL� FKH� FDUDWWHUL]]DQR� L� SDHVDJJL�
industriali. Questi rispondono, da un lato, agli esiti 
di sviluppi storici e politici di governo del territorio; 
dall’altro a processi di urbanizzazioni locali e puntuali 
che hanno condotto alla formazione di aree industriali 
collocate per di più in forma strategica lungo le principali 
vie di comunicazione e connessione interregionali e 
transfrontaliere e perciò determinate più da fattori 
normativi e politici che naturali [Valussi, 1965].  
Volendo ricostruire la forma del territorio regionale a 
partire dai suoi sviluppi industriali ed economici [Fig. 
����@��q�SRVVLELOH�D̆HUPDUH�FRPH�DQWHULRUPHQWH�DO������
l’assetto distributivo industriale era limitato solamente 
a impianti produttivi nelle zone dei centri urbani di 
Trieste, Monfalcone, Gorizia, Udine e Pordenone. Le 
prime importanti presenze industriali nella regione 
furono, infatti, il Porto Vecchio e i cantieri navali 
di Trieste [Frangipane, Santi; 2018]. Di particolari 
DJHYROD]LRQL�¿VFDOL�H�GRJDQDOL�KDQQR�JRGXWR�OH�SURYLQFH�
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Figura 2.02 // 0DSSDWXUD� GHJOL� VWDELOLPHQWL� LQGXVWULDOL� SUHVHQWL� VXO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH�� /R� VWRFN� FDWDVWDOH� GL�
FDSDQQRQL�DPPRQWD�D��������XQLWj�LPPRELOLDUL��GHOOH�TXDOL��������FRVWLWXLWH�GD�RSL¿FL���������H��������GD�IDEEULFDWL�
costruiti o adattati per esigenze industriali (50,3%). Fonte dati: Confartigianato Udine; Regione FVG.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 2.03 // Mappatura dei capannoni industriali suddivisi per provincia.
)RQWH�GDWL��(ODERUD]LRQL�8̇FLR�6WXGL�&RQIDUWLJLDQDWR�,PSUHVH�8GLQH�VX�GDWL�20,�$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 2.04 // Mappatura degli stabilimenti industriali presenti sul territorio regionale, divisi per categoria 
XUEDQLVWLFD��/
RUJDQL]]D]LRQH�VSD]LDOH�GHJOL�DPELHQWL�SURGXWWLYL�ULÀHWWH�XQD�SOXUDOLWj�GL�D]LRQL�ULVSRQGHQWL�D�ORJLFKH�
VSD]LDOL�GLYHUVL¿FDWH�>�@��)RQWH�GDWL��5HJLRQH�)9*�������
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 2.05 // 0DSSDWXUD�GHOO
HYROX]LRQH�GHOOD�TXDQWLWj�GL�VWDELOLPHQWL�LQGXVWULDOL�SUHVHQWL�VXOOD�VXSHU¿FLH�UHJLRQDOH��
Da sinistra verso destra: 1950, 1970, 1980, 2000. 
Fonte dati: MOLAND FVG. Elaborazione dati: QGis (A. Pecile)
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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giuliane in quanto furono il perno della politica 
mercantilistica austriaca e, per questo, da sempre le più 
sviluppate. 
Successivamente, la maggior area industriale con 
caratteri artigianali al principio fu Maniago, centro 
pedemontano del Friuli occidentale, sin dal 1400 
caratterizzata dalla presenza dell’artigianato fabbrile e 
FKH��D�SDUWLUH�GDO�������VL�q�VSHFLDOL]]DWD�QHOOD�SURGX]LRQH�
di coltelli e di piccoli oggetti metallici. A seguito dei 
processi di commercializzazione a scala internazionale 
di tali prodotti, la primordiale vocazione artigianale 
subì una dilatazione che condusse alla formazione di un 
Consorzio per lo sviluppo della produzione coltellinaia. 
$FFDQWR� DOO¶DUHD� GL� 0DQLDJR�� q� XWLOH� ULFRUGDUH�� LQ�
questa fase, anche la zona di Manzano che, assieme ai 
vicini comuni di San Giovanni al Natisone e di Corno 
di Rosazzo, costituisce la ‘Zona della sedia’, anch’essa 
nata dapprima su base artigianale e, in seguito, 
trasformatasi a livello industriale [rif.to Carotaggio 02 
// Esplorazioni. Il caso studio di Manzano] [Conti et 
Al.; 2021]. 
Soltanto nel primo dopoguerra lo sviluppo produttivo 
incominciò a interessare le aree esterne; in questi 
anni, infatti, cambiarono i processi di lavorazione, 
produzione e trasformazione dei materiali e delle 
materie prime industrializzando molteplici attività 
dapprima artigianali, senza dimenticare il fatto che 
l’evento bellico determinò la distruzione di numerosi 
impianti industriali esistenti e la loro conseguente 
ricostruzione [Conti et Al.; LELG�]. 
Nel ventennio che va dagli anni Cinquanta agli anni 
Settanta del secolo scorso, l’ottica di "una industria per 

ogni campanile", infatti, determinò una dispersione di 
DJJORPHUDWL�LQGXVWULDOL�FKH�LQWHUHVVz�O¶LQWHUD�VXSHU¿FLH�
regionale, colonizzando anche le aree che dapprima 
non orbitavano attorno alle principali conurbazioni 
industriali. Tale tendenza localizzativa trova risposta, da 
un lato, nelle dinamiche del decentramento produttivo 
e dall’altro nei processi di trasformazione e sviluppo 
della piccola e media impresa delle aree periferiche 
DWWUDYHUVR� LO� UD̆RU]DPHQWR� GHOOD� UHWH� DUWLJLDQDOH�� &Lz�
sarebbe stato notevolmente accentuato dalla presenza 
nelle periferie di innumerevoli masse di manodopera, 
nonché di ex case coloniche (limitando così la richiesta 
GL� QXRYL� VWRFN� DELWDWLYL��� VLPEROR� GHOOD� IRU]D� ODYRUR�
GHOO¶DJULFROWXUD� FKH�� ¿QR� D� WXWWL� JOL� DQQL� &LQTXDQWD� H�
Sessanta, fu il motore trainante dell’economia friulana 
[Tonutti, 1978]. È opportuno, inoltre, ricordare come 
la tecnologia dell’energia elettrica, che sostituisce 
l’impiego del vapore come forza motrice, contribuì ad 
accrescere il fenomeno del decentramento produttivo, 
in quanto non si rendeva più necessario riunire tutti i 
macchinari relativi a un certo ciclo o a un certo volume 
GL� SURGX]LRQH� LQ� XQD� VROD� IDEEULFD� >%DJQDVFR�� ����@��
Ristrutturazione e deindustrializzazione, dunque, 
avanzarono in sincrono, cominciando a ridisegnare 
il paesaggio friulano. Queste tendenze raggiunsero 
la loro massima espansione tra gli anni Sessanta e 
Settanta del secolo scorso, sfociando in una sorta di 
dilatazione del sistema policentrico determinante una 
GLVWULEX]LRQH� HWHURJHQHD� H� LQGL̆HUHQ]LDWD� GL� UHDOWj�
produttive di piccole e medie dimensioni [PURG, 
Piano Urbanistico Regionale Generale, 1978]. Uno 
³VSULQNOLQJ´�LQVHGLDWLYR�ULFRQGXFLELOH�DOOD�³7HU]D�,WDOLD´�
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che ha visto lo sviluppo di notevoli eccellenze produttive 
specialmente nel Nord-Est italiano, vivendo il passaggio 
da una economia prevalentemente agricola a una società 
industriale generatrice di radicali trasformazioni nel 
SDHVDJJLR� >%RYH� et Al.; 2021]. Il superamento delle 
economie di scala determinò, come evidenziato nel 
capitolo precedente, l’organizzazione della produzione 
in aree-sistema, i distretti industriali  [focus 01]: 
FRQFHQWUD]LRQL� JHRJUD¿FKH� GL� DWWLYLWj� LQFHQWUDWH� VXOOD�
presenza della piccola e media impresa, nonché sulla 
specializzazione produttiva dei sistemi territoriali. 
Inoltre, durante gli anni Sessanta del Secolo scorso,  
YHQQHUR� HODERUDWL� HG� HPDQDWL� VSHFL¿FL� SURYYHGLPHQWL�
che portarono alla formazione sul territorio regionale di 
VSHFL¿FKH�aree consortili [focus 02] [3]. Quest'ultime 
si proponevano quali insediamenti motrici di carattere 
SXEEOLFR� LQ� JUDGR� GL� R̆ULUH� DUHH� DWWUH]]DWH� FRQ�
infrastrutture e servizi a supporto della piccola e media 
impresa. Anche se non venivano direttamente trasferite 
alle Regioni le competenze riguardanti la produzione 
industriale, il potenziamento della rete infrastrutturale 
FRQ�OD�FRQVHJXHQWH�LQGLYLGXD]LRQH�GL�DPELWL�GH¿QLWL�SHU�
la formazione di aree industriali attrezzate facilitava il 
FRQWUROOR� GHJOL� H̆HWWL� GL� TXHVW
XOWLPH� VXOO
DPELHQWH� H�
permetteva un loro corretto inserimento all'interno del 
sistema territoriale generale delle destinazioni d'uso per 
XQD�RWWLPDOH�JHVWLRQH�GHOOH�ULVRUVH�¿VLFKH�D�GLVSRVL]LRQH�
[Conticelli, Tondelli; 2009].
Nel 1965 [Fig. 2.06], l'armatura dei paesaggi industriali 
regionali risulta costituita da aree primarie, orbitanti 
attorno alle principali arterie di comunicazione e ai 
centri urbani primari e da aree secondarie, disseminate 

GD�1RUG�D�6XG�H�GD�(VW�D�2YHVW�OXQJR�WXWWD�OD�VXSHU¿FLH�
UHJLRQDOH�� 6L� LGHQWL¿FDQR�� QHO� GHWWDJOLR�� L� FHQWUL�
produttivi di [rif.to Fig. 2.06]: 1) Monfalcone, 2) Muggia, 
3) Pordenone, 4) Porcia, 5) Cordenons, 6) Sacile, 7) 
%UXJQHUD�� ��� 7RUYLVFRVD�� ��� 0DQ]DQR�� ���� &RGURLSR��
11) Tolmezzo, 12) Tarvisio, 13) Maniago, 14) Tarcento, 
15) Gemona, 16) San Daniele, 17) Cividale, 18) Zaule, 
19) Aussa-Corno, 20) Osoppo-Rivoli, 21) Ponte Rosso, 
22) Villa Santina, 23) Amaro, 24) Moggio Udinese, 25) 
Venzone, 26) Tavagnacco, 27) Cormons, 28) Savogna 
d'Isonzo, 29) Latisana. 
Si evince, dunque, come l’iniziale dispersione dei 
singoli capannoni lungo le strade principali o nei 
territori agricoli subì via via una contrazione, andando 
incontro a una progressiva concentrazione degli 
HGL¿FL� GHVWLQDWL� DOOD� SURGX]LRQH� LQ� DOFXQL� IUDPPHQWL�
GL� WHUULWRULR� FKLDUDPHQWH� GH¿QLWL� �QDVFH� LO� FRQFHWWR� GL�
area/zona industriale). Si tratta di placche, porzioni 
di tessuto relativamente omogenei al loro interno, ma 
staccati e separati dall’intorno per mezzo di spazi non 
HGL¿FDWL��EUDQL�GL� FDPSDJQD�R� WHVVXWL� UHVLGHQ]LDOL�� FKH�
presentano per di più forme irregolari e che per questo 
stabiliscono relazioni diverse con l’intorno [Munarin, 
Tosi; 2001]. Essi, di fatto, assumono le sembianze di 
cordoni commerciali che si dipanano lungo le principali 
arterie di comunicazione [4]; di cittadelle compatte 
VHJUHJDWH�H�QDVFRVWH�DOO¶HVSHULHQ]D�XUEDQD�R�� LQ¿QH��GL�
insediamenti dispersi [5] nei quali la modalità principale 
GL�RFFXSD]LRQH�GHO�VXROR�q�GH¿QLWD�GDOOD�PROWLSOLFD]LRQH�
GL� DJJORPHUDWL� SHU� GL� SL�� PRGXODUL�� LQGL̆HUHQ]LDWL� GD�
]RQD�D� ]RQD�� FKH� FRQWULEXLVFRQR�D�R̆XVFDUH� OD�PDSSD�
GHO�SDHVDJJLR�IDWWD�SHU�VSHFL¿FLWj�H�YRFD]LRQL�FKH�SULPD�
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Figura 2.06 // Mappatura degli stabilimenti industriali rilevabili in Friuli Venezia Giulia nel 1965.  
Fonte dati: Valussi, G. [1965]. Le aree industriali del Friuli Venezia Giulia. Como: Noseda.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH�
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Figura 2.07 // 0DSSDWXUD�GL�FRQIURQWR�GHJOL�VWDELOLPHQWL�LQGXVWULDOL�SUHVHQWL�VXOOD�VXSHU¿FLH�UHJLRQDOH�WUD�LO������
(giallo e arancione) ed oggi (bianco).
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH�
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Figura 2.08 // Capannone industriale dismesso, in 
vendita, sito a Remanzacco (UD).
Foto: M. Del Torre

ne risultava. 
Tale sistema ha generato il moltiplicarsi di relazioni 
in forma reticolare e capillare lungo tutto il territorio 
regionale. Ecco, dunque, che l’area industriale diventa 
un paesaggio disperso, un pulviscolo di placche 
produttive disseminate sul territorio dove mancano le 
UHOD]LRQL�WUD�QDWXUD��RJJHWWL�H�SUDWLFKH�GL�SLDQL¿FD]LRQH��
costruendo ovunque paesaggi generici ed equivalenti 
ed omologando e riducendo la grammatica con la quale 
si scrive il paesaggio industriale [Terracino, 2013]. 
La sovrapposizione critica tra industria e territorio 
rappresenta, dunque, il segno ancora visibile di una 
interazione mai risolta tra produzione e città. L’impronta 
GHOOD� JUDQGH� LQGXVWULDOL]]D]LRQH�� GL� IDWWR�� q� XQ� ODVFLWR�
indelebile, visibile negli squilibri di alcune localizzazioni 
industriali, nelle dimensioni e nella frammentazione di 
tali apparati, nonché nelle conseguenze e negli impatti 
che queste presenze hanno determinato negli ambienti 
naturali e agricoli e nei contesti insediativi contermini 
[Russo, 2011].
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Focus 01 . 
I Distretti Industriali

,� 'LVWUHWWL� LQGXVWULDOL� VRQR� LGHQWL¿FDWL� FRPH� GHL�
FOXVWHU�GL�LPSUHVH�FRQWLJXL�WHUULWRULDOPHQWH�H�ḊQL�
dal punto di vista produttivo, la cui struttura si regge 

sull'equilibrio tra concorrenza e collaborazione delle 

imprese che lo compongono [Regione Friuli Venezia 

Giulia, 2009]. Realtà tipica soprattutto delle regioni 

italiane settentrionali e centrali lungo l'Adriatico 

[Conticelli, Tondelli; 2009], i distretti industriali 

sottendono a una rete di piccole e medie imprese 
per lo più a conduzione familiare, ubicata in aree 

caratterizzate da stabilità sociale ed elevati livelli di 

imprenditorialità.

Per quanto concerne il caso di studio del Friuli-

Venezia Giulia, la L.R. 4 marzo 2005 n. 4 (che 

PRGL¿FD� OD� SUHFHGHQWH� /�5�� ��� QRYHPEUH� ������
Q�� ���� GH¿QLVFH� L� GLVWUHWWL� TXDOL� �sistema locale 
formato da imprese variamente specializzate, 
sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane 
che industriali o che comunque partecipano alla 
PHGHVLPD� ¿OLHUD� SURGXWWLYD� R� D� ¿OLHUH� FROOHJDWH��
nonché dagli attori istituzionali che svolgono 
un'attività rilevante all'interno del contesto locale". 

Per il riconoscimento dei distretti industriali, le 

VSHFL¿FKH� QRUPH� GL� VHWWRUH� SUHYHGRQR� FKH� QHL�
WHUULWRUL�FDQGLGDWL�VLDQR�YHUL¿FDWH�GH¿QLWH�FRQGL]LRQL�
strutturali, quali, l'indice di densità territoriale e 

l'indice di specializzazione produttiva. Un ulteriore 

importante discrimen verrà poi introdotto dalla 

L.R. 22/2002, il cui regolamento stabilisce una 

GL̆HUHQ]LD]LRQH� WUD� L� GLVWUHWWL� LQGXVWULDOL� H� TXHOOL�
artigianali. Quest'ultimi non devono sovrapporsi 

ai primi e devono essere territorialmente continui 

(criterio non richiesto per i distretti industriali) 

[Regione Friuli Venezia Giulia, 2009].

$WWXDOPHQWH�� VXOOD� VXSHU¿FLH� UHJLRQDOH� LQVLVWRQR� L�
seguenti distretti industriali [Fig. 2.09]:

– Distretto della Sedia [riconosciuto ai sensi 

della L.R. 27/1999]

(Comuni di: Aiello del Friuli / Buttrio / Chiopris-Viscone / 

Manzano / Moimacco / Pavia di Udine / Premariacco / San 

Giovanni al Natisone / San Vito al Torre / Trivignano Udinese)

– Distretto del Mobile [riconosciuto ai sensi della 

L.R. 27/1999]

(Comuni di: Azzano Decimo / Brugnera / Budoia / Caneva / 

Chions / Fontanafredda / Pasiano di Pordenone / Polcenigo / 

Prata di Pordenone / Pravisdomini / Sacile);

– Distretto dell'Agro-alimentare [riconosciuto 

ai sensi della L.R. 27/1999]

(Comuni di: San Daniele del Friuli / Coseano / Dignano / 

Forgaria del Friuli / Fagagna / Ragogna / Rive D'Arcano);

– Distretto del Coltello [riconosciuto ai sensi 

della L.R. 27/1999]

�&RPXQL� GL�� $UED� �� &DYDVVR� 1XRYR� �� )DQQD� �� 0DQLDJR� ��

Meduno / Montereale Valcellina / Sequals / Vajont / Vivaro);

– Distretto Artigianale della Pietra piasentina 

[riconosciuto ai sensi della L.R. 22/2002]
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(Comuni di: Faedis / San Leonardo / San Pietro al Natisone / 

Torreano);

– 'LVWUHWWR�GHO�&D̆q�[riconosciuto ai sensi della 

L.R. 4/2005]

(Comuni di: Monrupino / Muggia / San Dorligo della Valle / 

Sgonico / Trieste);

– Distretto delle Tecnologie Digitali Ditedi 
[riconosciuto ai sensi della L.R. 4/2005]

(Comuni di: Reana del Rojale / Tavagnacco / Udine);

– Distretto della Componentistica e della 
Termoelettromeccanica [riconosciuto ai sensi 

della L.R. 4/2005]

(Comuni di: Aviano / Azzano Decimo / Bertiolo / Budoia / 

Casarsa della Delizia / Castions di Strada / Chions / Codroipo 

/ Cordenons / Fiume Veneto / Fontanafredda / Palazzolo dello 

Stella / Pocenia / Polcenigo / Porcia / Pordenone / Rivignano 

/ Roveredo in Piano / San Quirino / San Vito al Tagliamento / 

Sedegliano / Talmassons / Teor / Varmo / Zoppola).

Oggigiorno, le recenti crisi economiche che si sono 

susseguite a partire dagli anni Duemila hanno messo 

notevolmente in crisi il modello distrettuale friulano. 

Le discontinuità organizzative, tecnologiche e di 

contesto che ne risultano hanno, di fatto, provocato 

una trasformazione dei sistemi locali di sviluppo, i 

quali non sembrano più trovare corrispondenza nel 

PRGHOOR�GHOOD�¿OLHUD�GL̆XVD�GL�30,�>&DUERQL������@��
In una regione fortemente manifatturiera e con un 

sistema produttivo strutturato secondo il modello 

GLVWUHWWXDOH� WUDGL]LRQDOH� TXDOH� q� LO� )ULXOL�9HQH]LD�

*LXOLD�� TXHVWR� SURFHVVR� q� VWDWR� PROWR� VHQWLWR�� ,�
distretti di prima costruzione (specialmente quelli 

GHOOD� VHGLD� H� GHO�PRELOH�� KDQQR� GRYXWR� D̆URQWDUH�
periodi di recessione dovuti a diversi fattori di 

natura economica e produttiva, quali ad esempio 

i processi di delocalizzazione delle imprese o la 

globalizzazione. Ciò ha determinato, oltre, a delle 

notevoli ricadute economiche, anche tendenze 

negative per quanto concerne la concentrazione 

GHPRJUD¿FD�H� OH�SUDWLFKH�GL�XVR�H�RFFXSD]LRQH�GHO�
suolo [rif.to Carotaggio 02 // Esplorazioni. Il caso 
studio di Manzano]. Le trasformazioni economiche, 

infatti, interessano anche l'organizzazione dello 

spazio e la conformazione urbana di queste aree e, 

per tali ragioni, il rilancio del sistema produttivo 

richiede necessariamente anche una ri-articolazione 

del territorio [Carboni, LELG�]. Sebbene il sistema 

distrettuale, da un punto di vista amministrativo 

e di mappa mentale, sia riconducibile alla scala 

sovracomunale, le reti relazionali e funzionali 

che si presentano al suo interno sono a tutti gli 

H̆HWWL� DVVLPLODELOL� D� TXHOOL� GL� XQ� FODVVLFR� FRQWHVWR�
urbano; ragion per cui i sistemi produttivi locali 

dovrebbero essere riletti in una chiave di distretti-

città [Torbianelli, 2012]. Come ricorda Torbianelli 

[LELG�], il problema principale al quale devono far 

fronte oggi i Distretti Industriali nel loro processo 

GL� PHWDPRUIRVL� q� SURSULR� TXHOOR� FRUUHODWR� DOOD�
mancanza di una entità amministrativa cui segue 

un'inadeguatezza rispetto alle dinamiche e logiche 
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Figura 2.09 // Mappatura dei distretti industriali riconosciuti nella regione Friuli Venezia Giulia.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH�



90

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 2 | I PAESAGGI INDUSTRIALI FRIULANI //

territoriali contemporanee. 
La visione prospettica delle pratiche di governo 
del territorio dovrebbe, pertanto, puntare verso lo 
spazio di queste nuove "città-distretto".

Focus 02 . 
I Consorzi di sviluppo economico locale

L'art. 36 della Legge 317/1991 – Interventi per 
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese 
±� GH¿QLVFH� L� &RQVRU]L� TXDOL� Enti pubblici ed 
HFRQRPLFL�D�GLPHQVLRQH�WHUULWRULDOH�GH¿QLWD��
la cui competenza legislativa ricade alle 
Regioni.
In Friuli-Venezia Giulia, le L.R. 20 febbraio 
2015, n. 3 – RilancimpresaFVG – Riforma delle 
politiche industriali – introduce un riordino dei 
consorzi industriali (già regolati dalla L.R. 3/1999 
– Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), 
GH¿QHQGR� DOO
DUW�� ��� �H� VXFFHVVLYH� PRGL¿FKH�
come da art. 64 della L.R. 3/2021, Disposizioni 
per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo 
VRVWHQLELOH� YHUVR� XQD� QXRYD� HFRQRPLD� GHO� )ULXOL�
Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) i Consorzi di 
sviluppo economico locale come segue:

1. I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti 
LQ� IRUPD� GL� HQWL� SXEEOLFL� HFRQRPLFL�� RSHUDQR� VXO�
territorio per l'attuazione delle politiche industriali 
della Regione e assicurano i servizi per favorire 
l'attrattività e l'insediamento delle imprese 
QHOO
DPELWR�GHJOL�DJJORPHUDWL�LQGXVWULDOL�

1bis. I consorzi esercitano la loro attività, 
limitatamente alla realizzazione, manutenzione 
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H�JHVWLRQH�GHOOH� RSHUH�GL� XUEDQL]]D]LRQH�SULPDULD�
e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e 
D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio 
VWUXPHQWR� XUEDQLVWLFR�� VXOOD� EDVH� GL� VSHFL¿FKH�
intese da svilupparsi con il Comune interessato.

1ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli 
generatori delle condizioni necessarie per il 
UD̆RU]DPHQWR�FRPSHWLWLYR�GHOOH�LPSUHVH�ORFDOL�H�SHU�
l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale 
di sviluppo.

La riorganizzazione del sistema consortile regionale 
ha visto una riduzione del numero dei consorzi 
attivi sul territorio, che sono passati da 10 a 6 e, nel 
dettaglio [Fig. 2.10]:
- Consorzio di Sviluppo Economico della 
Venezia Giulia (COSEVEG)
(Z.I. Lisert, Schiavetti Brancolo, Ronchi dei Legionari, Gorizia)

- Consorzio di sviluppo economico locale 
dell’Area Giuliana (COSELAG)
(Z.I. Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle – Dolina)

- Consorzio per il nucleo di industrializzazione 
della provincia di Pordenone (NIP) 
(Z.I. Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinedo, Erto e 

Casso)

- Consorzio di sviluppo economico locale del 
Ponte Rosso-Tagliamento (ZIPRT)
�=�,��3RQWH�5RVVR��1RUG�VSLOLPEHUJR��=�$��H[�(ULGDQLD��7DELQD�±�

Valvasone Arzene, Cordovado)

- Consorzio di sviluppo economico del Friuli  
(COSEF)
(Z.I. Udinese, Alto Friuli, Aussa Corno, Cividale)

- Consorzio di Sviluppo Economico Locale di 
Tolmezzo (COSILT)
(Z.I. Tolmezzo, Villa Santina, Amaro)

Con l'emanazione della Legge Regionale 22 febbraio 
2021, n. 3, al Capo X, art. 62 (Valorizzazione dei 
consorzi) si riporta che:

1. $O� ¿QH� GL� FUHDUH� OH� FRQGL]LRQL� QHFHVVDULH� SHU� LO�
UD̆RU]DPHQWR� FRPSHWLWLYR� GHOOH� LPSUHVH� H� SHU�
l'insediamento di nuove attività produttive ad 
alto potenziale di sviluppo, la Regione valorizza lo 
strumento degli incentivi agli insediamenti, nonché 
le attività dei Consorzi di sviluppo economico locale 
quale modello organizzativo di eccellenza per la 
gestione del territorio di competenza, agevolando 
l'introduzione di funzionali sistemi di gestione e di 
governo degli agglomerati industriali.

,QROWUH��DO�FRPPD��ELV�VL�D̆HUPD�FKH�

I consorzi possono provvedere all'erogazione di 
servizi ad alto valore aggiunto, quali: 
a) promozione di progetti di innovazione 
industriale, di concerto con il territorio, favorendo 
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Figura 2.10 // Mappatura dei Consorzi di sviluppo economico locale riconosciuti nella regione Friuli 
Venezia Giulia (2023). (ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH�
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l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e 
VFLHQWL¿FKH��
E�� VYLOXSSR� GL� VLQHUJLH� SHU� OD� FUHD]LRQH� GL�
infrastrutturazioni di seconda generazione, 
RULHQWDWH�DOO
RWWLPL]]D]LRQH�GHOO
LPSDWWR�DPELHQWDOH�
nei processi produttivi; 
c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio 
per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo 
sviluppo delle imprese locali.

Per quanto concerne i compiti e le funzioni 
attribuite ai Consorzi, all'art. 66 della L.R. 3/2021 
�FKH�PRGL¿FD�O
DUW�����GHOOD�/�5����������VL�D̆HUPD�
che essi:
a) provvedono alle opere di urbanizzazione 
primaria, alla costruzione di infrastrutture 
industriali e artigianali e garantiscono in particolare 
l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività 
di impresa;
b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione 
secondaria; 
b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree 
funzionali all'insediamento delle attività produttive;
b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare 
al servizio delle imprese; 
b quinquies) provvedono alla realizzazione, 
manutenzione e ampliamento delle infrastrutture 
ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale

I Consorzi, ai sensi dell'art. 80 della L.R. 3/2015 
(e s.m.i. come da L.R. 3/2021), devono redigere il 
Piano industriale��¿QDOL]]DWR�D�VWLPRODUH�OD�FUHVFLWD�
competitiva, a promuovere strategie di alleanze, 
ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse 
¿QDQ]LDULH�� GHOLQHDQGR� LQ� WHUPLQL� TXDOLWDWLYL� H�
quantitativi le linee strategiche di sviluppo del 
Consorzio.
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2.2 Contaminazioni. L’immaginario estetic0 dei 
paesaggi industriali friulani //

Il susseguirsi di fasi di sviluppo e di crisi narrati al 
paragrafo precedente ha inevitabilmente mutato 
la forma del territorio e, conseguentemente, la 
mappa visiva che si genera sull’intorno costruito e 
non. Il continuo riorganizzarsi delle diverse attività, 
dismissioni, riusi, e abbandoni sono, infatti, continua 
causa e rappresentazione di una nuova immagine di 
territorio. 
Fotografando il Friuli-Venezia Giulia, ci ritroviamo 
D� GLDORJDUH� FRQ� GLYHUVH� µLFRQRJUD¿H¶� LQGXVWULDOL� FKH�
FDUDWWHUL]]DQR� OD� VXSHU¿FLH� WHUULWRULDOH� UHJLRQDOH��
4XHVWH�VRQR�GH¿QLWH��GD�XQ�ODWR��GDOO¶HYROX]LRQH�H�GDOOH�
innovazioni degli strumenti del lavoro e, dall’altro, 
GDOOD� QDWXUD� GHJOL� HGL¿FL� DOO¶LQWHUQR� GHL� TXDOL� WXWWR�
FLz� q� DFFDGXWR�� 'DOOH� FDVFLQH� DJULFROH� DOOH� ERWWHJKH�
DUWLJLDQH� ¿QR� DL� FDSDQQRQL� FRVu� FRPH� OL� YHGLDPR�
RJJL�� LO� SDHVDJJLR� LQGXVWULDOH� q� VWDWR� FDUDWWHUL]]DWR� GD�
WLSRORJLH� HGLOL]LH� GLYHUVL¿FDWH� VRWWR� LO� SXQWR� GL� YLVWD�
costruttivo, morfologico, dimensionale e localizzativo 
H�� FRQVHJXHQWHPHQWH�� GLYHUVR� q� LO� UDSSRUWR� FKH� TXHVWL�
hanno instaurato (e tutt’ora instaurano) con il territorio 
FRQWHUPLQH��/H�FRQ¿JXUD]LRQL�FKH�FRQQRWDQR�JOL�HGL¿FL�
industriali hanno subito forti variazioni nel tempo, 
le quali interessano non solo l’uso dei materiali per la 
loro realizzazione ma anche le proporzioni, le altezze, 
le tipologie di copertura e, non da ultimo, il dialogo 
instaurato con le preesistenze che li circondano o con il 
paesaggio [Covre, 2016]. 

Le tracce dello sviluppo economico e industriale del 
territorio del Friuli-Venezia Giulia si possono leggere 
QHJOL�HGL¿FL�SURWR�LQGXVWULDOL�TXDOL�PXOLQL�H�EDWWLIHUUR��
nei successivi stabilimenti tessili e metallurgici con i 
UHODWLYL�YLOODJJL�RSHUDL��PD�DQFKH��LQ¿QH��QHL�FRPSOHVVL�
industriali di un passato più recente e moderno 
[Frangipane, Santi; 2018]. Da un lato, di fatto, ritroviamo 
frammenti di archeologie industriali che, nonostante la 
loro inattività, continuano ad essere portatori di cultura, 
sia locale che del lavoro, di una precisa epoca storica; 
HGL¿FL� GLVPHVVL� FKH� KDQQR� GH¿QLWR� O¶LGHQWLWj� GL� XQ�
luogo, che, non di rado, viene ancora tutt’oggi ricordato 
e connaturato grazie alla loro presenza. Si tratta di 
impianti produttivi sorti nelle aree funzionalmente più 
strategiche per sfruttare l’energia dei corsi d’acqua e 
favorire un facile reperimento delle materie prime. Le 
determinanti delle scelte ubicazionali erano, dunque, 
la vicinanza alle fonti di approvigionamento delle 
materie prime (con conseguente riduzione dei costi 
di trasporto) e la presenza di manodopoera a basso 
costo. Tali architetture, purtuttavia, determinano 
una profonda cesura nel tessuto insediativo e nel 
paesaggio, contaminandolo con strutture inusuali, con 
‘cattedrali’ del lavoro dalle proporzioni standardizzate, 
composte da ciminiere e torri e senza riferimenti alle 
tipologie architettoniche proprie delle diverse realtà 
territoriali. Un paesaggio, dunque, che circoscriveva 
materia, luogo del lavoro e luogo della residenza in un 
quadro determinato e riconoscibile, ma entro il quale 
si stagliavano luoghi ‘sacri’ della produzione, suddivisi 
in navate, incorniciati da vetrate e dalle altezze notevoli 
per esercitare la propria importanza sull’intorno 
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antropizzato e naturale. Un’architettura, di fatto, che 
doveva rappresentare un riferimento territoriale non 
VROR� JHRJUD¿FR�� PD� DQFKH� VRFLDOH� H� FXOWXUDOH� >&RYUH��
2016].
4XHVWR� SDWULPRQLR� VL� q� SRL� SURJUHVVLYDPHQWH�
svuotato, spostandosi nel suburbio e nella ‘campagna 
industrializzata’, ma portando, all’inizio, ancora con 
sé quella cultura architettonica industriale che l’aveva 
SUHFHGHQWHPHQWH� FRQWUDGGLVWLQWR�� /D� GL̆XVLRQH� GHL�
sistemi di produzione di massa rese inadeguata la 
fabbrica così come era stata sino ad allora percepita. La 
necessità di spazio, di vicinanza alle principali arterie 
GL�FRPXQLFD]LRQH�H�GL�VSHFL¿FKH�H�GH¿QLWH�GLVSRQLELOLWj�
GL�VHUYL]L�KD�VYLQFRODWR�O
LQQHVWR�GHJOL�HGL¿FL�SURGXWWLYL�
dalla prossimità con fonti energetiche o insediamenti 
urbani [Ferrari, 2017].
A cavallo tra la prima e la seconda metà del secolo scorso, 
LQIDWWL��LQL]LDURQR�D�¿RULUH�GHOOH�DUFKLWHWWXUH�LQGXVWULDOL�
che miravano a rappresentare l’identità di una azienda; 
HGL¿FL� OD� FXL� FRQQRWD]LRQH� IRUPDOH� HG� HVWHWLFD� GRYHYD�
GH¿QLUQH�JOL�XVL��OH�GHVWLQD]LRQL�SURGXWWLYH�H�OH�IXQ]LRQL�
Inoltre, in questa epoca storica si passa dal concetto 
di ‘fabbrica’ nella sua accezione più palladiana a 
quella di ‘luogo del lavoro’ e di ‘vetrina’ [Fig. 2.11]. 
La separazione delle funzioni, di fatto, comportò un 
FDPELDPHQWR�DQFKH�QHOOD�GLVSRVL]LRQH�¿VLFD�GHJOL�VSD]L��
GL̆HUHQ]LDQGR�L�UHSDUWL�GHOOD�SURGX]LRQH�GDJOL�VSD]L�GL�
direzione e controllo, concorrendo, così, a trasmettere 
un senso di solidità e rispettabilità all'azienda. Nel 
FRUVR�GHO�1RYHFHQWR��GL� IDWWR�� OD� IDEEULFD�GH¿QLYD�XQD�
serie di enclaves nel tessuto urbano saldamente legate 
al territorio sul quale si insediavano [Setti, 2018]. 

Figura 2.11 // Evoluzione del design e dell'uso 
dell'artefatto industriale (la fabbrica).
)RQWH�� +DNXWD�� 7��� %HQ�-RVHSK�� (�� >����@�� New 
,QGXVWULDO�8UEDQLVP��1HZ�<RUN��Taylor & Francis.

La fabbrica come luogo di produzione

/D�IDEEULFD�FRPH�LFRQD��YHWULQD

La fabbrica come ecosistema

uso singolo
produzione

uso misto
produzione e uffici

uso misto
produzione, uffici, 
servizi e spazi verdi
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Il patrimonio industriale del secondo Novecento 
GHOOD� UHJLRQH� )ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD� q� FDUDWWHUL]]DWR� GD�
importanti opere quali quelle di Pietro Zanini (fabbrica 
IFAP a Palmanova, 1963), di Gino Valle (stabilimenti 
di Zanussi a Porcia, 1959-1969 [Fig. 2.12]; stabilimento 
)DQWRQL� D� 2VRSSR�� FRPSOHWDWR� QHO� ������ WLSRJUD¿D�
&KLHVD�D�8GLQH��������HFF���H�$QJHOR�0DQJLDURWWL��ẊFL�
H� VWDELOLPHQWR� 6QDLGHUR� D� 0DMDQR�� ������� (GL¿FL��
quest’ultimi, ancorati al territorio e che conferivano 
identità, allo stesso tempo, tanto all’azienda quanto al 
luogo nel quale si innestavano grazie alla loro intrinseca 
IRU]D�LFRQRJUD¿FD��/D�VSHFL¿FLWj�DUFKLWHWWRQLFD�H�UHWRULFD�
di tali manufatti, purtuttavia, svanisce trasformando il 
concetto di fabbrica e la sua identità in un non-luogo. 
$OO¶RSSRVL]LRQH� JHVWDOWLFD� ¿JXUD�VIRQGR� GL� TXHVWH�

Figura 2.12 // Industrie Zanussi a Porcia (PN).
Gino Valle, 1957-1961. 
Fonte: MIBAC, 2018.

architetture del Novecento [Cipriani, 2012] che, oltre 
ad essere segni distintivi, landmarks del paesaggio, 
rappresentavano e trasmettevano anche i riferimenti 
culturali dell’immaginario collettivo, si contrappongono 
le non-architetture delle strutture industriali degli 
ultimi anni, segnando il passaggio dalla ‘facciata in stile’ 
DOOD� µVFDWROD¶� FKH� LGHQWL¿FD� L� FDSDQQRQL� LQGXVWULDOL� FKH�
FRVWHOODQR�RJJL�OD�VXSHU¿FLH�UHJLRQDOH�>&RYUH������@��SHU�
di più contaminazioni ‘asettiche’ del paesaggio.
Questi, negli ultimi decenni, rappresentano uno dei 
GLVSRVLWLYL� FKH� SL�� KDQQR� FRQWULEXLWR� D� PRGL¿FDUH� L�
caratteri del paesaggio che, dalla dimensione della 
domesticità delle prime realizzazioni all’utilizzo della 
prefabbricazione generalizzata, hanno generato una 
progressiva omologazione dei paesaggi friulani (e 
in generale di tutto il lombardo veneto) nel segno 
della produzione [D'Annutiis, 2015]. Nel panorama 
contemporaneo, lo spazio e l’immagine dell’industria 
sono cambiati e, di fatto, il ricco vocabolario di nomi 
XWLOL]]DWL� SHU� LGHQWL¿FDUH� L� PDQXIDWWL� LQGXVWULDOL� GHO�
VHFROR�VFRUVR�q�VWDWR�VRVWLWXLWR�GD�XQ�VROR��LO��FDSDQQRQH��
[Coccia, 2015]. 
,Q� XQ¶DFFH]LRQH� HVHPSOL¿FDWLYD� H� FRPSDUDWLYD�� VH�
RVVHUYLDPR� LO�ELUUL¿FLR�'RUPLVFK�GL�8GLQH� >)LJ������@��
UHDOL]]DWR�YHUVR� OD�¿QH�GHO� ������H� OH�YLOOHWWH�DVVRFLDWH�
in binomio ai capannoni artigianali e industriali del 
manzanese [Fig. 2.14], eredità della seconda metà del 
1900, possiamo ritrovarvi alcuni elementi di associazione 
H� FRQWUDSSRVL]LRQH�� ,O� ELUUL¿FLR�� FKH� VL� LQQHVWD� DO� GL�
fuori della cerchia muraria della città, costeggia il 
canale Ledra, infrastruttura naturale indispensabile 
per l’approvvigionamento di energia. I produttori 
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risiedevano nella Villa Dormisch, realizzata pochi 
GHFHQQL�SL��WDUGL�D�¿DQFR�GHOOR�VWDELOLPHQWR�SURGXWWLYR��
HGL¿FLR�D�SL��YROXPL�FRQ�EDUFKHVVD�LQFRUQLFLDWD�GD�XQ�
portale in pietra con nicchie e specchiature, archi a tutto 
sesto e colonne in pietra. Analogamente, i capannoni 
artigianali del manzanese riprendono, in tempi diversi 
e regimi diversi, gli stessi connotati, ma annullandoli. 
Disposti lungo le principali infrastrutture viarie di 
scorrimento, essi sono, il più delle volte, associati a 
YLOOHWWH� FKH� QH� ULÀHWWRQR� L� FDUDWWHUL� PHGLRFUL�� ,� WHPSL�
cambiano, i registri mutano, i contesti sono in costante 
trasformazione e la storia, pertanto, apre le porte a un 
paesaggio omologante, seriale, standardizzato, il più 
delle volte di colore grigio, esito di un ERRP costruttivo 
FRQWUDGGLVWLQWR� GD� LQWHUHVVL� HFRQRPLFR�¿VFDOL� SL��
FKH� GDOOD� QHFHVVLWj� GL� VRGGLVIDUH� VSHFL¿FKH� HVLJHQ]H�
architettonico-urbanistiche, e che per tali ragioni si 
GL̆HUHQ]LD� GDOOD� IDEEULFD� RWWRFHQWHVFD�� 3Xz� ULWHQHUVL��
GXQTXH�� ¿QLWD� RJJLJLRUQR� O
HSRSHD� GHJOL� HGL¿FL� HURLFL�
della prima stagione industriale [Ferrari, 2017]. 
6H� q� YHUR� FKH� O¶LPPDJLQDULR� HVWHWLFR�GHOOH� DUFKHRORJLH�
industriali o delle fabbriche della seconda metà 
GHO� 1RYHFHQWR� q� ULFRQRVFLELOH� H�� DO� WHPSR� VWHVVR��
ULFRQRVFLXWR� LQ� XQ� LQWRUQR� XUEDQR�� DOWUHWWDQWR� YHUR� q�
che la visione prodotta oggi dai manufatti industriali 
q� LQGH¿QLWD�H�QRQ�FLUFRVFULYLELOH� LQ�XQ�TXDGUR� VSD]LR�
temporale.

Figura 2.13 // ([� ELUUL¿FLR� 'RUPLVFK� D� 8GLQH� �¿QH�
1800), situato nel ring che perimetria il centro storico 
della cittá. Foto d'archivio.

Figura 2.14 // Villetta con capannone sita a Manzano 
(UD), 196o circa.
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�FRāYLāΔLyāQH��
[sostantivo femminile]

Il processo di percezione degli stimoli, la funzione e la 
capacità di vedere una determinata cosa per esaminarla 
H�WUDUQH�QR]LRQL�XWLOL��H̆HWWXDWD�GD�XQD�PROWHSOLFLWj�GL�
autori nelle medesime condizioni spazio-termporali.
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Introduzione //

I manufatti industriali, contrariamente a quanto 
alcuni potrebbero pensare, non hanno sempre 
attirato l'attenzione e la curiosità delle discipline 
architettoniche e artistiche. La storia industriale della 
QRVWUD� VRFLHWj�� LQIDWWL�� q� ULPDVWD� D� OXQJR� VFRQRVFLXWD�
ai più, vuoi per ragioni sociali o storico-territoriali. La 
dimensione meccanica e grezza assieme alla colossale 
VFDOD�GL�WDOL�IDEEULFDWL��LQIDWWL��UHQGHYD�SRFR�D̆DVFLQDQWH�
e stimolante l'approccio al tema, tanto da considerarlo 
per lungo tempo al di fuori dell'area di interesse della 
cultura architettonica  [Vergara, 2015].
È a partire dagli anni Venti del Novecento che 
O
DWWHQ]LRQH�YHUVR�L�PDQXIDWWL�LQGXVWULDOL�LQL]LD�D�¿RULUH��
gettando le basi per un vero e proprio movimento 
DUFKLWHWWRQLFR�� &RPH� ULFRUGD� %DQKDP� >����@� QHO� VXR�
volume The Concrete Atlantis, le prime immagini 
pubblicate di fabbriche apparvero nel 1913, in un 
articolo di Walter Gropius intitolato Die Entwicklung 
PRGHUQHU� ,QGXVWULHEDXNXQVW� �WU�� /R� VYLOXSSR�
dell'architettura industriale moderna). Fu, poi, grazie 
al contributo di Le Corbusier in Vers une architecture 
(1923) che i frammenti industriali raggiunsero 
XQD� PDJJLRUH� GL̆XVLRQH� DOO
LQWHUQR� GHOOD� FRPXQLWj�
nazionale e internazionale, tanto da essere considerati 
vere e proprie icone dell'architettura moderna [Vergara, 
2015]. È interessante osservare come l'approccio al tema 
si sia sviluppato quasi esclusivamente a partire da dati 
IRWRJUD¿FL��D�GL̆HUHQ]D�GHL�FODVVLFL�VWXGL�DUFKLWHWWRQLFL�

Figura 2.15 // Canadian Govt. Elevator, silos ed 
elevatori da frumento.
)RQWH��/H�&RUEXVLHU�>������HGL]LRQH�D�FXUD�GL�&HUUL��3���
Nicolin, P.]. Verso una Architettura. Milano: Longanesi.
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che nascevano sulla base di croquis fatti a mano sul 
posto. La purezza geometrica e la semplicità delle 
IRUPH��LQIDWWL��UHQGHYDQR�TXHVWL�HGL¿FL�PRGHOOL�SHUIHWWL�
per una nuova forma di espressione architettonica 
EDVDWD� VXOOD� SXOL]LD� GHOOD� IRWRJUD¿D� LQ� ELDQFR� H� QHUR�
>%DQKDP�� ����@��2OLYHU� /XJRQ�� SDUODQGR�GL� IRWRJUD¿D�
documentaria, narra di "duplicati del mondo" [Lugon, 
2008], riferendosi a quelle osservazioni che nascono 
dall'esigenza di ritrarre le cose "così come sono". Il 
ODYRUR�IRWRJUD¿FR��GL�IDWWR��R̆UH�OD�SRVVLELOLWj�GL�YLYHUH�
esperienze localizzate, in contrapposizione con la 
deterritorializzazione dei fenomeni: esso consente di 
guardare alla piccola scala, di agire entro un campo di 
informazioni limitate [Frongia, 2021].
Il secondo evento bellico mondiale, unitamente al 
processo di deindustralizzazione che ne seguì, rimise, 
durante la metà del Novecento, in secondo piano 
l'attenzione al tema. I manufatti industriali, danneggiati 
e bombardati, vennero, infatti, spesso abbandonati in 
quanto ritenuti obsoleti. Fu solo dopo circa tre decenni 
di oblio, a partire soprattuto dagli anni Ottanta del 
secolo scorso, che venne riscoperto l'interesse culturale 
verso tali oggetti, segnando un importante punto di 
svolta nella loro percezione e comprensione  [Vergara, 
2015]. 
6L� ULFRUGD�� WUD� L� WDQWL�� LO� SURJHWWR� GHL� FRQLXJL� %HFKHU��
%HUQG�H�+LOOD�>�@���L�TXDOL�DYYLDURQR�QHO������XQD�JUDQGH�
FDWDORJD]LRQH�GL�HGL¿FL�LQGXVWULDOL��XWLOL]]DQGR�DSSXQWR�
LO�PH]]R� IRWRJUD¿FR� >)LJ������@��/D�YRORQWj�GL�%HUQG�H�
Hilla era proprio quella di seguire le trasformazioni 
territoriali in atto, iniziando a fotografare dapprima la 
zona della Ruhr, per poi estendere il campo d'azione 

DG�DOWUH�DUHH�GHOOD�*HUPDQLD��GHOOD�)UDQFLD��GHO�%HOJLR��
GHO�/XVVHPEXUJR��GHOO
2ODQGD�H�SHU¿QR�GHOO
,QJKLOWHUUD�
e degli Stati Uniti [7]. La loro metodologia é piuttosto 
rigida e sistematica, basata su una serie di scatti frontali 
in bianco e nero con un cielo sempre limpido. Il lavoro dei 
%HFKHU��GL�IDWWR��YHQQH�VSHVVR�SDUDJRQDWR�DL�TXDGHUQL�GL�
ricerca di botanica, nei quali le specie vegetali vengono 
RUJDQL]]DWH� VLVWHPDWLFDPHQWH� DO� ¿QH� GL� IDFLOLWDUQH� LO�
confronto e l'analisi [Vergara, LELG�]. Il dispositivo 
della griglia, infatti, evoca al contempo la possibilità di 
HVSDQGHUH�DOO
LQ¿QLWR�LO�FRQWHQXWR�LYL�UDFFKLXVR�H�O
LQYLWR�
al confronto dei frammenti narrati. L'estrapolazione dei 
manufatti industriali dal loro contesto, inoltre, consente 
di comprenderne al meglio struttura e composizione, 
potenziandone così il carattere anonimo.
Per di più, nonostante la natura bidimensionale del 
VXSSRUWR� IRWRJUD¿FR�� q� LQWHUHVVDQWH� RVVHUYDUH� FRPH�
L� FRQLXJL� %HFKHU� DEELDQR� WHQWDWR� GL� WUDVPHWWHUH� XQD�
percezione tridimensionale di tali oggetti, raccogliendo 
una serie di viste dello stesso soggetto raccolte da 
diverse angolazioni [Fig. 2.17].
La molteplicità di interpretazioni a cui si presta 
OD� VSHULPHQWD]LRQH� IRWRJUD¿FD� GL� %HUQG� H� +LOOD�
%HFKHU� UDFFKLXGH� LQ� Vq� XQD� YHUD� H� SURSULD� HVSHULHQ]D�
estetica che, negando ogni carattere sociale, politico 
o economico, enfatizza la bellezza del valore "senza 
LQWHUHVVH�� �O
HVWHWLFD�� DSSXQWR��� 1HO� ������ L� %HFKHU�
ricevetterono il Premio Internazionale Leone d'Oro alla 
%LHQQDOH� GL� 9HQH]LD� QHOOD� FDWHJRULD� �VFXOWXUD��� SHU� OD�
mostra intitolata "Bernd&Hilla Becher: Typlogies". Il 
ORUR�XVR�GHO�PH]]R�IRWRJUD¿FR��GL�IDWWR��DYHYD�FRQWULEXLWR�
D�UD̆RU]DUH�HG�HQIDWL]]DUH�O
DVSHWWR�VFXOWRUHR��ROWUH�FKH�
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Figura 2.16 // %HUQG�H�+LOOD�%HFKHU��Industrial Facades, 1970-1992.
&ROOHFWLRQ�%X̆DOR�$.*�$UW�0XVHXP�
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Figura 2.17 // %HUQG�H�+LOOD�%HFKHU��Grain elevators.
The MIT Press, 2006.
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architettonico) di questi manufatti.
,Q�VLQWHVL��TXHOOD�GHL�%HFKHU�IX�XQD�ULFHUFD�SLRQLHUD�FKH�
condusse alla lettura di questi artefatti come fossero dei 
veri e propri pezzi di arte.
Numerosi sono stati, sulla scia dei coniugi tedeschi, 
L� IRWRJUD¿� FKH� KDQQR� GDWR� VHJXLWR� D� TXHVWH�
sperimentazioni. Negli stessi anni, in America, lo stesso 
5H\QHU� %DQKDP� >�@� FRGXFHYD� GHWWDJOLDWH� VHVVLRQL� GL�
studio sull'edilizia industriale nord-americana. Nel 
volume A Concrete Atlantis� �������� %DQKDP�QDUUD� GL�
paesaggi abbandonati, piattaforme di cemento, fumi e 
�DUWHULH�IRWRJUDIDWH�GDOO
DOWR�FKH�VHPEUDQR�DOYHL�GL�¿XPL�
LQ� VHFFD�� VYXRWDWL� GDO� ÀXVVR� YLWDOH� GHOOH� DXWRPRELOL��
>,UDFH�� ������ S���@�� /D� IRWRJUD¿D�� GXQTXH�� VRSUDWXWWR�
QHJOL�XOWLPL�WUH�GHFHQQL��VL�q�GLPRVWUDWD�XQR�VWUXPHQWR�
G
LQGDJLQH��DUWLVWLFR���HVWHQVLRQH�GHOOD�UHDOWj�ULÀHVVD�VXO�
GLJLWDOH�>)URQJLD��0XQDULQ��=DQ¿������@�
,Q� ,WDOLD�� OD� YRORQWj� GL� WHVWLPRQLDUH� IRWRJUD¿FDPHQWH�
le questioni legate al lavoro e agli ambienti della 
SURGX]LRQH�q�VWDWD�XQ�SR
�LO�Leimotiv degli anni Settanta 
del Novecento. All'interno di questa cornice culturale, il 
SUHVHQWH� ODYRUR�GL�ULFHUFD�VL�q�VR̆HUPDWR� LQ�SDUWLFRODU�
PRGR�VXOOH�HVSORUD]LRQL�GL�*DEULHOH�%DVLOLFR�����DJRVWR�
1944 – 13 febbraio 2013) e il suo celebre volume 
0LODQR�ULWUDWWL�GL�IDEEULFKH, un modello per una lettura 
'paesaggistica' della società italiana.

Milano ritratti di fabbriche //

Nel 1981 SugarCo pubblicò il volume Milano ritratti di 
IDEEULFKH�� GHO� IRWRJUDIR�PLODQHVH�*DEULHOH� %DVLOLFR�� XQ�
sistematico lavoro dedicato alle architetture industriali 
milanesi realizzato tra il 1978 e il 1980 e preceduto dalla 
PRVWUD�IRWRJUD¿FD�GL����LPPDJLQL�LQ�ELDQFR�H�QHUR�HGLWH�
nel volume 0LODQR� DPELHQWH� XUEDQR (Igis edizioni) 
ospitata nella galleria milanese "Il Diaframma" [Irace, 
����@��/D�SULPD�HGL]LRQH��������UDFFRJOLHYD����IRWRJUD¿H�
e un'appendice di 134 minimali, con un totale di oltre 
������LPPDJLQL�LGHQWL¿FDWH�VX�XQD�PDSSD�GL�0LODQR�FRQ�
l'indicazione dei punti dove erano state scattate le foto, un 
po' in analogia con l'indagine archeologica [Fig. 2.18]. Nei 
WHVWL�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�YROXPH��%DVLOLFR�QRQ�HVSOLFLWD�LO�
perché della sua scelta di immortalare le fabbriche, ma 
si può pensare che la sua volontà fosse proprio quella 
GL�GH¿QLUH� LO�ULWUDWWR�GL�XQD�FLWWj�RSHUDLD�FKH��SURSULR�D�
partire dagli anni Ottanta, sarebbe per sempre mutata. 
Oggi, a quarant'anni di distanza, osserviamo, infatti, 
come più di 168 grandi aree industriali milanesi siano 
state dismesse, per un totale di 6 milioni di metri quadrati 
>%RHUL������@�
/
LPSRUWDQ]D�RJJL�DWWULEXLWD�DO�ODYRUR�GL�%DVLOLFR�ULVLHGH�
QHO�IHUPR�WHPSR�FRVWLWXLWR�GDOOH�IRWRJUD¿H�VFDWWDWH��XQD�
raccolta "utile per chi vuole capire meglio i problemi 
della città, per chi non vuole perdere l'abitudine di 
seguirne le mutazioni, ma soprattutto per chi intende 
leggere la dimensione politica e urbana che sta dietro 
le immagini" [Cagnardi, 1978, citato da Irace, 2022, 



co-visioni . sguardi sui paesaggi industriali in Friuli Venezia Giulia . carotaggio 01 //

106

Figura 2.18 // Mappa della cittá Milano riportata nella prima edizione del volume 0LODQR�ULWUDWWL�GL� IDEEULFKH��
1981. )RQWH��DUFKLYLRJDEULHOHEDVLOLFR�LW
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p.7]. 0LODQR� ULWUDWWL� GL� IDEEULFKH� narra il "periurbano 
milanese delle grandi fabbriche, dei depositi, dei serbatoi 
GHO�JDV��GHOOH�FHQWUDOL�HOHWWULFKH��GL�RSL¿FL�UHVL�
HQLJPDWLFL
�
dalla misteriosa assenza degli esseri umani e immobili 
dalla completa caduta di ogni forma di movimento, 
umano e meccanico" [Irace, 2022, p.9] [Fig. 2.19-
����@��)RUVH��VL�SXz�D̆HUPDUH�FKH�O
DQQXOODPHQWR��QHOOH�
IRWRJUD¿H��GL�RJQL�WLSR�GL�¿JXUD��VDOYR�UDUH�HFFH]LRQL�>)LJ��
2.21]) rappresenta uno stato di sospensione e di attesa 
FKH�%DVLOLFR� YXROH� DVVHJQDUH� DO� SDHVDJJLR� LQGXVWULDOH� H�
all'identità stessa della Milano di quegli anni, secondo 
XQD�FRQFH]LRQH�FKH�9LOpP�)OXVVHU�GH¿Qu��DQWLXPDQLVWLFD��
>�@�� OD� ¿JXUD� XPDQD� QRQ� q� SL�� OD� FRVWDQWH� H� O
RJJHWWR�
la variabile, bensì viceversa. Il punto di partenza, per 
%DVLOLFR�� q�� LQIDWWL��SURSULR� LO�SDHVDJJLR��QRQ� LQWHVR� FRQ�
accezione pittorica, ma assunto quale mezzo esterno 
con cui instaurare una relazione di tipo progettuale e 
intellettuale. L'idea stessa di fotografare prospetti [Fig. 
2.22] nasce proprio da un intento tassonomico, ovverosia 
quello di produrre collezioni e cataloghi di porzioni di 
WHUULWRULR�>%RHUL������@��/D�0LODQR�LQGXVWULDOH�GL�%DVLOLFR�
q� XQ� VHW� WHDWUDOH� GRYH� DOWL� PXUL� GL� FHPHQWR� H� UHFLQWL�
ritmati fanno da sipario alla scena del lavoro di fabbrica, 
VHQ]D� ODVFLDUH� VSD]LR� DOOD� SUHVHQ]D� GL� ¿JXUH� XPDQH�� 6L�
WUDWWD�GL�XQD�V¿GD�SHU�OD�FXOWXUD�GHOO
HSRFD��DQFRUD�QRQ�
DELWXDWD� D� VFLQGHUH� LO� OXRJR� GHOOD� IDEEULFD� GDOOD� ¿JXUD�
GHOO
RSHUDLR�>9DOWRUWD������@��(SSXUH��JOL�VFDWWL�GL�%DVLOLFR�
raccontano di una città produttiva che, indirettamente, 
LQFDUQD� QHL� VXRL� HGL¿FL� H� QHO� VXR� VHOFLDWR� XQ
XPDQLWj�
EHQ�GH¿QLWD��$�IXQJHUH�GD�YRFH�QDUUDQWH�q�XQD�VHTXHQ]D�
di tagli orizzontali, scattati in condizioni atmosferiche 
H� DPELHQWDOL� RPRJHQHH� DYYDOHQGRVL� GL� XQD� 1LNRQ� )��

Figura 2.19 // *DEULHOH� %DVLOLFR�� Milano ritratti di 
IDEEULFKH��1981. Viale Luigi Sturzo.
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Figura 2.20 // *DEULHOH� %DVLOLFR�� Milano ritratti di 
IDEEULFKH��1981. Via Rogoredo.

(con obiettivi 20 mm, 28 mm decentrabile e 55 mm) 
che testimoniano l'andamento dei recinti di fabbrica, 
il succedersi seriale delle coperture con andamento a 
VKHG��OD�UDJQDWHOD�GL�HGL¿FL�DQRQLPL�TXDVL�LPSHQHWUDELOL�
FKH� FRQFRUURQR� D� GH¿QLUH� O
LFRQRJUD¿D� GL� XQD� FLWWj�
senza qualità: "una città di pietra e cemento, di ferro e 
di vetro: senza quasi alberi, però, né erba o cespugli" 
[Irace, 2022, p.14] [Fig. 2.23]. Lo stile documentario di 
%DVLOLFR� VL� ULVFRQWUD� QHOOD� SURFHGXUD� GHOOD� ULSHWL]LRQH��
nell'estrusione dell'elemento della fabbrica rispetto alla 
totalità del tessuto urbano e nella narrazione sequenziale 
degli scatti. La Milano immobile raccontata attraverso 
JOL� VFDWWL� GL� %DVLOLFR� q� WHVWLPRQLDQ]D� GL� XQ
HSRFD�
passata, di una cultura architettonica dell'industriale 
e di una dimensione urbana che sono oggi mutate. 
&RQIURQWDQGR� OD�PDSSD�GL�0LODQR�SURGRWWD�GD�%DVLOLFR�
nel 1981 e la mappa della Milano contemporanea questa 
WUDVIRUPD]LRQH� q� TXDQWR� PDL� HYLGHQWH�� HG� q� GHWWDWD�
soprattutto da massici investimenti immobiliari e da 
cambiamenti nei modi di usare e percepire la città da 
parte delle persone. È curioso sottolineare come tale 
mappa venne omessa nella seconda ristampa del volume 
(2009), forse a testimonianza di un cambio di prospettiva 
che segna il passaggio dall'impostazione del reportage 
a quella dell'DOEXP, sottolineando un costrutto ora più 
QDUUDWLYR�H�PHQR�¿VLFR��
&RVu� FRPH�%DVLOLFR� ULFRSUu� LO� UXROR�GL� 
DUFKHRORJR
�GHOOD�
0LODQR�GL�¿QH�PLOOHQQLR�VFRUVR��GLYLHQH�RJJL�QHFHVVDULR�
restituire una visione contemporanea dei paesaggi 
industriali attuali, riconoscendone una certa qualità 
anche nell'imperfetto e nel grezzo. 
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Figura 2.21 // *DEULHOH�%DVLOLFR��0LODQR�ULWUDWWL�GL�IDEEULFKH��1981. Via Giovanni Cadolini.
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Figura 2.22 // *DEULHOH�%DVLOLFR��0LODQR�ULWUDWWL�GL�IDEEULFKH��1981. Viale Isonzo.
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Figura 2.23 // *DEULHOH�%DVLOLFR��0LODQR�ULWUDWWL�GL�IDEEULFKH��������9LD�%DUOHWWD�
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Sulla base di tali considerazioni, il lavoro di ricerca 
KD� H̆HWWXDWR� XQ� FDURWDJJLR� IRWRJUD¿FR� VXL� SDHVDJJL�
LQGXVWULDOL�IULXODQL�FRQWHPSRUDQHL��DO�¿QH�GL�UHVWLWXLUH�XQ�
fermo immagine della loro dimensione urbana, estetica 
e architettonica. Lo sguardo della macchina consente, 
infatti, di indagare le forme del costruito tentando di 
mettere in risonanza delle categorie apparentemente 
VFRQWDWH��SULYH�GL�YDORUH�H�VLJQL¿FDWR�>$LPLQL������@��
La sperimentazione q  stata svolta in collaborazione 
con il Circolo )RWRJUD¿FR� 5LÀHVVL�� GDO� ����� SDUWH�
dell'Associazione Culturale Altoliventina XX Secolo, 
QHOOH� ¿JXUH� GL� $QGUHD� &RQWL�� 6DPXHO� %XVHWWR�� 'DQLHOH�
Zampieri, Claudio Covre, Marco Pignat e Mariela Erbojo.
Il titolo "co-visioni" assegnato al progetto vuole essere 
WHVWLPRQLDQ]D� GL� XQD�PDSSDWXUD� IRWRJUD¿FD� 
DOODUJDWD
��
H̆HWWXDWD�� FLRq�� D� SL�� RFFKL�� 2ELHWWLYR� GHOOD� ULFHUFD�
vuole essere, appunto, la rilevazione dell'immaginario 
estetico che orbita oggi attorno ai manufatti produttivi,  
sviscerando diversi punti di vista, percezioni, tecniche 
IRWRJUD¿FKH�� HOHPHQWL� GL� LQWHUHVVH� H� RJJHWWL� GL� DQDOLVL��
&RPH� D̆HUPDQR� $PLQ� H� 7KULIW� >����@�� VL� UHQGH�
oggigiorno sempre più necessario mettere in campo 
strategie e punti di osservazione diversi, che purtuttavia 
si intreccino e si accumulino, anche producendo esiti 
GL̆HUHQ]LDWL�
'LYHUVL�IRWRJUD¿��GLYHUVH�IRWRJUD¿H�
$L�IRWRJUD¿�q�VWDWR�GDWR�XQ�VRJJHWWR��L�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL��$�
loro il compito di captarne i dettagli attraverso pedinamenti 
ed esplorazioni, di restituirne un fermo immagine a colori 
o in bianco nero a seconda delle personali inclinazioni. Di 
GH¿QLUH� LO� FDPSR�GHOO
RVVHUYD]LRQH�SDU]LDOH�FKH�YRJOLRQR�
comunicare, includendo o escludendo dall'inquadratura 

parti di realtà.
La raccolta che segue narra di fronti colorati e di prospetti 
grigi; di tetti piani e di coperture a shed. Di architetture 
che si poggiano su piani di asfalto e di altre che, invece, 
ricercano un contatto con la natura giustapponendo 
alla scatola edilizia piccoli frammenti vegetali o alberi 
che ne ritmano i perimetri, quasi a volerla consacrare. 
Ci racconta di architetture industriali e di capannoni 
standardizzati da catalogo privi di qualsiasi valenza 
formale o compositiva. Di fumi, di scale smisurate, 
di impatti territoriali. Di infrastrutture, di mezzi, di 
macchine e di oggetti del lavoro. Narra di contesti diurni 
e notturni, facendo emergere la quasi impercettibile 
GL̆HUHQ]D�QHOOH� IRUPH�GL� YLWD� FKH� FDUDWWHUL]]DQR�TXHVWL�
ambienti. 
$OO
LQWHUQR� GL� TXHVWR� FDURWDJJLR�� OH� IRWRJUD¿H� VRQR�
diventate il punto di partenza, la voce narrante di un 
territorio ricco di suggestioni; "occasioni rivelatrici 
di stimolare l'osservazione attenta di una realtà non 
univoca che per il ricercatore e il fotografo diventa 
terreno di pratica, luogo di indagine complessa, che 
presuppone posture diverse e simultanee" [Pace, 2021, p. 
190]. Francesco Indovina, nel volume Rappresentazioni  
�(QFLFORSHGLD�GL�XUEDQLVWLFD�H�SLDQL¿FD]LRQH�WHUULWRULDOH��
D̆HUPD� FKH� �/D� IRWRJUD¿D� D� FHUWH� FRQGL]LRQL� SXz�
anche essere un rilevante strumento di indagine, di 
analisi, di costruzione di repertori documentari. È 
proprio dentro l'arco indagine-comunicazione che si 
VYLOXSSD� OD� SRVVLELOLWj� GHOO
XVR� GHO� PH]]R� QHL� SURFHVVL�
di riorganizzazione territoriale. Elemento primo per 
O
RVVHUYD]LRQH�� VWUXPHQWR� ¿QDOH� SHU� OD� FRPXQLFD]LRQH�
comunitaria" [Indovina, 1984, p.35].
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Zona Industriale Aussa Corno, Udine (UD).
Foto di Samuel Busetto.
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02

Zona Industriale Aussa Corno, Udine (UD).
Foto di Samuel Busetto.
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Interporto di Pordenone (PN).
Foto di Daniele Zampieri.
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=RQD�,QGXVWULDOH�0DURQ�GL�%UXJQHUD��
Pordenone (PN).

Foto di Daniele Zampieri.
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Zona Industriale Aussa Corno (UD).
Foto di Andrea Conti.

05
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06Zona Industriale di Prata di Pordenone (PN).
Foto di Claudio Covre.
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07 Zona Industriale di Porcia (PN).
Foto di Andrea Conti.
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08Zona Industriale di Prata di Pordenone (PN).
Foto di Claudio Covre.
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09 Zona Industriale Camolli Casut di Fontanafredda (PN).
Foto di Claudio Covre.
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10Zona Industriale di Prata di Pordenone (PN).
Foto di Claudio Covre.
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11 Le Monde, Pordenone (PN).
Foto di Daniele Zampieri.
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12Zona Industriale di Prata di Pordenone (PN).
Foto di Claudio Covre.
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13

=RQD�,QGXVWULDOH�0DURQ�GL�%UXJQHUD��31��
Foto di Daniele Zampieri.
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14 Zona Industriale Aussa Corno (UD).
Foto di Daniele Zampieri.
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15Zona Industriale di Fontanafredda (PN).
Foto di Daniele Zampieri.
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16 Zona Industriale di Prata di Pordenone (PN).
Foto di Claudio Covre.
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17Zona Industriale di Pordenone (PN).
Foto di Daniele Zampieri.
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18 Stabilimenti Snaidero a Majano (UD), 
di Angelo Mangiarotti
Foto di Claudio Covre.
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19Zona Industriale di Torviscosa (UD).
Foto di Andrea Conti.
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20 Zona Industriale di Porcia (PN).
Foto di Marco Pignat.
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21Zona Industriale di Prata di Pordenone (PN).
Foto di Claudio Covre.
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22 Zona Industriale di Porcia (PN).
Foto di Marco Pignat.
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23Zona Industriale di Porcia (PN).
Foto di Andrea Conti.
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24 =RQD�,QGXVWULDOH�GL�%UXJQHUD��31��
Foto di Andrea Conti.
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25Zona Industriale Aussa Corno (UD).
Foto di Andrea Conti.



co-visioni . sguardi sui paesaggi industriali in Friuli Venezia Giulia . carotaggio 01 //

142

26 Zona Industriale di Porcia (PN).
Foto di Andrea Conti.
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27Zona Industriale di Porcia (PN).
Foto di Andrea Conti.
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28Zona Industriale di Roveredo 
in Piano (PN).

)RWR�GL�0DULHOD�(UERMR�
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29Zona Industriale di Roveredo in Piano (PN).
)RWR�GL�0DULHOD�(UERMR�
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30 Zona Industriale Aussa Corno (UD).
Foto di Andrea Conti.
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2.3 Il quadro morfologico. I modelli insediativi 
industriali //

Come è emerso dall'excursus storico-normativo 
presentato al Capitolo 1, i processi di urbanizzazione 
GL̆XVD�DYYLDWL�QHO� VHFRQGR�GRSRJXHUUD� LWDOLDQR�KDQQR�
DVVXQWR� IRUPH� VSHFL¿FKH� GL� LQVHGLDPHQWR� D� VHFRQGD�
della specializzazione funzionale delle imprese, 
GHL� GLYHUVL� FRQWHVWL� WHUULWRULDOL�� GHOOH� GLYHUVL¿FDWH�
combinazioni tra manifattura e territorio e delle scelte 
SROLWLFKH�HG�HFRQRPLFKH�DGRWWDWH�>3DYLD������@��
$� VHJXLWR�GHL�SURFHVVL�GL� LQGXVWULDOL]]D]LRQH�� D�SDUWLUH�
dal XX secolo presero forma modelli insediativi 
GLYHUVL¿FDWL�� DGLDFHQWL� DOOD� FLWWj� PD� VHSDUDWL� GD� HVVD��
basati sui processi di zonizzazione e di separazione 
GHOOH� IXQ]LRQL� WUD� YLWD� H� ODYRUR�� LQWHJUDWL� QHOOH� FLWWj� H��
dunque, con una commistione di funzioni, servizi e 
LQIUDVWUXWWXUH��LQ¿QH��DPELHQWL�LQGXVWULDOL�HVWHVL�VX�ODUJD�
scala e 'autonomi' da qualsiasi forma di dipendenza con 
OD� FLWWj�� LO� SL�� GHOOH� YROWH� FROORFDWL� LQ� VLWL� FRQ� HOHYDWR�
DFFHVVR�DOOH�LQIUDVWUXWWXUH��QHOOH�SHULIHULH�LQ�SURVVLPLWj�
D�WHUUHQL�DJULFROL�H�QDWXUDOL�>+DWXND��%HQ�-RVHS������@�
/
DVVHWWR� LQVHGLDWLYR� GHL� SDHVDJJL� LQGXVWULDOL�� GXQTXH��
FRQGL]LRQD� LO� UDSSRUWR� FKH� VL� LQVWDXUD� WUD� O
DELWDUH�H� LO�
ODYRUDUH�H�WUD�O
DUHD�SURGXWWLYD�LQ�Vp�H�LO�FRQWHVWR�
6XOOD�EDVH�GL�WDOL�FRQVLGHUD]LRQL�H�WUDODVFLDQGR�JOL�DVSHWWL�
LQWDQJLELOL�H�QRQ�YLVLELOL�H�FRQ�LO�WHQWDWLYR�GL�VFKHPDWL]]DUH�
una visione sintetica e descrittiva delle condizioni 
insediative e dell’assetto territoriale industriale friulano, 
si è reso necessario il riconoscimento delle ricorrenze 

e dei modelli tipizzabili dei sistemi insediativi 
LQGXVWULDOL� UHJLRQDOL�� DVVXPLELOL� D� EUDQL� GL� WHVVXWR�
RPRJHQHL� SHU� FRPSRVL]LRQH� �SHU� GL� SL�� PRGXODUL��
SLDQL¿FDWL� H� SHULPHWUDWL�� PD� HWHURJHQHL� SHU� IRUPD� H��
FRQVHJXHQWHPHQWH�� SHU� JUDGR� GL� SHUPHDELOLWj� FRQ� LO�
FRQWHVWR�QHO�TXDOH�VL�LQVHGLDQR��/R�VWXGLR�H�O¶DQDOLVL�GHL�
sistemi insediativi, di fatto, tendono ad individuare le 
SDUWL� FKH� FRPSRQJRQR� WDOL� SDHVDJJL� H� LO� VLVWHPD� GHOOH�
UHOD]LRQL�FRQ�JOL�DPELHQWL�XUEDQL]]DWL��QDWXUDOL�R�DJULFROL�
FRQWHUPLQL��
/D� UDSSUHVHQWD]LRQH� GL� XQD� LPPDJLQH� LQWHUSUHWDWLYD�
GHO�WHUULWRULR�DWWUDYHUVR�OD�GH¿QL]LRQH�GHL�VXRL�FDUDWWHUL�
VWUXWWXUDQWL� KD� DVVXQWR� FRPH� PDWULFL� GL� OHWWXUD� GHO�
SDHVDJJLR�L�WUDFFLDWL�GHOOH�UHWL�LQIUDVWUXWWXUDOL�H�L�QXFOHL�
GHJOL� LQVHGLDPHQWL� XUEDQL� DO� ¿QH� GL� FRPSUHQGHUH�
O¶DVVHWWR�GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH� LQVHGLDWLYD�GHOOH� VWUXWWXUH�
industriali e comprenderne, così, i caratteri spaziali 
LQ�UDSSRUWR�DO�FRVWUXLWR��DJOL�VSD]L�DSHUWL�H�DOOD�PDJOLD�
YLDULD�� 8QD� OHWWXUD� LQFURFLDWD�� SHUWDQWR�� GHO� VLVWHPD�
ambientale, delle trame insediative e della rete 
LQIUDVWUXWWXUDOH�GL�WUDVSRUWR�
7DOL� FODVVL� PRUIRORJLFKH� ULVXOWDQR� HVVHUH� IXQ]LRQDOL� D�
XQD�FODVVL¿FD]LRQH�WDVVRQRPLFD�GHL�PRGHOOL�LQVHGLDWLYL�
LQGXVWULDOL�EDVDWD�VX�FULWHUL�RJJHWWLYL�H�QRQ�TXDOLWDWLYL��
DVVXPHQGR�L�VHJXHQWL�discrimen�GL�DQDOLVL�
–Dimensione
±'HQVLWj� �WHVVXWR� FRQWLQXR�GLVFRQWLQXR�� FRPSDWWR�
SRURVR�
�±0DUJLQL��FKLXVL�DSHUWL�
±5DSSRUWR� FRQ� JOL� LQVHGLDPHQWL� XUEDQL� �FRQWLQXLWj�
VHSDUD]LRQH��
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Sulla base di queste premesse, l’indagine ha rilevato 
FRPH� OD� IRUPD� GHO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH� ULÀHWWD� TXDWWUR�
macro-morfologie che caratterizzano i paesaggi 
industriali friulani, le quali rispondono ad altrettante 
logiche di organizzazione dello spazio. 
/D�GH¿QL]LRQH�GHOOH�IRUPH�¿VLFKH�GHL�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL�
UHJLRQDOL� KD� WHQXWR� FRQWR� GHOOD� FODVVL¿FD]LRQH� GHL�
morfotipi contenuta all’interno del Piano Paesaggistico 
Regionale [PPR-FVG, 2018].

,16(',$0(17,�/,1($5,�±�¿ODPHQWL�LQGXVWULDOL�

Si tratta di cordoni che si dipanano lungo le principali 
arterie infrastrutturali [Fig. 2.24], divenuti le spine 
centrali di un sistema insediativo complesso, assumendo 
caratteristiche funzionali che tendono non solo alla 
produzione, ma anche al commercio e al terziario [Conti 
et Al., 2021].
Questo sistema insediativo fa quindi riferimento a quei 
contesti in cui placche produttive si poggiano a strade di 
collegamento territoriale dando vita al tipico paesaggio 
del capannone e dello shed, la cui unica dimensione 
QRWD�q�TXHOOD� OLQHDUH�GD�YLYHUH�HVFOXVLYDPHQWH� LQ�DXWR�
[Del Fabbro Machado, 2016]. Di fatto, trattasi di 
sistemi per lo più chiusi e raggiungibili solo con l’uso 
dell’automobile, caratterizzati da una scarsa se non 
inesistente relazione con il paesaggio contermine [PPR-
FVG, 2018].
Tali strip sono caratterizzate da un tessuto continuo e 
compatto, il più delle volte simmetrico rispetto all’asse 
LQIUDVWUXWWXUDOH� H� VL� D̆DFFLDQR� VX� GLYHUVL� SDHVDJJL�� GD�
quello agricolo-rurale a quello costruito delle frange 
residenziali contermini. 
6XOOD� VXSHU¿FLH� UHJLRQDOH�� VL� SRVVRQR� ULOHYDUH�
principalmente nelle aree periferiche ed esterne ai 
principali centri urbani e, di fatto, tali sistemi orbitano 
principalmente attorno alle conurbazioni di Udine (viale 
Tricesimo) e Pordenone (C. Piandipan, Fiumevento), 
dipanandosi sui margini dei tracciati che collegano il 
capoluogo udinese con gli altri poli primari della regione 
(Pordenone, Gorizia e Trieste, Carnia). Presentano una 
commistione che, oltre alla dicotomica opposizione tra 
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Figura 2.24 // (VHPSOL¿FD]LRQH� GHO� PRGHOOR�
LQVHGLDWLYR�GHO�¿ODPHQWR�LQGXVWULDOH��

Localizzazione: Viale Tricesimo, Udine
Scala: intercomunale
Gestione: intercomunale
Organizzazione spaziale: lineare su arteria esistente
Margini: aperti
Rapporto con il contesto: continuità
Usi: PL[LWp funzionale, produzione e terziario

zone d2

zone d3

residenziale e produttivo che vede case isolate su lotto 
alternarsi a capannoni, include la presenza di spazi 
industriali, poli commerciali, spazi aperti residuali e 
trame infrastrutturali che fungono da cesura all’interno 
del sistema.
Presentano il più delle volte una contaminazione di 
FRQ¿QL� DPPLQLVWUDWLYL�� GHWHUPLQDWD� GDOOD� VXFFHVVLRQH�
dei diversi comuni che attraversano. Tale aspetto rende 
necessaria una regia intercomunale nelle operazioni di 
JHVWLRQH�H�SLDQL¿FD]LRQH��
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Figura 2.25 //  (VHPSOL¿FD]LRQH� GHOOD� SLDWWDIRUPD�
produttiva.

Localizzazione: Z.I. Ponterosso-Tagliamento
Scala: comunale
Gestione: Consorzio
Organizzazione spaziale: maglia regolare
Margini��FKLXVL��GH¿QLWL
Rapporto con il contesto: chiusura, separazione
Usi: produzione e servizi al lavoratore

zone d1

ADDENSAMENTI INDUSTRIALI 
piattaforme produttive 

Questa categoria comprende le aree per insediamenti 
produttivi che assumono le sembianze di 'placche' dure 
del territorio urbanizzato [Fig. 2.25], la cui morfologia 
LQVHGLDWLYD�q�FRQQRWDWD�GDOOD�JUDQGH�GLPHQVLRQH�ORFDOL]]DWD�
al di fuori dei centri abitati e in netta discontinuità con 
i paesaggi agro-rurali e urbano-residenziali [PPR FVG, 
2018].
+DQQR� GHL� PDUJLQL� GH¿QLWL� H� XQ� WHVVXWR� FRPSDWWR� H�
continuo, servito da una maglia distributiva interno all’area 
stessa e organizzata secondo un reticolo geometrico.
7UDWWDVL� GHOO¶HVLWR� GL� XQD� SLDQL¿FD]LRQH� VWUXWWXUDWD� FKH�
coincide con le aree occupate dai consorzi di sviluppo 
economico locale. Questi insediamenti sono costruiti 
VX� PDJOLH� UHJRODUL� H� FDUDWWHUL]]DWL� GD� HGL¿FL� GL� JUDQGL�
dimensioni.
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INSEDIAMENTI DISPERSI 
pulviscolo industriale 

4XHVWD� PRUIRORJLD� LQVHGLDWLYD� q� FRQQRWDWD� GDOOD�
GLVFRQWLQXLWj�GHJOL� HGL¿FL� SURGXWWLYL� >)LJ�� ����@�� LO� SL��
delle volte eredità di una stagione artigianale passata. 
Comprende episodi produttivi puntuali a bassa densità 
disseminati in un intorno urbano-residenziale e 
spesso associati in binomio a case singole. Trattasi, 
pertanto, di contaminazioni industriali all’interno di un 
insediamento residenziale, che caratterizzano spesso 
i centri artigianali nati durante gli anni Sessanta del 
secolo scorso.
6XO� WHUULWRULR� UHJLRQDOH�� WDOH� PRGHOOR� LQVHGLDWLYR� q�
rilevabile soprattutto nei territori appartenenti al 
Distretto della Sedia e al Distretto del Mobile.

Figura 2.26 // (VHPSOL¿FD]LRQH� GHO� PRGHOOR�
insediativo del pulviscolo industriale. 

Localizzazione: Prata di Pordenone (PN)
Scala: intercomunale
Gestione: comunale, Distretto
Organizzazione spaziale: pulviscolare
Margini: aperti
Rapporto con il contesto: continuità
Usi: produzione 

zone d2

zone d3
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Figura 2.27 //  (VHPSOL¿FD]LRQH� GHO� PRGHOOR�
insediativo delle placche produttive.

Localizzazione: Martignacco (UD)
Scala: comunale
Gestione: comunale
Organizzazione spaziale: maglia regolare
Margini��FKLXVL��GH¿QLWL
Rapporto con il contesto: discontinuità, separazione
Usi: produzione

INSEDIAMENTI COMPATTI 
placche produttive  

Questa categoria comprende brani di tessuti produttivi 
di dimensioni minori e il più delle volte a stretto 
contatto con il contesto residenziale contermine (esito 
GL�SLDQL¿FD]LRQL�FRPXQDOL��>)LJ������@��
Racchiudono proprietà private che proiettano gli esiti 
delle regole di zonizzazione e urbanizzazione previste 
dai singoli PRG comunali.
Di deriva funzionalista, concepiscono lo stabilimento 
produttivo come piastra, enclave, isola con soglia 
critica di contatto tra la campagna e la città. Trattasi 
GL� PRGHOOL� LQVHGLDWLYL� GL̆XVL� GL� GLPHQVLRQL� PHGLR�
SLFFROH�H�FLz�FKH�OL�OHJD�q�OD�WUDPD�GHO�YXRWR�H�GHL�WHVVXWL�
agricoli e naturali che le circondano. In questi contesti, 
il paesaggio diventa un elemento utile a connotare il 
rapporto tra produzione e territorio, dando identità 
agli spazi, costruiti e non, attraverso il sistema delle 
UHOD]LRQL�HFRORJLFKH�PXOWLVFDODUL�>%RYH�et Al.; 2021].

zone d2

zone d3
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2.4 Risultati in chiaroscuro. Aspetti quantitativi  
e considerazioni critiche sullo stato dell'arte 
dei paesaggi industriali nella Regione Friuli-
Venezia Giulia // [10]

&RPH�q�HPHUVR�GDOOD�OHWWXUD�LQVHGLDWLYD��PRUIRORJLFD�HG�
estetico-percettiva sovraesposta, nel contesto del Friuli-
Venezia Giulia (e in linea con la tendenza nazionale), il 
sistema industriale risulta ormai consolidato nella sua 
struttura dimensionale, settoriale e localizzativa. 
L'esercizio di ricerca propone al presente paragrafo una 
lettura critica delle politiche di intervento e gestione dei 
poli produttivi, non solo alla luce delle operazioni di 
revisione del PGT regionale, ma anche delle evoluzioni 
degli ultimi decenni e delle tendenze in atto (economiche, 
VRFLDOL��WHUULWRULDOL��OHJLVODWLYH���/
RELHWWLYR�QRQ�q�IRUQLUH�
una disamina compilativa di leggi e strumenti regionali 
sui temi della gestione delle zone produttive, quanto 
piuttosto leggere criticamente processi e fenomeni in 
DWWR�DO�¿QH�GL�GHOLQHDUQH�SXQWL�GL�IRU]D�H�GL�GHEROH]]D�SHU�
XQD�SL��RWWLPDOH�GH¿QL]LRQH�GHOOH�VWUDWHJLH�ULJHQHUDWLYH�
e riorganizzative dei paesaggi industriali.
Alla crescente dispersione dei manufatti produttivi che 
KD�FDUDWWHUL]]DWR�JOL�XOWLPL�GHFHQQL�q�VHJXLWD��LQIDWWL��XQD�
perdita di capitale territoriale naturale (aree agricole e  
naturali), che richiede necessariamente un’inversione 
di tale tendenza, nonché un innovativo e strategico 
riutilizzo dei capannoni e delle aree industriali. Gli spazi 
aperti, le aree agricole e gli ambienti naturali, di fatto, 
sono stati frammentati per lasciare spazio a una forma 

LQVHGLDWLYD� EDQDOH�� ULSHWLWLYD� H� D� EDVVD� GHQVLWj�� FKH� q�
rilevabile in circa l'81% del territorio regionale [dati 
8̇FLR� 6WXGL� &RQIDUWLJLDQDWR�,PSUHVH� 8GLQH� VX� GDWL�
Ispra e Agenzia delle Entrate, 2021]. Questa tendenza 
ULÀHWWH� OH� VWLPH�GL� FRQVXPR�GL� VXROR� LQ�)ULXOL�9HQH]LD�
Giulia, che, negli ultimi 50 anni, sta registrando un 
aumento costante [Fonte dati: ISPRA].
1HO� ������ OR� VWRFN� FDWDVWDOH� GL� FDSDQQRQL� LQGXVWULDOL�
DPPRQWDYD� D� FLUFD� �������XQLWj� LPPRELOLDUL� >*UD¿FR�
2.01], dei quali circa 2.400 in stato di dismissione, 
per il 40% in grave stato di degrado e, dunque, con 
richiesta di demolizione o di importanti interventi di 
ristrutturazione prima di essere immessi sul mercato. 
Il restante 60% (1.450 capannoni circa) risultava 
utilizzabile, per un valore di circa mezzo miliardo di 
euro. Nonostante le numerose crisi degli ultimi anni, 
QHO�������OR�VWRFN�FDWDVWDOH�q�DXPHQWDWR�D��������XQLWj�
(circa + 1,9%), registrando una crescita costante in tutte 
e quattro le province. Analizzando un arco temporale 
più esteso, dal 2006 al 2020 l'incremento di capannoni 
LQGXVWULDOL� LQ� )9*� q� VWDWR� SDUL� D� FLUFD� ������ XQLWj�
(+23,9%), con notevoli ripercussioni anche sul consumo 
GL� VXROR� >IRQWH� GDWL�� 8̇FLR� 6WXGL� &RQIDUWLJLDQDWR�
Imprese Udine su dati Ispra e Agenzia delle Entrate, 
����@�� /D� SURYLQFLD� GRYH� VL� q� UHJLVWUDWR� LO� PDJJLRUH�
LQFUHPHQWR��FDWHJRULH�'��H�'���q�VWDWD�TXHOOD�GL�*RUL]LD�
(+32%), seguita da Udine (+ 24,6%), Trieste (+24%) e, 
LQ¿QH��3RUGHQRQH����������
I comuni con maggior percentuale di suolo consumato 
e/o numero di capannoni per Km2� GL� VXROR� DUWL¿FLDOH�
sono quelli rilevabili nel Distretto della Sedia [Fig. 
2.28] e, dunque (in ordine decrescente), San Giovanni 
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al Natisone (90 capannoni/Km2), Manzano (82,4 
capannoni/Km2), San Vito al Torre (67,4 capannoni/
Km2), Moimacco (66,6 capannoni/Km2), Chiopris 
Viscone (63,5 capannoni/Km2), Corno di Rosazzo (63,2 
capannoni/Km2), Pavia di Udine (58,1 capannoni/
Km2��>IRQWH�GDWL��8̇FLR�6WXGL�&RQIDUWLJLDQDWR�,PSUHVH�
Udine su dati Ispra e Agenzia delle Entrate, 2021]. 
7DOL� GDWL� ULÀHWWRQR� XQ� PRGHOOR� LQVHGLDWLYR�SURGXWWLYR�
caratterizzato da un numero superiore di capannoni 
di piccole dimensioni, spesso associato in binomio 
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FRQ� HGL¿FL� GHVWLQDWL� DOOD� UHVLGHQ]D�� D� GL̆HUHQ]D� GHO�
Distretto del Mobile, nel quale complessivamente, 
a parità di suolo consumato (13,8% contro il 14,1% 
del manzanese), il numero di capannoni per unità di 
VXSHU¿FLH� q� SDUL� DO� ���� �FRQWUR� LO� ���� GHO� 'LVWUHWWR�
della Sedia), a testimonianza di un modello insediativo 
costituito da un numero minore di capannoni, ma di 
dimensioni maggiori.
L'analisi di tali dati ha spinto la sperimentazione a 
ULÀHWWHUH� VXO� SDWULPRQLR� LQGXVWULDOH� RJJL� GLVSRQLELOH�
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Figura 2.28 // Mappatura dell'intensitá della dismissione analizzata per comune.
Fonte dati: 8̇FLR�6WXGL�&RQIDUWLJLDQDWR�,PSUHVH�8GLQH�VX�GDWL�,VSUD�H�$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH������
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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VXOOD�VXSHU¿FLH�WHUULWRULDOH�UHJLRQDOH�
Nel ridisegno di possibili scenari futuri di trasformazione
e transizione si rende necessario  prendere in 
considerazione anche quelle porzioni di 'città invisibile', 
DQFRUD� RJJL� QRQ� HGL¿FDWH�� PD� GHVWLQDWH� GDL� SLDQL�
passati. È interessante rilevare, a tal proposito, come 
il suolo destinato ad uso industriale oggi non ancora 
HGL¿FDWR� �FRQ� UDSSRUWR� GL� FRSHUWXUD� SDUL� D� ]HUR�� VLD�
equiparabile, per quantità, alla metà (circa) del totale 
GHOOH� VXSHU¿FL� HGL¿FDWH� >)LJ�� ���������@�� 6X� XQD�
VXSHU¿FLH�WHUULWRULDOH�UHJLRQDOH�SDUL�D�FLUFD�������.P2, 
gli ambienti destinati alle attività produttive occupano 
oggi circa 131,57 Km2� �LO� ���� GHOOH� DUHH� DUWL¿FLDOL�
regionali), ai quali bisogna sommare altri 54,7 Km2 
oggi latenti, ovverosia tutte quelle porzioni di territorio 
sulle quali vengono proiettate le previsioni industriali 
oggi non ancora attuate delle precedenti pratiche 
urbanistiche [Fig. 2.31]; l'equivalente di circa 7.704 
campi da calcio regolamentari [11] o, in analogia, pari 
a quasi l'estensione dell'intero comune della città di 
Udine (56 Km2).
$O�¿QH�GL� FRQWUDVWDUH� LO� FUHVFHQWH� FRQVXPR�GL� VXROR� D�
discapito dei tessuti naturali e rurali, l'indagine ha 
rilevato due tipologie di riserve industriali [Fig. 2.32] 
oggi a disposizione e pertanto riutilizzabili all'interno 
delle pratiche di rigenerazione territoriale dei contesti 
produttivi. Lo sfruttamento dei lotti liberi non ancora 
HGL¿FDWL�� LQIDWWL�� GRYUHEEH� HVVHUH� VRVWLWXLWR� GD� XQD�
gestione coerente e sinergica di un'ulteriore tipologia 
GL� ULVHUYD�� WDOYROWD� GL̇FLOPHQWH� SHUFHSLELOH�� RYYHURVLD�
TXHOOD�OHJDWD�DL�ORWWL�VRWWR�VIUXWWDWL��YDOH�D�GLUH�JLj�HGL¿FDWL�
VHQ]D�DSSUR¿WWDUH�DSSLHQR�GHOOH�SRVVLELOLWj�HGL¿FDWRULH�

date dai singoli PRGC [Repubblica e Cantone Ticino, 
Piano direttivo cantonale, Rapporto esplicativo, 2018] 
H� LO� FXL� VIUXWWDPHQWR� SRQH� V¿GH� DQFRUD� PDJJLRUL�
rispetto ai lotti liberi [12]. È importante precisare, 
a tal proposito, come siano rari i casi in cui una ditta 
possieda uno o più fondi liberi  o sotto sfruttati contigui 
a quello in cui svolge la propria attività in vista di futuri 
DPSOLDPHQWL�� &Lz� FRQFRUUH� D� UHQGHUH� SL�� GL̇FROWRVR�
XQ� XVR� SDUVLPRQLRVR� HG� ḢFDFH� GHOOH� ]RQH� HGL¿FDELOL�
esistenti. 
Un'ulteriore riserva per lo sviluppo delle attività 
SURGXWWLYH� q�� SRL�� FRVWLWXLWD� GDJOL� HGL¿FL� GLVPHVVL� H�
dai relativi lotti [Fig. 2.33]. Un'indagine condotta da 
Confartigianato Udine nel 2019 ha evidenziato come, 
nonostante l'incremento nel numero dei capannoni 
GL� FXL� DO� *UD¿FR� ������ QHOO
XOWLPR� YHQWHQQLR� VL� VLD�
registrato un calo del 28% delle imprese manifatturiere 
friulane, con la conseguente dismissione di un gran 
numero di capannoni. Dalla lettura dei dati riportati, 
emerge, dunque, chiaramente come si sia privilegiata la 
costruzione di nuovi fabbricati piuttosto che il recupero 
o la demolizione di quelli obsoleti. 
In seguito ad alcune sessioni di confronto con i players 
che, a diverso titolo, operano sul territorio regionale e a 
una serie di esplorazioni ravvicinate su zone campione, 
VRQR� HPHUVH� DOFXQH� TXHVWLRQL� OHJDWH� DOOH� GL̇FROWj�
nel favorire pratiche di riclo e riuso del patrimonio 
industriale esistente. 
Perchè il fenomeno della dismissione territoriale è oggi 
FRVu�DFFHQWXDWR�H�GL̇FLOPHQWH�ULVROYLELOH"
Innanzitutto, in linea con quanto evidenziato dall'analisi 
GHO�4XDGUR�&RQRVFLWLYR��HPHUJH�FRPH�PROWHSOLFL�HGL¿FL�
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Figura 2.29 // 0DSSDWXUD�GHOOH�VXSHU¿FL�D�GHVWLQD]LRQH�LQGXVWULDOH�LQ�SUHYLVLRQH��FRQ�UDSSRUWR�GL�FRSHUWXUD�XJXDOH��
zero. Fonte dati: Regione FVG, 2022.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH�
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Figura 2.30 // /D�VRPPD�GHOOH�VXSHU¿FL�FRQ�XQD�SUHYLVLRQH�LQGXVWULDOH�ODWHQWH�DPPRQWD�D�FLUFD������.P2.
Fonte dati: Regione FVG, 2022.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH�
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Figura 2.31 // 6RYUDSSRVL]LRQH� WUD� OH� VXSHU¿FL� LQGXVWULDOL� JLj� HGL¿FDWH� �ELDQFR�� H� TXHOOH� DWWXDOPHQWH� OLEHUH�PD�
destinate (magenta). Fonte dati: Regione FVG, 2022.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH�
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industriali dismessi siano ubicati in zone oggi marginali 
rispetto alle armature infrastrutturali primarie (ne 
sono chiaro esempio gli insedimenti dispersi nati su 
vocazione artigianale). Tra i criteri di scelta che guidano 
oggi la localizzazione di nuove attività produttive 
risiede appunto la vicinanza agli svincoli e ai raccordi 
viari primari [Fig. 2.34], unitamente alla necessità di 
disporre di arterie di penetrazione all'insediamento 
industriale che siano adatte a supportare il carico dei 
mezzi di trasporto contemporanei [13].
In secondo luogo, gran parte del patrimonio industriale 
GLVPHVVR� ULVFRQWUD� GL̇FROWj� QHO� ULHQWUDUH� DOO
LQWHUQR�
di operazioni e cicli di compravendita in quanto, 
nonostante il costo di vendita contenuto, presenta 
numerose problematiche di carattere tecnico-
edilizio. Un'elevata percentuale di capannoni, di fatto, 
necessiterebbe di interventi di bonifca dell'amianto 
o di adeguamento alle norme antisismiche, in quanto 
trattasi di manufatti per lo più realizzati tra gli anni 
Cinquanta e gli anni Settanta del secolo scorso. 
,QROWUH�� OH� ORUR� FRQ¿JXUD]LRQL� WLSR�PRUIRORJLFKH� OL�
UHQGRQR� GL̇FLOPHQWH� DGDWWDELOL� DOOH� DWWXDOL� HVLJHQ]H�
di mercato. Ad esempio, essi presentano altezze medie 
che si attestano attorno ai 6,50/9,00 ml (frutto di scelte 
costruttive passate) e, per tali ragioni, non possono 
essere adeguati a funzioni di logistica (oggi molto 
richiesta soprattutto in una regione transfrontaliera 
GL� FRQ¿QH� FRPH� LO� )ULXOL� 9HQH]LD� *LXOLD��� SHU� OH� TXDOL�
generalmente si necessitano fabbricati con un'altezza 
di ca. 10,00/12,00 ml. Ancora, il patrimonio industriale 
della seconda metà del secolo scorso ha colonizzato 
gran parte dei lotti di innesto, i quali presentano oggi 

Figura 2.32 // 7LSRORJLH�GL� ULVHUYH�XWLOL]]DELOL� DL�¿QL�
GHOOD� ULJHQHUD]LRQH� GHL� SDHVDJJL� SURGXWWLYL�� JOL� HGL¿FL�
dismessi/abbandonati, i lotti liberi e i lotti sottoutilizzati.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH�

HGLǔFLR�GLVPHVVR�R
DEDQGRQDWR

IRQGR�OLEHUR

IRQGR�VRWWRXWLOL]]DWR
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Figura 2.33 // Mappatura dell'intensitá della dismissione analizzata per comune.
Fonte dati: Regione FVG, 2022.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 2.34 // Mappa in cui vengono riportati l'armatura infrastrutturale principale regionale (autostrada, ferrovia 
e strada statale) e l'arcipelago delle aree industriali. Come si evince dalla mappa, la maggior parte di quest'ultime 
(per lo più ricadenti in piccoli comuni) non risulta essere ben servita dalle arterie viarie centrali di collegamento con 
l'Austria (Nord), la Slovenia (Est) e il Veneto (Ovest). (ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Calandosi sul caso di studio reale del Friuli Venezia 
*LXOLD�� q� SRVVLELOH� D̆HUPDUH� FRPH� O¶DWWXDOH� DVVHWWR�
spaziale, prodotto da strumenti e politiche pubbliche, 
ULÀHWWD�DQFRUD�LO�GLYDULR�WUD�XQD�SLDQL¿FD]LRQH�QD]LRQDOH�
�DQFRUD� SULYD� GL� OLQHH� GL� LQWHUYHQWR� VSHFL¿FKH� VXL�
SDHVDJJL� LQGXVWULDOL�� H� XQD� SLDQL¿FD]LRQH� UHJLRQDOH� H��
poi, locale. 
8Q�WHQWDWLYR�SHU�VXSHUDUH�WDOH�GLYDULR�q�VWDWR�DYDQ]DWR�
con l'introduzione, sul territorio nazionale, del 
dispositivo delle APEA  [focus 03] [14] - ai sensi del 
D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 [15], art. 26 [focus 03], 
recepito in Friuli Venezia Giulia solamente diciassette 
anni più tardi attraverso la Legge Regionale 20 febbraio 
2015, n.3, RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche 
industriali. Il ritardo nell'assunzione della norma e la sua, 
DG�RJJL��TXDVL�QXOOD�DSSOLFD]LRQH�ULÀHWWH�XQD�WHQGHQ]D�
nazionale che, fatte salve alcune regioni virtuose [16], 
ha visto uno scarso consolidamento della disciplina alle 
diverse scale regionali. Per di più, dall'analisi dei casi 
di APEA realizzati sul territorio italiano [17] emerge 
chiaramente come, in linea generale, si sia trattato di 
interventi episodici circoscritti all'area di intervento 
e, per questo, del tutto incapaci di innescare pratiche 
di rigenerazione a una scala territoriale più ampia. Le 
Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate dovrebbero, 
al contrario, essere lette e considerate all'interno di una 
più estesa rete urbano-territoriale, per mezzo della quale 
trasformare questi luoghi da zone marginali e negative 
D� OXRJKL� ¿JXUDELOL� ULFFKL� GL� RFFDVLRQL�� 1DWXUDOPHQWH�
�FRPH� q� HPHUVR� GDOOD� GLVDPLQD� ULSRUWDWD� DL� SDUDJUD¿�
SUHFHGHQWL��� OD� ULTXDOL¿FD]LRQH� GL� XQ� VLWR� SURGXWWLYR�
DWWUDYHUVR� OD� PHVVD� D� SXQWR� GL� VWUDWHJLH� VRVWHQLELOL� q�

spazi esterni troppo ridotti per le necessarie operazioni 
di movimentazione e manovra dei carichi. 
$� TXHVWL� IDWWRUL� HVHPSOL¿FDWLYL� GL� FDUDWWHUH� WHFQLFR�
edilizio bisogna, poi, sommare la constatazione che una 
EXRQD�TXRWD�SDUWH�GHO�SDWULPRQLR�GLVPHVVR�q�¿JOLR�GL�
fallimenti, che li 'congelano' in attesa di risoluzione. 
Naturalmente, di fronte alle attuali problematiche legate 
al contenimento del consumo di suolo, si rende quanto 
mai necessario ricercare soluzioni concrete (in sinergico 
rapporto tra pubblico e privato) che consentano di 
superare questi aspetti e favorire un riuso consapevole e 
VWUDWHJLFR�GL�WDOH�SDWULPRQLR��%LVRJQD�ULFRUGDUH��LQIDWWL��
FRPH� OD� ULTXDOL¿FD]LRQH� GL� XQ
DUHD� GLVPHVVD� GHEED�
sempre essere vista in relazione anche al suo contesto 
DOODUJDWR��VSHFLDOPHQWH�SHU�TXDQWR�FRQFHUQH� L�EHQH¿FL�
DPELHQWDOL� H�¿QDQ]LDUL��Ê�FRPSUHQVLELOH� FRPH� LQ�FHUWL�
Comuni, ad esempio, la presenza di capannoni dismessi 
possa rappresentare un ostacolo legato alla sicurezza, 
DOO
DPELHQWH�H�DOOD�VDOXWH�SXEEOLFD��WDOYROWD�GL̇FLOPHQWH�
risolvibile alla scala locale. Anche il problema legato alla 
dismissione necessita, pertanto, di una regia a una scala 
intercomunale.
La lettura congiunta di queste componenti rimanda 
alla constatazione di una mancanza di un quadro di 
ULIHULPHQWR� SHU� OD� JHVWLRQH� H� SLDQL¿FD]LRQH� GHL� VLWL�
produttivi alla scala dell’area vasta, la quale ha prodotto 
una certa miopia nella lettura dei processi territoriali 
in atto. Mentre leggi e strumenti si sono dimostrati 
incapaci di governare i fenomeni in corso, il territorio 
ha, infatti, continuato a trasformarsi accogliendo, 
man mano, modelli di sviluppo industriale che hanno 
SURGRWWR�JHRJUD¿H�GLYHUVL¿FDWH�>0DUFKLJLDQL������@��
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LQ�JUDGR�GL�SURGXUUH��FRPH�H̆HWWR�VHFRQGDULR��DQFKH�LO�
rilancio dell'immaginario estetico collettivo associato 
a tali ambienti. L'eco-compatibilità dei luoghi della 
SURGX]LRQH�� LQIDWWL�� FRQFRUUH� D� PRGL¿FDUH� LO� SXQWR�
di vista con il quale si guardano queste aree, che 
potrebbero così diventare campo di sperimentazione di 
nuove forme innovative di edilizia. 
L'insuccesso della disciplina delle APEA può essere 
ricondotto a diversi fattori. Dal confronto con il territorio 
regionale e con i principali portatori di interesse (PA, 
enti gestori dei consorzi di sviluppo economico locale, 
tecnici e industriali), nonché dall'analisi della disciplina 
QD]LRQDOH�� q� HPHUVD� OD� GL̇FROWj� QHO� GDUH� DWWXD]LRQH�
pratica al dispositivo a causa dell'elevata complessità 
degli strumenti che regolano i siti produttivi, troppo 
prescrittivi, al contempo generici e poco aperti verso 
OH� VSHFL¿FLWj� ORFDOL� >��@�� /H� VROX]LRQL� GD� DWWXDUH� VRQR��
di fatto, di natura complessa e devono tenere conto 
delle peculiarità del territorio [rif.to 2.3 Il quadro 
morfologico. I modelli insediativi industriali] e del 
vissuto dell’area industriale in cui si applicano [Gallo, 
2013]. Tale complessità può essere ricondotta al fatto 
che il modello gestionale delle APEA raccoglie l'eredità 
degli Eco-Industrial Parks, nati in contesti produttivi, 
LQGXVWULDOL�� JHRJUD¿FL�� PRUIRORJLFL� H� FXOWXUDOL� GLYHUVL��
Tale divario geo-morfologico e culturale risulta essere 
ancora più evidente se si considera il fatto che, in linea 
generale, gli agglomerati industriali italiani seguono 
delle linee guida nazionali e regionali che trovano 
FRQWH]]D�VROR�LQ�IDVH�GL�SLDQL¿FD]LRQH�ORFDOH��
Il dispositivo delle APEA non dovrebbe, pertanto, 
ricadere solo nelle politiche attuative dei singoli 

Consorzi locali, bensì dovrebbe piuttosto entrare a far 
parte anche di un disegno territoriale più ampio di 
regia regionale, che consenta di superare i processi di 
scala e di gestione amministrativa che necessariamente 
entrano in gioco in suddette applicazioni. Se ai Consorzi 
spetta il compito di Enti operativi, dunque, alla Regione 
(o alle unioni tra Comuni) deve essere assegnato il 
UXROR� GL� (QWH� 7HUULWRULDOH� GL� FRRUGLQDPHQWR� DL� ¿QL�
dell'individuazione degli ambiti e dei bacini territoriali  
preferenziali per la costituzione di APEA.
Le analisi condotte sul caso di studio del Friuli Venezia 
Giulia hanno fatto emergere, infatti, l’importanza che 
una visione allargata assume nell'integrare le diverse 
VFDOH� GL� LQWHUYHQWR� FRQ� OH� VSHFL¿FLWj� GHL� FRQWHVWL� GL�
appartenenza, intrecciando dinamiche economiche, 
sociali e spaziali [Marchigiani, 2012]. Il tema delle aree 
produttive richiede, dunque, un approccio multiscalare, 
al contempo insediativo e architettonico, non solamente 
per ciò che concerne gli aspetti prettamente economici, 
PD�DQFKH�H�VRSUDWWXWWR�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�SUR¿OR�GL�
costruzione di un territorio in cui superare il modello 
di crescita per 'recinti funzionali'. I progetti territoriali 
da calare sui singoli agglomerati industriali, pertanto, 
dovrebbero far parte di un disegno territoriale più 
ampio, coeso e strutturato in chiave olistica, in cui 
ogni singolo complesso produttivo entri a far parte 
di un progetto di paesaggio industriale più esteso e 
coordinato alle diverse scale e in cui la lettura dei 
'vuoti' e delle trame paesaggistiche e ambientali 
assuma la stessa importanza dell’analisi dei 'pieni'. 
Visioni territoriali strategiche, dunque, che prestino 
attenzione ai processi di relazione e alle componenti 
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dei sistemi infrastrutturali, ambientali ed edilizi 
LGHQWL¿FDELOL�DOOH�GLYHUVH�VFDOH��SLXWWRVWR�FKH�DL�VLQJROL�
impianti e manufatti, abbandonando, così, la logica di 

DUHD� LQGXVWULDOH
� �TXDOH� FLWWDGHOOD� IRUWL¿FDWD� HVFOXVD�
all’esperienza urbana e spesso concepita come luogo 
GHTXDOL¿FDQWH�H�LQTXLQDQWH��H�IDYRUHQGR�LO�FRQFHWWR�GL�
'paesaggio industriale'.  Il progetto di parchi industriali 
(volendo riprendere la disciplina delle APEA) e, più in 
generale, gli interventi sugli insediamenti produttivi 
e industriali in essere e in divenire dovrebbero 
rappresentare solo un tassello concreto di una più ampia 
visione sistemica del contesto territoriale regionale, 
che sappia dare uniformità sintattica alle singole realtà 
insediatesi. Il risultato di tale analisi non deve essere 
un programma funzionale rigidamente e univocamente 
GH¿QLWR��FRPH�QHO�FDVR�GHOOH�OLQHH�JXLGD�$3($���EHQVu�
un quadro di potenzialità economiche e spaziali da 
sviluppare [Marchigiani, Torbianelli, 2012]. Per di più, 
in un contesto come quello oggetto di indagine, una 
VWUDWHJLD�GL�ULTXDOL¿FD]LRQH�HVVHQ]LDOPHQWH�EDVDWD�VXOOD�
riconversione di siti esistenti può produrre importanti 
H̆HWWL� HFRQRPLFL� VX� VFDOD� ORFDOH�� FRQQHVVL� DO� ULODQFLR�
dell’attività edilizia [Marchigiani, Torbianelli, LELG�]. 
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Focus 03 [19]
APEA - Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate

Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
[APEA] sono state introdotte nella legislazione 
LWDOLDQD�GDO�'HFUHWR�%DVVDQLQL��'�/JV�Q������������LO�
quale, all'art. 26 riporta:

Art. 26 - Aree industriali e aree ecologicamente 
attrezzate

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e 
Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree 
industriali e le aree ecologicamente attrezzate, 
dotate delle infrastrutture e dei sistemi 
necessari a garantire la tutela della salute, 
della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime 
leggi disciplinano altresì le forme di gestione 
unitaria delle infrastrutture e dei servizi 
delle aree ecologicamente attrezzate da parte 
GHL� VRJJHWWL� SXEEOLFL� R� SULYDWL�� DQFKH� FRVWLWXLWL�
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della 
OHJJH� ��� GLFHPEUH� ������ Q�� ���� H� GDOO
DUWLFROR�
22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le 
modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle 
aree industriali, ove necessario anche mediante 
espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati 
nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati 
dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la 

utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le provincie autonome individuano le 
aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente 
tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche 
se totalmente o parzialmente dismessi. Al 
procedimento di individuazione partecipano gli 
enti locali interessati.

/H� $3($� VL� LQVHULVFRQR� DOO
LQWHUQR� GL� XQ� ¿ORQH�
di interventi che, soprattutto a partire dalla 
&RQIHUHQ]D� GL� 5LR� GH� -DQHLUR� GHO� ������ KDQQR�
cercato di perseguire come obiettivo primario 
nelle politiche economiche e ambientali dei vari 
Paesi lo sviluppo sostenibile. "In tale scenario, il 
sistema produttivo, in quanto insieme che gravita 
in maniera incisiva sull’ambiente e sulle sue risorse, 
ha richiesto una sua riorganizzazione in chiave 
sostenibile ed ecologica, da attuarsi attraverso una 
gestione integrata degli aspetti ambientali, quali la 
riduzione e prevenzione dell’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del suolo; la tutela della salute e della 
sicurezza; nonché un miglioramento ambientale 
GL̆XVR�GHO�WHUULWRULR��>&RQWL��/D�9DUUD��3HFLOH��������
p.136]. Le prime sperimentazioni in tal senso hanno 
YLVWR� OD� GL̆XVLRQH�� VSHFLDOPHQWH� QHJOL� 6WDWL� 8QLWL��
GHJOL�(FR�,QGXVWULDO�3DUNV��(,3��GH¿QLWL�FRPH��GHOOH�
aggregazioni di imprese manifatturiere e di servizio 
caratterizzate da una gestione comune dei servizi 
e delle risorse e interessate a migliorare le proprie 
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SHUIRUPDQFHV� DPELHQWDOL�� HFRQRPLFKH� H� VRFLDOL´�
[Lowe, Evans, 1995]. Sulla stessa scia, le APEA 
promuovono uno sviluppo industriale i cui processi 
sono gestiti come sistema territoriale d'insieme.
Il D.Lgs 112/1998, pur indicando alcuni elementi di 
riferimento basilari, rimanda alle singole Regioni 
il compito di legiferare in materia. Ne consegue 
FKH��DG�RJJL��OD�GL̆XVLRQH�GHOOH�$3($�VXO�WHUULWRULR�
QD]LRQDOH�q�SLXWWRVWR�GLVRPRJHQHD�H�GLYHUVL¿FDWD��LQ�
quanto strettamente correlata alle scelte promosse 
dalle singole Regioni. Per quanto oggi quasi tutte 
quest'ultime abbiano regolamentato in tema di 
APEA, i tempi di recezione sono stati piuttosto 
dilatati (del 2003, ad esempio, sono i primi 
provvedimenti della regione Marche; solo del 2015 
quelli della regione Friuli Venezia Giulia). Per di più, 
JOL�VWUXPHQWL�DGRWWDWL�SUHVHQWDQR�QDWXUH�GLYHUVH��F
q�
chi ha disciplinato il tema attraverso Linee Guida, chi 
Progetti Pilota e legiferato attraverso Leggi Regionali 
o Regolamenti; scelte, quest'ultime, che racchiudono 
LQ� Vq� GLYHUVL� JUDGL� GL� GHWWDJOLR�� DSSURIRQGLPHQWR�
e attuazione. Inoltre, la normativa per la gestione 
delle APEA attinge a settori disciplinari diversi, 
TXDOL�SLDQL¿FD]LRQH�WHUULWRULDOH�H�XUEDQLVWLFD��������
attività produttive (25%) e ambiente (50%) [Gallo, 
2013].

In Friuli Venezia Giulia, la disciplina viene 
recepita solo nel 2015, attraverso la L.R. 3/2015 
RilancimpresaFVG - riforma delle politiche 

industriali, art. 8 (Aree Produttive Ecologicamente 
$WWUH]]DWH��� QHOOD� TXDOH� VL� D̆HUPD� FKH� JOL�
agglomerati industriali di competenza dei Consorzi 
sono aree preferenziali per la costituzione di APEA. 
$� ¿QH� ����� YHQQH� DYYLDWD� XQD� VSHULPHQWD]LRQH�
�VX� ¿QDQ]LDPHQWR� UHJLRQDOH� H� FRQ� LO� VXSSRUWR� GL�
ARPA FVG), su un caso pilota, la Zona Industriale 
Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento (PN), parte 
del Consorzio di sviluppo economico locale Ponte 
Rosso-Tagliamento. L'indagine era funzionale alla 
messa a punto delle linee guida regionali in materia 
di APEA. Queste, al termine dell'intervallo di 
sperimentazione, sono state sottoposte alla visione 
dei Consorzi, i quali, purtuttavia, non hanno espresso 
giudizio favorevole a riguardo a causa dell'elevata 
complessità nell'attuazione e nella gestione degli 
interventi richiesti.
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Epilogo //

/D� QHFHVVLWj� GL� XQD� SLDQL¿FD]LRQH� UHJLRQDOH� QDVFH�
dagli stimoli emersi durante la stesura del Quadro 
Conoscitivo regionale in materia di paesaggi industriali 
H�VL�SURSRQH�TXDOH�SLDQL¿FD]LRQH�LQWHUPHGLD�DGRWWDQGR�
strategie di scala vasta e trasformandole in interventi 
locali puntuali e mirati; uno strumento, dunque, che 
sia capace di far fronte alla 'deregolamentazione' 
XUEDQLVWLFD� H� DOOD� IUDPPHQWD]LRQH� ORFDOLVWLFD� GHOOH�
decisioni sull’uso del suolo. 
4XHVWD� SURVSHWWLYD� GRYUHEEH� IRUQLUH� LQGLUL]]L� GL�
coordinamento disegnando scenari e visioni condivise, 
conferendo un nuovo assetto al territorio grazie al 
consolidamento delle relazioni tra quest’ultimo e il 
suo sistema produttivo per mezzo di un approccio 
VWUDWHJLFR� FKH� QH� DFFHQWXL� LO� SUR¿OR� LGHQWLWDULR�� /H�
DWWXDOL� H� SDVVDWH� SROLWLFKH� GL� SLDQL¿FD]LRQH�� GL� IDWWR��
QRQ� VRQR� VWDWH� FDSDFL� GL� UD̆RU]DUH� L� QHVVL� UHWLFRODUL�
H� VLVWHPDWLFL� WUD� DUHH� SURGXWWLYH�� GLVWULEX]LRQH� H�
ottimizzazione dei servizi e dei nuclei per attrezzature, 
generando per di più il proliferare di piattaforme 
produttive e industriali spesso avulse dal contesto e 
FRQ�XQ�GHEROH�JUDGR�GL�LQWHUD]LRQH�FRQ�LO�FRPSOHVVLYR�
sistema delle attività e delle risorse territoriali [Russo, 
2011].
6XOOD� EDVH� GL� TXHVWH� FRQVLGHUD]LRQL�� LO� SURJHWWR� GL�
ricerca ha messo a punto alcuni indirizzi di visione 
VWUDWHJLFD� SHU� OD� JHVWLRQH� H� OD� SLDQL¿FD]LRQH� GHL� VLWL�
produttivi, che sappiano sfruttare e accogliere le 

SRWHQ]LDOLWj�UHJLRQDOL�HYLGHQ]LDWH��ELODQFLDQGRQH�SXQWL�
GL� IRU]D� H� GL� GHEROH]]D�� /
HPDQD]LRQH� GHOOD� /HJJH�
UHJLRQDOH� ��� IHEEUDLR� ������ Q�� ��� 'LVSRVL]LRQL� SHU� OD�
PRGHUQL]]D]LRQH�� OD� FUHVFLWD� H� OR� VYLOXSSR� VRVWHQLELOH�
verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia 
(SviluppoImpresa), si pone, tra le altre, come 
RELHWWLYL� OD�PRGHUQL]]D]LRQH� H� OD� FUHVFLWD�GHO� VLVWHPD�
economico regionale, accrescendo l'attrattività 
e la competitività dell'intero sistema produttivo 
regionale. Tali scopi devono essere perseguiti anche 
attraverso la promozione della resilienza del sistema 
economico, da incentivare per mezzo del sostegno alla 
ULRUJDQL]]D]LRQH�H�ULVWUXWWXUD]LRQH�GHJOL�DPELHQWL�GHOOD�
produzione e la valorizzazione dei Consorzi di sviluppo 
economico locale. Gli indirizzi strategici da calare sui 
siti produttivi devono, infatti, minimizzare l'impiego 
GL� QXRYR� WHUULWRULR�� JDUDQWLUH� TXDOLWj� DPELHQWDOH� H�
XUEDQLVWLFD� DJOL� LQVHGLDPHQWL� SURGXWWLYL�� JDUDQWLUH�
condizioni di razionalità economica e produttiva; 
LQ¿QH�� JDUDQWLUH� UHWL� LQIUDVWUXWWXUDOL� DGHJXDWH� LQ�
UHOD]LRQH�D�YLDELOLWj�H�VHUYL]L�>=HFFKLQ������@�
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Note //

[1] Il presente capitolo riporta le elaborazioni di alcuni 
testi già pubblicati dall’autore a seguito di doppio 
referaggio anonimo in: Pecile, A. [2022]. "La forma 
GHO� WHUULWRULR��8QD� IRWRJUD¿D�GHL�SDHVDJJL� LQGXVWULDOL� LQ�
Friuli-Venezia Giulia", atti del convegno a cura di Currà, 
E. et Al. Stati Generali del Patrimonio industriale 2022. 
Roma: Ricerche Marsilio, pp. 1053-1073.

[2] Il PURG (Piano Urbanistico Regionale Generale, 
������GH¿QLVFH�DOO
DUW�����GHOOH�1G$�OD�]RQD�RPRJHQHD�'�
come "le parti del territorio destinate ad insediamenti 
industriali e artigianali". Questa, a sua volta, viene 
FODVVL¿FDWD�QHOOH�VHJXHQWL�FDWHJRULH�
– D1, corrispondente agli ambiti degli agglomerati 
industriali di interesse regionale;
– D2, corrispondente alle zone industriali di interesse 
comprensoriale e comunale di libera localizzazione;
– D3, corrispondente agli insediamenti industriali e 
artigianali singoli esistenti;
– D4, corrispondente agli insediamenti industriali per 
attività estrattive esistenti e di progetto.

[3] Legge 6 luglio 1964 n. 633, Norme integrative per 
l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, 
recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti 
industriali nel territorio del comune di Monfalcone e 
nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine, portò alla 
formazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

del Comune di Monfalcone. Il Piano Quinquennale di 
Sviluppo Economico e Sociale (1965) individua nella 
zona del Ponte Rosso un ambito preferenziale per lo 
sviluppo di una grande Zona Industriale.

[4] Uno tra gli esempi regionali più emblematici in 
WDO� VHQVR� SXz� HVVHUH� LGHQWL¿FDWR� QHOOD� 6WUDGD� 6WDWDOH�
‘Tresemane’, asse viabilistico di lunghezza pari a circa 
10 Km che collega i comuni di Tricesimo, Tavagnacco, 
Reana del Rojale e Udine. Trattasi di una strada mercato 
FKH�� QHO� FRUVR� GHL� UHFHQWL� GHFHQQL�� q� SDVVDWD� GD� OXRJR�
dei primi insediamenti produttivi e industriali ad asse 
commerciale e produttivo strategico della Regione Friuli-
Venezia Giulia. L’assetto del suo attuale tessuto edilizio 
YD�ULFHUFDWR�QHOOH�VWUDWL¿FD]LRQL�FKH�VRQR�VWDWH�SURGRWWH��
via via, dal piano di fabbricazione del 1958, dalla 
formazione del Consorzio industriale Udine-Tavagnacco 
del 1962 e dal grande boom degli anni Settanta e Ottanta 
all’interno di un processo graduale di occupazione di un 
suolo dapprima agricolo.

[5]�8Q�HVHPSLR�HPEOHPDWLFR�LQ�WDO�VHQVR�q�OD�FLWWDGLQD�
di Manzano (UD), sviluppatasi fortemente negli ultimi 
decenni del secolo scorso a seguito di un consistente 
processo di industrializzazione [rif.to Carotaggio 02]. 
&DUDWWHULVWLFD� SHFXOLDUH� q� OD� FRPPLVWLRQH� GL� IXQ]LRQL�
produttive e residenziali nel capoluogo, anche se negli anni 
della grande industrializzazione gli impianti produttivi si 
VRQR� GL̆XVL� LQ� ]RQH� VSHFLDOL]]DWH�� SUHPLQHQWHPHQWH� D�
Sud della strada regionale 56.
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[6] %HUQKDUG�%HFKHU��6LHJHQ�����DJRVWR������±�5RVWRFN��
���JLXJQR�������H�+LOOD�%HFKHU��3RVWGDP����VHWWHPEUH�
1934 – Dusseldorf, 10 ottobre 2015) furono due coniugi 
WHGHVFKL�QRWL�SHU�L�ORUR�VWXGL�VXOOD�IRWRJUD¿D�LQGXVWULDOH�

[7] 0DGHVDQL��$�� >����@�� �,Q�PHPRULD�GL�+LOOD�%HFKHU��
4XDQGR�PXRUH�OD�VWRULD�GHOOD�IRWRJUD¿D���'LVSRQLELOH�VX��
artribune.com (consultato: dicembre 2023).

[8]�5H\QHU�%DQKDP��1RUZLFK����PDU]R������±�/RQGUD��
��� PDU]R� ������ q� VWDWR� XQ� FULWLFR� G
DUWH� H� WHRULFR�
dell'architettura britannico.

[9] Vilém Flusser (Praga, 12 maggio 1920 – Praga, 27 
QRYHPEUH�������IX�XQ�¿ORVRIR��VFULWWRUH�H�JLRUQDOLVWD�FHFR��
Nel catalogo della mostra "La ciutat fantasma" 
�%DUFHOORQD�� ������ )OXVVHU� GH¿QLVFH� FRPH�
�DQWLXPDQLVWLFR��O
DWWHJJLDPHQWR�GHL�IRWRJUD¿�LYL�HVSRVWL�
FKH�� DOOD� VWUHJXD�GL�%DVLOLFR�� DYHYDQR�GLODWDWR� OR� VSD]LR�
RPHWWHQGR�TXDOVLDVL�WLSR�GL�¿JXUD�DOO
LQWHUQR�GHJOL�VFDWWL�
raccolti.

[10] Il presente paragrafo riporta le elaborazioni di 
un testo già pubblicato dall’autore a seguito di doppio 
referaggio anonimo in: 
Conti, C., La Varra, G., Pecile, A. [2022]. "Industria e 
VRVWHQLELOLWj�� 3ROLWLFKH�� VFHOWH� SLDQL¿FDWRULH� H� VWUXPHQWL�
per la gestione dei paesaggi industriali italiani". 2̇FLQD, 
n. 37, pp. 64.67.

[11] Un campo da calcio regolamentare per la Lega 
Nazionale Professionisti Serie A presenta le dimensioni 

di (105x68) m. 
Fonte dati: FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio.

[12] In termini quantitativi, valutare le riserve di fondi 
sotto sviluppati risulta complicato in quanto necessita il 
FDOFROR�GHL�SDUDPHWUL�HGL¿FDWRUL�DPPHVVL�GD�RJQL�VLQJROR�
regolamento comunale e l'esatta cubatura sfruttata su 
RJQL�ORWWR��GDWR�TXHVW
XOWLPR�GL�GL̇FLOH�UHSHULPHQWR�

[13] Il campanilismo che ha guidato la proliferazione 
di aree industriali comunali si ritrova oggi a dover 
GLDORJDUH�FRQ�VLWL�SURGXWWLYL�XELFDWL�LQ�DUHH�GL̇FLOPHQWH�
raggiungibili da mezzi pesanti a causa del mancato 
supporto della rete infrastrutturale, spesso di livello 
YLFLQDOH�R�ORFDOH�H�TXLQGL�LQDGDWWD�DL�ÀXVVL�DWWXDOL�

[14] Per maggiori approfondimenti al tema si rimanda a 
studi già pubblicati dall'autore (con l'equa partecipazione 
di Christina Conti e Giovanni La Varra) e svolti durante il 
ELHQQLR�GL�ULFHUFD��%RVFRUHJLRQH���LQ��
Conti, C., La Varra, G., Pecile, A. [2020]. "Ecologically 
Equipped Industrial Areas", in 60&� 6XVWDLQDEOH�
Mediterranean Construction,  n. 12, pp. 132-137. 

[15] Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[16] Tra le Regioni più virtuose che hanno legiferato in 
materia si ricorda l'Emilia Romagna [/HJJH�XUEDQLVWLFD�
regionale n. 20/2000, seguita dalla Dgr 1238/2002; 
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Linee Guida per la realizzazione delle Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (ott. 2008)]; le Marche 
[Legge regionale n. 16 del 2005 ‘Disciplina degli 
LQWHUYHQWL� GL� ULTXDOL¿FD]LRQH� XUEDQD� HG� LQGLUL]]L�
per le aree produttive ecologicamente attrezzate’; 
Dgr n. 157/2005 ‘Linee Guida per le aree produttive 
ecologicamente attrezzate della Regione Marche’]; 
la Toscana [/HJJH� UHJLRQDOH� ��� GLFHPEUH� ����� µ$UHH�
SURGXWWLYH� HFRORJLFDPHQWH� DWUH]]DWH�� 0RGL¿FKH� DOOD�
OHJJH� UHJLRQDOH� �� GLFHPEUH� ������ Q�� ��¶�� µ/LQHH� *XLGD�
per l’applicazione della disciplina APEA della Toscana’ 
(2011)]; il Lazio ['HOLEHUD����OXJOLR������Q������µ$]LRQL�
strategiche di promozione della green economy e della 
VRVWHQLELOLWj�DPELHQWDOH�D�IDYRUH�GHO�VLVWHPD�SURGXWWLYR�
regionale – Approvazione ‘Linee Guida APEA’ per 
lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate nel Lazio].

[17]�6L�ULFRUGDQR��D�WLWROR�HVHPSOL¿FDWLYR��O
$3($��63,3��
D�3DUPD��3RQWH�5L]]ROL�D�2]]DQR�(PLOLD��%2���=,3$�D�-HVL�
(AN), Sipro a Ostellato (FE).

[18] Dal confronto con i portatori di interesse locali 
emerge come in alcune aree industriali, ad esempio, 
ULVXOWHUHEEH� ULGRQGDQWH� OD� UHDOL]]D]LRQH� GL� VSHFL¿FL�
servizi per i dipendenti (asilo, mensa, ecc.) in quanto 
lambite dal centro cittadino che, a livello comunale, già 
fornisce gran parte dei servizi in questione; diverso il 
caso dei siti produttivi marginali rispetto ai tessuti urbani 
o che presentano un diverso livello di raggiungibilità e 
connessione con gli stessi.

[19] Il presente focus di approfondimento raccoglie 
DOFXQL�VWXGL�H̆HWWXDWL�GDOO
DXWRUH�H�JLj�SXEEOLFDWL�LQ��
Conti, C. et Al. [2021]. &DQWLHUL� XUEDQL� H� SDHVDJJL�
industriali del Friuli Venezia Giulia. Udine: Forum.



175

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA. 2 | I PAESAGGI INDUSTRIALI FRIULANI //

5LIHULPHQWL�ELEOLRJUD¿FL���

Aimini, M. [2018]. "Paesaggi del NordEst. Indagini e 
scenari ai margini della pedemontana veneta".  Planum. 
7KH�-RXUQDO�RI�8UEDQLVP, Magazine Section, no. 36, vol 
I/2018, pp. 1-128.

Amin, A., Thrift, N. [2002]. Cities. Reimagining the 
8UEDQ. Cambridge: Polity.

%DJQDVFR�� $�� >����@�� 7UH� ,WDOLH�� /D� 3UREOHPDWLFD�
Territoriale dello Sviluppo Italiano��%RORJQD��,O�0XOLQR�

%DQKDP��5��>����@��A Concrete Atlantis. U.S. Industrial 
Building and European Modern Architecture. 
Cambridge, Mass.: The MIT Press.

%RHUL�� 6�� >����@�� �(OHJLD� GL� XQD� GLVPLVVLRQH��� LQ�
Calavenzi, G. (a cura di). 0LODQR�ULWUDWWL�GL� IDEEULFKH. 
Milano: 24 Ore Cultura, pp.42-50.

%RYH��$���et Al. [2021]. "Ripensare le aree produttive: da 
distretti industriali alle reti innovative", atti della XXIII 
Conferenza Nazionale SIU - Società degli Urbanisti, Vol. 
5, 5LJHQHUD]RQH�GHOOR�VSD]LR�XUEDQR�H�WUDVIRUPD]LRQH�
sociale, a cura di Caruso, N. et Al., pp.123-128.

Carboni, C. Eliteam [2012]. "I Distretti Industriali tra 
criticità e scenari evolutivi", in Torbainelli, V. A (a cura 
di). 2OWUH�OH�IDEEULFKH��9LVLRQL�HYROXWLYH�SHU�LO�WHUULWRULR�
del Distretto della Sedia. Trieste: EUT Edizioni 
Università di Triste.

Cipriani, L. [2012]. Vita e morte del paesaggio 
industriale. Indagini e proposte per la marca 

trevigiana in trasformazione. Trento: Università degli 
Studi di Trento.

Coccia, L. [2015]. "Dissoluzione programmata", 
in Coccia, L., Gabbianelli, A. (a cura di). Riciclasi 
capannoni. Roma: Aracne editrice, pp. 45-98.

Concheri, F. [2016]. "Paesaggio industriale", in 
Interventi educativi. Conversazioni sulla cura, 
n.3/2016, pp. 50-55.

Conti, C., La Varra, G., Pecile, A. [2022]. "Industria e 
VRVWHQLELOLWj�� 3ROLWLFKH�� VFHOWH� SLDQL¿FDWRULH� H� VWUXPHQWL�
per la gestione dei paesaggi industriali italiani". 2̇FLQD, 
n. 37, pp. 64.67.

Conti, C., et Al. [2021]. &DQWLHUL� XUEDQL� H� SDHVDJJL�
industriali del Friuli Venezia Giulia. Udine: Forum 
Editrice.

Conti, C., La Varra, G., Pecile, A. [2020]. "Ecologically 
Equipped Industrial Areas". 60&� 6XVWDLQDEOH�
Mediterranean Construction, n. 12, pp. 132-137. 

Conticelli, E., Tondelli, F. [2009]. /D� SLDQL¿FD]LRQH�
GHOOH� DUHH� SURGXWWLYH� SHU� OR� VYLOXSSR� VRVWHQLELOH� GHO�
territorio. Firenze: Alinea editrice.

&RQIDUWLJLDQDWR�8GLQH��8̇FLR�6WXGL�>VHWWHPEUH�����@��
Capannoni e suolo consumato nei comuni del FVG. 
:RUNLQJ�SDSHU�

&RQIDUWLJLDQDWR� 8GLQH�� 8̇FLR� 6WXGL� >RWWREUH� ����@��
Report – Una stima preliminare di capannoni dismessi 
in Friuli Venezia Giulia.

Covre, V. [2016]. 9XRWR�D�UHQGHUH��'H¿QL]LRQH�GL�XQR�



176

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 2 | I PAESAGGI INDUSTRIALI FRIULANI //

strumento di supporto all'analisi e alla valutazione 
dell'intervento sul tipo capannone. Tesi di Dottorato in 
Architettura. Università Iuav di Venezia.

D'Annutis, M. [2015]. "Il Riciclo del Banale", in 
Luigi Coccia, L., Gabbianelli, A. (a cura di). Riciclasi 
capannoni. Roma: Aracne editrice, pp. 37-44.

Del Fabbro Machado, L. [2016]. "Infrastrutture, 
produzione e commercio: ri-disegnare relazioni nel 
territorio", in Di Biagi, P., Basso, S. (a cura di). Una 
nuova abitabilità per Monfalcone e il suo territorio. 
Trieste: EUT, Edizioni Università degli Studi di Trieste, 
pp. 79-84.

Ferrari, M. [2017]. Metamorfosi del Nordest produttivo. 
Riciclare architetture, città e paesaggi. Conegliano: 
Incipit editore.

Frangipane,  A., Santi, M.V. [2018].  "Gli spazi 
dell'industria come memoria di un 'passato 
contemporaneo'". Agribusiness Paesaggio&Ambiente, 
vol. XXI, n.2, 2018, pp. 167-173.

)URQJLD�� $���0XQDULQ�� 6��� =DQ¿�� )�� �D� FXUD� GL�� >����@��
Jobs. Forme e soazi del lavoro / Forms and Spaces of 
Work. Macerata: Quodlibet.

)URQJLD��$��>����@���/D�IRWRJUD¿D�DO�ODYRUR�3KRWRJUDSK\�
DW�ZRUN��� LQ�)URQJLD��$���0XQDULQ��6���=DQ¿��)���D�FXUD�
di). Jobs. Forme e soazi del lavoro / Forms and Spaces 
of Work. Macerata: Quodlibet, pp.233-253.

Furlan, C., Gonella, G. [2019]. "Oltre lo scarto. Il 
paesaggio post-industriale della Val di Sambre", in 
Bianchetti, C. (a cura di). Territorio e produzione. 
Macerata: Quodlibet, pp. 30-37.

*DOOR�� 3�� >����@�� �3LDQL¿FD]LRQH� WHUULWRULDOH� D� EDVVR�
impatto ambientale: il modello organizzativo delle 
APEA". TECHNE, n.05, pp. 86-94.

Garofoli, G. [1999]. "Lo sviluppo locale: modelli teorici 
e comparazioni internazionali". Meridiana, n. 34-35, 
pp.  71-96.

Hatuka, T., Ben-Joseph, E. [2022]. New industrial 
urbanism��1HZ�<RUN��7D\ORU�	�)UDQFLV�

Indovina, F. [1984]. "Introduzione. Dei possibili usi 
delle rappresentazioni", in Abbate, G. et Al. (a cura 
di). (QFLFORSHGLD� GL� XUEDQLVWLFD� H� SLDQL¿FD]LRQH�
territoriale, vol. 8. Milano: FrancoAngeli.

Irace, F. [2022]."Que reste-t-il? Ritratti di fabbriche 
quarant'anni dopo", in Calavenzi, G. (a cura di). Milano 
ritratti di fabbriche. Milano: 24 Ore Cultura, pp.6-29.

Le Corbusier [2003, edizione a cura di Cerri, P., Nicolin, 
P.]. Verso una Architettura. Milano: Longanesi.

Lucchesi, F., et Al. [2014]. "La carta dei caratteri dei 
paesaggi toscani". Bollettino AIC 151/2014, pp. 59-74.

Lugon, O. [2008]. /R�VWLOH�GRFXPHQWDULR�LQ�IRWRJUD¿D. 
Milano: Electa.

Madesani, A. [2015]. "In memoria di Hilla Becher. 
4XDQGR�PXRUH�OD�VWRULD�GHOOD�IRWRJUD¿D���'LVSRQLELOH�VX��
artribune.com (consultato: dicembre 2023).

Marchigiani, E. [2012]. "Rileggere un modello di 
sviluppo: esiti al suolo e prospettive", in Torbainelli, 
V. A. (a cura di). Oltre le fabbriche. Visioni evolutive 
per il territorio del Distretto della Sedia. Trieste: EUT 



177

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA. 2 | I PAESAGGI INDUSTRIALI FRIULANI //

Edizioni Università di Triste, pp. 49-60.

Marchigiani, E., Torbianelli, V. A. [2012]. "I valori 
GHO� WHUULWRULR� FRPH� PDWULFH� SHU� GL̆HUHQWL� VWUDWHJLH� GL�
sviluppo e di progetto", in Torbainelli, V. A. (a cura di). 
2OWUH�OH�IDEEULFKH��9LVLRQL�HYROXWLYH�SHU�LO�WHUULWRULR�GHO�
Distretto della Sedia. Trieste: EUT Edizioni Università 
di Triste, pp. 61-72.

Munarin, S., Tosi, M. C. [2001]. Tracce di città: 
HVSORUD]LRQL� GL� XQ� WHUULWRULR� DELWDWR�� O
DUHD� YHQHWD. 
Milano: FrancoAngeli.

3DFH�� 0�� >����@�� �1XRYH� JHRJUD¿H� GHO� WHU]LDULR�� WUD�
narrazione e realtà. Il Parco Innovazione di Reggio 
(PLOLD���LQ�)URQJLD��$���0XQDULQ��6���=DQ¿��)���D�FXUD�GL���
-REV��)RUPH�H�VSD]L�GHO�ODYRUR���)RUPV�DQG�VSDFHV�RI�
work. Macerata: Quodlibet, pp. 181-208.

Pavia, R. [2012]. "Territori e architetture nel Made 
LQ� ,WDO\��� LQ� 0DULQL�� 6��� %HUWDJQD�� $��� *DVWDOGL�� )�� �D�
cura di) [2012]. L'architettura degli spazi del lavoro. 
Nuovi compiti e nuovi luoghi del progetto. Macerata: 
Quodlibet, pp. 90-95.

3HFLOH��$��>����@���/D�IRUPD�GHO�WHUULWRULR��8QD�IRWRJUD¿D�
dei paesaggi industriali in Friuli-Venezia Giulia", atti 
del convegno a cura di Currà, E. et Al. Stati Generali del 
Patrimonio industriale 2022. Roma: Ricerche Marsilio, 
pp. 1053-1073.

Priore, R. [2006]. Convenzione europea del paesaggio, 
il testo tradotto e commentato. Reggio Calabria: IRITI 
Editore.

Regione auotonoma Friuli Venezia Giulia, PURG, Piano 
Urbanistico Regionale Generale [1978].

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, PPR, Piano 
Paesaggistico Regionale [2018].

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio 
SLDQL¿FD]LRQH� WHUULWRULDOH� >����@�� Uso del suolo 
nelle aree industriali e commerciali. Conoscere per 
SLDQL¿FDUH��:RUNLQJ�SDSHU�

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione 
centrale programmazione, risorse economiche e 
¿QDQ]LDULH� >����@�� 3UR¿OR� HFRQRPLFR� GHL� GLVWUHWWL�
industriali e artigianali del FVG.

Repubblica e Cantone Ticino [maggio 2018]. Piano 
direttore cantonale. Rapporto esplicativo per la 
consultazione ai sensi dell'art. 11 Lst sulle proposte di 
PRGL¿FKH�GHOOD�6FKHGD�5��3ROL�GL�VYLOXSSR�HFRQRPLFR��
Aree industriali-artigianali e poli di sviluppo 
economico: analisi e proposta di strategia.

Russo, M. [2011]. Città mosaico. Il progetto 
contemporaneo oltre la settorialità. Napoli: Clean.

6DYLQR�� 0�� >����@�� �3DHVDJJL� ³UHVLVWHQWL´� QHO� 9HQHWR�
SRVW�LQGXVWULDOH��� LQ� &DUPHOR� 1LJUHOOL�� )��� %RQLQL�� *��
(a cura di). I paesaggi della riforma agraria. Storia, 
SLDQL¿FD]LRQH�H�JHVWLRQH, n. 13, pp. 153-174.

Setti, G. [2018]. "Monumenti della produzione tra 
iconicità e memoria", in /H� V¿GH� GHOO
DUFKLWHWWXUD��
(GL¿FL�LQGXVWULDOL, n.16, p.5.

7HUUDFFLDQR��$��>����@���6RYUDSSRVL]LRQL�H�VWUDWL¿FD]LRQL�
dei territori contemporanei. Tornare a de.scrivere, 
in.scrivere e ri.scrivere". Planum. The Journal of 
8UEDQLVP, n.27, vol. 2/2013, pp. 1-9.



178

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 2 | I PAESAGGI INDUSTRIALI FRIULANI //

Riferimenti normativi //

Legge 16 dicembre 1961, n. 1525, $JHYROD]LRQL�WULEXWDULH�
D� IDYRUH� GHJOL� VWDELOLPHQWL� LQGXVWULDOL� GHO� WHUULWRULR�
del comune di Monfalcone e del territorio della zona 
portuale Aussa-Corno in provincia di Udine.

Legge 6 luglio 1964, n. 633, Norme integrative 
SHU� O
DSSOLFD]LRQH� GHOOD� OHJJH� ��� GLFHPEUH� ������ Q��
������ UHFDQWH� DJHYROD]LRQL� WULEXWDULH� D� IDYRUH� GHJOL�
VWDELOLPHQWL� LQGXVWULDOL� QHO� WHUULWRULR� GHO� FRPXQH� GL�
Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di 
Udine.

Legge Regionale (FVG) 7 febbraio 1990, n. 3, Disposizioni 
SHU� OD� IRUPD]LRQH�GHO�ELODQFLR�SOXULHQQDOH�HG�DQQXDOH�
GHOOD�5HJLRQH��/HJJH�¿QDQ]LDULD�������

Legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle 
autonomie locali.

Legge 5 ottobre 1991, n. 317, Interventi per l'innovazione 
e lo sviluppo delle piccole imprese.

Legge 23 dicembre 1992, n. 498, Interventi urgenti in 
PDWHULD�GL�¿QDQ]D�SXEEOLFD�

Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
ORFDOL��SHU�OD�ULIRUPD�GHOOD�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH�H�
SHU�OD�VHPSOL¿FD]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�

Legge Regionale (FVG) 8 agosto 1997, n. 27, Norme in 
materia di procedimento amministrativo nei settori 
delle attività commerciali e della somministrazione 

Tonutti, M. R. [1978]. "Aree depresse e decentramento 
produttivo: l'area di Udine", in Garofoli, G. (a cura 
di), Ristrutturazione industriale e territorio. Milano: 
FrancoAngeli, pp. 99-136.

Torbainelli, V. A. [2012] (a cura di). 2OWUH�OH�IDEEULFKH��
Visioni evolutive per il territorio del Distretto della 
Sedia. Trieste: EUT Edizioni Università di Triste.

Valtorta, R. [2022]."Milano ritratti di fabbriche: un 
punto di partenza", in Calavenzi, G. (a cura di). Milano 
ULWUDWWL�GL�IDEEULFKH. Milano: 24 Ore Cultura, pp. 31-41.

Valussi, G. [1965]. Le aree industriali del Friuli Venezia 
Giulia. Como: Noseda.

Vergara, M.C. [2015]. "The portrait of Industrial 
Artefacts: the Trigger of a New Appreciation", in Zarch 
n.5/2015, El legado de la vivienda moderna, pp. 216-229.

Zecchin, L. [2018]. Aree e sistemi produttivi della 
comunità Alta Valsugana e Bersntol. Linee Guida Aree 
Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate. 
PTC, Piano Territoriale della Comunità, Comunità di 
9DOOH�$OWD�9DOVXJDQD�H�%HUVQWRO�



179

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA. 2 | I PAESAGGI INDUSTRIALI FRIULANI //

GL� DOLPHQWL� H� EHYDQGH� QRQFKp� PRGL¿FKH� DOOD� OHJJH�
regionale 34/1995.

Legge Regionale (FVG) 11 novembre 1999, n. 27, Per lo 
sviluppo dei Distretti industriali.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge Regionale (Toscana) 10 dicembre 1998, n. 87, 
$WWULEX]LRQH�DJOL� HQWL� ORFDOL� H�GLVFLSOLQD�JHQHUDOH�GHOOH�
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di 
DUWLJLDQDWR�� LQGXVWULD�� ¿HUH� H� PHUFDWL�� FRPPHUFLR��
turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese 
e camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 .

Legge Regionale (Emilia Romagna) 24 marzo 2000, n. 
20, Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.

DGR 1238/2002 (Emilia Romagna), Linee guida 
JHQHUDOL�SHU�OD�UHGD]LRQH�H�YDOXWD]LRQH�GHJOL�HODERUDWL�
SHU�OD�SURFHGXUD�GL�YHUL¿FD�H�SHU�OD�SURFHGXUD�GL�9,$�

Legge Regionale (FVG) 13 agosto 2002, n. 22, Istituzione 
del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in 
agricoltura.

DGR (Emilia Romagna) 07 febbraio 2005, n. 157, 
Approvazione delle linee guida per le aree produttive 
ecologicamente attrezzate della Regione Marche (Art. 
26 D. Lgs 112/98; artt. 16 e 19 L.R. 10/99; L.R. 20/03).

Legge Regionale (Emilia Romagna) 23 febbraio 2005, 

n. 16,� 'LVFLSOLQD� GHJOL� LQWHUYHQWL� GL� ULTXDOL¿FD]LRQH�
XUEDQD�H�LQGLUL]]L�SHU�OH�DUHH�SURGXWWLYH�HFRORJLFDPHQWH�
attrezzate.

Legge Regionale (FVG) 4 marzo 2005, n.4, Interventi 
per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e 
medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento 
alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere 
motivato della Commissione delle Comunità europee del 
7 luglio 2004.

Legge Regionale (FVG) 20 febbraio 2015, n.3, 
RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Deliberazione Giunta Regionale (Lazio) 14 luglio 2015, 
n. 349, Azioni strategiche di promozione della green 
HFRQRP\�H�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�DPELHQWDOH�D�IDYRUH�GHO�
sistema produttivo regionale – Approvazione "Linee 
Guida APEA" per lo sviluppo delle Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate nel Lazio.

Legge Regionale (FVG) 22 febbraio 2021, n.3 - 
Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo 
VYLOXSSR� VRVWHQLELOH� YHUVR� XQD� QXRYD� HFRQRPLD� GHO�
Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).



180

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 3 | VISIONI DI PROCESSO STRATEGICO //

. 3
V I S I O N I  D I  P R O C E S S O 
S T R AT E G I C O .
Ve r s o  u n  a l t r o  p a e s a g g i o 
d e l l a  m a n i f a t t u r a  / /

K-words: relazione | sistema | reti | paesaggi | nodi



181

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA. 3 | VISIONI DI PROCESSO STRATEGICO //

Prologo

Il paesaggio come materiale di progetto 

Una nuova vision� WHUULWRULDOH�� 5LVLJQL¿FDUH�
SDHVDJJL�UL¿XWDWL

Premesse al metodo

carotaggio 02.
ESPLORAZIONI. Il caso di studio di Manzano

Paesaggi in rete. Progettare il paesaggio per sistemi 
di relazione

Questioni di metodo

Questioni di strategie

Questioni di ruoli

Epilogo

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7



IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 3 | VISIONI DI PROCESSO STRATEGICO //

182

Prologo//

L’elevata presenza di sistemi produttivi locali, non 
sempre accompagnata da una consapevolezza sulla 
rilevanza territoriale, strategica ed economica che 
li caratterizza, necessita oggigiorno di una attenta 
rilettura da parte dei policy maker e degli attori che a 
GLYHUVR�WLWROR�RSHUDQR�VXOOD�SLDQL¿FD]LRQH�WHUULWRULDOH�
UHJLRQDOH�� DO� ¿QH� GL� FRPSUHQGHUQH� OH� RSSRUWXQLWj� H�
rilanciare strategie e politiche adeguate. L’interesse, 
di fatto, si è dimostrato negli anni poco direzionato 
YHUVR�OD�SURPR]LRQH�H�LO�UD̆RU]DPHQWR�GL�XQD�QDWXUDOH�
FRPSHWLWLYLWj� UHJLRQDOH� H� DOOD� PROWLSOLFD]LRQH� GL�
strumenti e istituzioni è seguita una sostanziale 
LQFDSDFLWj� GL� OHJDUH� IRU]H� H� SRWHQ]LDOLWj� GHL� VLVWHPL�
SURGXWWLYL�ORFDOL�SHU�FRJOLHUH�OH�RSSRUWXQLWj�WHUULWRULDOL�
HG�HFRQRPLFKH�R̆HUWH�GD�TXHVW¶XOWLPL�>*DURIROL������@�
Ê� HYLGHQWH�� GXQTXH�� FRPH� OD� ULVWUXWWXUD]LRQH�
DUFKLWHWWRQLFD�H�WHUULWRULDOH�GL�TXHVWL�DPELHQWL�ULFKLHGD�
oggigiorno un coordinamento sinergico, sistemico e 
FRRUGLQDWR�� XQD� V¿GD� LQGLUL]]DWD� YHUVR� OD� TXDOLWj� H�
O¶LQQRYD]LRQH� JUD]LH� DOOH� TXDOL� ULSRUWDUH� DOOD� OXFH� OH�
SRWHQ]LDOLWj� WHUULWRULDOL� GL� XQD� UHJLRQH� GL� FRQ¿QH� H��
SHU�WDOL�UDJLRQL��VWUDWHJLFDPHQWH�LPSRUWDQWH�TXDOH�q�LO�
)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��4XHVWD��GL�IDWWR��FRQFOXGH�D�1RUG�
LO� EDFLQR� GHO� 0DUH� $GULDWLFR� H�� DOOR� VWHVVR� WHPSR�� VL�
FRQ¿JXUD�TXDOH�EDULFHQWUR�SHU�JOL�VFDPEL�FRQ�O¶(XURSD�
grazie alla sua posizione transfrontaliera. Per di più, 
QHOO¶RWWLFD� GHJOL� DWWXDOL� RELHWWLYL� 8(� H� DOOD� OXFH� GHOOH�
QXRYH�URWWH�SURYHQLHQWL�VRSUDWWXWWR�GDOO¶$VLD��LO�EDFLQR�

GHO�0DU�0HGLWHUUDQHR�VWD�RJJLJLRUQR�ULFRQTXLVWDQGR�
XQD� FHQWUDOLWj� GL� FDUDWWHUH� VWUDWHJLFR� H� ORJLVWLFR� SHU�
O¶,WDOLD�� FROORFDWD� JHRJUD¿FDPHQWH�� VWRULFDPHQWH�
e culturalmente al suo centro. Tale attitudine 
GRYUHEEH�HVVHUH�OHWWD�LQ�FKLDYH�GL�UD̆RU]DPHQWR�GHOOD�
FRPSHWLWLYLWj� GHO� VLVWHPD� SURGXWWLYR� ORFDOH� GDQGR�
avvio a un ripensamento non solo degli aspetti più 
OHJDWL�DOOD�SURGXWWLYLWj�H�DOO¶HFRQRPLD��EHQVu�DQFKH�DOOD�
SLDQL¿FD]LRQH� H� RUJDQL]]D]LRQH� VWHVVD� GHL� SDHVDJJL�
LQGXVWULDOL�>&RQWL��/D�9DUUD��3HFLOH������@�
�8Q� DOWUR� 3DHVDJJLR� GHOOD� 0DQLIDWWXUD�� YXROH��
TXLQGL�� HVVHUH� XQ� DSSOLFDWLYR� VWUDWHJLFR� GHOOD� ULFHUFD�
LO� FXL� RELHWWLYR� ULVLHGH� QHO� UDFFRQWDUH� SRVVLELOL�
scenari futuri di rigenerazione e trasformazione 
GHO� WHUULWRULR�� OH� FXL� SRWHQ]LDOLWj� VFDWXULVFRQR� GDOOH�
relazioni tra le parti. Trattasi di un'operazione che 
ULFKLHGH�� QHFHVVDULDPHQWH�� OD� FDSDFLWj� GL� FRQLXJDUH�
le diverse scale nonché le varie discipline del progetto 
GL� DUFKLWHWWXUD�� /D� SUH¿JXUD]LRQH� GHL� FDPELDPHQWL�
WHUULWRULDOL� LQ� IXQ]LRQH� GL� SRVVLELOL� UL�VYLOXSSL� VRFLDOL�
HG� HFRQRPLFL� >$LPLQL�� ����@� GHYH� DYYHQLUH� D� SDUWLUH�
GDOOD� FRPSUHQVLRQH� GHOOH� TXDOLWj� H� GHOOH� SRWHQ]LDOLWj�
LQWULQVHFKH� GHL� WHUULWRUL�� 6ROR� FRVu� q� SRVVLELOH�� GL�
IDWWR�� JHQHUDUH� XQ� SDWFKZRUN� >�@� GL� VWUDWHJLH�� OH� FXL�
SRWHQ]LDOLWj� VFDWXULVFRQR� GDOOH� UHOD]LRQL� WUD� OH� SDUWL��
GDQGR�ULOLHYR�H�VWUXWWXUD�DOOD�IUDPPHQWD]LRQH�GL̆XVD�
GHOOD�FRQWHPSRUDQHLWj�>3LVDQR������@��
Di fronte a una crescita rapida, capillare e imponente 
GHJOL� VSD]L� GHVWLQDWL� DOOD� SURGX]LRQH�� TXDOL� VRQR� L�
processi di trasformazione e le dinamiche territoriali 
FKH� PHJOLR� VL� DGDWWDQR� D� IDU� IURQWH� DOOH� V¿GH�
contemporanee?
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3.1 | Il paesaggio come materiale di progetto //

Gli interventi sui siti produttivi, seppur talvolta virtuosi, 
rimangono, come è emerso dalle analisi riportate ai 
capitoli precedenti, il più delle volte tentativi episodici 
FKH�FHUFDQR�GL�GDUH�ULVSRVWD�D�XQ�SUREOHPD�GL̆XVR��QHOOD�
maggior parte dei casi con obiettivi quasi esclusivamente 
¿VLFR�HFRQRPLFL�HVWUDQHL�DG�HVLWL�GL�TXDOLWj�SDHVDJJLVWLFD�
[Bocchi, 2012]. La convinzione erroneamente comune 
FKH� LQWHUYHQLUH� VXJOL� DPELHQWL� LQGXVWULDOL� VLJQL¿FD�
ULJHQHUDUH�H�ULFLFODUH�HGL¿FL�SURGXWWLYL�H�OD�FRQVHJXHQWH�
DSSDUHQWH�LQFDSDFLWj�GL�VFLQGHUH�FRQWHQXWR��L�FDSDQQRQL�
LQGXVWULDOL�� H� FRQWHQLWRUH� �OH� DUHH� LQGXVWULDOL� LQWHVH�
come piattaforme territoriali) è il motivo principale 
per cui risulta oggi complesso innescare pratiche di 
rigenerazione architettonica e territoriale di questi 
contesti. L'equivoco di pretendere di poter immaginare 
progetti di riciclo a partire da un solo oggetto anestetizza 
qualsiasi mossa per riuscire a inserire il capannone in 
una reinterpretazione complessiva del paesaggio della 
manifattura [Viganò, 2015]. Collocarlo, al contrario, 
all'interno di un'immagine e di una visione ben precise 
FRQVHQWH� GL� LQWHUFHWWDUH� OD� ULTXDOL¿FD]LRQH� GHOOH�
piattaforme industriali con la valorizzazione del capitale 
spaziale e naturale. Consolidare sinergie permette, così, 
GL� UD̆RU]DUH� OD� FRPSHWLWLYLWj� H� O
DWWUDWWLYLWj� GL� OXRJKL�
dispersi e 'negativi'. Una visione strategica, pertanto, 
che non deve interessare solamente le piattaforme 
impermeabili industriali, bensì anche il sistema degli 
spazi, dei servizi e delle infrastrutture.

Figura 3.01 //  Montaña Tindaya di Fuerteventura, 
SURJHWWR�GL�(GXDUGR�&KLOOLGD��/
DWWLYLWj�HVWUDWWLYD�GHOOD�
FDYD� q� VWDWD� RULHQWDWD� DL� ¿QL� GHOOD� UHDOL]]D]LRQH� GL�
un'opera scultorea.
Fonte: ilgiornaledellarchitettura.com
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L'esito paesaggistico-territoriale non deve essere un 
H̆HWWR� VHFRQGDULR� VXO� TXDOH� LQWHUYHQLUH� D� SRVWHULRUL�
con operazioni poco funzionali di 'PDTXLOODJH', quanto 
SLXWWRVWR� LO� ¿OR� FRQGXWWRUH� DOO
LQWHUQR� GL� XQ� SURFHVVR�
SURJHWWXDOH�FKH��¿Q�GDOO
LQL]LR��RULHQWL�D�FDVFDWD�OH�VFHOWH�
trasformative del territorio, dalla scala regionale a 
quella locale-comunale. Rigenerare le aree produttive 
deve, dunque, promuovere processi che ne potenzino 
GHVWLQD]LRQL� G
XVR� GL̆HUHQWL�� LQYHUWHQGR� L� IHQRPHQL�
di obsolescenza, migliorando le infrastrutture e 
valorizzando l'uso del suolo e il carattere urbano di tali 
ambienti [Hatuka, Ben-Josep, 2022].
(VHPSOL¿FDWLYR�LQ�WDO�VHQVR�q�LO�SURJHWWR�GHOOR�VFXOWRUH�
VSDJQROR� (GXDUGR� &KLOOLGD� ���� JHQQDLR� ����� ±� ���
DJRVWR� ������� LO� TXDOH� RULHQWz� OH� DWWLYLWj� HVWUDWWLYH�
GHOOD� PRQWDJQD� 7LQGD\D� D� )XHUWHYHQWXUD� �6SDJQD�� DO�
¿QH�GL�UHDOL]]DUQH�XQD�VFXOWXUD�>)LJ������@���$OOR�VWHVVR�
PRGR�� ELVRJQHUHEEH� GLULJHUH� H� SLDQL¿FDUH� OD� JHVWLRQH�
dei paesaggi industriali con l'obiettivo di far nascere da 
questo processo un progetto modellato e conformato a 
partire dai valori del territorio; un simbolo identitario 
della regione friulana che, proprio come una scultura, 
racchiuda in sé una chiara intenzione. La modellazione 
simbolica che ha caratterizzato le recenti pratiche e 
ricerche sul riuso e il riciclo dei capannoni industriali 
dovrebbe essere, dunque, estesa, trasformandosi in 
una modellazione simbolica dell'intero paesaggio 
produttivo regionale [Viganò, 2015]. Gli interventi sui 
VLWL�LQGXVWULDOL��FRVu�IDFHQGR��SRVVRQR�FRQ¿JXUDUVL�FRPH�
GHOOH�SUDWLFKH�YLUWXRVH�FDSDFL�GL�JHQHUDUH�HVLWL�GL�TXDOLWj�
paesaggistica ponendosi come catalizzatori di più ampie 
trasformazioni territoriali. In tal senso, il carotaggio sul 

caso di studio di Manzano ha rappresentato l'occasione 
per esplorare una porzione di territorio produttivo 
IULXODQR�FRQ� LO�¿QH�GL�GHOLQHDUH�QXRYH�YLVLRQL� H�QXRYH�
strategie di intervento a partire dal riciclo del patrimonio 
paesaggistico e infrastrutturale esistete.
Parlare di rigenerazione territoriale oggigiorno è una 
questione delicata, spesso abusata, in quanto richiede 
OD� FDSDFLWj� GL� OHJJHUH� H� LQWHUSUHWDUH� L� IHQRPHQL� VRWWR�
il punto di vista economico e urbanistico-territoriale 
alle diverse scale, da quella regionale a quella locale. 
La dimensione del progetto che ne sottende è, di 
IDWWR�� 
FRPSOHVVD
�� LQ� TXDQWR� FRPSRUWD� OD� FDSDFLWj� GL�
IDU� LQWHUDJLUH� GLYHUVL� VDSHUL� WHFQLFR�VFLHQWL¿FL� LQ� XQ�
continuo rimando metascalare all'interno di un processo 
JUDGXDOH� �SHU� IDVL�� >)HUUDUL�� ����@�� 7UDWWDVL� GL� XQ�
IHQRPHQR��LQIDWWL��FKH�QRQ�q�D̆URQWDELOH��R�SHUORPHQR�
risolvibile, alla scala del singolo insediamento, in quanto 
ULFKLHGH� XQD� ULÀHVVLRQH� VRYUDFRPXQDOH�� SURYLQFLDOH� R�
regionale o, meglio ancora, a una scala aperta [Ferrari, 
LELG�]. Occorre mettere a sistema direttive, prescrizioni 
e vincoli, dalle previsioni insediative, ai fabbisogni di 
servizi e infrastrutture sino alle esigenze ambientali ed 
HFRORJLFKH�>8QLQGXVWULD�3DGRYD������@�
La rigenerazione, infatti, non coincide solo con la 
ULTXDOL¿FD]LRQH� ¿VLFD� GHOOD� 
FLWWDGHOOD� LQGXVWULDOH
��
ma deve coinvolgere un ventaglio molto più ampio 
GL� H̆HWWL� VXOOR� VSD]LR� ¿VLFR� H� VRFLDOH� >5XVVR�� ����@��
Ê� XQ� FRQFHWWR� GLQDPLFR� H� OHJDWR� DOOD� FDSDFLWj� GL�
elaborazione di una vision strategica come percorso e 
processo metodologico per trasformare questi spazi 
[Russo, LELG�]; una pratica, dunque, multidimensionale, 
integrata e inclusiva [Russo, LELG�@�FKH�FRJOLH�OH�FDSDFLWj�
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e le dinamiche di resilienza innescate dalla metamorfosi 
in atto e in continua evoluzione. Ecco, dunque, che 
progettare un sito produttivo diviene un'occasione per 
ri-disegnare un'ampia parte di territorio, per dotarlo di 
VHUYL]L�H�IXQ]LRQDOLWj�D�VHFRQGD�GHOOH�UHDOL�QHFHVVLWj�GHO�
momento [Bocchi, 2012]. 
Attivare processi di rigenerazione architettonica e 
territoriale dei paesaggi della manifattura, dunque, 
consente di attivare quelle 'cellule resilienti' al 
PXWDPHQWR� �IUDPPHQWL� GL� SDHVDJJLR�� WUDFFLDWL�
infrastrutturali, capannoni in riciclo funzionale) che 
permettono a tali contesti di assumere forme più 
HODVWLFKH� H� DGDWWLYH� >&DUWD�� ����@�� ,� VLWL� SURGXWWLYL�� GL�
fatto, lontani dal modello compulsivo dei centri urbani, 
nonostante la loro natura industriale, rappresentano una 
preziosa riserva per ri-attivare i rapporti con il territorio 
e, di conseguenza, con una dimensione al contempo 
urbana e rurale. Essi, infatti, si innestano il più delle 
volte all'interno di tessuti naturali o agricoli, vicini a 
risorse paesaggistiche primarie che, se opportunamente 
valorizzate e preservate, possono innescare processi di 
ULFXFLWXUD� GL� ODFHUWL� WHUULWRULDOL� REVROHWL�� GH�TXDOL¿FDWL��
abbandonati o contaminati. Naturalmente, pensare 
nuovi insediamenti produttivi più elastici, resilienti, 
GLDORJLFL� H� VHQVLELOL� ULFKLHGH� XQD� ULQQRYDWD� ÀHVVLELOLWj�
GHOOH� IXQ]LRQL�� XQD� PDJJLRUH� SHUPHDELOLWj� GHJOL� VSD]L�
H� DGDWWDELOLWj� GHJOL� LQVHGLDPHQWL�� 4XHVW
XOWLPL� QRQ�
GHYRQR�HVVHUH�SL��D̆URQWDWL��FRPH�SUREOHPL�SXUDPHQWH�
concettuali e spaziali, ma devono essere messi in 
relazione con il portato sociale, economico e tecnologico 
[…] diventando temi/strumenti/norme del progetto del 
QXRYR�PHWDEROLVPR�XUEDQR��>&DUWD��LELG�, p.1].

3.2 | Una nuova vision�WHUULWRULDOH��5LVLJQL¿FDUH�
SDHVDJJL�UL¿XWDWL���

Per lunghi anni, nelle pratiche di governo e 
trasformazione del territorio, i processi di sviluppo 
si sono essenzialmente basati sulla progressiva 
occupazione dei suoli liberi e sull’eventuale ricerca 
GL� PLWLJD]LRQH� D� SRVWHULRUL� GHJOL� H̆HWWL� GHWXUSDQWL�
GHOOH� D]LRQL� ¿VLFKH� GHOOH� SUDWLFKH� WHUULWRULDOL� >&HFFRQ��
Zampieri; 2012].
L’idea dicotomica tra ‘paesaggio incontaminato’ e 
‘paesaggio contaminato’, che ha a lungo costituito il 
fondamento delle pratiche di governo del territorio, è 
stata messa in crisi dall’adozione della Convenzione 
Europea del Paesaggio, la quale ha introdotto una nuova 
interpretazione del concetto stesso di ‘paesaggio’: 

DUW���±�3DHVDJJLR�GHVLJQD�XQD�SDUWH�GL�WHUULWRULR�FRVu�
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
risulta dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 
loro interrelazioni.

Il paesaggio, dunque, è strettamente connesso con 
gli aspetti percettivi delle popolazioni che vivono e 
sperimentano il territorio [Ceccon, Zampieri; LELG�]. È 
XQ�LQVLHPH�GL�VHJQL�¿VLFL�FKH�KDQQR�HVSUHVVR�H�WXWW¶RUD�
HVSULPRQR�XQD�GHWHUPLQDWD�VRFLHWj�LQ�VHQVR�HFRQRPLFR��
tecnico, spaziale e rappresentativo [Brunialti, 2010]; 
un valore, dunque, che deve essere opportunamente 
valutato all’interno dei processi trasformativi e, in 
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quest’ottica, il progetto di territorio non deve essere 
visto come un mero intervento di salvaguardia, 
FRPSHQVD]LRQH� R� PLWLJD]LRQH� GHJOL� H̆HWWL� GLVWUXWWLYL�
delle trasformazioni territoriali, quanto piuttosto come 
un’azione contestuale a quest’ultime [Ceccon, Zampieri; 
2012]. 
&RQ� TXHVWD� ¿ORVR¿D�� OD� ULFHUFD� VXOOD� ULJHQHUD]LRQH�
degli insediamenti produttivi richiede oggi un’attenta 
e ponderata analisi dei valori paesaggistici, non 
tanto nell’ottica di valutarne gli impatti ambientali, 
quanto piuttosto a favore della messa a punto di una 
metodologia progettuale che fondi i suoi presupposti 
sui caratteri stessi del paesaggio. L’esercizio progettuale 
alla scala territoriale, pertanto, dovrebbe essere un 
tentativo di disegnare un altro paesaggio, diverso dal 
preesistente, ma del quale sappia interpretare al meglio 
i caratteri fondanti [Ceccon, Zampieri; LELG�].
0HQWUH� OH� PXWD]LRQL� ¿VLFKH� ULFKLHGRQR� ULWPL�
di cambiamento più lenti e dilatati nel tempo, 
le trasformazioni d’uso del territorio risultano 
sempre più evidenti e prossime e, nell’ottica di una 
ULVWUXWWXUD]LRQH� VRVWHQLELOH� HG� ḢFLHQWH� GHO� WHUULWRULR��
si rende quanto mai necessario razionalizzare il modello 
GLVWULEXWLYR�DWWXDOH�GHOOH�DWWLYLWj�LQGXVWULDOL�H�GHL�VHUYL]L�
collettivi [Cecchetto, 2015]. Questo obiettivo viene 
stimolato dalle dinamiche sociali ed economiche che 
caratterizzano oggigiorno la regione Friuli-Venezia 
Giulia, un territorio principalmente manifatturiero che, 
DFFDQWR�DOOH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH��YDQWD�DOWUHVu�OD�SUHVHQ]D�
di importanti porti e nodi logistici. Ecco, dunque, che il 
progetto di un’area produttiva deve essere visto come 
un’occasione: un’occasione per ri-disegnare un’ampia 

porzione di territorio, riequilibrarne i valori ecologici 
H�SDHVDJJLVWLFL�� LQWURGXUUH�QXRYL� VHUYL]L� H� IXQ]LRQDOLWj�
OHJDWL�DOOH�QHFHVVLWj�GHO�PRPHQWR��
Oggigiorno, di fatto, i siti industriali, localizzati un po’ 
ovunque, appaiono il più delle volte come elementi 
DQRPDOL��WDQW¶q�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�GH¿QLWL�TXDVL�FRPH�
una sorta di SDHVDJJLR� UL¿XWDWR [Cecchetto, LELG�]. La 
ristrutturazione di quest’ultimo, oltre a rappresentare 
un elemento fondamentale per lo sviluppo sociale 
del territorio, si pone altresì come obiettivo quello di 
YDORUL]]DUH�O¶LGHQWLWj�UHJLRQDOH�IULXODQD�
Sul piano territoriale, la dismissione, O¶DEEDQGRQR�e il 
sottoutilizzo di queste aree testimoniano i mutamenti 
ciclici che investono le innovazioni tecnologiche, le 
domande di mercato e le scelte politiche e delineano 
un sistema di GLVFRQWLQXLWj, fratture e cesure che 
caratterizza oggi l’ambito regionale friulano. 
Con atteggiamento propositivo e consapevole, la presente 
sperimentazione di metodo e progetto strategico mira 
D�LGHQWL¿FDUH�H� LQWHUYHQLUH�VX�DOFXQH�FULWLFLWj�VFDWXULWH�
GDOOH� SLDQL¿FD]LRQL� SDVVDWH�� IRUQHQGR� DO� FRQWHPSR�
indicazioni e linee di indirizzo per una rimodulazione 
più consapevole dello sviluppo dei paesaggi industriali 
IULXODQL��4XDOL�VRQR��GL�IDWWR��OH�SRVVLELOLWj�GL�LQWHUYHQWR�
per restituire a questi VSD]L�GL�UL¿XWR, di incompiutezza 
e di assenza un ruolo e una forma che siano compatibili 
FRQ�OH�UHDOWj�GHO�SUHVHQWH"�>%UXQLDOWL������@
Lo studio, assumendo una chiave di lettura e indagine 
sincronico-diacronica, si pone l’obiettivo di collocare 
il problema nella cornice di riferimento territoriale 
DWWXDOH� DO� ¿QH� GL� GHOLQHDUH� XQ� TXDGUR� G¶LQVLHPH� GL�
riferimento per la formulazione di soluzioni consapevoli. 
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Quest’ultime, di fatto, devono necessariamente essere 
modellate e confrontate con il paesaggio di innesto da 
un lato e con l’idea di territorio entro la quale il loro 
assetto possa essere consapevolmente rideterminato 
dall’altro [Brunialti, LELG�@��$O�¿QH�GL�VXSHUDUH�LO�UL¿XWR�GL�
questi paesaggi, di fatto, è fondamentale conferire loro 
una LGHQWLWj��RYYHURVLD�GH¿QLUQH�JOL�DVSHWWL�FRUUHODWL�DOOD�
QDWXUD��DOOD� IRUPD�H��SL�� LQ�JHQHUDOH��DL� VHJQL�VSHFL¿FL�
che li caratterizzano. 
Naturalmente, attraversare la metamorfosi non può 
esaurirsi al livello delle visioni, seppur strategiche, 
ma deve saper attingere ad altri� SDUDGLJPL� H� GH¿QLUH�
metodi e strumenti progettuali che siano adatti ai 
WHPSL� H� DL� FRQWHVWL� LQ� FXL� FL� WURYLDPR�DG�RSHUDUH� �SHU�
esempio, attraverso soluzioni per un progetto di suolo 
non più in termini di consumo, per la valorizzazione 
GL� UHWL� GL� PRELOLWj� VRVWHQLELOH�� SHU� XQD� ULJHQHUD]LRQH�
dell'esistente in termini ecologici, ecc.).

3.3 | Premesse al metodo //

Uno dei punti di partenza da cui muovono i ragionamenti 
alla base della presente sperimentazione risiede nella 
�SUHVD�G
DWWR�GHOO
LQḢFDFLD�GHL�PRGL�GHOOR�VJXDUGR�H�
GHJOL�VWUXPHQWL�FRQVROLGDWL�H�GL̆XVL�GL�IURQWH�DOOH�QXRYH�
condizioni�� HQWUR� OH� TXDOL� FL� WURYLDPR� DG� RSHUDUH� >'H�
Matteis, 2018, p.10]. L'idea italiana del Piano Regolatore 
*HQHUDOH� KD� GHWHUPLQDWR� OD� WUDVIRUPD]LRQH� �¿VLFD� H�
VLPEROLFD�� GHOOH� FLWWj� H� GHL� WHUULWRUL�� VHQ]D�SXUWXWWDYLD�
ULXVFLUH� D� SUH¿JXUDUVL� DO� FRQWHPSR� FRPH� SURJHWWR� GL�
suolo e di spazio, vale a dire come progetto territoriale 
e progetto architettonico contemporaneamente 
>6FDJOLRQH������@��,O�SURFHVVR�GL�WUDQVL]LRQH�FKH�VWLDPR�
DWWUDYHUVDQGR�ULFKLHGH�RJJLJLRUQR�XQD�ULÀHVVLRQH�DWWRUQR�
a nuovi approcci, strumenti e tecniche da adoperare per 
PLJOLRUDUH� OD�TXDOLWj�GHJOL�DPELHQWL�SURGXWWLYL��H�GHJOL�
spazi in genere), sempre di più alienanti, anti-ecologici, 
anti-naturali ed emarginati.  Non si può più intervenire 
con tecniche stereotipate o con strumenti tradizionali, 
ma diviene necessario quanto mai adeguarsi alle cornici  
politiche, economiche e storico-temporali nelle quali ci 
si ritrova ad operare.
I siti produttivi sono degli ecosistemi che producono 
XQ
LQVRVWHQLELOH� GLVVLSD]LRQH� GL� ULVRUVH� �¿QDQ]LDULH��
sociali e territoriali) e un elevato consumo di energie a 
IURQWH�GHOOD� VFDUVD�TXDOLWj� FKH�JHQHUDQR��Ê�QHFHVVDULR�
invertire tale tendenza, riconciliando gli ambienti 
della produzione con l'ambiente; per raggiungere tale 
obiettivo, primario diviene assumere il paesaggio come 



IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 3 | VISIONI DI PROCESSO STRATEGICO //

188

strumento del progetto che, se correttamente analizzato 
nelle sue caratteristiche originarie, diventa una vera e 
SURSULD�ULVRUVD��'H¿QLUH�LO�FRQWHVWR�VLJQL¿FD��SHUWDQWR��
comprenderlo tanto "nei termini di una negoziazione 
FRQVDSHYROH� FKH� GL� XQ
D̆HUPD]LRQH� JHQHUDWULFH� GL�
valore" [Franceschini, 2014, p.13] ed essere capaci di 
stimolare la rigenerazione dell'esistente, non impedirla.
Parlare di buone pratiche�GL�IURQWH�DOOH�DWWXDOL�V¿GH�FKH�
mettono in discussione valori e dispositivi concettutali 
forse risulta oggi riduttivo. Bisognerebbe, piuttosto, 
ULÀHWWHUH�DWWRUQR�D�WHFQLFKH�DGDWWLYH�ORFDOL�ULVSRQGHQWL�D�
strategie d'intervento orientate alla costruzione di altro 
senso e altre tecnologie [Ricci, 2015]. "Ogni materiale 
architettonico e paesaggistico è diverso dall'altro" [Ricci, 
ibid., p.183] ed è per questo che si rende necessario e 
SULRULWDULR� GH¿QLUH� YLVLRQL� PHWRGRORJLFKH� GL� SURFHVVR�
strategico piuttosto che soluzioni concrete.
3LDQL¿FDUH�JOL�DPELHQWL�GHOOD�SURGX]LRQH�VLJQL¿FD�HVVHUH�
visionari, negando e ribaltando previsioni passate di 
continua crescita che non trovano nelle condizioni 
DWWXDOL� VXROR� VX� FXL� DWWHFFKLUH�� VLJQL¿FD� ULIRQGDUH� OD�
sommatoria acritica di scelte non accompagnata da 
una visione d'insieme che ha caratterizzato gli ultimi 
GHFHQQL��VLJQL¿FD�ULSHQVDUH�EUDQL�GL�FDPSDJQD�H�WHVVXWL�
QDWXUDOL��VLJQL¿FD�ULFRQQHWWHUH�SRODULWj�LPSOHPHQWDQGR�
LO� UXROR� GHOOH� LQIUDVWUXWWXUH� DPELHQWDOL�� VLJQL¿FD�
ipotizzare altri ruoli e altre vesti. 
Bisogna, in sostanza, prendersi cura  dei paesaggi 
produttivi, esplorando un progetto per parti dove 
far dialogare sinergicamente architettura, natura e 
paesaggio [Zecchin, 2017]. Questo slancio assume 
ancora maggiore caratterizzazione in un territorio come 

quello del Friuli Venezia Giulia, regione nella quale, 
come è emerso dall'analisi del Quadro Conoscitivo, i siti 
produttivi punteggiano, come fossero cordiandoli, le tre 
fasce geo-morfologiche (costa, pianura e montagna). Le 
strategie e i dispositivi di rigenerazione architettonica 
e territoriale di questi ambienti devono tener conto 
GL� WDOL� SHFXOLDULWj�� FRJOLHQGR�GDOOD� FRQYLYHQ]D� WUD� DUHH�
produttive e paesaggio non solo i vincoli, ma anche le 
RSSRUWXQLWj�
"Albert Einstein scriveva nel 1934 "Non pretendiamo 
che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse 
cose. La crisi può essere una grande benedizione per 
le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. 
La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce 
dalla notte oscura", riconoscendo che è nella crisi che 
nasce l'inventiva, che scaturiscono le scoperte e vengono 
elaborate le grandi strategie" [Carta, 2014, p.17]. La 
crisi, dunque, si presenta come una soglia, un punto 
limite che ponte interrogativi ed esige trasformazione, 
innescando un altro punto di vista sui fenomeni e 
stabilendo altre connessioni tra idee ed interpretazioni 
dello spazio [Zecchin, 2017]. Ogni condizione attuale 
può essere trasformata in qualcosa di positivo [Zecchin, 
ibid.]
Adottare una visione integrata per il progetto e 
la gestione dei paesaggi produttivi diventa, così, 
XQ
RFFDVLRQH�SHU�ULGH¿QLUQH�L�SUR¿OL�GL�competitività, di 
qualità e di benessere. Tali obiettivi assumono ancora 
maggior rilievo se calati nel contesto territoriale del 
Friuli Venezia Giulia, una regione transfrontaliera 
che si colloca al centro dell'Europa e, per tali ragioni, 
importante campo di sperimentazione non solo per 
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il rilancio della politica industriale, bensì anche per 
IDYRULUH� XQ
LQWHJUD]LRQH� VRFLR�FXOWXUDOH� H� FRQ¿JXUDUVL�
come nuovo centro ecologico dell'Europa Mediterranea. 
)XQ]LRQDOH� GLYHQWD�� SHUWDQWR�� O
LGHQWL¿FD]LRQH� GL�
'territori-snodo' connessi in forma reticolare a partire 
GD� �SLDWWDIRUPH� WHUULWRULDOL� VWUDWHJLFKH� FKH� GLYHQWDQR�
i nuovi players di uno sviluppo che riscopre la 
dimensione culturale e ambientale, che riattiva i capitali 
XUEDQL�LGHQWLWDUL�SHU�ULDOLPHQWDUH�H�UD̆RU]DUH�L�FDSLWDOL�
VRFLDOL��>&DUWD��������S���@��,O�EULFRODJH di questi altri 
SDHVDJJL�SURGXWWLYL� VRWWHQGHUj��GXQTXH��D�XQ� WHODLR�GL�
scelte strutturanti spaziali e non più a una moltitudine 
di azioni locali rispondenti più a norme che a visioni.

A partire da queste considerazioni di base, la ricerca 
ha avviato una fase di sperimentazione di metodo e 
progetto strategico per ri-conformare l'assetto dei 
paesaggi industriali del Friuli Venezia Giulia, attraverso 
l'ausilio di un carotaggio su un caso di studio reale che 
KD�SHUPHVVR�GL� DYDQ]DUH� ULÀHVVLRQL� H� UDJLRQDPHQWL�GL�
visione strategica. Questi presuppongono l'introduzione 
di nuovi strumenti operativi e gestionali, nonché di un 
lessico rinnovato in grado di ri-articolare gli apparati 
tecnici. 
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ESPLORAZIONI.
Il caso di studio di Manzano
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Premessa //

In collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia 
�'LUH]LRQH�FHQWUDOH�,QIUDVWUXWWXUH�H�7HUULWRULR��6HUYL]LR�
3LDQL¿FD]LRQH� 3DHVDJJLVWLFD� 7HUULWRULDOH� H� 6WUDWHJLFD��
[2] è stato sviluppato un carotaggio su un caso di studio 
UHDOH�DYHQWH�O
RELHWWLYR�GL�GH¿QLUH�QXRYH�SRVVLELOL�OLQHH�
di indirizzo strategico per la progettazione dei paesaggi 
LQGXVWULDOL�UHJLRQDOL��3XU�FDODQGRVL�VX�XQD�UHDOWj�ORFDOH��OD�
metodologia applicata può essere reiterabile in contesti 
analoghi. Nel dettaglio dell'ambiente regionale, il caso di 
VWXGLR�VL�ULYHOD�HVHPSOL¿FDWLYR�GL�XQD�FRQGL]LRQH�FRPXQH�
D� GLYHUVH� UHDOWj� GL� SLFFROH�PHGLH� GLPHQVLRQL�� ODVFLWR�
GHOOD�JHRJUD¿D�GLVWUHWWXDOH�FKH��FRPH�VL�q�HYLGHQ]LDWR��
risulta essere tipica specialmente del panorama del 
Nord-Est italiano. Casistiche analoghe si possono 
riscontrare nella bassa pianura friulana, interessando 
XQD� IDVFLD� FKH� WRFFD� GLYHUVL� FHQWUL� SULPDUL� �8GLQH� H�
Pordenone in particolar modo). Per tale ragione, la 
PHWRGRORJLD�H�OD�YLVLRQH�GL�SURFHVVR�VWUDWHJLFR�GH¿QLWH�
SHU�LO�FDURWDJJLR�VX�0DQ]DQR�VL�FRQ¿JXUDQR�FHQWUDOL�SHU�
la rigenerazione in chiave sistemica e multiscalare dei 
paesaggi industriali regionali.
La scelta del caso di studio, Manzano, è stata 
dettata dalla rilevazione di due condizioni: la prima, 
ULJXDUGDQWH�OD�SRURVLWj�GHO�WHVVXWR�DELWDWLYR��OD�VHFRQGD��
la frammentazione di quello industriale. Le varie crisi 
economiche che si sono succedute negli ultimi decenni, 
di fatto, hanno causato lo svuotamento di diversi 
capannoni e incentivato i processi di delocalizzazione 

SURGXWWLYD� �LO� ���� GHO� OHJQR� LPSLHJDWR� QHL� SURFHVVL�
produttivi del manzanese arrivava da altri territori) 
[Leonardi, 2021].
$VVXPHQGR�FRPH�VWUXWWXUDOH�LO�FDOR�GHPRJUD¿FR�FKH�KD�
FDUDWWHUL]]DWR��VRSUDWWXWWR�QHJOL�XOWLPL�YHQW
DQQL��OD�FLWWj�
GL� 0DQ]DQR� ������� DELWDQWL� UHVLGHQWL� DO� ��� GLFHPEUH�
����� FRQWUR� L� ������ FHQVLWL� DO� ��� GLFHPEUH� ������ >�@�
e l'abbandono industriale, e attraverso un esercizio 
di immaginazione sociologica che assume come dato 
di fatto tale tendenza in negativo, la sperimentazione 
KD� LQGLYLGXDWR� DOFXQH� SURSRVWH� GL� PRGL¿FD]LRQH�
architettonica aventi l'obiettivo di ri-disegnare e 
spazializzare prospettive future. 
'D� XQ
DQDOLVL� LQL]LDOH� GL� SLDQL� �35*&�� H� VWUXPHQWL� D�
GLVSRVL]LRQH��q�HPHUVD�� LQIDWWL�� O
DPSLD�GLVSRQLELOLWj�GL�
DUHH�D�SUHYLVLRQH�LQGXVWULDOH�H�UHVLGHQ]LDOH��TXDQWL¿FDWH�
dai piani passati su un trend di crescita novecentesco 
FKH�QRQ�ULÀHWWH�SL��OH�FRQGL]LRQL�GL�ULIHULPHQWR�DWWXDOL��
In tale direzione, il carotaggio sul caso di studio di 
Manzano ha portato alla luce tematiche e questioni 
funzionali ad innescare ragionamenti e logiche a livello 
di PGT regionale.
L'esercizio progettuale è stato svolto, per quanto 
FRQFHUQH� OD� IDVH� LQL]LDOH� GL� GH¿QL]LRQH� GHO� 4XDGUR�
Conoscitivo e la messa a punto delle strategie territoriali, 
congiuntamente alla dott.ssa Linda Roveredo, 
dottoranda e borsista su fondi della Regione Friuli 
Venezia Giulia sui temi legati alla rigenerazione dei 
WHVVXWL�UHVLGHQ]LDOL�SRURVL��DOOD�FXL�ULFHUFD�GL�'RWWRUDWR�
si rimanda per l'approfondimento delle questioni in 
materia. I saggi che seguono sono una rielaborazione 
propria dell'autore.
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Introduzione.
Tendenze, previsioni, limiti e obiettivi //

Da un punto di vista economico-produttivo lo sviluppo 
del manzanese è stato caratterizzato da un consistente 
processo di industrializzazione di attività artigianali 
che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, 
hanno condotto alla specializzazione delle lavorazioni 
nel settore del legno e della produzione di sedie, 
inserendosi all'interno del Distretto della Sedia [4] [rif.
to Capitolo 2, focus 1].  Quest'ultimo, che si sviluppa su 
un'area di circa 100 Km2, vede nel suo nucleo originario 
i comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno 
di Rosazzo, denominati tradizionalmente il "Triangolo 
della Sedia" (poi estesosi sino a comprendere un totale 
di undici comuni).
Le crisi economiche e produttive degli ultimi decenni 
hanno inciso anche su questo territorio, determinando 
una riduzione di imprese e addetti di circa un terzo, con 
prospettive che sembrano rimanere alquanto negative 
anche per il futuro [Torbianelli, 2012]. Delle 3.500 
aziende attive, ne rimangono in funzione oggi solo 250 
[Leonardi, 2021], registrando una prevalenza di imprese 
aventi meno di dieci dipendenti. A ciò si aggiunge il 
fatto che le strutture e le dimensioni di molteplici spazi 
produttivi non risultano oggi essere adatti per ospitare 
le produzioni moderne. 
7DOL� GDWL� ULÀHWWRQR� ORFDOPHQWH� L� SURFHVVL� GL�
trasformazione strutturale in atto nei distretti italiani. 
La realtà insediativa di Manzano, di fatto, proietta 

il modello artigianale familiare tipico delle realtà 
distrettuali italiane della seconda metà del Novecento: 
poche grandi imprese trainanti, alle quali si collega in 
rete un microcosmo di realtà produttive minori. 
Il caso di studio di Manzano risulta, dunque, essere 
emblematico per diverse ragioni.
,Q� SULPR� OXRJR�� ULVXOWD� HVHPSOL¿FDWLYR� SHU� GHVFULYHUH�
la condizione distrettuale regionale, per i cui 
approfondimenti storico-evolutivi si rimanda alle 
analisi di cui al precedente capitolo.
/D�VHFRQGD�UDJLRQH�ULJXDUGD�LO�FRQWLQXR�FDOR�GHPRJUD¿FR�
a cui, dagli anni Ottanta del secolo scorso, sta andando 
incontro il centro cittadino. Manzano, di fatto, è un 
centro che si è sviluppato parallelamente all'attività 
artigianale che ivi si era formata e che, a seguito della 
crisi economica, ha visto progressivamente svuotare 
case e industrie [Fig. 3.02].
Inoltre, essendo nato come centro artigianale, presenta 
una commistione di servizi e di funzioni (residenziali 
H� LQGXVWULDOL�� FKH� VL� ULÀHWWRQR� QRQ� VROWDQWR� D� OLYHOOR�
spaziale, ma anche morfologico (case singole associate 
LQ� ELQRPLR� DL� FDSDQQRQL� LQGXVWULDOL��� ,Q¿QH�� LO� FXRUH�
pulsante dello sviluppo del manzanese (e, più in 
generale, di tutto il "Triangolo della Sedia") che fu negli 
anni Settanta e Ottanta del secolo scorso la produzione 
industriale presenta oggi un trend negativo.
Queste tendenze hanno spinto la sperimentazione a 
GH¿QLUH�QXRYL�RELHWWLYL�GL�VYLOXSSR�FKH�VLDQR�LQ�JUDGR�GL�
PHWWHUH�D�SXQWR�XQ�SURFHVVR�GL�OHWWXUD�H�GL�GH¿QL]LRQH�
di strategie territoriali che mirino a ricercare un 
modello di sviluppo alternativo per quelle realtà dove 
le pratiche di trasformazione e di rigenerazione basate 
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sulla riproposizione di un'immagine passata non 
ULVXOWDQR�HVVHUH�SL��SUR¿FXH�H�ULVSRQGHQWL�DOOH�WHQGHQ]H�
contemporanee. Scrivere e leggere un piano implica una 
gestione non solamente di ciò che è visibile, ma anche di 
tutti quegli elementi invisibili ma prevedibili.
Sulla base di tali premesse, il carotaggio, per quanto 
concerne l'analisi sui tessuti produttivi, ha visto la 
QHFHVVLWj� GL� RFFXSDUVL� GHOO
LQQRYD]LRQH� VRFLDOH� GHL�
distretti, i quali, grazie alla messa a punto di modelli 
interpretativi e metodologici innovativi e meno 

WUDGL]LRQDOLVWL
��SRVVRQR�FRQ¿JXUDUVL�FRPH�FDWDOL]]DWRUL�
di trasformazioni urbane e territoriali. Alla base vi è il 
VXSHUDPHQWR�GHOO
LGHD� �WLSLFD� GHOO
XUEDQLVWLFD� LWDOLDQD��
di concepire aree urbane e aree industriali come 
GXH� HQWLWj� VHSDUDWH� LQ� WHUPLQL� GL� VLVWHPL� HQHUJHWLFL�
H� SLDQL¿FD]LRQH� GL� LQIUDVWUXWWXUH�� VHUYL]L� H� VWDQGDUG�
generali. Le attuali pratiche urbanistiche, infatti, si 
basano sulla contrapposizione tra centro cittadino e 
periferia industriale. Quest'ultime, concepite agli albori 
FRPH� HQWLWj� DYXOVH� GDO� FHQWUR� XUEDQR� H� FROORFDWH� QHL�
VXEXUEL� GHOOD� FDPSDJQD�� KDQQR� WHQWDWR� �VRSUDWWXWWR�
negli ultimi vent'anni) di trasformarsi in 'aree industriali 
urbane', senza però programmare un'integrazione tra le 
esigenze del centro cittadino e quelle di questa nuova 
'periferia industriale', il più delle volte priva di abitanti 
ma che ogni giorno impiega risorse energetiche e gestisce 
XQ
HQRUPH� TXDQWLWj� GL� SHUVRQH� GHO� FHQWUR� �H� IXRUL��
FLWWj��$G�RJJL��SHUWDQWR��OD�IRUPD�GHO�WHUULWRULR�ULFKLHGH�
un'evoluzione del rapporto spaziale e dialettico tra 
tessuti urbani e paesaggi industriali. Anche se concepite 
FRPH� XQ� YDORUH� �HFRQRPLFR��� OH� DUHH� LQGXVWULDOL� QRQ�
sono ancora percepite come una componente chiave 

GHOOD� FLWWj�� UHQGHQGR� GL̇FLOH� O
DFFRVWDPHQWR� GHL� WLSLFL�
'ELVRJQL� XUEDQL
� �EDVDWL� VXOO
DELWDUH� FLWWDGLQR�� H� GHL�
'ELVRJQL� LQGXVWULDOL' [Hüttenhain, Kübler, 2021]. Si 
rende, dunque, necessario ripensare l'ecosistema 
XUEDQR�LQGXVWULDOe come base per lo sviluppo di un 
QXRYR�VLVWHPD�GL�SLDQL¿FD]LRQH�>9HOSUHGD�HW�$O�, 2018]. 
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Figura 3.02 // /D�FLWWDGLQD�GL�0DQ]DQR�VWD�DQGDQGR� LQFRQWUR�D�XQ�SURJUHVVLYR�FDOR�GHPRJUD¿FR��FKH�VL� ULÀHWWH�
QHOO
DEEDQGRQR�WDQWR�GHJOL�HGL¿FL�LQGXVWULDOL�TXDQWR�GL�TXHOOL�UHVLGHQ]LDOL�
)RQWH��LPPRELOLDUH�LW�>PDJJLR�����@
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Figura 3.03 // 2UWRIRWR�GL�LQTXDGUDPHQWR�WHUULWRULDOH��GRYH�YLHQH�LGHQWL¿FDWD�OD�FLWWDGLQD�GL�0DQ]DQR�ULVSHWWR�DO�
centro urbano di Udine.

UDINE MANZANO
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'H¿QL]LRQH�GHO�4XDGUR�&RQRVFLWLYR��
Premesse al metodo //

La cittadina di Manzano è ubicata nella media pianura 
regionale, presso i Colli orientali, a Sud-Est rispetto 
DOOD� FLWWj� GL� 8GLQH�� H� FRQ¿QD�� SDUWHQGR� YHUVR� 1RUG� H�
procedendo in senso orario, con i comuni di Premariacco, 
Corno di Rosazzo, San Giovanni al Natisone, Trivignano 
8GLQHVH��3DYLD�GL�8GLQH�H�%XWWULR�>)LJ�����@�
,O�WHUULWRULR�FRPXQDOH��FKH�VL�HVWHQGH�SHU�XQD�VXSHU¿FLH�
FRPSOHVVLYD� GL� FD�� ������ KD�� VL� SUHVHQWD� FROOLQDUH� QHL�
versanti Nord ed Est e pianeggiante nella restante 
SDUWH��&RPSUHQGH�VHL�FHQWUL�DELWDWL�PLQRUL�±�0DQ]DQR�
con Case, Manzinello, Oleis, San Lorenzo, San Niccolò 
e Soleschiano -, ai quali si aggiungono nuclei e case 
sparse.
Il territorio è attraversato da un'importante arteria di 
penetrazione e comunicazione, la strada regionale n. 
��� 8GLQH�*RUL]LD�7ULHVWH�� SDUDOOHOD� DOOD� TXDOH� VFRUUH�
O
RPRQLPR� WUDFFLDWR� IHUURYLDULR� >)LJ� ����@�� 7DOL� DVVL�
LQIUDVWUXWWXUDOL� GLYLGRQR� D� PHWj� LO� FHQWUR� FLWWDGLQR��
la porzione a Nord, di vocazione prevalentemente 
UHVLGHQ]LDOH��H�TXHOOD�D�6XG�LQGXVWULDOH�>)LJ������@�
In linea con i ragionamenti guida del presente progetto 
GL� ULFHUFD� H� IDFHQGR�� SHUWDQWR�� IHGH� DOOD� YRORQWj� GL�
LGHQWL¿FDUH� VSHFL¿FLWj� H� YRFD]LRQL� WHUULWRULDOL�� OD�
sperimentazione ha avviato un processo di lettura 
D� ULWURVR� GHOOH� PRGL¿FD]LRQL� WHUULWRULDOL� FKH� KDQQR�
caratterizzato e segnato il sistema urbano-industriale 
del manzanese. Comprendere risorse, equilibri 

HFRVLVWHPLFL��SHUPDQHQ]H�� FULWLFLWj�H�YDORUL�� DOO
LQWHUQR�
di una nuova visione ambientale interconnessa, di fatto, 
FRQVHQWH�QRQ�VROR�GL�DSSRUWDUH�EHQH¿FL�QHOOD�OHWWXUD�GHO�
binomio costruito-ambiente, bensì anche di captare e 
IDYRULUH�XQD�QXRYD�GLPHQVLRQH�WHUULWRULDOH�SL��ÀXLGD�H�
trasversale [Gausa, 2022]. 
'DOOD� OHWWXUD� GHOOH� PDSSDWXUH� RWWHQXWH� D� VHJXLWR� GL�
XQ
HODERUD]LRQH� GHL� GDWL� VXOO
XVR� GHO� VXROR� �DQDOL]]DWL�
e georeferenziati su piattaforma QGis), emerge come il 
WHVVXWR� UHVLGHQ]LDOH�� LQL]LDOPHQWH� ������ FD��� FRQ¿QDWR�
SHU� OR� SL�� D� 1RUG� ULVSHWWR� DOOD� VWUDGD� UHJLRQDOH� Q�����
abbia registrato una notevole espansione durante gli 
anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, andando ad 
urbanizzare molteplici frammenti territoriali dapprima 
naturali e spingendosi anche al di sotto del tracciato 
viario che prima fungeva quasi da quinta teatrale al 
nucleo urbano. Per di più, la crescita di tali tessuti è stata 
accompagnata da una notevole espansione produttiva, 
che si è localizzata per lo più a Sud rispetto al centro 
urbano, quasi in giustapposizione ad esso. Queste 
tendenze hanno continuato a registrarsi positivamente 
¿QR� DJOL� DQQL� 'XHPLOD�� TXDQGR� FULVL� HFRQRPLFKH��
innovazioni tecnologiche e processi di globalizzazione 
hanno fatto sentire i loro impatti anche su questi 
territori.
La lettura storico-territoriale condotta ha consentito alla 
sperimentazione di comprendere processi e fenomeni e, 
al contempo, di evidenziare gli elementi strutturanti il 
VLVWHPD�VSD]LDOH�WHUULWRULDOH��IXQ]LRQDOL�DOOD�GH¿QL]LRQH�
di un Quadro Conoscitivo propedeutico alla messa a 
punto di visioni strategiche di rigenerazione territoriale.
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Figura 3.04 // &DUWRJUD¿D�GL�LQTXDGUDPHQWR�WHUULWRULDOH�GHOOD�FLWWDGLQD�GL�0DQ]DQR��LQ�FXL�YHQJRQR�HYLGHQ]LDWH�OH�
SULQFLSDOL�DUWHULH�GL�YLDELOLWj�FKH�OD�DWWUDYHUVDQR��OD�VWUDGD�UHJLRQDOH�8GLQH�*RUL]LD�7ULHVWH��GD�1RUG�D�6XG���SDUDOOHOD�
DOOD� TXDOH� VFRUUH� O
RPRQLPR� WUDFFLDWR� IHUURYLDULR� �WUDWWHJJLDWR�� H� LO� WUDFFLDWR� GL� YLDELOLWj� VHFRQGDULD� FKH� SHUFRUUH�
l'intero tessuto urbano da Est a Ovest.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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Figura 3.05 // 0DSSDWXUD�GHJOL�HGL¿FL�D�GHVWLQD]LRQH�UHVLGHQ]LDOH��DUDQFLRQH��H�SURGXWWLYR�FRPPHUFLDOH��JLDOOR���6L�
HYLQFH�XQ
XUEDQL]]D]LRQH�GL�YLOOHWWH�DVVRFLDWH�LQ�ELQRPLR�DL�FDSDQQRQL�LQGXVWULDOL��SXU�PDUFDQGRVL�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
XQ�QHWWR�GLYDULR�WUD�WHVVXWL�UHVLGHQ]LDOL��D�1RUG�ULVSHWWR�DOOD�VWUDGD�UHJLRQDOH�����H�LQGXVWULDOL��D�6XG�GHOOD�PHGHVLPD��
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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La metodologia proposta per l'analisi del Quadro 
GL� FRQVLVWHQ]D� DWWXDOH� ULSUHQGH� LO� ÀXVVR� GL� ODYRUR�
sperimentato dall'amministrazione comunale di 
0DQ]DQR�FRQJLXQWDPHQWH�DJOL�ẊFL�UHJLRQDOL�LQ�VHGH�GL�
GH¿QL]LRQH�GHOOD�YDULDQWH�GHO�35*�SHU�O
DGHJXDPHQWR�DOOD�
5HWH�(FRORJLFD�UHJLRQDOH��9DULDQWH����GL�&RQIRUPD]LRQH�
al PPR del dicembre 2020).
/D�SULPD�IDVH�GL�ODYRUR�KD�SRUWDWR�DOOD�GH¿QL]LRQH�GL�XQ�
4XDGUR�&RQRVFLWLYR, ottenuto grazie all'interpolazione 
dei dati contenuti in diversi strumenti, quali la Carta 
Natura del FVG, il Piano Paesaggistico Regionale e il 
PRGC del comune di Manzano. Successivamente, in 
seguito a una sessione di confronto metodologico con 
LO�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�$JURDOLPHQWDUL��$PELHQWDOL�
H� $QLPDOL� GHOO
8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� GL�8GLQH� >',�$@�
[5] è stata proposta una scomposizione dei paesaggi 
che caratterizzano il territorio di studio che, rispetto a 
quanto proposto dall'amministrazione comunale [Fig. 
����@��RYYHURVLD�SDHVDJJL�FROOLQDUL��SDHVDJJL�UXUDOL�GHOOD�
SLDQD��SDHVDJJL�ÀXYLDOL��SDHVDJJL�XUEDQL�H�SDHVDJJL�GHOOD�
produzione), ha implicato un allargamento concettuale, 
funzionale a comprendere i rapporti che si generano con 
OH�IRUPH�GHO�FRQWHVWR�H�DG�D̆URQWDUH�FRQVDSHYROPHQWH�
VSHFL¿FLWj�H�VRYUDSSRVL]LRQL��/D�PDFUR�FDWHJRUL]]D]LRQH�
proposta dall'amministrazione comunale è stata 
incrociata con una lettura più qualitativa di tali paesaggi, 
costruendo un framework di analisi costituito da tre 
distinte XQLWj�DPELHQWDOL�>)LJ�����������@�
±�Paesaggio costruito��UHVLGHQ]LDOH�H�LQGXVWULDOH��
±�Paesaggio agricolo
±�Paesaggio naturale e seminaturale
DO� ¿QH� GL� LGHQWL¿FDUH� OH� FRPSRQHQWL� 
JULJLD
� H� 
YHUGH
�

del territorio, operazione propedeutica per una futura 
SRVVLELOH�TXDQWL¿FD]LRQH�GHL�VHUYL]L�HFRVLVWHPLFL�DWWXDOL�
e potenziali, in linea con gli intenti generali del PGT.

Si riportano, a seguire, una serie di mappature [Fig. 
���������@� IXQ]LRQDOL� DOOD� FRPSUHQVLRQH� GHOO
XVR� GHO�
suolo della cittadina di Manzano nei periodi temporali 
GHO�������������������������/
DQDOLVL�q�VWDWD�HODERUDWD�
mappando i dati di uso del suolo delle tre componenti 
LQGLYLGXDWH��FRVWUXLWR�DJULFROR�QDWXUDOH��H�KD�SHUPHVVR�
di evidenziare come, nel ventennio che va dagli anni 
Cinquanta agli anni Settanta del secolo scorso, la crescita 
dei tessuti residenziali, conseguenza dell'espansione 
di quelli industriali legati alla produzione della sedia, 
abbia indotto anche un aumento dei frammenti agricoli 
�WHUUHQL�YLWLYLQLFROL���/D�SURGX]LRQH�DJULFROD��GL�IDWWR��q�
sempre stata un fattore trainante nell'economia friulana. 
La lettura sequenziale dell'evoluzione storica dei tessuti 
GL�0DQ]DQR�ULÀHWWH� OH�FRQVLGHUD]LRQL�HODERUDWH�D�VFDOD�
regionale al precedente capitolo: terreni naturali che 
sono stati impermeabilizzati per lasciare spazio a una 
forma di urbanizzazione 'disordinata', che tende a 
VIUDQJLDUVL� D�6XG�� YHUVR� L�SDHVDJJL�ÀXYLDOL�GHL� WRUUHQWL�
Torre e Natisone, e a risalire a Nord nella fascia collinare 
dei vigneti. 
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Figura 3.06 // Mappatura dei paesaggi di Manzano proposti dall'amministrazione comunale in sede di revisione 
GHO�35*&�SHU�O
DGHJXDPHQWR�DOOD�5HWH�(FRORJLFD�5HJLRQDOH�>5(5@��9DULDQWH�Q����GL�&RQIRUPD]LRQH�DO�335��
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD�H�GHL�GDWL��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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Figura 3.07 // 6FRPSRVL]LRQH�GHL�SDHVDJJL�GHO�PDQ]DQHVH�IXQ]LRQDOH�DOOD�TXDQWL¿FD]LRQH�GHL�VHUYL]L�HFRVLVWHPLFL��
,O�SDHVDJJLR�GHO�FRVWUXLWR��LQ�DUDQFLRQH�L�WHVVXWL�UHVLGHQ]LDOL��LQ�JLDOOR�TXHOOL�SURGXWWLYL��VXSHUYLVRUH��SURI��0��6LJXUD��
',�$��8QL8'���)RQWH�GDWL��&DUWD�1DWXUD�)9*��02/$1'�)9*�_�(ODERUD]LRQH�GDWL��4*LV�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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Figura 3.08 // 6FRPSRVL]LRQH�GHL�SDHVDJJL�GHO�PDQ]DQHVH�IXQ]LRQDOH�DOOD�TXDQWL¿FD]LRQH�GHL�VHUYL]L�HFRVLVWHPLFL��
,O�SDHVDJJLR�DJULFROR��VXSHUYLVRUH��SURI��0��6LJXUD��',�$��8QL8'��
)RQWH�GDWL��&DUWD�1DWXUD�)9*��02/$1'�)9*�_�(ODERUD]LRQH�GDWL��4*LV�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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Figura 3.09 // 6FRPSRVL]LRQH�GHL�SDHVDJJL�GHO�PDQ]DQHVH�IXQ]LRQDOH�DOOD�TXDQWL¿FD]LRQH�GHL�VHUYL]L�HFRVLVWHPLFL��
,O�SDHVDJJLR�QDWXUDOH�H�VHPLQDWXUDOH��VXSHUYLVRUH��SURI��0��6LJXUD��',�$��8QL8'��
)RQWH�GDWL��&DUWD�1DWXUD�)9*��02/$1'�)9*�_�(ODERUD]LRQH�GDWL��4*LV�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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Figura 3.10 // 0DSSDWXUD�GHL�SDHVDJJL�GHO�0DQ]DQHVH�QHO�������,Q�ELDQFR��OD�FRQGL]LRQH�DWWXDOH��LQ�DUDQFLRQH�VFXUR�
L�WHVVXWL�UHVLGHQ]LDOL�H�LQ�DUDQFLRQH�FKLDUR�L�WHVVXWL�SURGXWWLYL�DO������
)RQWH�GDWL��02/$1'�)9*�_�(ODERUD]LRQH�GDWL��4*LV�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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Figura 3.11 // 0DSSDWXUD�GHL�SDHVDJJL�GHO�0DQ]DQHVH�QHO�������,Q�ELDQFR��OD�FRQGL]LRQH�DWWXDOH��LQ�DUDQFLRQH�VFXUR�
L�WHVVXWL�UHVLGHQ]LDOL�H�LQ�DUDQFLRQH�FKLDUR�L�WHVVXWL�SURGXWWLYL�DO������
)RQWH�GDWL��02/$1'�)9*�_�(ODERUD]LRQH�GDWL��4*LV�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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Figura 3.12 // 0DSSDWXUD�GHL�SDHVDJJL�GHO�0DQ]DQHVH�QHO�������,Q�ELDQFR��OD�FRQGL]LRQH�DWWXDOH��LQ�DUDQFLRQH�VFXUR�
L�WHVVXWL�UHVLGHQ]LDOL�H�LQ�DUDQFLRQH�FKLDUR�L�WHVVXWL�SURGXWWLYL�DO������
)RQWH�GDWL��02/$1'�)9*�_�(ODERUD]LRQH�GDWL��4*LV�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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Figura 3.13 // Mappatura dei paesaggi del Manzanese nel 2000. In bianco, la condizione attuale; in arancione scuro 
i tessuti residenziali e in arancione chiaro i tessuti produttivi al 2000.
)RQWH�GDWL��02/$1'�)9*�_�(ODERUD]LRQH�GDWL��4*LV�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR



ESPLORAZIONI. Il caso di studio di Manzano. carotaggio 02 //

209

Figura 3.14 // Evoluzione dei tessuti residenziali e produttivi di Manzano. 
'D�VLQLVWUD�YHUVR�GHVWUD�������������������������
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD�H�GHL�GDWL��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR

A tale mosaicatura, frutto di una lettura analitica 
del territorio per layer [Conti, Pecile, 2021], la 
sperimentazione ha, poi, sommato un quadro di sintesi 
dei vincoli presenti nel territorio, derivanti dalle 
GLVSRVL]LRQL�GHO�335�>)LJ������@�
L'intersezione tra l'analisi dei paesaggi e i vincoli 
WHUULWRULDOL� KD� FRQGRWWR� DOOD� GH¿QL]LRQH� GL� XQD� FDUWD�
di invarianti strutturali, che comprendono elementi 
SXQWXDOL�� OLQHDUL� �LQIUDVWUXWWXUH� YHLFRODUL� R� QDWXUDOL�� R�
DUHDOL� �SDHVDJJL��� LQ� OLQHD�FRQ� OD�PHWRGRORJLD�JHQHUDOH�
della presente ricerca. Nel dettaglio, sono state 
LQGHQWL¿FDWH�OH�VHJXHQWL�SHUPDQHQ]H�>)LJ������@�
±�elementi puntuali: 
a) gli elementi verdi, ovverosia i 'brandelli' di spazi aperti 
vegetali e gli spazi verdi in ambito urbano e periurbano;

±�elementi lineari:
a) l'asse viario infrastrutturale centrale, che ricalca i 
segni della centuriazione e connette le frazioni minori 
al centro;
b) gli assi infrastrutturali principali, che attraversano 
l'insediamento e fungono da cesura tra tessuto 
produttivo e tessuto residenziale;
F��LO�UHWLFROR�LGURJUD¿FR�GHL�¿XPL�7RUUH�H�1DWLVRQH�FKH�
contiene, a Ovest e a Sud, l'espansione urbana;
d) la rete ecologica.
±�elementi areali:
a) i paesaggi di Manzano
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Figura 3.15 // Individuazione dei principali vincoli e tutele gravanti sul territorio oggetto di indagine.
Fonte dati: PPR FVG | Elaborazione dati: QGis 
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR
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Figura 3.16 // Elaborazione delle invarianti strutturali.
)RQWH�GDWL��35*�&RPXQH�GL�0DQ]DQR��02/$1'�)9*�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH��/��5RYHUHGR

$66(�9,$5,2�67587785$17(�&(175$/(�
che ricalca i segni della centuriazione e 
connette le frazioni minori al centro

$66,�,1)5$67587785$/,�35,1&,3$/,�
che attraversano l’insediamento e fungono da 
cesura tra produttivo e residenziale

/$�5(7(�(&2/2*,&$�

,/�5(7,&2/2�,'52*5$),&2�

*/,�(/(0(17,�9(5',
ovverosia gli ampi spazi aperti 
vegetali e gli ambiti verdi in 
ambito urbano e periurbano

,�3$(6$**,�',�0$1=$12
FRQ�OH�SURSULH�SHFXOLDULWj�VWRULFKH��
culturali e morfotipiche 
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,GHQWL¿FDUH� OH� LQYDULDQWL� WHUULWRULDOL� VWUXWWXUDOL� KD�
SHUPHVVR�� GD� XQ� ODWR�� GL� PDSSDUH� FULWLFLWj� H� SXQWL� GL�
forza e dall'altro di proporre una serie di strategie 
progettuali da calare sul caso di studio, in linea con le 
tendenze riscontrate e gli obiettivi generali del PGT 
�TXDOL� FRQWHQLPHQWR� GHO� FRQVXPR� GL� VXROR�� DXPHQWR�
GHOOD�TXDOLWj�DPELHQWDOH��HFF���
0DSSLQJ� �DWWLYLWj� GL� PDSSDWXUD��� delayering 
�VHPSOL¿FD]LRQH�GHOOH�JHUDUFKLH�HVLVWHQWL��H�relayering 
�UHYLVLRQH� GHOOH� JHUDUFKLH� HVLVWHQWL�� >&DOGDUROD�� ����@�
sono le tre operazoni progettuali che hanno consentito 
DOOD� VSHULPHQWD]LRQH� GL� GH¿QLUH� QXRYL� ELODQFLDPHQWL�
territoriali, assegnando altri� VLJQL¿FDWL� DJOL� HOHPHQWL�
che caratterizzano il luogo di studio.
L'obiettivo ultimo del carotaggio, pertanto, non vuole 
essere la messa a punto di rigide e sistematiche regole/
OLQHH�JXLGD�GD�SHUVHJXLUH�DL�¿QL�GHOOD�ULJHQHUD]LRQH�GHL�
WHVVXWL�SURGXWWLYL��H�UHVLGHQ]LDOL��UHJLRQDOL��FKH��FRPH�VL�
è evinto, risultano essere il più delle volte al contempo 
troppo prescrittive e poco sensibili agli specialismi 
ORFDOL��TXDQWR�SLXWWRVWR� OD�GH¿QL]LRQH�GL�XQD�SURSRVWD�
di lettura metodologica in grado di sviscerare questioni 
puntuali da proiettare nelle visioni strategiche di scala 
territoriale regionale.

'H¿QL]LRQH�GHOOH�6WUDWHJLH�7HUULWRULDOL����>�@

'DOOD� OHWWXUD� LQFURFLDWD� H� VLVWHPLFD� GHOOH� YDULH�
componenti ecologiche, ambientali, infrastrutturali ed 
HGLOL]LH� WUDVSDUH� FRPH� OD� SUHYLVLRQH� GL� SLDQR� �35*&��
si riveli incongrua e non in sintonia con l’ambito 
territoriale di innesto, in quanto costringe una 
separazione tra aree agricole destinate a seminativi e 
YLJQHWL��PRGL¿FD� L� UDSSRUWL� ¿VLFL� H� YLVXDOL� WUD� O¶DELWDWR�
VWRULFR� H� OH� IDVFH� ÀXYLDOL� GHO� 7RUUH� H� GHO� 1DWLVRQH� H�
spezza le reti ecologiche, rischiando di compromettere 
XQD�SRVVLELOH�ULTXDOL¿FD]LRQH�GHJOL�HTXLOLEUL��DPELHQWDOL�
e insediativi) del territorio stesso. La variante del PRG 
comunale, di fatto, pur adeguandosi alla rete ecologica 
regionale, ripropone le medesime destinazioni di 
XVR�GHO� VXROR�� SHU� TXDQWR� OH� WHQGHQ]H�GHPRJUD¿FKH� H�
occupazionali si stiano spingendo in direzione opposta 
>)LJ������@��
,QGDJDUH� OH� VSHFL¿FLWj� GHO� WHUULWRULR� KD� HYLGHQ]LDWR� OD�
QHFHVVLWj� GL� IDU� FRHVLVWHUH� SL�� VWUDWHJLH� GL� ULFLFOR� GHL�
manufatti, dei tessuti e delle loro relazioni [Battaino, 
2012].
Sulla base di tali considerazioni e dei risultati emersi 
dall'analisi del Quadro Conoscitivo, la sperimentazione 
ha proposto le  strategie progettuali di seguito descritte. 
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Figura 3.17 // Estratto del PRGC di Manzano. Si notino le ampie porzioni di tessuto industriale in previsione.
Fonte dati: PRGC Comune di Manzano.

=RQD�'�3���LQGXVWULDOH��SUHYLVWD
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'H¿QLUH�OLPLWL���

/D� SULPD� VWUDWHJLD� LGHQWL¿FDWD� VL� SUH¿JJH� O¶RELHWWLYR� GL�
GH¿QLUH�GHL�OLPLWL�DO�FHQWUR�XUEDQR�H�D�TXHOOR�LQGXVWULDOH��
2VVHUYDQGR� O
DUHD� GL� VWXGLR�� VL� HYLGHQ]LD� FRPH� OH�
LQYDULDQWL�VWUXWWXUDOL�GHO�WHUULWRULR�FLUFRVFULYDQR�D�1RUG�
H�D�(VW�O
DJJORPHUDWR�XUEDQR��D�1RUG��OD�SUHVHQ]D�GHO�5LR�
0DQ]DQL]]D�FRQ�OD�5HWH�(FRORJLFD�H�LO�SDHVDJJLR�FROOLQDUH��
D�(VW�LO�)LXPH�1DWLVRQH�FRQ�OD�ULVSHWWLYD�IDVFLD�GL�SDUFR�
ÀXYLDOH���PHQWUH�D�6XG�H�DG�(VW�OD�SLDVWUD�SURGXWWLYD�WHQGH�
D�VIUDQJLDUVL�� ,QROWUH��D�1RUG�(VW� LO� WHVVXWR�UHVLGHQ]LDOH�
WHQGH� LQ�SDUWH� D� ULVDOLUH�� LQFDQDODQGRVL� WUD� LO� SDHVDJJLR�
FROOLQDUH�GHL�YLJQHWL�
,Q�SDVVDWR�OD�GLQDPLFD�GHPRJUD¿FD�HUD�SRVLWLYDPHQWH��H�
VWDELOPHQWH��FRUUHODWD�FRQ�O¶XUEDQL]]D]LRQH��PHQWUH�QHJOL�
XOWLPL� GHFHQQL� LO� OHJDPH� WUD� GHPRJUD¿D� H� SURFHVVL� GL�
XUEDQL]]D]LRQH�QRQ�q�SL��XQLYRFR�H�OH�FLWWj�VRQR�FUHVFLXWH�
DQFKH�LQ�SUHVHQ]D�GL�VWDELOL]]D]LRQH�>,635$������@��3HU�
GL�SL��� LQ� OLQHD�FRQ�JOL�2ELHWWLYL�GL�6YLOXSSR�6RVWHQLELOH�
H� FRQ� OH� WHQGHQ]H� LGHQWL¿FDWH�� VL� HYLGHQ]LD� FRPH� VLD�
QHFHVVDULR� OLPLWDUH� OD� GLVSHUVLRQH� GHL� WHVVXWL� HGL¿FDWL��
VLDQR�HVVL�UHVLGHQ]LDOL�R�SURGXWWLYL�
3HU�WDOL�UDJLRQL��OD�VSHULPHQWD]LRQH�SURSRQH�XQ�VLVWHPD�GL�
IDVFH�YHUGL��DOEHUDWXUH��RUWL�XUEDQL��SDUFKL�DSHUWL�VSRUWLYL��
HFF��� FKH� FRQFHQWULQR� O
HVSDQVLRQH� HQWUR� XQ� SHULPHWUR�
GH¿QLWR�QHL� YHUVDQWL�1RUG�(VW� H�6XG�� DG�2YHVW�� LQYHFH��
YLHQH� ULSUHVR� O
DQWLFR� DVVH� GHOOH� FHQWXULD]LRQL� URPDQH�
SHU�GH¿QLUH�XQD�TXLQWD�DOEHUDWD�FKH�
FKLXGD
�LO�SDHVDJJLR�
GHOOD�SLDVWUD�SURGXWWLYD�H�IXQJD�GD�¿OWUR�WUD�TXHVW
XOWLPD�
H�LO�)LXPH�7RUUH��DOOH�VXH�VSDOOH�
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Ricucire //

/D� VHFRQGD� FULWLFLWj� LGHQWL¿FDWD� HYLGHQ]LD� FRPH� OD�
FRPSOHVVLWj� GHL� SDHVDJJL� GHO� PDQ]DQHVH� VLD� VSH]]DWD�
dal tessuto urbano che, nel corso degli anni, si è via via 
insediato tra di essi. Le due piastre, quella produttiva 
a Ovest e quella urbana a Est, sono attraversate da tre 
LQIUDVWUXWWXUH�SULQFLSDOL��OD�IHUURYLD�H�OD�VWUDGD�UHJLRQDOH�
���LQ�GLUH]LRQH�1RUG�6XG�H�OD�VWUDGD�SURYLQFLDOH����FKH�
attraversa i tessuti in direzione Est-Ovest). 
La sperimentazione propone, dunque, la realizzazione 
di fasce verdi che seguano il tracciato delle principali 
infrastrutture di comunicazione che attraversano il caso 
di studio, le quali diventano così ossature ambientali 
e territoriali strategiche e strutturanti per ricucire e 
ULSRUWDUH�DOO¶LQWHUQR�GHO�WHVVXWR�FRQVROLGDWR�GHOOD�FLWWj�LO�
paesaggio naturale.
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&RQFHQWUDUH���

La terza strategia territoriale è nata da un’ulteriore 
FULWLFLWj� HPHUVD� DQFKH� GDOOD� OHWWXUD� GHOOD� YDULDQWH� DO�
PRG da poco elaborata per il Comune di Manzano, che 
prevede tutt'oggi molteplici zone di espansione destinate 
a insediamenti direzionali, residenziali, commerciali e 
produttivi.
Viste le tendenze, in negativo, tanto della crescita urbana 
quanto di quella industriale, si propone di concentrare 
OH� DUHH� XUEDQL]]DWH� �LQ� HVVHUH� H� LQ� SUHYLVLRQH�� HQWUR�
LO� SHULPHWUR� GDSSULPD� LGHQWL¿FDWR� SHU� PH]]R� GHOOH�
LQYDULDQWL�VWUXWWXUDOL��DO�¿QH�GL�HYLWDUH�OD�ORUR�GLVSHUVLRQH�
e il loro sfrangiamento verso i paesaggi naturali.
8QD�VROX]LRQH�D�WDO�SURSRVLWR�SRWUHEEH�HVVHUH�LGHQWL¿FDWD�
QHOOD�SRVVLELOLWj�GL�PLJUDUH�L�GLULWWL�HGL¿FDWRUL��VFLQGHQGROL�
GHOOD� SURSULHWj� GHO� WHUUHQR�� LQ� ]RQH� LQWHUQH� DO� WHVVXWR�
HGL¿FDWR� GHO� PDQ]DQHVH� R�� QHO� FDVR� GHOOH� SUHYLVLRQL�
LQGXVWULDOL��LQ�FHQWUL�UHJLRQDOL�GL�VYLOXSSR�SULRULWDULR��DG�
esempio i Consorzi di Sviluppo Economico Locale), i quali 
GLVSRQJRQR� GL� ORWWL� GLVSRQLELOL� JLj� LQIUDVWUXWWXUL]]DWL�
LQ� DWWHVD� GL� QXRYH� HGL¿FD]LRQL�� &Lz� FRQVHQWLUHEEH�� DO�
contempo, di contenere il fenomeno del consumo di 
suolo e di addensare i poli produttivi e industriali in 
zone strategiche ben servite dalle reti di comunicazione e 
gestite unitariamente dal punti di vista dei servizi.
Su questo fronte si possono delineare varie soluzioni: 
rinunciare ai volumi potenziali, spostarli in un altro 
FRPXQH�RSSXUH�LQWHJUDUOL�FRQ�TXDQWLWj�GLYHUVH�DOO¶LQWHUQR�
GHOOD�FLWWj�HVLVWHQWH�
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Riordinare //

/¶DQDOLVL� KD� HYLGHQ]LDWR� FRPH�� QRQRVWDQWH� OH� DWWLYLWj�
produttive siano mutate negli anni, il pattern industriale 
e residenziale continui a riproporsi sempre nelle 
medesime sembianze, ovverosia un collage di elementi 
GLVSHUVL�LQ�GLDORJR�R�GLVFRQWLQXLWj�WUD�GL�ORUR��,O�WHVVXWR�
HGL¿FDWR� q� GLVFRQWLQXR� H� FDUDWWHUL]]DWR� GD� ORWWL� OLEHUL��
VHQ]D�XQ�DSSDUHQWH�PDUJLQH�GH¿QLWR��4XHVWD�DUPDWXUD�
insediativa è testimonianza di un mutato modello 
economico e sociale che si fondava su un’economia che 
si è evoluta dal settore agricolo a quello produttivo e del 
terziario in genere.
La strategia, nel dettaglio, propone  in modo 
paradigmatico una serie di transetti [Battaino, LELG.] 
che, dipanandosi a pettine dall'asse infrastrutturale 
centrale, riorganizzano lo spazio urbano.  Questi possono 
essere intesi quali sezioni del territorio che inglobano 
HGL¿FL��IUDPPHQWL�LQIUDVWUXWWXUDOL�H�VSD]L�DSHUWL�UHVLGXDOL�
[Battaino, LELG�].
Per quanto concerne la piastra produttiva, si propone la 
GH¿QL]LRQH�GL�QXRYH�
SLD]]H�XUEDQH
�DOO
LQWHUQR�GHO�WHVVXWR�
industriale dei capannoni; dei dispositivi che fungono da 
catalizzatori in grado di riequilibrare le tipiche funzioni 
urbane all'interno di un ambiente suburbano, anche 
H� VRSUDWWXWWR� GDWD� OD� SUHVHQ]D� GL� HGL¿FL� UHVLGHQ]LDOL�
�FDVD�HGL¿FLR�SURGXWWLYR�DOO
LQWHUQR�GHOOR�VWHVVR�ORWWR��
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Bisogni urbani e bisogni industriali.
Stanze urbane all'interno dei nuovi paesaggi 
del lavoro // 

La ricerca sperimentale ha indagato altri ruoli da 
assegnare ai contenitori produttivi vuoti e obsoleti per 
ospitare nuove funzioni; ai lotti inutilizzati all'interno 
della maglia industriale da utilizzare come riserve di 
WHVVXWR�XUEDQR�SHULIHULFR�� LQ¿QH��DL�YXRWL�H�DL�PDUJLQL�
GD�ULTXDOL¿FDUH�H�GD�ULFRQYHUWLUH�LQ�DUHH�QDWXUDOL�OLEHUH�
GD�HGL¿FD]LRQH��
$WWUDYHUVR� XQD� VHULH� GL� RSHUD]LRQL� GL� PRGL¿FD]LRQH�
architettonica, gli interventi ipotizzati sui tessuti 
produttivi prevedono tattiche di demolizione, di 
DGGL]LRQH� H� GL� VRWWUD]LRQH� VHOHWWLYD� �VRSUD�� VRWWR��
davanti, dietro), di innesto [Conti, Pecile; 2021] e di 
UHOD]LRQH� �ULFRSULUH�� LQFOXGHUH�� HVFOXGHUH�� FROOHJDUH��
ospitare, ecc.). Il disordinato ed eccessivo processo 
di addizione di scatole edilizie che ha contribuito ad 
accrescere la piastra produttiva di Manzano ha saturato 
lo spazio aperto, rendendo oggi necessarie logiche 
inverse di riduzione selettiva.
Reintegrare gli spazi all'interno di una nuova idea di 
XUEDQLWj�FRQVHQWH�GL�UHVWLWXLUH�TXHVWL�WHVVXWL�DO�WHUULWRULR�
sotto un'altra veste. Tali interventi permettono 
GL� DGDWWDUH� H� WUDVIRUPDUH� HGL¿FL� H� VSD]L� DO� ¿QH� GL�
inserirvi nuove funzioni e tipologie, promuovendo 
microinterventi che sappiano mettere in relazione le 
UHWL�GL�PRELOLWj��OH�UHWL�HFRORJLFKH�H�OH�UHWL�GL�VSD]L��DQFKH�
attraverso la sperimentazione di tipologie di ambienti 

LEULGL��UHVLGHQ]D�H�ODYRUR��DJULFROWXUD�H�VSRUW��HFF���SHU�
XVL� VSRQWDQHL� >)LJ�� ����@�� 4XHVWR� LQVLHPH� GL� D]LRQL��
oltre ad avviare un processo di riprogrammazione 
funzionale, favorisce il disegno di un nuovo suolo capace 
di conferire TXDOLWj� XUEDQD all'interno del tessuto 
produttivo consolidato, superando il modello alienante 
delle isole di cemento [Aimini, 2018]. Il suolo diviene, 
dunque, la spina dorsale degli interventi sulle placche 
produttive, inglobando e connettendo spazi aperti e 
ambienti interni e ricucendo nuove 'VWDQ]H�XUEDQH'.
Non solo destinazione produttiva, dunque, ma anche 
DWWLYLWj� OXGLFKH� H� ULFUHDWLYH� H� VHUYL]L� LQ� JUDGR� GL�
UHQGHUH� LO� VLVWHPD� 
XUEDQR�LQGXVWULDOH
� DXWRVẊFLHQWH��
,� FDSDQQRQL� VL� 
DSURQR
� DOOD� FLWWj�� GLYHQJRQR� DPELHQWL�
permeabili che cercando di inglobare al loro interno 
lo spazio pubblico esterno, ospitando poste, farmacie, 
tabacchi, ma anche asili, mense, palestre, ecc.
Ricolonizzare gli spazi interclusi, obsoleti e abbandonati 
è un tentativo per ri-costruire nuove infrastrutture 
urbane.
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Figura 3.18 // 3RVVLELOL�VFHQDUL�GL�PRGL¿FD]LRQH�DUFKLWHWWRQLFD�GHO�WHVVXWR�SURGXWWLYR��
�/HWWXUD�GD�VLQLVWUD�YHUVR�GHVWUD��GDOO
DOWR�YHUVR�LO�EDVVR���8Q�FDSDQQRQH�GLVPHVVR�H�REVROHWR��QRQ�ULFLFODELOH��YLHQH�
GHPROLWR� H� LO� YXRWR� FKH� JHQHUD� DVVXPH� VLJQL¿FDWR� JUD]LH� DOOH� IXQ]LRQL� FKH� YL� RUELWDQR� DWWRUQR�� FRQ¿JXUDQGR� FRVu�
una nuova 'VWDQ]D�XUEDQD'. Per mezzo di operazioni di addizione e sottrazione selettiva, il palinsesto dei capannoni 
HVLVWHQWL�YLHQH�DGDWWDWR�SHU�RVSLWDUH�QXRYL�IXQ]LRQL��VSRUW��VHUYL]L�HVVHQ]LDOL��HFF����FRQIHUHQGR�QXRYD�XUEDQLWj�D�TXHVWL�
ambienti.
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Il carotaggio sul caso di studio di Manzano ha portato 
alla luce la mancanza di coordinamento tra i diversi 
livelli che, a livello strumentale, strutturano il territorio, 
interrogando la sperimentazione attorno a questioni di 
processo strategico. 

Ha senso continuare ad attuare la distinzione funzionale 
tra aree produttive-artigianali e commerciali?
Le aree degradate o sottoutilizzate devono essere 
potenziate in vista di un loro rilancio oppure è 
SUHIHULELOH�WUDVIRUPDUOH�LQ�QRGL�ORJLVWLFL�FRQ�FDPEL�GL�
destinazione d'uso o, in alternativa, congelarle?
$�FKL� VSHWWD� LO� FRPSLWR�GL� UHJLD� WUD� L� GLYHUVL� OLYHOOL� GL�
SLDQL¿FD]LRQH� FKH� QHFHVVDULDPHQWH� HQWUDQR� LQ� JLRFR�
nelle pratiche di gestione dei siti produttivi?
Ha senso continuare a prevedere aree a destinazione 
produttiva in ogni singolo comune?

Le possibili trasformazioni nell'uso del territorio 
SUH¿JXUDWH� GDL� GLVSRVLWLYL� GL� JHVWLRQH� H� SLDQL¿FD]LRQH�
�35*&� DOOD� VFDOD� ORFDOH�� 3*7� DOOD� VFDOD� UHJLRQDOH��
orbitano attorno a due principali fattori: il primo, di 
QDWXUD� HFRQRPLFD�� q� OHJDWR� DOOH� LPSRVL]LRQL� ¿VFDOL� VXL�
VXROL� LQHGL¿FDELOL� H� VXJOL� HGL¿FL� LQ� WHUPLQL� GL� RQHUL� GL�
urbanizzazione; il secondo, di carattere ambientale, 
è correlato alla perdita dei servizi ecosistemici 
FRQVHJXHQWH�DOOH�SUDWLFKH�GL�XUEDQL]]D]LRQH�>$GLQRO¿�et 
$O�������@�
Alla luce di queste considerazioni, l'esercizio di 
sperimentazione ha cercato di fornire delle risposte 
di visione strategica agli interrogativi di cui sopra,   
intrecciando i risultati delle operazioni di analisi della 

struttura regionale condotte e l'approfondimento di 
alcuni casi di studio virtuosi nazionali e internazionali.
Il percorso metodologico assunto dalla presente 
sperimentazione, attraverso una lettura sistemica del 
contesto, si struttura in due diverse fasi concettuali:

1. La prima, Paesaggi in rete, suppone un’analisi dei 
paesaggi per sistemi di relazione, che consenta di 
GH¿QLUQH�L�YDORUL�SDHVDJJLVWLFL��LQGLYLGXDUQH�L�YLQFROL�H�
le invarianti strutturali, così da evidenziare l’armatura 
strutturale attorno alla quale imperniare i diversi 
progetti da calare nei diversi contesti regionali. Tale 
fase è strumentale anche per generare una regia tra i 
diversi attori e sistemi che necessariamente entrano in 
JLRFR� QHOOH� SUDWLFKH� GL� SLDQL¿FD]LRQH�� SURJHWWD]LRQH� H�
gestione di tali ambienti;
2. La seconda, Strategie, sulla base del Quadro 
Conoscitivo e del tipo di ambiente individuato in quel 
FRQWHVWR� VSHFL¿FR�� LQYLWD� D� XQ� HVHUFL]LR� SURJHWWXDOH�
DWWR� D� ULFHUFDUH� �H�R� YDORUL]]DUH�� O¶LGHQWLWj� GHO� OXRJR�
ragionando per scenari nel breve e nel lungo periodo.
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3.4 | Paesaggi in rete. Progettare il paesaggio 
per sistemi di relazione //

'DOOH� DQDOLVL� VXO� FDVR� GL� VWXGLR� UHDOH�� q� HPHUVD�
l'importanza di salvaguardare la risorsa suolo; un'azione 
volta al riequilibrio territoriale non soltanto nelle sue 
componenti ambientali ed ecologiche, bensì anche 
economiche e sociali [Pantaloni, 2022]. Consumare 
QXRYR� VXROR� QRQ� VLJQL¿FD� VROWDQWR� FRVWUXLUH� QXRYL�
volumi, bensì ha a che vedere anche con le pratiche di 
GHQVL¿FD]LRQH� XUEDQD� �SHU� HVHPSLR�� O
LQWURGX]LRQH� GL�
QXRYH� FRSHUWXUH� DUWL¿FLDOL� R� O
LPSHUPHDELOL]]D]LRQH�GL�
XQD� VXSHU¿FLH� SULPD� QDWXUDOH��� 'L� IURQWH� DOOH� DWWXDOL�
V¿GH�OHJDWH�DL�WHPL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�H�GHOOD�WUDQVL]LRQH�
energetica, si rende necessario contrastare la perdita dei 
EHQH¿FL�IRUQLWL�GDJOL�HFRVLVWHPL�DO�JHQHUH�XPDQR��VHUYL]L�
ecosistemici), prediligendo operazioni indirizzate verso 
una riduzione e una preservazione della risorsa suolo. 
Ne consegue che la sintesi dello schema di piano 
territoriale dovrebbe puntare verso la salvaguardia del 
sistema agricolo ed ambientale del territorio e dei suoi 
valori paesistici e naturalistici e verso la valorizzazione 
delle risorse forestali, delle reti ecologiche e idriche. 
Favorire una maggiore integrazione territoriale tra 
SDHVDJJL� SURGXWWLYL� H� SDHVDJJL� QDWXUDOL� VLJQL¿FD� QRQ�
VROR� PLQLPL]]DUH� O
HGL¿FD]LRQH� H� LO� FRQVXPR� GL� VXROL�
UXUDOL��EHQVu�DQFKH�GH¿QLUH�OH�PLVXUH�GL�FRPSHQVD]LRQH�
e mitigazione degli impatti attraverso, ad esempio, la 
GH¿QL]LRQH�GL�DWWLYLWj�DJULFROH��
QR�IRRG
��ELRPDVVD��HFF���
FKH�SRVVRQR�SHUPDQHUH�VXL�WHUULWRUL�ODPELWL�GDOOH�DWWLYLWj�

produttive e attraversati dalle infrastrutture di raccordo 
tra quest'ultimi. Si tratta, in linea generale, di indagare 
esplorazioni progettuali e strategiche legate alle 
LQIUDVWUXWWXUH�JULJLH� H�YHUGL�� DOOH� UHWL� LGURJUD¿FKH��DOOD�
YDORUL]]D]LRQH� GHJOL� VSD]L� QDWXUDOL�� DOOD� VLJQL¿FD]LRQH�
di quelli porosi, sperimentando in termini ecologici le 
SRWHQ]LDOLWj� DUFKLWHWWRQLFKH� H�SDHVDJJLVWLFKH�GL�TXHVWH�
DUHH�>=HFFKLQ������@��8QD�YLVLRQH�WHUULWRULDOH�VWUDWHJLFD��
GL�IDWWR��GLYLHQH�ḢFDFH�TXDQGR�q�LQ�JUDGR�GL�YDOXWDUH�
le condizioni di sovrapposizione tra temi e luoghi 
[Caldarola, 2015].
Progettare il paesaggio per sistemi di relazione VLJQL¿FD��
dunque, riconoscere l'importanza di un sistema 
ambientale di fondo composto da aree boscate, contesti 
di interesse agricolo e di pregio ambientale [Pantaloni, 
2022] inframezzati da tessuti a destinazione residenziale, 
produttiva, artigianale e commerciale legati tra di loro 
da un complesso sistema arterioso di infrastrutture di 
diversi livelli. Il territorio è un palinsesto [Turri, 2001]: 
un teatro dove vengono messi in scena elementi e attori 
che devono essere correttamente valorizzati e il cui 
ruolo gioca un esito importante in ogni atto. Orientare 
ecologicamente il progetto di architettura per i paesaggi 
LQGXVWULDOL� VLJQL¿FD�� GXQTXH�� DGRWWDUH� XQ� DSSURFFLR�
sistemico, capace non solo di presevare le attuali funzioni 
e condizioni ecologiche degli ambienti naturali, bensì 
anche di instaurarne di nuove laddove queste siano 
DVVHQWL�>=HFFKLQ������@��3HU�UDJJLXQJHUH�WDOH�SURSRVLWR��
IRQGDPHQWDOH�ULVXOWD�OD�GH¿QL]LRQH�GL�XQ
DUWLFRODWD�UHWH�
di obiettivi, condizioni, visioni e strategie che sappiano 
FRQIHULUH�XQLWj�VLQWDWWLFD�DOOH�VSLQWH�GL�UHVLOLHQ]D�SURSULH�
di questi ambienti, mitigando i rischi legati alle loro 
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IUDJLOLWj�DPELHQWDOL�>=HFFKLQ��LELG�]. Si tratta, alla grande 
VFDOD��GL�GH¿QLUH�altre� DUPDWXUH�HFRORJLFKH�� �VWUXWWXUH�
capaci di legare e tenere insieme alla scala territoriale le 
VFKHJJH�GHO�WHVVXWR�DQWURSL]]DWR��>$LPLQL��������S���@��
$�TXHVWR�DSSURFFLR�VLVWHPLFR�WHUULWRULDOH�VL�ḊDQFDQR��
poi, pratiche puntuali di agopuntura, microinterventi 
GL̆XVL� LQ� JUDGR� GL� LQWHUFHWWDUH� VSHFL¿FLWj� H� YRFD]LRQL�
territoriali, in concerto con la macro-visione regionale.
Progettare il paesaggio per sistemi di relazione non 
VLJQL¿FD�� SHUWDQWR�� VRODPHQWH� SRUUH� DWWHQ]LRQH� DOOH�
componenti infrastrutturali, ambientali ed edilizie, ma 
DQFKH�GLPRVWUDUH�XQ�FHUWR�JUDGR�GL�FDSDFLWj�QHO�VDSHU�
coordinare pratiche e proiezioni che sottendono alla 
gestione di tali ambienti. 
Come è emerso dalle analisi esposte nel precedente 
capitolo, il territorio regionale friulano presenta 
XQ
RUJDQL]]D]LRQH� SURGXWWLYD� GL̆XVD�� HVLWR� GL�
un processo di accrescimento per nuclei isolati 
localizzati primariamente lungo le principali arterie 
di comunicazione, che hanno poi registrato una 
proliferazione anche nelle frange urbane e periurbane. 
Tali dinamiche insediative sono il prodotto, come 
D̆HUPDWR��GL�XQD�PDQFDWD�ḢFLHQ]D�QHOOD�governance 
che, nel corso degli anni, non ha attuato misure adatte 
SHU�FRQWUDVWDUH�LO�IHQRPHQR�GHO�FRQVXPR�GL�VXROR��'DOOH�
LQGDJLQL� H̆HWWXDWH�� LQIDWWL�� HPHUJH� FKLDUDPHQWH� XQ�
TXDGUR�DUWLFRODWR�GL�FRPH� L� VXROL�GHVWLQDWL�DOOH�DWWLYLWj�
produttive siano investiti da fenomeni non trascurabili 
di dispersione nel territorio. Essi, per di più, presentano 
JUDGL� PDJJLRUL� GL� ḢFLHQ]D� LQ� VSHFL¿FKH� ]RQH� �JLj�
storicamente a primaria vocazione industriale), mentre 
WURYDQR�PDJJLRUH�GL̇FROWj�GL�HVSUHVVLRQH�QHOOH�]RQH�H[�

artigianali o di piccola natura comunale. Alla luce dei dati 
rilevati, è evidente come sia necessario oggi intervenire 
QHOOD� SLDQL¿FD]LRQH� GHOOH� DUHH� SURGXWWLYH� DWWUDYHUVR�
OD� GH¿QL]LRQH� GL� LQGLUL]]L� ¿QDOL]]DWL� DG� DVVLFXUDUH�
OD� FRPSDWLELOLWj� H� LO� UHFXSHUR� GHJOL� LQVHGLDPHQWL�
esistenti, contrastando la loro attuale frammentazione 
e bloccando la previsione di nuove aree a destinazione 
produttiva [Pappalardo, Antonuccio, Martinico; 2022]. 
Ciò è perseguibile attraverso dei dispositivi di gestione 
degli ambienti industriali che, a seguito di una lettura 
complessiva sistemica e multiscalare, privilegino 
O
XWLOL]]R�GHOOH�DUHH�JLj�XUEDQL]]DWH�H�D� IRUWH�YRFD]LRQH�
produttiva per rispondere ai fabbisogni richiesti 
dalle eventuali crescite economiche. La mosaicatura 
delle previsioni a destinazione industriale dei singoli 
Comuni deve essere razionalizzata da una regia 
XQLFD�� DGRWWDQGR� ORJLFKH� GL� SURVVLPLWj� WHUULWRULDOH� H�
funzionale [Pappalardo, Antonuccio, Martinico; LELG�] 
Ciò può anche mettere in gioco questioni legate a 
XQ
DWWULEX]LRQH�GL̆HUHQ]LDWD�GHOOD�FDSDFLWj�HGL¿FDWRULD�
ammissibile per funzioni produttive ai singoli Comuni, 
attraverso criteri di perequazione territoriale previa 
YHUL¿FD�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�DPELHQWDOH�H�WHUULWRULDOH�GHJOL�
LQVHGLDPHQWL��,O�VXROR��GL�IDWWR��q�XQD�ULVRUVD�¿QLWD�H�LO�
suo consumo deve essere razionalizzato e limitato. Esso 
non deve essere più inteso come un banale mezzo di 
produzione, esito delle dinamiche economiche e sociali, 
ma come una risorsa da valorizzare [Savino, 2012].

In linea con l'approccio teorico sovraesposto e sulla 
base dell'esplorazione metodologica applicata al 
caso di studio di Manzano, la ricerca ha avviato 
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alcuni approfondimenti di tipo ambientale alla scala 
WHUULWRULDOH�� ,O� ULVXOWDWR� UDJJLXQWR� q� LGHQWL¿FDELOH� LQ�
XQD�VHULH�GL�PDSSDWXUH�>)LJ�����������@�IXQ]LRQDOL�D�IDU�
emergere un disegno di piano a partire dall'armatura 
DPELHQWDOH� HG� HFRORJLFD� UHJLRQDOH� >�@� >$LPLQL�� ����@��
oggi ancora sottesa e celata nelle pratiche di gestione e 
SLDQL¿FD]LRQH�GHL�SDHVDJJL�GHOOD�SURGX]LRQH��3URJHWWDUH�
il 3DHVDJJLR�GHOOD�0DQLIDWWXUD per sistemi di relazione 
VLJQL¿FD�� LQIDWWL�� VDQFLUH�XQ� 
SDWWR
� WUD� DUHH�SURGXWWLYH�
e reti ambientali, storicamente non connesse e gestite 
GD� SLDQL�� SROLWLFKH� H� D]LRQL� GL̆HUHQWL�� FKH� SXUWXWWDYLD�
possono, in un’ottica innovativa, interagire e produrre 
XQ¶DUFKLWHWWXUD�WHUULWRULDOH�GL̆HUHQWH�
Sulla base di queste considerazioni, alla trama dei tessuti 
produttivi è stata sovrapposta la mappatura di alcuni 
elementi territoriali derivanti dal Piano Paesaggistico 
Regionale [PPR, 2018]. Il primo overlayering ha 
posto in relazione l'armatura industriale con la risorsa 
forestale regionale, costituita dall'insieme dei territori 
FRSHUWL�GD�IRUHVWH�H�GD�ERVFKL�>)LJ������@��FKH�LQ�SLDQXUD�
tendono a rarefarsi e interrompersi.
Successivamente, è stata presa in esame la Rete 
(FRORJLFD�5HJLRQDOH�>5(5@��LGHQWL¿FDQGRQH�>)LJ������@�
±�OH�IDVFH�WDPSRQH�&RUH, ovverosia le fasce esterne alle 
DUHH�&RUH�FRQ�OD�IXQ]LRQH�GL�PLWLJDUH�JOL�H̆HWWL�GHL�IDWWRUL�
di disturbo proveniente dall'esterno verso le aree Core;
±�OH�GLUHWWULFL�GL�FRQQHWWLYLWj��RYYHURVLD�L�FROOHJDPHQWL�
tra le core area della RER), che rappresentano 
un'indicazioni di massima delle esigenze di connessione 
del territorio;
±�OH�aree di interesse regionale, ovverosia l'insieme degli 
elementi strategici delle RER, costituiti dagli elementi 

GL� FRQQHWWLYLWj� FKH� ULVXOWDQR� LPSRUWDQWL� DO� GL� VRSUD�
della scala di ambito e, per tali ragioni, presentano un 
interesse strategico regionale.
Il dato ottenuto è stato implementato dalla mappatura 
dei parchi e delle riserve naturali nazionali o regionali 
>)LJ�� ����@ �GHULYDQWL� GDO� 0,&��� ]RQH� FKH� GHYRQR�
essere tutelate e valorizzate, e dallo strato informativo 
ULJXDUGDQWH�L�VLWL�GHOOD��5HWH�1DWXUD������SHU�OD�WXWHOD�
GHOOD� ELRGLYHUVLWj�� �&DUWD� GHJOL� +DELWDW� GL� LQWHUHVVH�
FRPXQLWDULR�GHO�)9*��>)LJ������@�
Alla materia 'verde' è stato, successivamente, sommato 
l'insieme delle reti 'blu', costituite dai principali corsi 
G
DFTXD� FKH� VL� LQQHUYDQR� VXOOD� VXSHU¿FLH� WHUULWRULDOH�
>)LJ������@�
/
DUPDWXUD�DPELHQWDOH�HG�HFRORJLFD�FRVu�GH¿QLWD�q�VWDWD�
incrociata con l'insieme delle aree regionali degradate e 
FRPSURPHVVH� >)LJ������@��XQD�FDWDORJD]LRQH�GHULYDQWH�
da diverse esperienze di ricognizione e mappatura 
regionale, per l'apprfondimento delle quali si rimanda 
al relativo Abaco contenuto nel PPR.
Successivamente, alla mappa di sintesi ottenuta 
sono stati sovrapposti i dati relativi ai Comuni che 
non presentano siti industriali dismessi e degradati 
�SHU� L� TXDOL� VL� ULFKLHGHUHEEHUR� RSHUD]LRQL� GL� ERQL¿FD��
>)LJ�� ����@�� ,O� ULVXOWDWR� RWWHQXWR� q� VWDWR�� LQ¿QH��
sovrapposto all'armatura infrastrutturale di primo 
OLYHOOR� �VHPSOL¿FDWD� H� ULGRWWD� DOOH� SULQFLSDOL� DUWHULH� GL�
FROOHJDPHQWR�1RUG�6XG�HG�(VW�2YHVW��H�DOOD�FDUWRJUD¿D�
GHOOH� VXSHU¿FL� D� GHVWLQD]LRQH� G
XVR� LQGXVWULDOH� QRQ�
DQFRUD�HGL¿FDWH�GHULYDQWL�GDL�VLQJROL�35*&�>)LJ������@�
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Figura 3.19 // 6RYUDSSRVL]LRQH�WUD�OD�PDSSDWXUD�GHJOL�LQVHGLDPHQWL�SURGXWWLYL��PDJHQWD��H�GHOOD�ULVRUVD�IRUHVWDOH�
UHJLRQDOH��YHUGH���)RQWH�GDWL��LUGDW�)9*�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 3.20 // 6RYUDSSRVL]LRQH�WUD�OD�PDSSDWXUD�GHJOL�LQVHGLDPHQWL�SURGXWWLYL��PDJHQWD���GHOOD�ULVRUVD�IRUHVWDOH�
UHJLRQDOH��YHUGH��H�GHOOD�UHWH�HFRORJLFD�UHJLRQDOH��5(5��LQ�YHUGH�FKLDUR��DUDQFLRQH�H�URVVR����
Fonte dati: irdat FVG. Elaborazione dati: QGis �$��3HFLOH�. (ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH



IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 3 | VISIONI DI PROCESSO STRATEGICO //

226

Figura 3.21 // 6RYUDSSRVL]LRQH�WUD�OD�PDSSDWXUD�GHJOL�LQVHGLDPHQWL�SURGXWWLYL��PDJHQWD���GHOOD�ULVRUVD�IRUHVWDOH�
UHJLRQDOH��YHUGH���GHOOD�UHWH�HFRORJLFD�UHJLRQDOH��5(5��H�GHL�SDUFKL�H�GHOOH�ULVHUYH�UHJLRQDOL�R�QD]LRQDOL��335�)9*��
Fonte dati: irdat FVG. Elaborazione dati: QGis �$��3HFLOH���(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 3.22 // 6RYUDSSRVL]LRQH�WUD�OD�PDSSDWXUD�GHJOL�LQVHGLDPHQWL�SURGXWWLYL��PDJHQWD���GHOOD�ULVRUVD�IRUHVWDOH�
UHJLRQDOH��YHUGH���GHOOD�UHWH�HFRORJLFD�UHJLRQDOH��5(5���GHL�SDUFKL�H�GHOOH�ULVHUYH�UHJLRQDOL�R�QD]LRQDOL��335�)9*��H�GHL�
VLWL�GHOOD��5HWH�1DWXUD������SHU�OD�WXWHOD�GHOOD�ELRGLYHUVLWj���335�)9*��
Fonte dati: irdat FVG. Elaborazione dati: QGis �$��3HFLOH���(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 3.23 // 0DSSDWXUD� GL� VLQWHVL� GHOO
DUPDWXUD� HFRORJLFD� UHJLRQDOH� VRYUDSSRVWD� DOOR� VWUDWR� FDUWRJUD¿FR� GHL�
SULQFLSDOL�¿XPL�H�FRUVL�G
DFTXD��02/$1'�)9*���
Fonte dati: irdat FVG. Elaborazione dati: QGis �$��3HFLOH���(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 3.24 // 6FKHPD�GL� VLQWHVL� GHOOH�PDSSDWXUH� H̆HWWXDWH�� FRQ� OD� VRYUDSSRVL]LRQH�GHOOH� DUHH� FRPSURPHVVH� H�
GHJUDGDWH��335�)9*��H�GHL�WHUULWRUL��&RPXQL��SULYL�GL�VLWL�LQGXVWULDOL�GHJUDGDWL��ELDQFR��
Fonte dati: irdat FVG, regione FVG. Elaborazione dati: QGis �$��3HFLOH�. (ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH



IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 3 | VISIONI DI PROCESSO STRATEGICO //

230

Figura 3.25 // 6FKHPD�GL�VLQWHVL�GHOOH�PDSSDWXUH�H̆HWWXDWH��FRQ�OD�VRYUDSSRVL]LRQH�GHOOH�DUHH�D�GHVWLQD]LRQH�G
XVR�
LQGXVWULDOH�QRQ�DQFRUD�HGL¿FDWH�GHULYDQWL�GDL�VLQJROL�35*&��DUDQFLRQH��
Fonte dati: irdat FVG, regione FVG. Elaborazione dati: QGis �$��3HFLOH�
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 3.26 // 6FKHPD� GL� VLQWHVL� GHOOH� PDSSDWXUH� H̆HWWXDWH�� FRQ� OD� VRYUDSSRVL]LRQH� GHOOD� UHWH� LQIUDVWUXWWXUDOH�
principale.
Fonte dati: irdat FVG, regione FVG. Elaborazione dati: QGis �$��3HFLOH�. (ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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����_�4XHVWLRQL�GL�PHWRGR���

Sulla base dei risultati raggiunti, all’interno di questo 
modello concettuale si rende necessario individuare 
GHOOH� PRGDOLWj� GL� LQWHUYHQWR� SHU� GL̆HUHQ]LD]LRQH� GHL�
nodi, ovverosia ricercare strategie di valorizzazione, 
ULJHQHUD]LRQH��UHFXSHUR�R� 
FRQJHODPHQWR
�GLYHUVL¿FDWH��
dove l’assetto futuro del 'nodo' dipende dalla sua 
posizione nel sistema complessivo, da un lato, e dalla 
storia evolutiva locale dall’altro.
Parlare di 'nodi' alla scala territoriale rimanda 
necessariamente alla problematica della perdita di 
XQ� FHQWUR� LQ� VHQVR� ¿VLFR�VSD]LDOH�� LO� SXOYLVFROR� GL�
siti industriali, produttivi e artigianali localizzati a 
macchia d’olio sul tessuto territoriale regionale sono 
conseguenza delle operazioni di delocalizzazione e 
GL̆XVLRQH�GHOOH�DWWLYLWj�HFRQRPLFKH�FKH�KDQQR�VHJXLWR�
le operazioni di infrastrutturizzazione del territorio a 
partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Il processo 
di deindustrializzazione, inteso come la trasformazione 
degli assetti spaziali e produttivi dell’industria, di 
fatto, ha prodotto una progressiva de-centralizzazione 
degli insediamenti produttivi che, dai grandi centri 
urbani, hanno visto una tendenza re-distributiva verso 
le aree periferiche non metropolitane. La conseguente 
generazione di un assetto produttivo reticolare ha 
fatto sì che l’idea di uno spazio continuo sia stata 
progressivamente sostituita da un concetto di spazio 
discontinuo e disomogeneo dove gli ambienti produttivi 
VL� FRQ¿JXUDQR� LO� SL�� GHOOH� YROWH� FRPH� GHOOH� JURVVH�

cesure all’interno delle reti di relazione ambientale ed 
ecologiche. 
La sottoutilizzazione delle aree produttive esistenti 
�HGL¿FL� YXRWL�� DUHH� SURGXWWLYH� OLEHUH� GD� HGL¿FD]LRQL��
lotti sotto-utilizzati) da un lato e l'esigenza di una 
razionalizzazione delle politiche insediative a livello 
WHUULWRULDOH�GDOO
DOWUR�KDQQR�FRQGRWWR�DOOD�GH¿QL]LRQH�GL�
tre tipologie di nodi: le aree in espansione, le aree in 
contrazione e le DUHH�GL�ULVLJQL¿FD]LRQH�>)LJ������@�

I nodi di espansione sono stati localizzati laddove 
la lettura sistemica delle componenti territoriali, 
infrastrutturali, ecologiche, ambientali ed economiche 
ha individuato una rete di agglomerati produttivi, 
industriali e artigianali di importanza primaria, 
tanto per assetto distributivo e funzionale quanto per 
ORFDOL]]D]LRQH� JHRJUD¿FD�� 7UDWWDVL�� GXQTXH�� GHOOH� DUHH�
all’interno delle quali dovrebbero calarsi i Progetti di 
Territorio [8] per gli ambienti industriali e all’interno 
GHOOH�TXDOL�GRYUHEEHUR�PLJUDUH�L�GLULWWL�HGL¿FDWRUL�IUXWWR�
GHOOH�SDVVDWH�SLDQL¿FD]LRQL�WHUULWRULDOL�RJJL�GLVWULEXLWL�D�
macchia d’olio in ogni ambiente regionale. 
1HOOR� VSHFL¿FR�� GDOO
DQDOLVL� GHOO
DUPDWXUD� LQVHGLDWLYD�
>ULI�WR� &DSLWROR� �@� VL� ULWLHQH� RSSRUWXQR� UD̆RU]DUH� OH�
aree produttive localizzate sulle direttrici Nord-Sud 
del corridoio Adriatico-Baltico e sulle direttrici Est-
2YHVW� GHO� &RUULGRLR� 0HGLWHUUDQHR� >)LJ�� ����@�� &RVu�
facendo, di fatto, si eviterebbe la marginalizzazione 
dei tessuti produttivi regionali, che verrebbero, al 
contrario, collegati con il Centro e il Nord Europa, 
IDYRUHQGR�O
DWWUD]LRQH�GL�QXRYH�DWWLYLWj�H�DXPHQWDQGR��
DO� FRQWHPSR�� OD� FRPSHWLWLYLWj� GHO� VLVWHPD� SURGXWWLYR�
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Figura 3.27 // 6FKHPD�GL�LQGLYLGXD]LRQH�GHL�QRGL�GL�HVSDQVLRQH��GL�FRQWUD]LRQH�H�GL�ULVLJQL¿FD]LRQH�VXOOD�EDVH�GHOOH�
analisi condotte.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Figura 3.28 // ,O�FRUULGRLR�%DOWLFR�$GULDWLFR��URVVR���QHO�TXDOH�VL� LGHQWL¿FDQR� L�SROL�VWUDWHJLFL�GL�8GLQH�H�7ULHVWH�
�URVVR�VFXUR��H�LO�&RUULGRLR�0HGLWHUUDQHR��JLDOOR���FKH�VL�LQFURFHUDQQR�QHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�IHUURYLDULH�GL�&HUYLJQDQR�
�8'���(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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regionale.
La riorganizzazione degli insediamenti produttivi 
DWWRUQR�D�VSHFL¿FKH�SRODULWj�SXz�IDYRULUH�XQ�PDJJLRUH�
controllo e contenimento degli impatti ambientali, 
oltre a una riduzione dei costi di insediamento dovuti 
all'innesco di economie di scala [Savino, 2012]. A questa 
operazione segue una revisione e un potenziamento in 
chiave strategica anche del sistema infrastrutturale, 
IDYRUHQGR� XQD� FRUUHWWD� DFFHVVLELOLWj� DL� VLWL� QRQFKp� XQ�
FROOHJDPHQWR� GL� TXHVW
XOWLPL� FRQ� OD� JUDQGH� YLDELOLWj��
7DOH�RSHUD]LRQH�QRQ�SXz�HVVHUH�DYXOVD�GDOOD�ULÀHVVLRQH�
VRYUDQD]LRQDOH� �GDWD� OD� SRVL]LRQH� WUDQVIURQWDOLHUD�
della regione su cui ci troviamo ad operare) sulla 
logistica e sui nodi intermodali. In tal senso, un 
esempio da emulare potrebbe essere ricondotto al 
370� �3LDQR� 7HUULWRULDOH� 0HWURSROLWDQR�� GL� %RORJQD��
LO� TXDOH� LQGLYLGXD� �SROL� IXQ]LRQDOL�� >�@� DWWLYDWL� LQ�EDVH�
DOOH�QHFHVVLWj�GL�DPSOLDPHQWR�R�WUDVIRUPD]LRQH�DO�¿QH�
di condividere tra gli stessi le dimensioni territoriali, 
le funzioni insediabili, le infrastrutture necessarie 
DOOD� VRVWHQLELOLWj�� O
LQVHULPHQWR� SDHVDJJLVWLFR� H� OH�
FRPSHQVD]LRQL�¿QDQ]LDULH�>370�%RORJQD������@��

I nodi di contrazione, analogamente, sono stati 
individuati in tutte quelle aree oggigiorno in declino 
economico, che contano numerosi casi di dismissione, 
che non risultano ben servite dalle principali arterie di 
FRPXQLFD]LRQH�UHJLRQDOH�H�FKH��LQ�WDOXQL�FDVL��ḊDQFDQR�
al declino produttivo anche uno spopolamento dei 
tessuti residenziali. Trattasi, il più delle volte, delle aree 
QDWH� FRQ� YDOHQ]D� DUWLJLDQDOH� SHU� VSHFL¿FKH� YRFD]LRQL�
produttive durante gli anni del boom economico e 

sulle quali sono state calate consistenti previsioni di 
espansione urbanistica, allo stato attuale chiaramente 
sovradimensionate e che, dunque, dovrebbero essere 
riviste e migrate verso le aree di espansione.

I QRGL�GL�ULVLJQL¿FD]LRQH��LQ¿QH��VRQR�FRVWLWXLWL�GD�WXWWH�
quelle aree morfologicamente compatte, localizzate in 
punti strategici degli assi infrastrutturali e che, per tali 
ragioni, potrebbero vedere una loro ri-destinazione 
d’uso in centri logistici, oggigiorno sottodimensionati 
ma, senza ombra di dubbio, sempre più ricercati in 
XQ� IXWXUR� �DQFKH� SURVVLPR��� 4XHVWL� QRGL�� LQROWUH��
potrebbero riguardare anche aree da destinare a una 
mixitè funzionale che comprenda funzioni collettive, 
servizi, commercio, produzione, nuove forme di lavoro, 
attrezzature urbane e territoriali.

È evidente come tutte queste scelte richiedano degli 
indirizzi alla scala vasta che vanno oltre il semplice 
gesto progettuale e che, al contrario, necessitano di un 
ripensamento di vari elementi fondanti sia alla scala 
architettonica che urbanistica.
Si evince, infatti, come la lettura e l’interpretazione 
del territorio per zoning debba forse oggi essere riletta 
e rivisitata in una chiave maggiormente ecologica, 
ovverosia in funzione delle relazioni tra l’uomo, la natura 
e l’ambiente. Non si tratta di accettare arrendevolmente 
un downsizing delle aspettative di crescita degli anni 
Settanta del secolo scorso, ma di favorire piuttosto un 
upcycle del capitale territoriale [Micelli, 2015].
Ragionare per nodi consente, di fatto, di re-integrare 
le aree produttive all'interno di reti policentriche al 
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¿QH�GL�UHQGHUOH�SROL�DWWUDWWLYL�LQ�WHUPLQL�SHUIRUPDWLYL�H�
VLVWHPLFL�DOOD�VFDOD�WHUULWRULDOH�>=HFFKLQ������@�
Tali considerazioni richiedono necessariamente un 
coordinamento alla scala vasta, in cui ogni singolo 
paesaggio industriale entri a far parte di un disegno 
regionale più vasto, coeso e unitario. Come è emerso, 
di fatto, gran parte dei limiti delle operazioni di 
rigenerazione sui tessuti produttivi si ritrovano nel 
mancato inserimento delle singole trasformazioni 
all'interno di una visione d'insieme [Lanzani, Merlini, 
=DQ¿�� ����@�� Ê� LPSRUWDQWH�� LQIDWWL�� FKH�� VHEEHQH�
l’attuale quadro strumentale operi per categorie 
tra loro scindibili, la visione del territorio nelle sue 
GLYHUVH� DQLPH� ULFKLHGD� XQ� PRPHQWR� GL� ULXQL¿FD]LRQH�
di quest’ultime in cui interrogarsi circa le relazioni che 
si creano tra le parti del territorio, le sue componenti, 
le funzioni, gli aspetti percettivi, ecc. [Campus HW� $O�, 
2011]. È allo stesso modo chiaro che le trasformazioni 
territoriali richiedono, oltre ai gesti progettuali, anche 
un apparato legislativo e una rosa di dispositivi attuativi 
che favoriscano la loro realizzazione. 
Consapevoli di ciò, la sperimentazione propone una 
logica di intervento diversa, alternativa, all'interno 
della quale promuovere le trasformazioni delle singole 
aree entro una visione di riordino d'insieme [Lanzani, 
0HUOLQL��=DQ¿������@�� ,�SURJHWWL�GL� WHUULWRULR�GD�FDODUH�
nei diversi ambiti regionali, dunque, dovrebbero 
FRQ¿JXUDUVL�TXDOL� VWUXPHQWL�GL�SLDQR�FKH�SRVVDQR�GDU�
luogo a procedimenti di trasformazione virtuosa del 
WHUULWRULR� H� OH� FXL� VFHOWH� XELFD]LRQDOL� H� TXDOLWj� ¿VLFKH�
VL� FRQ¿JXULQR� FRPH� HOHPHQWL� IRQGDQWL� FKH�� DQ]LFKp�
annichilire i lavori paesaggistici, li favoriscano [Ceccon, 

Zampieri; 2012].  
Non si ritiene illusorio, infatti, pensare che le ragioni 
dello sviluppo manifatturiero possano rientrare in 
VLQHUJLD� FRQ� OH� FRQGL]LRQL�GHO�SDHVDJJLR� H�GHOO
XUEDQLWj�
>0DWWLROL��/DQ]DQL������@��&RVu� IDFHQGR�� LO�progetto del 
paesaggio della manifattura nella sua duplice accezione 
di territorio e di DPELHQWH�GL�YLWD può evolversi in un 
SURJHWWR�GL�VRFLHWj.
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����_�4XHVWLRQL�GL�VWUDWHJLH���

/D� OHWWHUDWXUD� VFLHQWL¿FD� D� VXSSRUWR� GHL� WHPL� OHJDWL�
al consumo di suolo e degli impatti territoriali delle 
aree destinate ad usi produttivi è certamente meno 
corposa rispetto a quella che si è incentrata sui temi 
dell'urbanizzazione residenziale e/o mista [Pappalardo, 
Antonuccio, Martinico, 2022]. In tal senso, il carotaggio 
VXOOD� UHDOWj�GL�0DQ]DQR�VL� q� ULYHODWR�XQ�XWLOH� HVHUFL]LR�
pratico su un caso di studio reale che ha permesso di 
evidenziare alcuni nodi attorno ai quali gravitano 
le principali problematiche legate oggigiorno alla 
SLDQL¿FD]LRQH� H� DOOD� JHVWLRQH� GHL� SDHVDJJL� SURGXWWLYL��
,� FDPELDPHQWL� LQ� DWWR� �VRFLDOL�� HFRQRPLFL�� WHUULWRULDOL�
e legislativi) hanno spinto la sperimentazione a 
interrogarsi circa le possibili strategie da adottare per 
inibire la dispersione degli insediamenti produttivi. 
A fronte dell'obiettivo primario di contenimento delle 
espansioni delle zone industriali, si rende necessario 
promuovere altre�VWUDWHJLH�FKH�SRVVDQR�H̆HWWLYDPHQWH�
incentivare un più razionale utilizzo dell'esistente.

Atto I: favorire la mixitè funzionale. Le 'zone 
integrate per il lavoro' //
8QD� SULPD� ULÀHVVLRQH� KD� ULJXDUGDWR� O
ḢFDFLD� GHOOD�
VXGGLYLVLRQH� H� FODVVL¿FD]LRQH� IXQ]LRQDOH� �GHULYDQWH�
dallo zoning�� GHOOH� ]RQH� LQGXVWULDOL�� GLYHUVL¿FDWH� LQ�
produttive, artigianali e commerciali.
Le linee strategiche del PGT, in linea con le indicazioni 
GL� VRVWHQLELOLWj� GHULYDQWL� GDOOH� SROLWLFKH� HXURSHH��

Figura 3.29 //  9LDQGDQWH�VXO�PDUH�GL�QHEELD, Caspar 
'DYLG�)ULHGULFK�������
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VRWWROLQHDQR�³OD�QHFHVVLWj�GL�HYLWDUH�OD�GLVSHUVLRQH�GHOOH�
localizzazioni industriali, pur in presenza di un modello 
GL̆XVR�GL�ORFDOL]]D]LRQH�FKH�ULVXOWD�SUHYDOHQWH�LQ�DPSLD�
parte della regione, puntando piuttosto sulla formazione 
di economie di agglomerazione e sullo sviluppo di 
SDUFKL�VFLHQWL¿FL�WHFQRORJLFL��FLz�SHU�RWWLPL]]DUH�WHPSL�
e costi delle fasi produttive e, di conseguenza, ottenere 
risparmi economici per le singole imprese, contenendo 
il consumo di suolo e contrastando la concorrenza fra le 
DUHH�SURJUDPPDWLFKH�H�OH�]RQH�SURGXWWLYH�ORFDOL´�>'765�
��'RFXPHQWR�7HUULWRULDOH�6WUDWHJLFR�5HJLRQDOH�� ����@��
L'obiettivo strategico primario della gestione delle zone 
produttive, dunque, è quello di ottimizzare, a livello 
regionale, l'uso parsimonioso del suolo, mettendo al 
contempo a disposizione dell'economia e dello sviluppo 
PDQLIDWWXULHUR�UHJLRQDOH�OH�VXSHU¿FL�H�JOL�VSD]L�ULFKLHVWL�
in ambiti adeguatamente localizzati e infrastrutturizzati. 
A tal proposito, il carotaggio sul caso di studio reale 
ha permesso all'indagine di rilevare l'importanza che 
XQD� PDJJLRUH� ÀHVVLELOLWj� GL� VHUYL]L� H� IXQ]LRQL� DVVXPH�
nel riscattare questi paesaggi, specialmente quelli 
FKH� SUHVHQWDQR� IRUWH� FULWLFLWj� VWUXWWXUDOH�� ,O� VXFFHVVR�
economico regionale, come è emerso, nasce da una 
solida base produttiva di piccole e medie imprese; 
un modello di sviluppo nel quale 'la fabbrica' non ha 
costituito solo un elemento che ha segnato il paesaggio, 
ma anche un importante snodo attorno al quale si è 
organizzata una parte rilevante della vita individuale 
e collettiva [Corò, 2012]. È opportuno, oggi, riscoprire 
TXHVWD�FHQWUDOLWj�H�LO�UXROR�GL�SHUQR�GHOOD�YLWD�VRFLDOH�FKH�
possono assumere gli ambienti della produzione.
Quello di mixitè è un concetto polisemico [Barattucci, 

����@� D̆HUPDWRVL� WUD� JOL� DQQL� 6HWWDQWD� H� 2WWDQWD�
del secolo scorso, ponendosi in opposizione all'idea 
GL� VXGGLYLVLRQH� GHOOH� FLWWj� LQ� ]RQH� VSHFLDOL]]DWH� SHU�
GHWHUPLQDWH� IXQ]LRQL�� 1RQRVWDQWH� OD� VXD� GH¿QL]LRQH�
VLD� RJJL� DQFRUD� YDJD�� q� SRVVLELOH� D̆HUPDUH� FRPH� HVVD�
assuma essenzialmente tre declinazioni: sociale, 
funzionale e morfologica. All'interno dei ragionamenti 
FRQGRWWL� QHOOD� SUHVHQWH� ULFHUFD� GL� 'RWWRUDWR�� OD�
declinazione funzionale del concetto di mixitè, che 
si oppone al principio di separazione degli usi che si 
realizza comunemente nell'ambiente urbano tramite 
la zonizzazione funzionale, è quella sulla quale sono 
state concentrate maggiori attenzioni. È altresì chiaro 
che operare sulla mixitè funzionale necessariamente 
ULPDQGD� DL� FRQFHWWL� GL� PL[LWq� VRFLDOH� �VRSUDWWXWWR�� H�
morfologica.
1HOOH� SUDWLFKH� GL� SLDQL¿FD]LRQH� FRQWHPSRUDQHH�� LO�
ricorso alla strategia della mixitè funzionale e, dunque, 
al progetto dello spazio pubblico, cerca di dare risposta 
alle questioni legate al contenimento del consumo di 
VXROR�� DJOL� RELHWWLYL� GL� VRVWHQLELOLWj� H� D� XQD� PDJJLRUH�
TXDOLWj�GHJOL�VSD]L�H�GHOOD�YLWD�QHJOL�DPELHQWL�GHO�ODYRUR�
Ciò assume ancora maggiore rilevanza se 
contestualizzato all'interno della strategia operante 
per nodi sovraesposta. I nodi di espansione, di 
fatto, dovrebbero essere funzionali catalizzatori di 
DWWUDWWLYLWj��GL�VHUYL]L�H�GL�IXQ]LRQL��QRQ�VROR�D�VHUYL]LR�
GHOOD� SURGX]LRQH�� EHQVu� DQFKH� GHOOH� DWWLYLWj� WHU]LDULH�
D� JUDQGH� D̈XVVR� R� GHL� JUDQGL� KXE� GHO� WUDVSRUWR� GL�
merci e persone. Le aree industriali consumano ampi 
DSSH]]DPHQWL�GL� WHUUHQR�SHU�RVSLWDUH�� WDOYROWD��DWWLYLWj�
che rimangono inattive per periodi di tempo più o 
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meno lunghi. Favorire l'implementazione di aree miste 
nei nodi di espansione può essere un'occasione per 
dar senso alla dismissione e al sotto-utilizzo, dando 

FRQWLQXLWj�GL�YLWD
�DO�PRVDLFR�SURGXWWLYR�
'DOO
DQDOLVL� GL� FDVL� VWXGLR� QD]LRQDOL� H� LQWHUQD]LRQDOL��
emerge purtuttavia come l'implementazione di servizi 
al cittadino all'interno del settore manifatturiero 
rimanga oggi ancora scarsa. In Germania, ad esempio, 
O
LQWURGX]LRQH�GHOOH��8UEDQHV�*HELHW��>��@��LQWHVH�TXDOL�
DUHH�XUEDQH�GL�XUEDQLWj�SHU�IDFLOLWDUH�OD�FRPELQD]LRQH�
di servizi residenziali, servizi sociali e produzione, 
ha ottenuto il limitante esito di mescolare servizi 
�ẊFL�� QHJR]L�� JDVWURQRPLD�� LVWLWX]LRQL� FXOWXUDOL�� HFF���
e funzioni residenziali, con una scarsa se non nulla 
LQFOXVLRQH� GHO� VHWWRUH� PDQLIDWWXULHUR� >0H\HU�� ����@��
In generale, i tentativi di connettersi ai tessuti urbani 
e sociali rimangono episodici e solipsisti, legati a 
interventi identitari di singole aziende, che purtuttavia 
non riescono a lanciare suggestioni per un ripensamento 
radicale e sistemico di tali ambienti. 
Rileggere il sistema dei paesaggi industriali per nodi 
FRQVHQWH� GL� ORFDOL]]DUH� H� GH¿QLUH� L� FRQWHVWL� LQ� FXL� FL�
si trova ad operare e, conseguentemente, di calare 
OH� PLJOLRUL� VWUDWHJLH� SHU� �HQWUDUH� LQ� FRQWDWWR� FRQ� LO�
SXEEOLFR��� VHUYL]L� SXEEOLFL� QHL� SLDQL� WHUUD� �IDUPDFLH��
poste, mini market, ad esempio), infrastrutture sociali 
�PHQVD� DSHUWD�� OXRJKL� SHU� OR� VSRUW��� VSD]L� GL� ORJLVWLFD�
SHU� RSHUDWRUL� HVWHUQL� �FRPH�� DG� HVHPSLR�� PDJD]]LQL�
condivisi in capannoni sub-utilizzati o dismessi) 
rappresentano un plausibile esempio. Così facendo, le 
DUHH�SURGXWWLYH� VL�SRVVRQR� FRQ¿JXUDUH� FRPH�TXDUWLHUL�
LQWHUPHGLDUL�WUD�LO�PRQGR�GHOOD�SURGX]LRQH�H�OD�FLWWj��

Nella loro gestione, è necessario che entrino in gioco 
logiche di condominio orizzontale, con condivisione di 
LQIUDVWUXWWXUH��ULVRUVH��VHUYL]L��GD�PDFFKLQDUL�FRVWRVL�D�
SDUFKHJJL� D� DQJROL� UHOD[� FRQGLYLVL��� SURGRWWL� HG� HYHQWL�
�FDSDQQRQL� PRPHQWDQHDPHQWH� GLVPHVVL�� DG� HVHPSLR��
potrebbero ospitare mostre temporanee o showroom 
SHU� JHQHUDUH� DWWUDWWLYLWj� DQFKH� IXRUL� GDJOL� RUDUL� GL�
lavoro).
In tal senso, il dispositivo delle APEA introduce la 
QHFHVVLWj�GL�LQVHULUH�VHUYL]L�DO�ODYRUDWRUH�DO�VXR�LQWHUQR�
[11]; purtuttavia, dall'analisi degli esiti nazionali e 
dall'interlocuzione con i principali portatori di interesse 
UHJLRQDOH� �&RQVRU]L� GL� 6YLOXSSR� (FRQRPLFR� /RFDOH��
HPHUJH� OD� GL̇FROWj� GL� FRRUGLQDUH� D� OLYHOOR� GL� VLQJROR�
insediamento scelte localizzative strategiche. Ad 
esempio, in certi casi può venire a mancare una regia 
che sappia tradurre con esiti al suolo le prospettive 
GHOOH� D]LHQGH� LQVHGLDWH� �DUHH� FRPXQDOL��� LQ� DOWUL� OH�
prescrizioni contenute nel regolamento APEA si sono 
dimostrate troppo generiche e poco aperte ad assorbire 
OH� VSHFL¿FLWj� ORFDOL� �LQ� DOFXQL� &RQVRU]L� ORFDOL]]DWL� LQ�
SURVVLPLWj�GHL�FHQWUL�XUEDQL��OD�SUHVHQ]D�GL�FHUWL�VHUYL]L�
potrebbe risultare ridonante).
,Q�OLQHD�JHQHUDOH��GXQTXH��DOOD�VWRULFD�FODVVL¿FD]LRQH�LQ�
]RQH�'��SURGXWWLYH���+��FRPPHUFLDOL��H�;��DUWLJLDQDOL���
SRWUHEEH� VHJXLUH� OD� PDFUR�FODVVL¿FD]LRQH� LQ� 
]RQH�
per il lavoro', inglobando al loro interno anche aree 
FRQ� GLYHUVR� D]]RQDPHQWR� �SHU� HVHPSLR� ]RQH� PLVWH� R�
residenziali), ma con una componente economica e 
lavorativa importante [12].
Un esempio di buona pratica a tal proposito è il progetto 
denominato HafenCity, un quartiere di Amburgo 
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�*HUPDQLD��� SDUWH� LQWHJUDQWH� GL� XQD� VWUDWHJLD� DYHQWH�
l'obiettivo di generare connessioni e sinergie tra il 
WHUULWRULR��OD�FLWWj��H�XQD�QXRYD�FHQWUDOLWj��+DIHQ&LW\�SHU�
l'appunto). Assumendo un atteggiamento consapevole 
QHOO
D̆HUPDUH�FKH�WUDWWDVL�GL�XQD�UHDOWj�GLYHUVD�ULVSHWWR�
ai tessuti sui quali ci troviamo ad operare in Friuli 
Venezia Giulia, il caso studio di HafenCity può essere 
interessante per due questioni. La prima, risiede 
nell'integrazione sistemica e multiscalare dell'intervento 
all'interno di una visione metropolitana. HafenCity è 
VWDWD�SURJHWWDWD�FRPH�XQ
DUHD�D�XVR�PLVWR�¿Q�GDOO
LQL]LR�
�SHU�LO�����FLUFD�D�XVR�SURGXWWLYR�SHU�D]LHQGH��SLFFROH�
imprese locali o grandi multinazionali), e lo sviluppo 
della parte orientale ha dovuto tenere conto degli usi 
LQGXVWULDOL�HVLVWHQWL�FKH�FRHVLVWRQR�FRQ�OH�QXRYH�DWWLYLWj�
residenziali e commerciali, enfatizzando la coabitazione 
del nuovo quartiere con l'industria attraverso una serie 
di accordi e requisiti imposti a entrambe le parti. Per 
IDYRULUH�OD�PL[LWp�IXQ]LRQDOH�VL�q�UHVR�QHFHVVDULR��LQIDWWL��
un accordo tra le aziende industriali e i costruttori 
di alloggi, prevedendo, ad esempio, che le industrie 
ULGXFHVVHUR� OH� ORUR� DWWLYLWj� QRWWXUQH� H� GLPLQXLVVHUR�
i livelli di inquinamento acustico. In secondo luogo, 
l'esito positivo dell'intervento è stato favorito anche 
dalla presenza, a livello di coordinamento strategico, 
GHOO
+DIHQ&LW\� +DPEXUJ� *PE+�� XQD� LVWLWX]LRQH� �XQ�
IDFLOLWDWRUH��GL�SURSULHWj�SXEEOLFD��H�GHOOD�FUHD]LRQH�GHOOD�
Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsföderung 
�+:)��� XQD� VRFLHWj� GL� VYLOXSSR� PLVWD� SXEEOLFR�
privata. Invece di dipendere esclusivamente dai 
fondi federali per sostenere lo sviluppo, Amburgo si 
q� ḊGDWD� D� SDUWHQDULDWL� SXEEOLFR�SULYDWL� H� D� VWUDWHJLH�

HFRQRPLFKH� LQFHQWUDWH� VXOOD� FLWWj�� 3RLFKp� OD� FLWWj� KD�
mantenuto il controllo sul processo di sviluppo, ha dato 
SULRULWj� DO� FRLQYROJLPHQWR� GHO� SXEEOLFR� H� DO� IHHGEDFN�
sull'andamento dello sviluppo e sul suo utilizzo in 
corso, attraverso interviste con i residenti e ricerche 
sull'utilizzo e l'esperienza dei residenti che si sono 
trasferiti nell'area. 

$WWR�,,��WUDVIHULUH�L�GLULWWL�HGL¿FDWRUL����>��@
Il caso di studio ha messo in evidenza l'incongruenza 
delle previsioni passate con l'attuale stato di fatto della 
UHDOWj�UHJLRQDOH��/H�DVSHWWDWLYH�GL�FUHVFLWD�GHOOD�VHFRQGD�
PHWj�GHO�VHFROR�VFRUVR�VRQR�VWDWH�GLVDWWHVH��UHQGHQGR��
per lo più, oggi necessario rivedere strumenti e tecniche 
LQ�YLVWD�GHOOH�SL�� UHFHQWL�GLUHWWLYH�HXURSHH��3ULRULWj�YD�
GDWD��LQ�WDO�VHQVR��DOOD�PRELOLWj�GHOOH�ULVHUYH�GLVSRQLELOL�
rilevate >ULI�WR�&DSLWROR��@, ovverosia terreni liberi, sotto 
VIUXWWDWL�R�GLVPHVVL��FRVu�FRPH�DOO
DXPHQWR�JLXVWL¿FDWR�
GHOOH� SRWHQ]LDOLWj� HGL¿FDWRULH� GL� ]RQH� PLUDWH� �QRGL� GL�
espansione).
Ipotizzare e innescare logiche di attribuzione 
HGL¿FDWRULD� GL̆HUHQ]LDWD� QRQ�GHYH� HVVHUH� LQWHVR� FRPH�
un processo correttivo a posteriori per un mancato 
sviluppo, quanto piuttosto come volano per assicurare 
XQR� VYLOXSSR� UD]LRQDOH�� FRQWUROODWR�� TXDOL¿FDWR� H�
EDVDWR�VXOOH�VSHFL¿FLWj�GHO�WHUULWRULR��6YLQVFRODQGRVL�GD�
qualsiasi a priori ideologico, la sperimentazione assume 
che spazio e assetto proprietario debbano essere riletti 
LQ� FKLDYH�GL� SURJHWWR�SHU�GLPRVWUDUH� OD� SURSULD�XWLOLWj�
collettiva [Micelli, 2015]. L'ipotesi di rilocalizzazioni 
volumetriche, magari seguite da operazioni di 
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rinaturalizzazione delle aree oggetto di trasformazione,  
va ricercata, in linea con la strategia dei nodi proposta, 
LQ� IRUPH� GL� GHQVL¿FD]LRQH� GHL� SXQWL� PDJJLRUPHQWH�
accessibili o nei pressi di importanti imprese attive sul 
territorio che, in fase di crescita e di espansione, sono 
obbligate a consumare nuovo suolo [Lanzani, Merlini, 
=DQ¿�� ����@�� 8Q� LQVLHPH� GL� RSHUD]LRQL�� GXQTXH�� GL�
sottrazioni e aggiunte, avente l'obiettivo di ottimizzare 
l'uso delle infrastrutture esistenti in un'ottica di 
ricostruzione del paesaggio.
'H¿QLUH� D� OLYHOOR� UHJLRQDOH� LO� FDSLWDOH� WHUULWRULDOH�
massimo consumabile per insediamenti produttivi e 
DWWULEXLUH�SULRULWj�GL�LPSLHJR�GL�WDOL�TXRWH�GL�VXSHU¿FLH�
concorre, inoltre, ad aumentare il valore sociale ed 
DWWUDWWLYR� GHJOL� DPELHQWL� SURGXWWLYL� UHJLRQDOL� >��@�� $L�
&RPXQL�DL�TXDOL�VRQR�VWDWH�ULFRQRVFLXWH�PLQRUL�FDSDFLWj�
�SHU� VSHFL¿FL� YLQFROL� DPELHQWDOL� H� SDHVDJJLVWLFL�� SHU�
ULGRWWD� DFFHVVLELOLWj�� SHU� PLQRUH� DWWUDWWLYLWj�� HFF��� SXz�
HVVHUH�DWWULEXLWR�XQ�VRVWHJQR�¿QDOL]]DWR�D�IDYRULUH�XQR�
sviluppo più armonico del territorio. A tal proposito, una 
buona pratica è rappresentata dal Fondo perequativo 
PHWURSROLWDQR� GHOOD� FLWWj� GL� %RORJQD�� DOO
LQWHUQR� GHO�
TXDOH� FRQÀXLVFRQR� OH� ULVRUVH� GHULYDQWL� GD� LQWHUYHQWL�
che comportano consumo di suolo per operazioni di 
trasformazione o formazione di nuove aree produttive 
[15]. Le risorse del Fondo possono essere impiegate, oltre 
FKH�SHU�¿QDOLWj�GL�SHUHTXD]LRQH�WHUULWRULDOH��DQFKH�SHU�
la realizzazione di dotazioni territoriali, infrastrutture 
H�VHUYL]L�SXEEOLFL�GL�ULOLHYR�LQWHUFRPXQDOH�¿QDOL]]DWL�DG�
uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio e in 
DUPRQLD�FRQ�OH�VSHFL¿FLWj�ORFDOL��370�%RORJQD��1RUPH��
art. 51, c. 5). Un altro possibile applicativo di tali risorse 

potrebbe essere legato alla gestione dei capannoni 
dimessi, specialmente in quei comuni dove la presenza 
di capannoni abbandonati genera un aumento di costi 
e rischi per i cittadini. Questo ultimo aspetto assume 
PDJJLRUH�ULOHYDQ]D�VH�VL�FRQVLGHUD�FKH� OD�/�5��Q����GHO�
22 febbraio 2021 ha previsto agli art.81-85 la mission 
GL�UHFXSHUDUH�OH�DUHH�H�JOL�HGL¿FL�GLVPHVVL�H�ULGXUUH��FRVu�
facendo, a zero il consumo di suolo.
Nel caso di indagine del Friuli Venezia Giulia, le risorse 
GHULYDQWL�GDOOH�SUDWLFKH�SHUHTXDWLYH�SRVVRQR�FRQÀXLUH�
QHOOD� GH¿QL]LRQH� GHL� 3URJHWWL� GL� 7HUULWRULR� >3G7@� DOOD�
scala intercomunale, da inserire all’interno di una vision 
UHJLRQDOH�SL�� DPSLD� H�GD� FDODUH�QHOOH� VSHFL¿FLWj� ORFDOL�
per modellare paesaggi della manifattura coerenti con 
il contesto nel quale si inseriscono. I PdT consentono di 
potenziare le dotazioni territoriali e produrre sinergie 
positive che permettono di distribuire equamente i 
YDQWDJJL� �HFRQRPLFL�� SURGXWWLYL�� ORFDOL]]DWLYL�� HFF��� D�
EHQH¿FLR�GL�WXWWH�OH�UHDOWj�WHUULWRULDOL�
8Q�VHFRQGR�LQGLUL]]R�GL�ODYRUR�q�OHJDWR�DOOD�SRVVLELOLWj�
di far divenire la perequazione una pratica anche 
DUFKLWHWWRQLFD��QRQ�VROR�XUEDQLVWLFD��
4XHVWD� VXJJHVWLRQH� VL� WUDGXFH� LQ� XQD� ULGH¿QL]LRQH�
dello spazio costruito che, tenendo conto delle nuove 
pratiche di vita e di lavoro e delle conseguenti logiche 
GL� SURVVLPLWj�� ULORFDOL]]D]LRQH�� VHSDUD]LRQH� H� mixitè 
funzionale, indirizzi operazioni di rigenerazione del 
patrimonio edilizio esistente non necessariamente 

GRYH�q
�H�
FRPH�q
�>/DQ]DQL��0HUOLQL��=DQ¿��LELG�]. Anche 
LQ�TXHVWR�FDVR��OH�D]LRQL�PRGL¿FDWLYH�VXO�FRVWUXLWR�QRQ�
dovranno basarsi su una logica individuale del singolo 
progetto, bensì in una sorta di dialogo contestualizzato 
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�GL̆HUHQ]LDWR�� RYYHURVLD�� D� VHFRQGD� GHOOH� FRQGL]LRQL�
nelle quali ci si trova ad operare) tra il singolo intervento 
e la visione di insieme dello scenario complessivo 
regionale. Ciò si traduce anche nella consapevolezza che 
le singole trasformazioni architettoniche non dovranno 
ULVSRQGHUH� VROR� D� ORJLFKH� GL� FRQIRUPLWj� FRQ� L� SLDQL�
urbanistici ed edilizi, bensì anche agli indirizzi strategici 
UHJLRQDOL�>/DQ]DQL��0HUOLQL��=DQ¿��LELG�].
Prevedere, ad esempio, principi di aggregazione tra i 
ORWWL�QHOOH�JLj�FLWDWH�ORJLFKH�GL� 
FRQGRPLQLR�SURGXWWLYR
�
può contribuire a generare paesaggi più ordinati e 
riconoscibili, in un'ottica funzionale non solo alle forme 
LPSUHQGLWRULDOL�� PD� DQFKH� DOOD� FLWWj� VWHVVD� >0HUOLQL��
����@��6RVWLWXLUH��DG�HVHPSLR��OH�UHFLQ]LRQL�HVLVWHQWL�FRQ�
PXUL�DWWUH]]DWL�FKH�GLVHJQLQR�DPELWL�IXQ]LRQDOL�VSHFL¿FL�
�OD�FRUWH��OD�SRUWLQHULD��O
DVLOR��OD�PHQVD��OH�VDOH�ULXQLRQL��
ecc.) nella logica delle factories virtuose illustrate al 
capitolo 01 concorre, di fatto, a delineare un nuovo 
senso percettivo degli ambienti produttivi. In mancanza 
di un quadro progettuale di riferimento alla scala 
territoriale, di fatto, attingere agli elmenti puntuali e alle 
piccole attrezzature di servizio che contraddistinguono 
architettonicamente opere quali i Furla Headquarters di 
Geza, piuttosto che la fabbrica-giardino di Guido Canali 
per Prada, può essere un buon punto di partenza per 
ristabilire delle gerarchie distributive e funzionali degli 
spazi, le quali, oltre a svolgere una funzione collettiva, 
possono altresì contribuire a rigenerare gli spazi del 
lavoro rendendoli più confortevoli e piacevoli.

$WWR�,,,��/D�VWUDGD�FRPH�VSD]LR�GL�FRQQHVVLRQH�
e di relazione //
Un possibile trait d'union tra le considerazioni 
VRYUDHVSRVWH� �mixitè funzionale e rilocalizzazioni 
volumetriche) può essere ricercato nello spazio 
aperto >ULI�WR� &DSLWROR� ���� $JRSXQWXUD� LQGXVWULDOH@, 
inteso tanto quanto 'maglia territoriale' all'interno 
GHOOD� TXDOH� ULRUJDQL]]DUH� QHO� WHPSR� OR� VSD]LR� JLj�
FRVWUXLWR�>/DQ]DQL��0HUOLQL��=DQ¿������@�TXDQWR�SLDQR�
intermedio di connessione e di relazione all'interno del 
WHVVXWR�HGL¿FDWR�HVLVWHQWH��/DYRUDUH�VXOOR�VSD]LR�DSHUWR��
di fatto, consente non solo di stabilire connessioni di 
SURVVLPLWj�WUD�L�FDSDQQRQL�DQRQLPL�H�
VROLWDUL
�HVLVWHQWL��
bensì anche di cucire relazioni tra gli spazi produttivi 
H�OD�FLWWj��GLUPDQGRVL�OXQJR�OH�VWUDGH��LQVHUHQGRVL�QHJOL�
LQWHUVWL]L�YHUGL��DYYLFLQDQGRVL�DJOL�HOHPHQWL�GL�QDWXUDOLWj�
FKH�PDUFDQR�LO�WHUULWRULR��H��SL��LQ�JHQHUDOH��ḊDQFDQGR�
alla rete verde ecologica esistente una nuova rete di 
PRELOLWj� H� VHUYL]L�� 8Q� GLVSRVLWLYR�� GXQTXH�� FKH� VLD�
capace di mettere in relazione attrezzature e funzioni 
SXEEOLFKH� �FRPH� QHO� FDVR� GHL� 
WUDQVHWWL
� LSRWL]]DWL� SHU�
il caso studio di Manzano), ristabilendo condizioni di 
UHFLSURFLWj��RJJL�GHO�WXWWR�DVVHQWL��FRQ�O
XUEDQL]]DWR�
In tal senso, agire sull'elemento della strada può risultare 
strategicamente prioritario. Come è emerso dalle analisi 
storico-insediative, infatti, i tessuti produttivi si sono  
VWRULFDPHQWH�DWWHVWDWL�IXRUL�GDOO
DELWDWR��VSHVVR�OXQJR��R�
a ridosso) di strade di collegamento tra i centri urbani 
>0HUOLQL�� ����@�� 4XHVWH� DUWHULH� IXQJRQR�� LQ� XQ� SULPR�
livello, da elementi di saldatura dell'urbanizzato sui 
quali si innestano sequenze ininterrotte di fabbriche, 
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����_�4XHVWLRQL�GL�UXROL���

L'analisi di casi studio nazionali e internazionli ha fatto 
emergere l'importanza di inserire le singole operazioni 
di rigenerazione all'interno di visioni di organizzazione 
territoriale��JHVWLRQH�GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH��GHOOD�PRELOLWj��
dei servizi, dei volumi, ecc.) e di riorganizzazione 
istituzionale�>0DWWLROL��/DQ]DQL������@��/
LGHQWL¿FD]LRQH�
della miglior strategia da adottare per la formulazione 
di visioni strategiche di processo e di progetto sui siti 
industriali regionali ha spinto, dunque, l'indagine ad 
avanzare alcune considerazioni di carattere giuridico 
e istituzionale, per le quali, ad ogni modo, si rimanda 
a mirati approfondimenti disciplinari che esulano 
dalla presente ricerca. La rilevazione della mancanza 
GL� XQD� ¿JXUD� DOOD� VFDOD� LQWHUPHGLD� QHOOH� SUDWLFKH�
GL� SLDQL¿FD]LRQH� H� JHVWLRQH� GHL� SDHVDJJL� SURGXWWLYL�
XQLWDPHQWH� DOOD� IRUPXOD]LRQH� GL� VSHFL¿FKH� VWUDWHJLH�
�TXDOL� O
LSRWHVL� GL� XQ� )RQGR� SHUHTXDWLYR�� LQYLWDQR� DG�
interrogarsi sull'istituzione e sul ruolo di una possibile 
¿JXUD� GL� 
IDFLOLWDWRUH
� R� GL� 
PDQDJHU� G
DUHD
�� 7DOH�
soggetto, presupposto anche nei regolamenti APEA 
>'�/JV� %DVVDQLQL� Q�� ��������@�� VL� FRQ¿JXUD� FRPH� XQ�
gestore dall'area, delle infrastrutture e dei servizi 
comuni in essa presenti. 
Abbandonata la logica di crescita quantitativa e 
adottata una logica di SUHVHUYD]LRQH� TXDOLWDWLYD 
dell'ambiente e del costruito, le operazioni di 
ḢFLHQWDPHQWR�JHVWLRQDOH��GL�VRVWHQLELOLWj�DPELHQWDOH�H�
di rigenerazione architettonica e territoriale richiedono, 

ma anche di servizi e di terziario, per poi tendere a 
sfrangiarsi e innervarsi all'interno delle piattaforme 
industriali, nelle quali le attrezzature sono carenti, i 
marciapiedi spesso sono mancanti, la segnaletica è 
invadente e poco curata, i parcheggi disordinati e i 
percorsi ciclo-pedonali per lo più assenti. Una perdita 
progressiva, dunque, di ruolo e di funzioni, mano a 
mano che ci si allontana dai tessuti cittadini. Lavorare 
sul potenziamento delle infarstrutture, dunque, non 
VLJQL¿FD�VRODPHQWH�FRQIURQWDUVL�FRQ�OH�ORUR�FDSDFLWj�GL�
portata veicolare, bensì anche con tutto quell'arcipelago 
GL�VSD]L�UHVLGXDOL�FKH�OH�ḊDQFD��RYYHURVLD�XQ�LQVLHPH�
GL�RFFDVLRQL�H�SRWHQ]LDOLWj�SUH]LRVH�SHU�ULFXFLUH�IXQ]LRQL�
H� � WHUULWRUL� H� SHU� ULTXDOL¿FDUH� DPELHQWL� H� SDHVDJJL�� /D�
strada, infatti, non è solo carreggiata, ma è anche piano 
di innesto per i dispositivi di illuminazione, per tessuti 
YHUGL� D� UD̆RU]DPHQWR� GHOOH� UHWL� HFRORJLFKH�� SHU� ]RQH�
attrezzate per la sosta dei mezzi pesanti, ad esempio.
Una riforma dell'armatura infrastrutturale, che, in molti 
casi, come è emerso, oggi non più adatta a supportare 
L� ÀXVVL� YHLFRODUL�SURGXWWLYL� DWWXDOL�� ULFKLHGH� LQWHUYHQWL�
coordinati tra Comuni e tra Comuni e imprese. Una 
possibile soluzione potrebbe essere ricercata all'interno 
delle pratiche di 'adozione' di una strada da parte delle 
D]LHQGH�FKH�YL�VL�D̆DFFLDQR�>0HUOLQL��LELG�], sotto l'azione 
di coordinamento dei Consorzi di sviluppo economico 
locale, i quali accolgono gli indirizzi regionali e li 
trasferscono negli ambiti locali. Un progetto, dunque, di 
coordinamento tra pubblico e privato che superi i limiti 
amministrativi cucendo attivamente ambiti territoriali 
strategici.
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come è emerso, una regia che sia capace di innescare 
processi multiscalari e multisettoriali, anche alternativi 
rispetto alle visioni e alle pratiche tradizionali. I singoli 
progetti comunali, urbanistici e infrastrutturali, di fatto, 
presentano una GLPHQVLRQH� �VSD]LDOH� H� WHPSRUDOH��
settoriale, ovverosia territorialmente circoscritta e 
temporalmente limitata alla durata dei mandati politici. 
/D�YLVLRQH�GL�XQD�HQWLWj�VRYUD�FRPXQDOH��QDWXUDOPHQWH��
si scontra, a livello attuativo, con i campanilismi locali, 
molto forti e sentiti specialmente in un territorio di 
FRQ¿QH�FRPH�OD�UHJLRQH�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD��
Sulla base delle analisi e delle considerazioni emerse 
HG� HVSRVWH� DL� FDSLWROL� H� DL� SDUDJUD¿� SUHFHGHQWL�� OD�
VSHULPHQWD]LRQH� KD� LQGHQWL¿FDWR� FRPH� O
D]LRQH� GL�
governance multilivello dei vari stakeholder presenti 
e attivi sul territorio regionale possa essere svolta di 
concerto dai Consorzi di sviluppo economico e locale, 
alla luce del loro ruolo strategico e di presidio sul 
WHUULWRULR��/D�/HJJH��������� DOO
DUW�� ��� ULSRUWD�� LQIDWWL��
che i Consorzi sono da intendersi come veri e propri 
�SROL� JHQHUDWRUL� GHOOH� FRQGL]LRQL� QHFHVVDULH� SHU� LO�
UD̆RU]DPHQWR� FRPSHWLWLYR� GHOOH� LPSUHVH� ORFDOL� H� SHU�
O
LQVHGLDPHQWR� GL� QXRYH� DWWLYLWj� DG� DOWR� SRWHQ]LDOH� GL�
VYLOXSSR��
7DOH�YLVLRQH�VL�LQVHULVFH�QHO�¿ORQH�GL�ULÀHVVLRQL�FKH�VRQR�
VWDWH� DYDQ]DWH� QHO� 0DVWHUSODQ� 6YLOXSSRLPSUHVD� �/�5��
��������� LO� TXDOH� SUHYHGH� XQ
HVWHQVLRQH� GHO� UXROR� GHL�
&RQVRU]L��QRQ�SL��VSHFL¿FDWDPHQWH� OHJDWR�DO� WHUULWRULR�
di propria pertinenza, ma allargato anche al di fuori dei 
SURSUL�FRQ¿QL��
/
DUW������F���ELV�GHOOD�/�5���������ULSRUWD��LQIDWWL��TXDQWR�
segue:

,�FRQVRU]L�HVHUFLWDQR�OD�ORUR�DWWLYLWj��OLPLWDWDPHQWH�DOOD�
realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di 
XUEDQL]]D]LRQH�SULPDULD� H�GHOOH� LQIUDVWUXWWXUH� ORFDOL��
DQFKH� GHOOH� ]RQH� '�� H� '�� LQGLYLGXDWH� GDL� &RPXQL�
DOO
LQWHUQR� GHO� SURSULR� VWUXPHQWR� XUEDQLVWLFR�� VXOOD�
EDVH� GL� VSHFL¿FKH� LQWHVH� GD� VWLSXODUVL� FRQ� LO� &RPXQH�
stesso.

Si potrebbe pensare, ad esempio, che, in analogia con 
O
RSHUDWR�GL�DOWUL�(QWL�DWWLYL�VXO�WHUULWRULR�UHJLRQDOH�>��@�
SRVVDQR�HVVHUH�LVWLWXLWH�
SURYLQFH
�GL�&RQVRU]L�>)LJ������@�
che, oltre e fungere da intermediario tra le direttive 
GHO� 3*7� UHJLRQDOH� H� OH� HVLJHQ]H� H� OH� VSHFL¿FLWj� ORFDOL��
coordinino in chiave sistemica i paesaggi produttivi 
ricadenti all'interno dei territori di loro competenza. 
,� &RQVRU]L� GL� VYLOXSSR� HFRQRPLFR� ORFDOH�� JLj� GRWDWL�
GL� ẊFL� WHFQLFL� H� DPPLQLVWUDWLYL�� SRWUHEEHUR� LVWLWXLUH�
un tavolo di lavoro permanente in concertazione e 
collaborazione con l'Amministrazione regionale e i 
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, all'interno 
di una FROODERUD]LRQH� LQWHU�DPPLQLVWUDWLYD che si 
rende necessaria per raggiungere risultati sistemici e 
di lungo periodo su scala vasta. Non più singole zone 
LQGXVWULDOL� LVRODWH��PD� VLVWHPL� LQ� VLQHUJLD� H� FRQWLQXLWj�
FRQ�OD�FLWWj�H�O
DPELHQWH��
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Figura 3.30 // Ambiti territoriali di competenza dei Cosorzi di sviluppo economico locale.
)RQWH��0DVWHU�3ODQ�6YLOXSSR�,PSUHVD���)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD���/�5��Q���GHO����IHEEUDLR������
5LHODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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Epilogo //

1HJOL�VFHQDUL�LSRWL]]DWL��HPHUJH�FRPH�GHEED�ULWRUQDUH�
RJJL�DG�HVVHUH�FHQWUDOH�LO�UXROR�GL�LQGLUL]]R�GHOOD�5HJLRQH�
H�O
D]LRQH�DWWXDWULFH�GL�&RQVRU]L�GL�VYLOXSSR�HFRQRPLFR�
e locale. Il riordino delle competenze può costituire 
XQ
LPSRUWDQWH� RSSRUWXQLWj� SHU� ULVFULYHUH� UXROL� H�
mansioni e un'occasione per riformulare politiche e 
VWUDWHJLH� >6DYLQR�� ����@�� $G� HVHPSLR�� L� &RQVRU]L� H� OH�
XQLRQL� WUD� &RPXQL� >��@� SRVVRQR� IRUPXODUH� SURSRVWH�
VXOOD� EDVH� GHOOH� HVLJHQ]H� ORFDOL�� IRUPXODQGR� RELHWWLYL�
VSHFL¿FL� FRQ� ULIHULPHQWR� DL� OXRJKL� H� LQWHUFHWWDQGR� OH�
SURSRVWH� GL� LPSUHVH�� WHU]R� VHWWRUH� H� FLWWDGLQL�� 8QD�
gestione integrata, ad esempio, delle strade (la cui 
FRPSHWHQ]D� q� VSH]]HWWDWD� GDO� VXVVHJXLUVL� GHL� FRQ¿QL�
DPPLQLVWUDWLYL�� SRWUHEEH� IDYRULUH� OD� ÀXLGLWj� GHOOH�
UHWL� �GL� VHUYL]L�� DWWUH]]DWXUH�� PRELOLWj� YHLFRODUH��
PRELOLWj� OHQWD��JDUDQWHQGR�XQD�PLJOLRUH�IXQ]LRQDOLWj�
del territorio da una parte e preservando le risorse 
naturali dall'altra.
,Q�TXHVWR�PRGR��q�SRVVLELOH�HODERUDUH�XQR�VFHQDULR�SHU�
LO�WHUULWRULR�FKH�DFFRJOLHUj�LO�SURVVLPR�FLFOR�HFRQRPLFR��
O
$OWUR�3DHVDJJLR�GHOOD�0DQLIDWWXUD��SURSRQHQGR�XQD�
radicale revisione del modello che ha sostenuto lo 
VYLOXSSR�GHJOL�XOWLPL�GHFHQQL�>6DYLQR��LELG�@�
1DWXUDOPHQWH��TXHVWD�D]LRQH�ULFKLHGHUj�VHPSUH�GL�SL��
anche un riordino delle competenze, essendo l'esercizio 
progettuale per il territorio un insieme integrato 
di sapere tecnico, architettonico, ingegneristico e 
paesaggistico che sappia proporre e indirizzare 

FRQVDSHYROPHQWH� GLVSRVLWLYL� JHVWLRQDOL� �H� ¿QDQ]LDUL��
DGHJXDWL�SHU�LQWHUYHQLUH�ḢFDFHPHQWH�QHOOH�FRQGL]LRQL�
delineate e ipotizzate. 
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Note //

>�@ Il termine 'patchwork' rievoca l'immagine delle 
GRQQH�GHOO
$SSDODFKLD��6WDWL�8QLWL���OH�TXDOL�LQL]LDYDQR�
LO� ODYRUR� GL� UDPPHQGR� VHQ]D� XQ� SLDQR� VSHFL¿FR�� PD�
solo sulla base dei materiali a disposizione e di una 
giustapposizione di patch di diversi colori [Pisano, 
����@�

>�@ Il carotaggio sul caso di studio di Manzano rientra 
all'interno di una serie di incontri periodici organizzati 
GDOOD� 5HJLRQH� )ULXOL� 9HQH]LD� *LXOLD� WUD� OH� 8QLYHUVLWj�
GL� 7ULHVWH�� 8GLQH� H� ,8$9� �9HQH]LD��� FRLQYROWH� QHOOH�
RSHUD]LRQL�GL�VXSSRUWR�VFLHQWL¿FR�H�PHWRGRORJLFR�SHU�OD�
predisposizione della Variante al PGT Regionale. 
Il risultato presentato nelle pagine che seguono è stato 
proposto dalle autrici Ambra Pecile e Linda Roveredo 
LQ�GDWD����PDU]R�������GXUDQWH�XQ�ZRUNVKRS�GL�ODYRUR�
nel quale sono state lanciate suggestioni e sono stati 
accolti spunti progettuali ed osservazioni dai soggetti 
presenti al tavolo di lavoro. L'esito, riformulato, è stato 
successivamente ripresentato in data 11 maggio 2022, 
durante una presentazione intermedia dello stato di 
avanzamento lavori.

>�@ Fonte dati: Istat.

>�@�,O�'LVWUHWWR�GHOOD�6HGLD�FRPSUHQGH�L�VHJXHQWL�VHWWRUL�
di specializzazione: industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero; fabbricazione di mobili; riparazione e 

laboratori di tappezzeria.
6LQR� DO� ����� LO� 'LVWUHWWR� FRQWDYD� FLUFD� ���� LPSUHVH�
DWWLYH��DOOH�TXDOL�YDQQR�VRPPDWH�XOWHULRUL����� LQDWWLYH�
������� 1HO� ������ OH� LPSUHVH� DWWLYH� HUDQR� FLUFD� ������
[Torbianelli, 2012].

>�@ L'esplorazione progettuale ha visto il coinvolgimento 
di vari soggetti coinvolti all'interno del tavolo di lavoro 
SHU�OH�RSHUD]LRQL�GL�VXSSRUWR�VFLHQWL¿FR�H�PHWRGRORJLFR�
per la predisposizione della Variante al PGT.
Per quanto concerne le analisi ambientali, funzionale 
è stata una serie di incontri con la prof.ssa Maurizia 
Sigura, Professore Associato in Costruzioni rurali 
H� WHUULWRULR� DJURIRUHVWDOH�� 'LSDUWLPHQWR� GL� 6FLHQ]H�
$JURDOLPHQWDUL�� $PELHQWDOL� H� $QLPDOL� GHOO
8QLYHUVLWj�
degli Studi di Udine.

>�@ Le elaborazioni testuali di cui al presente paragrafo 
sono il risultato di un lavoro congiunto di Ambra Pecile 
e Linda Roveredo. Il prodotto è equamente attribuibile 
agli autori.

>�@� /H� PDSSDWXUH� VRQR� VWDWH� H̆HWWXDWH� DWWUDYHUVR�
operazioni di scomposizione e analisi georeferenziata 
GHL� GDWL� UHSHULELOL� VXO� &DWDORJR� GHL� 'DWL� $PELHQWDOL� H�
Territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia, poi 
importati su piattaforma QGis.

>�@� �3URJHWWR� GL� 7HUULWRULR�� VWUXPHQWR� IXQ]LRQDOH� D�
dare attuazione agli obiettivi del documento territoriale 
VWUDWHJLFR�UHJLRQDOH�LQ�XQR�R�SL��DPELWL�GL�DUHD�YDVWD��
$UW�� ��� 'H¿QL]LRQL�� 1RUPH� 7HFQLFKH� GL� $WWXD]LRQH�
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�17$��GHO�3*7�>RWWREUH�����@�

>�@ I poli funzionali individuati all'intero del PTM di 
Bologna hanno riguardato i grandi hub del trasporto 
di persone e merci; i servizi di rango metropolitano 
�XQLYHUVLWj� H� ULFHUFD�� VDOXWH� H� ZHOOQHVV�� JLXVWL]LD��� OH�
grandi attrezzature per lo sport e lo spettacolo; le 
SRODULWj� WHU]LDULH� D� JUDQGH� D̈XVVR� GL� YLVLWDWRUL� >370�
Bologna, 2021].

>��@�%XLOGLQJ�8VH�2UGLQDQFH��%DX192���������

>��@�'DOOH�DQDOLVL�GHL�5HJRODPHQWL�LQ�PDWHULD�GL�$3($�
emerge come, tra i criteri previsti, vi sia la realizzazione 
GL� FHQWUL� GL� VHUYL]LR�� TXDOL� VSRUWHOOR� EDQFDULR�� ẊFLR�
postale, albergo/residence, centri per formazione, asilo, 
mense, aree verdi attrezzate, farmacia, centro ricreativo, 
DWWUH]]DWXUH� VSRUWLYH�� ORFDOL� GL� LQWUDWWHQLPHQWR� �Linee 
*XLGD�$3($�(PLOLD�5RPDJQD)

>��@ Si vede a tal proposito il Piano direttore cantonale 
GHO�&DQWRQH�7LFLQR��6YL]]HUD���$L�VHQVL�GHOOD�/HJJH�VXOOR�
Sviluppo territoriale, le zone industriali e artigianali sono 
VWDWH�FODVVL¿FDWH�FRPH��]RQH�SHU�LO�ODYRUR��

>��@ Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda 
DOOD� OHWWHUDWXUD�VFLHQWL¿FD�GL� ULIHULPHQWR�� WUD� OD�TXDOH�VL�
ricorda:
±� 0LFHOOL�� (�� >����@�� �/D� FDWWXUD� GHOOD� UHQGLWD� QHOOR�
VYLOXSSR� GHOOH� FLWWj�� SHUHTXD]LRQH�� GLULWWL� HGL¿FDWRUL� H�
DFFRUGL� SXEEOLFR�SULYDWR��� $UFKLYLR� GL� VWXGL� XUEDQL� H�
regionali��SS�������
±� 0LFHOOL�� (�� >����@��/D� JHVWLRQH� GHL� SLDQL� XUEDQLVWLFL��

3HUHTXD]LRQH��DFFRUGL��LQFHQWLYL. Venezia: Marsilio.

>��@ Un esempio di buone pratiche al riguardo è il 
Piano Territoriale Metropolitano di Bologna. Coerente 
con la legge urbanistica regionale, il Piano introduce 
XQ
DWWULEX]LRQH� GL̆HUHQ]LDWD� GHOOD� FDSDFLWj� HGL¿FDWRULH�
ammissibile sulla base dei nodi strategici individuati sul 
territorio.

>��@� &LWWj� 0HWURSROLWDQD� GL� %RORJQD�� 370�� 3LDQR�
7HUULWRULDOH� 0HWURSROLWDQR�� 1RUPH�� DUW�� ��� ±� )RQGR�
Perequativo Metropolitano e regolamentazione delle 
UHODWLYH�PRGDOLWj�GL�JHVWLRQH�HG�HURJD]LRQH�GHOOH�ULVRUVH�

>��@�Ad esempio, la Soprintendenza Architettura, Belle 
Arti e Paesaggio opera sul territorio per zone alle quali 
fanno capo determinati funzionari. 
$QFRUD��OH�$XWRULWj�3RUWXDOL��(QWL�3XEEOLFL��VL�SUH¿JJRQR�
O
RELHWWLYR� GL� JDUDQWLUH� OD� IXQ]LRQDOLWj� GHOOD� SURSULD�
VIHUD� WHUULWRULDOH� GL� ULIHULPHQWR� �LQWHVD� TXDOH� VSD]LR�
WHUULWRULDOH�QHO�TXDOH� O
$XWRULWj�VYROJH� L�SURSUL�FRPSLWL�
LVWLWX]LRQDOL��LQ�TXDOLWj�GL�GHOHJDWR�GHOOR�6WDWR�

>��@ Le aggregazioni comunali rappresenterebbero una 
buona base per rivedere l'apparato legislativo regionale, 
FRQVHQWHQGR��QHO�FDVR�VSHFL¿FR�GHL�SDHVDJJL�LQGDJDWL��XQD�
rinnovata azione degli enti pubblici sulle zone industriali. 
Si veda, ad esempio, il progetto di riforma dei Comuni 
del Cantone Ticino, in Svizzera, in costante diminuzione 
grazie a una politica attiva che cerca di dare risposta alle 
GL̇FROWj�GL�JHVWLRQH�ULVFRQWUDWH�GD�DOFXQL�FRPXQL�H��SL��LQ�
JHQHUDOH��QHOOH�SUDWLFKH�GL�SLDQL¿FD]LRQH�VRYUDFRPXQDOH�
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5LIHULPHQWL�ELEOLRJUD¿FL��H�VLWRJUD¿FL���

$GLQRO¿�� 9��� HW� $O�� >����@�� �8Q� PRGHOOR� HFRV\VWHP�
VHUYLFHV�EDVHG�SHU�OD�ULFODVVL¿FD]LRQH�GHOOH�GHVWLQD]LRQL�
urbanistiche nei piani. Un supporto alle decisioni per la 

PLQLPL]]D]LRQH�GHO�FRQVXPR�GL�VXROR���LQ��&DVVDWHOOD��&���
'H�/RWWR��5���D�FXUD�GL���La misura del valore di suolo e 
i processi di valorizzazione��$WWL�GHOOD�;;,9�&RQIHUHQ]D�
1D]LRQDOH� 6,8� 'DUH� YDORUH� DL� YDORUL� GHOO
XUEDQLVWLFD��
%UHVFLD�������JLXJQR�������YRO������3ODQXP�3XEOLVKHU�H�
6RFLHWj�,WDOLDQD�GHJOL�8UEDQLVWL��SS��������

$LPLQL��0�� >����@�� �3DHVDJJL� GHO� 1RUG(VW�� ,QGDJLQL� H�
VFHQDUL�DL�PDUJLQL�GHOOD�SHGHPRQWDQD�YHQHWD����Planum. 
7KH�-RXUQDO�RI�8UEDQLVP��0DJD]LQH�6HFWLRQ��QR������YRO�
I/2018, pp. 1-128.

%DUDWWXFFL��&��>����@���/D�PL[LWq�QHOOH�SROLWLFKH�XUEDQH�
H�QHOO
XUEDQLVWLFD�IUDQFHVH�GHJOL�XOWLPL�WUHQW
DQQL�������
�������$UFKLYLR�GL�6WXGL�8UEDQL�H�5HJLRQDOL, n. 111.

Battaino, C. [2012]. 9DFDQW� VSDFHV�� 5HF\FOLQJ�
DUFKLWHFWXUH��/D�SHULIHULD�LQJOREDQWH. Milano: Mimesis 

Architettura.

%RFFKL��5��>����@���/D�SURGX]LRQH�GL�QXRYL�SDHVDJJL��8Q�
compito per la cultura progettuale dell'architettura del e 

SHU�LO�SDHVDJJLR���LQ�&HFFRQ��3���=DPSLHUL��/���D�FXUD�GL���
Paesaggi in produzione��0DFHUDWD��4XRGOLEHW��SS�������

Brunialti, C. [2010]. Paesaggi di recupero. Strategie di 
WUDVIRUPD]LRQH�H�JHVWLRQH�VRVWHQLELOH�GL�DUHH�GLVPHVVH��
7HVL�GL�'RWWRUDWR�GL�ULFHUFD�LQ�3URJHWWD]LRQH�$PELHQWDOH��
8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�5RPD��/D�6DSLHQ]D���6XSHUYLVRU�
SURI��)DELR�'L�&DUOR��FRRUGLQDWRUH�SURI��(OLDQD�&DQJHOOL�

&DOGDUROD�� *�� >����@�� �,O� PRGHOOR� WHUULWRULDOH� 9H�1HW��
0DSSLQJ�� 'HOD\HULQJ�� 5HOD\HULQJ�� LQ� )DELDQ�� /���
0XQDULQ��6���'RQDGRQL��(���D�FXUD�GL���5H�&\FOH�9HQHWR. 

4XDGHUQR�GL�5H�&\FOH�,WDO\�Q�����5RPD��$UDFQH�(GLWULFH��
SS����������

Campus, E., HW�$O� [2011]. Progettare il paesaggio per 
sistemi di relazione. Olbia: Editrice Thaphros.

&DUWD��0��>����@���3HU�XQ�DSSURFFLR�FUHDWLYR��HPSDWLFR�
e sostenibile allo sviluppo: il ruolo degli urbanisti nel 

WHPSR�GHOOH�PHWDPRUIRVL��� LQ�)UDQFHVFKLQL��$�� �D� FXUD�
di). 6XOOD� FLWWj� IXWXUD�� 9HUVR� XQ� SURJHWWR� HFRORJLFR� 
7UHQWR��/,6W��SS��������

&DUWD��0�� >����@�� �1HZ�8UEDQ�0HWDEROLVP���(FR�:HE�
Town� Q�� �� ±� 9RO�� ,������ (GL]LRQL� 687� ±� 6XVWDLQDEOH�
Urban Transformation, IT.

&HFFKHWWR�� $�� >����@�� �&RPXQLWj� $OWR� *DUGD� H� /HGUR��
8Q�SLDQR�SURJHWWR���a�9RO�����������3LDQL�WHUULWRULDOL�GL�
&RPXQLWj���SS��������

&HFFRQ��3���=DPSLHUL��/���D�FXUD�GL��>����@��Paesaggi in 
produzione. Macerata: Quodlibet.

&LWWj� 0HWURSROLWDQD� GL� %RORJQD� >����@�� 370�� 3LDQR�
Territoriale Metropolitano, Strategie.

<Online: https://www.ptmbologna.it/ptm_approvato>

&RQWL�� &��� /D� 9DUUD�� *��� 3HFLOH�� $�� >����@�� �,QGXVWULD� H�
VRVWHQLELOLWj�� 3ROLWLFKH�� VFHOWH� SLDQL¿FDWRULH� H� VWUXPHQWL�
SHU�OD�JHVWLRQH�GHL�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL�LWDOLDQL���2̇FLQD, 

Q������SS��������

&RQWL��&���3HFLOH��$��>����@���5LÀHVVLRQL�SURJHWWXDOL���LQ�
Conti, C., HW�$O� &DQWLHUL�XUEDQL�H�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL�
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GHO� )ULXOL� 9HQH]LD�*LXOLD. Udine: Forum Editrice, pp. 
��������

&RUz�� *�� >����@�� �6FHQDUL� H� WHUULWRULR� SHU� XQ� QXRYR�
VYLOXSSR� GHO� 1RUG� (VW��� LQ� 0DULQL�� 6��� %HUWDJQD�� $���
*DVWDOGL�� )�� �D� FXUD� GL���L'architettura degli spazi del 
ODYRUR�� 1XRYL� FRPSLWL� H� QXRYL� OXRJKL� GHO� SURJHWWR��
0DFHUDWD��4XRGOLEHW��SS����������
 
'H� 0DWWHLV�� $�� >����@�� $UFKLWHWWXUD� H� UHDOWj�� &ULVL� H�
nuovi orizzonti del progetto contemporaneo. Macerata: 
Quodlibet.

)HUUDUL��0��>����@��0HWDPRUIRVL�GHO�1RUGHVW�SURGXWWLYR��
5LFLFODUH� DUFKLWHWWXUH�� FLWWj�� SDHVDJJL. Conegliano: 
Incipit Editore.

)UDQFHVFKLQL�� $�� >����@�� �1XRYL� VFHQDUL� H� QXRYL�
SDUDGLJPL� SHU� LO� SURJHWWR� GHOOD� FLWWj� H� GHO� WHUULWRULR���
)UDQFHVFKLQL��$���D�FXUD�GL���6XOOD�FLWWj�IXWXUD��9HUVR�XQ�
progetto ecologico.�7UHQWR��/,6W��SS�������

*DURIROL��*��>����@��D�FXUD�GL���Sistemi produttivi locali 
LQ�/RPEDUGLD. Milano: FrancoAngeli.

*DXVD�� 0�� >����@�� �*UHHQ� WRSRORJLHV� DQG� ODQGVFDSH�
EH\RQG�WKH�ODQG���$JDWKyQ�±�,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�RI�
$UFKLWHFWXUH��$UW�DQG�'HVLJQ��Q������SS��������

Hatuka, T., Ben-Joseph, E. [2022]. 1HZ� LQGXVWULDO�
XUEDQLVP. New York: Taylor & Francis.

+�WWHQKDLQ��%���.�EOHU��,��$��>����@���&LW\�DQG�,QGXVWU\��
+RZ� WR� &URVV� %RUGHUV"� /HDUQLQJ� )URP� ,QQRYDWLYH�
&RPSDQ\�6LWH�7UDQVIRUPDWLRQ���8UEDQ�3ODQQLQJ, vol. 
���LVVXH����SS����������

ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale [2018]. &RQVXPR� GL� VXROR�� GLQDPLFKH�
territoriali e servizi ecosistemici. Rapporto.

ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
$PELHQWDOH� >����@�� &DUWD� GHOOD� 1DWXUD� GHO� )ULXOL�
9HQH]LD�*LXOLD.

irdat.fvg.it, 6LWR� GHOOD� 5HJLRQH� )ULXOL� 9HQH]LD� *LXOLD�
UHODWLYR�DO�&DWDORJR�GHL�'DWL�$PELHQWDOL�H�7HUULWRULDOL 
>FRQVXOWDWR�WUD�PDU]R������H�PDU]R�����@�

/DQ]DQL�� $��� 0HUOLQL�� &��� =DQ¿�� )�� >����@�� 5LFLODUH�
distretti industriali. Quaderno di Re-Cycle Italy n.28. 
Roma: Aracne Editrice.

/HRQDUGL�� 0�� >����@�� �1XRYH� IRUPH� GL� PHWDEROLVPR�
WHUULWRULDOH���2̇FLQD��Q������SS��������

0DWWLROL��&���/DQ]DQL��$��>����@���'DO�GLVWUHWWR�DOOD�FLWWj���
LQ� /DQ]DQL�� $���0HUOLQL�� &��� =DQ¿�� )��5LFLODUH� GLVWUHWWL�
industriali. Quaderno di Re-Cycle Italy n.28. Roma: 
$UDFQH�(GLWULFH��SS�������

0H\HU�� .�� >����@�� �1H[W� *HQHUDWLRQ� 6PDOO� 8UEDQ�
Manufacturing: Apprentices's Perspective on Location 
)DFWRUV�� 0L[HG�8VH�� DQG� 6KDUHG� 6SDFHV��� 8UEDQ�
Planning��YRO�����LVVXH���

0HUOLQL�� &�� >����@�� �)DUH� SDHVDJJLR� PXRYHQGR� GDJOL�
VSD]L�GHO� ODYRUR��� LQ�/DQ]DQL��$���0HUOLQL��&���=DQ¿��)��
5LFLODUH� GLVWUHWWL� LQGXVWULDOL. Quaderno di Re-Cycle 
,WDO\�Q�����5RPD��$UDFQH�(GLWULFH��SS����������

0LFHOOL��(��>����@���5LFLFODUH�L�WHUULWRUL�GHOOD�SURGX]LRQH��
LQ�)DELDQ��/���0XQDULQ��6���'RQDGRQL��(���D�FXUD�GL���5H�
&\FOH�9HQHWR��4XDGHUQR�GL�5H�&\FOH�,WDO\�Q�����5RPD��
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$UDFQH�(GLWULFH��SS����������

3DQWDORQL��*��*��>����@��,QWHUSUHWDUH�OH�GLQDPLFKH�GHO�
SDVVDWR� SHU� SUH¿JXUDUH� VFHQDUL� IXWXUL��� 8UEDQLVWLFD�
Dossier,�Q������,18��SS����������

Pappalardo, V., Antonuccio, C., Martinico, F. [2022]. 
�6XOO
XVR�ḢFLHQWH�GHO�VXROR�QHL�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL�GHOOD�
6LFLOLD��DSSURFFL�PHWRGRORJLFL��FULWLFLWj�LQWHUSUHWDWLYH�H�
ULÀHVVLRQL�SHU�OD�SLDQL¿FD]LRQH�VWDWHJLFD���LQ��&DVVDWHOOD��
&���'H�/RWWR��5���D�FXUD�GL���La misura del valore di suolo e 
i processi di valorizzazione��$WWL�GHOOD�;;,9�&RQIHUHQ]D�
1D]LRQDOH� 6,8� 'DUH� YDORUH� DL� YDORUL� GHOO
XUEDQLVWLFD��
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Prologo [1] //

La necessità di una regia di coordinamento multiscalare 
e multisettoriale ha condotto la sperimentazione 
a interrogarsi su logiche di processo strategico 
alternative rispetto a quelle consolidate, trovando 
nella discpilina della progettazione ambientale una 
possibile chiave di lettura e approfondimento.
La progettazione ambientale (che rientra nella macro 
area disciplinare della Tecnologia dell’Architettura), 
un settore di studi a vocazione interdisciplinare, 
trae origine dalla ricerca di una dimensione nella 
quale dare logica rispondenza tra il contesto, che 
GH¿QLVFH� LO� µSUREOHPD¶�� H� OD� µIRUPD¶� FKH� OR�ULVROYH�� FRQ�
l’obiettivo principale di garantire il benessere umano 
nell’ambiente di vita, con attenzione mirata anche ai 
temi della sostenibilità e della governance ambientale 
[Lauria, 2017]. Ponendosi, di fatto, come alternativa 
culturale a una tendenza progettuale sempre più 
DXWRUHIHUHQ]LDOH� >6FKLD̆RQDWL�� 0XVVLQHOOL�� *DPEDUR��
2011], la disciplina della progettazione ambientale 
ricerca e introduce metodologie progettuali che 
FRQFRUUDQR� DOOD� GH¿QL]LRQH� H� DOOD� FRVWUX]LRQH� GL�
XQ¶DUFKLWHWWXUD� FKH� QRQ� VL� OLPLWL� DJOL� DVSHWWL� ¿VLFR�
formali, bensì ponga attenzione anche agli aspetti 
immateriali del progetto, quali la sostenibilità 
DPELHQWDOH� H� VRFLR�HFRQRPLFD�� $OO¶LQWHUQR� GL� TXHVWD�
cornice culturale, l’importanza della progettazione 
tecnologica risiede nella sua attitudine a fungere da 
UHJLD�WUD�DSSRUWL�GLVFLSOLQDUL�GLYHUVL¿FDWL�H�VHPSUH�SL��

complessi, recuperando la centralità del progetto di 
DUFKLWHWWXUD�DOOH�GLYHUVH�VFDOH�>6FKLD̆RQDWL��0XVVLQHOOL��
*DPEDUR��LELG�@��/D�SURJHWWD]LRQH�DPELHQWDOH�VL�IRQGD��
dunque, su un approccio sistemico "capace di guardare 
la costruzione dell’habitat attraverso «processi 
complessi e architetture sperimentali o adattabili», 
per tendere verso la «creazione di nuovi rapporti tra 
l’uomo e la costruzione del proprio habitat» [Losasso, 
������ S��@�� 6L� FRQ¿JXUD�� GXQTXH�� FRPH�XQ� LQVLHPH�GL�
metodi e strumenti consapevoli nel continuum che 
YD� GDOO¶HGL¿FLR� DO� WHVVXWR� XUEDQR�� GDOOD� VFDOD� HGLOL]LD�
a quella territoriale, fondandosi su un approccio 
VLVWHPLFR�LQWHJUDWR�HVLJHQ]LDOH�SUHVWD]LRQDOH�>/RVDVVR��
ibid.].
All’interno delle attuali politiche di rigenerazione, 
pertanto, alle discipline tecnologiche spetta il compito 
GL� D̆URQWDUH� OD� FRQQHVVLRQH� PHWRGRORJLFR�DWWXDWLYD�
GL� SURFHVVR� H� GL� SURJHWWR� WUD� JOL� DVSHWWL� VWUDWHJLFR�
SURJUDPPDWLFL� GL� SLDQL¿FD]LRQH� H� JOL� DVSHWWL�
RSHUDWLYR�FRVWUXWWLYL� GL� DWWXD]LRQH� GHJOL� LQWHUYHQWL��
FRQ� O¶RELHWWLYR� GL� JHQHUDUH� QXRYH� FRQ¿JXUD]LRQL�
GL� HTXLOLEULR� WHFQRORJLFR�DPELHQWDOH� WUD� ULVRUVH��
spazi e utenti, superando la logica polarizzante 
delle azioni specialistiche sui singoli manufatti 
HGLOL]L�� LQIUDVWUXWWXUH� R� ]RQH�� DO� ¿QH� GL� WHQGHUH� YHUVR�
una rigenerazione continua in senso abilitativo e 
ULDELOLWDWLYR� >$QJHOXFFL�� 'L� 6LYR�� /DGLDQD�� ����@��8Q�
metodo, dunque, che inserisca nel proprio discorso 
i paradigmi fondamentali della visione sistemica, 
della natura processuale dell’intervento progettuale, 
dell’organizzazione gerarchicamente strutturata del 
UDSSRUWR� LQIRUPD]LRQH�GHFLVLRQH�H�� LQ¿QH��GHL�YLQFROL�
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materiali e immateriali del progetto e dell’ambiente 
>/XFDUHOOL�� 5LJLOOR�� ����@�� /D� SLDQL¿FD]LRQH� GHO�
territorio (inteso quale risultato di un processo di 
attribuzione di senso), di fatto, non deve limitarsi ad 
HVVHUH� XQ� DWWR� µGHPLXUJLFR¶�� EHQVu� GHYH� HVVHUH� OHWWD�
H�DVVXQWD� FRPH�XQ�DWWR�GXUDQWH� LO� TXDOH�ḊDQFDUH� H�
R̆ULUH�VXSSRUWR�D�FKL�JRYHUQD�LO�SURFHVVR�GHFLVLRQDOH�
[Ponticelli, 2015].
Nel quadro di riferimento contemporaneo, le crisi 
ambientali ed energetiche, unite ai provvedimenti 
nazionali e internazionali al riguardo, richiedono 
sempre più un’attenzione mirata e consapevole al 
campo della progettazione ambientale alle diverse 
scale nel progetto d’architettura, sottolineando 
l’importanza di sviluppare approcci progettuali di tipo 
ROLVWLFR�>6FXGR��%UXQHWWL������@�H�UHQGHQGR�QHFHVVDULR�
il passaggio da logiche di 'compatibilità' ambientale a 
logiche di 'progettualità' ambientale, che non devono 
HVDXULUVL�VRODPHQWH�DOOD�FLWWj�¿VLFD�
L’importanza di calare i paradigmi della progettazione 
DPELHQWDOH� QHOOD� SLDQL¿FD]LRQH� GHOOH� DUHH� LQGXVWULDOL�
risulta essere di centrale importanza, in quanto le 
ricadute ambientali connesse alle attività industriali 
VRQR� VWDWH� WUDGL]LRQDOPHQWH� D̆URQWDWH� D� OLYHOOR� GHO�
singolo sito produttivo, e solo recentemente a una scala 
territoriale più ampia. L’applicazione del binomio 
HVLJHQ]LDOH�SUHVWD]LRQDOH� SURSULR� GHOOD� GLVFLSOLQD�
della Tecnologia dell’Architettura consente, di fatto, di 
coniugare e dare uniformità sintattica ai risultati delle 
varie analisi che necessariamente richiedono diverse 
scale di approfondimento, da quella territoriale a 
TXHOOD� HGLOL]LD� >&RQWL�� /D� 9DUUD�� 3HFLOH�� ���R@�� 7DOH�

DSSURFFLR�PXOWL�VFDODUH�QRQ�GHYH�HVVHUH�DSSOLFDWR�VROR�
LQ�WHUPLQL�WHUULWRULDOL��EHQVu�DQFKH�LQ�WHUPLQL�GL�EHQH¿FL��
DO�¿QH�GL�LQGLYLGXDUH�VROX]LRQL�GL�ULSULVWLQR�DPELHQWDOH�
in linea con le recenti politiche di azione climatica e 
sostenibilità. Necessario diventa, dunque, conferire 
alla disciplina della Tecnologia dell'Architettura 
un nuovo ruolo a supporto dei processi di gestione, 
PRGL¿FD]LRQH� H� ULJHQHUD]LRQH� GHJOL� VSD]L� SURGXWWLYL�
>$QJHOXFFL��'L�6LYR��/DGLDQD������@�
All’interno di questa cornice metodologica, inoltre, 
l’apporto della Tecnologia dell’Architettura consente 
di integrare (tanto nella visione di processo quanto in 
quella di progetto) il paradigma della resilienza come 
SUH�UHTXLVLWR� µWDWWLFR¶� IRQGDPHQWDOH�� ,Q� XQR� VFHQDULR�
in continuo divenire, di fatto, risulta fondamentale 
intervenire con innovazioni in grado di abilitare le 
capacità di adattamento e resilienza di individui, 
PDQXIDWWL�H�VLVWHPL�HFRORJLFL�>$QJHOXFFL�HW�$O�������@��
Ciò assume ancora maggiore importanza se riferito 
DOO¶RELHWWLYR� ��� GHOO¶$JHQGD� ������ ³5HQGHUH� OH� FLWWj�
e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti 
e sostenibili”, all’interno del quale appare evidente 
FKH�� LQ� XQD� ULÀHVVLRQH� VXOOD� GHFOLQD]LRQH� GHOOD�
sostenibilità ambientale nella disciplina urbanistica, 
QRQ� SXz� PDQFDUH� XQ� DSSURIRQGLPHQWR� VSHFL¿FR� VXO�
FRQFHWWR� GL� µUHVLOLHQ]D¶�� 7DOH� RELHWWLYR� q� SHUVHJXLELOH�
DWWUDYHUVR� XQ¶DJRSXQWXUD� GL� PLFUR�LQWHUYHQWL� GL�
ULJHQHUD]LRQH�VRVWHQLELOH�LQWHJUDWL�QHOOD�SLDQL¿FD]LRQH�
vigente che considerino l’equilibrio ambientale come 
riferimento (qualitativo e quantitativo) primario per 
OD�SLDQL¿FD]LRQH�
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4.1 | Rendere abilitanti contesti fragilizzati.
Il ruolo della progettazione ambientale degli spazi 
aperti come catalizzatori di nuove ecologie  //

/¶LPSRUWDQ]D� GL� XQD� ULÀHVVLRQH� VXJOL� VSD]L� FKH�
compongono i tessuti produttivi prende avvio dalle 
considerazioni emerse nelle analisi esposte ai capitoli 
precedenti: trattasi, di fatto, di una specie di spazio oggi 
ODVFLDWD�DL�PDUJLQL��VLD�¿VLFL�GHOOD�FLWWj�FKH�YLUWXDOL�GHO�
PRQGR�GHOOD�SLDQL¿FD]LRQH��PD�PROWR�GL̆XVD�VXOO¶LQWHUR�
WHUULWRULR� LWDOLDQR� H�� QHOOR� VSHFL¿FR�� QHO� WULYHQHWR�� /H�
ULÀHVVLRQL� FRQGRWWH� KDQQR�� LQROWUH��PHVVR� LQ� HYLGHQ]D�
la comune propensione solipsista dell'architettura 
alle diverse scale, incentrata cioè verso un isolamento 
oggettuale, che lascia ancora in secondo piano la 
messa a sistema tra i vari contesti (urbani, produttivi, 
ambientali) in cui ci si trovia ad operare.
Di fronte agli avanzati processi di degrado che 
VWDQQR� LQYHVWHQGR� VLD� O
DPELHQWH� ¿VLFR� �QDWXUDOH� H�
antropizzato) che quello culturale (da intendersi quale 
tessuto di relazioni interpersonali) appare quanto mai 
primario il ruolo sociale delle discipline architettoniche 
H� XUEDQLVWLFKH� >6WHYDQ�� ����@�� &RPH� D̆HUPDWR�� OD�
dimensione quantitativa del ruolo dell'architettura 
(alle diverse scale) che ha accompagnato l'espansione 
territoriale della seconda metà del Novecento deve 
oggi lasciar spazio al perseguimento di una dimensione 
qualitativa degli spazi. Non si tratta più, dunque, di 
costruire nuovi volumi e generare nuovi ambiti, quanto 
SLXWWRVWR� GL� ULVLJQL¿FDUH� JOL� DPELHQWL� GL� YLWD� HVLVWHQWL�

per dare risposta ai bisogni e alle esigenze di una nuova 
società "che sta mutando sotto la spinta dell'innovazione, 
della riorganizzazione delle strutture produttive" e degli 
ambienti del lavoro [Stevan, ibid., p.20]. 
"Progettare in questi contesti vuol dire necessariamente 
aggiungere senso e segni e trasformazione a un testo già 
scritto" [Desideri, 2017, p.50]. 
Come è emerso dalle analisi storico-evolutive illustrate 
al Capitolo 1, ogni insediamento umano (dalla città al 
piccolo villaggio produttivo) proietta nella sua trama 
H� QHOOD� VXD� IRUPD� ¿VLFD� OD� FXOWXUD� GL� XQD� SDUWLFRODUH�
società e di un dato arco temporale [Bottero, 1998]. 
/H� GL̇FROWj� FKH� FL� SRQJRQR� GL� IURQWH� OH� DWWXDOL� V¿GH�
della sostenibilità ecologica, ambientale, economica e 
sociale risiedono nella capacità di rifunzionalizzazione 
e rivalorizzazione delle risorse esistenti (naturali, 
DUWL¿FLDOL�� XPDQH�� GHL� VLVWHPL� FRVWUXLWL�� )LQLWD� O
HSRFD�
dell'espansione e della costruzione, di fatto, si rende 
necessario intervenire con logiche di resilienza e 
inclusione dei beni disponibili [Angelucci et Al., 2015]. 
&Lz�VLJQL¿FD�RSHUDUH� LQ�chiave interscalare adottando 
VROX]LRQL� H� FRQ¿JXUD]LRQL� SURJHWWXDOL� variabili e 
reversibili nel tempo che sappiano dare risposta alle 
diverse esigenze richieste dai paesaggi industriali: 
produzione, mobilità, vivibilità,  qualità e sostenibilità. 
È a partire da tali premesse che si rende oggi necessario 
D̆URQWDUH�LO�WHPD�GHOOD�ULJHQHUD]LRQH�GHL�VLWL�SURGXWWLYL�H�
industriali dal punto di vista del piano di innesto e degli 
spazi che li compongono. Come esposto ai capitoli che 
precedono, seppur episodiche, negli ultimi anni sono 
state introdotte pratiche di rigenerazione del manufatto 
industriale, il capannone, con esiti purtuttavia poco 
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controllati per quanto concerne le strutture degli spazi 
aperti e poche sono state le sperimentazioni che si sono 
calate sul 'contenitore' di tali volumi, sul loro piano di 
appoggio (si rimanda, per esempio, al caso dell'azienda 
veneta LAGO Spa). Quest'ultimo, di fatto, diviene il 
più delle volte una 'risulta', da funzionalizzare solo ex 
post con interventi leggeri di 'urbanistica tattica' che 
ne supportino l'utilizzo: sedute, attrezzature per lo 
sport, colorazione di pavimentazioni, ecc. [Mussinelli, 
2018]. La qualità dello spazio è, infatti, un aspetto 
del progetto ancora oggi sottovalutato, preferendo 
FRQFHQWUDUH�O
DWWHQ]LRQH�VRSUDWWXWWR�VXOOH�FRQ¿JXUD]LRQL�
morfologiche e sulle prestazioni funzionali ed 
energetiche del costruito [Mussinelli, ibid.]. Nel caso 
VSHFL¿FR� GHL� VLWL� SURGXWWLYL�� JOL� VSD]L� DSHUWL� ¿QLVFRQR�
il più delle volte per essere elementi privi di contesto, 
di relazioni con la struttura e con l'identità del sito, 
riducendosi a meri piani di calpestio a servizio dei mezzi 
pesanti su gomma. La loro fruizione è, pertanto, ridotta 
H�FRQ¿QDWD��
)DFHQGR� SURSUL� L� PDFUR� RELHWWLYL� GHOOD� UHVLOLHQ]D�
urbana ed edilizia e con un approccio di integrazione 
ecosistemica degli interventi, alla progettazione 
ambientale spetta il compito, dunque, di stabilire e 
controllare le relazioni tra organismi edilizi ed ambiente 
costruito e naturale [Losasso, 2017]. Sfera ambientale, 
sfera ecologica e sfera sociale giocano, dunque, in 
sincrono per l'implementazione e il miglioramento 
degli aspetti di mitigazione climatica, qualità sonora, 
gestione delle risorse idriche, tutela delle specie animali 
e vegetali, uso consapevole degli spazi, accessibilità, 
svago e comunicazione; tutte componenti, quest'ultime, 

FKH�� VH� OHWWH� D� VLVWHPD�� KDQQR� XQD� QRWHYROH� LQÀXHQ]D�
nella determinazione del benessere e della salute delle 
persone, nonché del senso di appartenenza al luogo e 
dei suoi valori estetici [Arena, Bosco, Rinaldi, 2014]. 
La metafora con l'organismo vivente consente di 
comprendere come la connessione tra le parti, 
l'adattabilità e la capacità di evolvere rappresentino 
fenomeni naturali e intrinsechi  di ogni sistema 
[Sciarrone, 2015]. Le direttrici di indirizzo tecnologico 
devono puntare verso una qualità dello spazio, dunque, 
che sia riferita all'adattamento e all'evoluzione 
(condizioni d'uso), alla cura e al mantenimento 
�VDOXEULWj��VLFXUH]]D�H�YLYLELOLWj��EHQHVVHUH�SLVFR�¿VLFR��
e DO� FLFOR� H� DOOD� ¿OLHUD (impiego responsabile delle 
risorse, limitazione del consumo di suolo, rigenerazione 
degli apparati naturali) [Angelucci et Al.�� ����@� >)LJ��
4.1]. Come emerso dalle analisi condotte, rigenerare i 
siti produttivi non deve presupporre, pertanto, solo 
ULGH¿QL]LRQL�HVWHWLFKH��EHQVu�DQFKH�FRQWUROOL�TXDOLWDWLYL�
dell'ambiente (costruito e non), rifondando i modi 
stessi di pensare, progettare e vivere tali spazi. 
Le visioni strategiche derivanti dalle analisi del Quadro 
&RQRVFLWLYR� UHJLRQDOH� KDQQR� GH¿QLWR� O
LPSRUWDQ]D�
che usi di vario tipo possono assumere in qualità di 
'attivatori' per una maggiore fruizione degli spazi 
aperti (pubblici o semi pubblici). La previsione di una 
mixité funzionale (produttiva e sociale) implica la 
GLYHUVL¿FD]LRQH�GHL�PRGL�G¶XVR�GHJOL�VSD]L��ULFKLHGHQGR�
una rilevante revisione dei sistemi costruiti [Conti, 
3HFLOH������@��'DOOH�ULÀHVVLRQL�H�GDOOH�GLYHUVH�HVSHULHQ]H�
di ricerca prodotte [Conti et Al., 2019, 2020, 2021], 
emerge la necessità di attivare processi di trasformazione 



258

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 4 | AGOPUNTURA INDUSTRIALE //

Figura 4.1 // La qualitá complessiva dello spazio deriva dall'interpolazione di quelle riferite all'adattamento e 
all'evoluzione (condizioni d'uso), alla cura e al mantenimento e DO�FLFOR�H�DOOD�¿OLHUD.
Le direttrici di natura tecnologica, leggendo il sito produttivo come un organismo, indirizzano scelte di progetto e di 
processo coerenti che sappiano dare risposta al sistema delle esigenze rilevate.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH

adatt
am

ento
 e

d e
volu

zio
ne

                                                         ciclo e filiera

                                                         ciclo e filiera

                                            cura e m
antenim

ento



259

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA. 4 | AGOPUNTURA INDUSTRIALE //

GL̆XVL� H�SXQWXDOL� FKH� VXSHULQR� OH�PHUH� FRQ¿JXUD]LRQL�
morfologiche di insieme, puntando alla rigenerazione 
anche di quelle sociali e funzionali. L’attenzione agli 
aspetti sociali comporta, tra le altre, la necessaria 
ULGH¿QL]LRQH� GHL� ELVRJQL� HVLJHQ]LDOL� GHJOL� XWHQWL� FKH��
nel quadro attuale delle linee di indirizzo, ampliano la 
GH¿QL]LRQH� GHL� UHTXLVLWL� H� LO� SRWHQ]LDOH� SUHVWD]LRQDOH�
delle soluzioni [Conti, Pecile, 2023]. Il progetto degli 
habitat, pertanto, non si deve limitare solo agli aspetti 
¿VLFR�IRUPDOL��EHQVu�GHYH�SURLHWWDUVL�DQFKH�YHUVR�TXHOOH�
che sono le determinati immateriali [Losasso, 2017]. 
L'esplorazione progettuale sul caso di studio di Manzano 
con la proposta di transetti quali stanze urbane ha 
fatto emergere, infatti, come i tessuti costruiti siano 
al contempo 'manufatti materiali' e 'condizioni sociali' 
[Hiller, 1998]. È sulla base di tali considerazioni che 
il progetto del tessuto produttivo deve essere letto e 
assunto alla stregua del progetto del tessuto urbano: 
la 'cittadella industriale' deve essere intesa oltre la sua 
GLPHQVLRQH� ¿VLFD� WUDGL]LRQDOH� �LQVLHPH� GL� PDQXIDWWL�
tecnici) – 8UEV – tendendo, invece, verso un'integrazione 
tra le altre sue due componenti, la Civitas e l'Ambiens 
[Angelucci et Al.�� ����@�� /D� ULTXDOL¿FD]LRQH� GHJOL�
spazi di vita e dell'ambiente naturale non deve dare 
risposta, dunque, solo ad esigenze concrete e tangibili, 
EHQVu�DQFKH�DG�HVLJHQ]H�GL�WLSR�VRFLDOH�H�FXOWXUDOH��FRQ�
O
RELHWWLYR� GL� GH¿QLUH� QXRYH� HFRORJLH� GHJOL� DPELHQWL�
produttivi. È proprio l'ecologia che fornisce il modello 
per comprendere la complessità del network urbano, 
all'interno del quale la compresenza di variabili e 
dinamiche determina un comportamento non lineare 
del sistema-paesaggio urbano [Sciarrone, 2015]. Essa 

consente, infatti, di "ritrovare nelle relazioni tra le 
parti la capacità intrinseca del sistema di mantenere 
equilibrio e vitalità" [Sciarrone, ibid., S���@�>)LJ�����@�
La visione strategica di progettare il paesaggio per 
sistemi di relazione (esposta al capitolo precedente) 
ha fatto emergere come assumere lo spazio aperto, il 
piano di innesto, come asse strategico per migliorare 
e incrementare la qualità urbana di questi pezzi di 'città 
nelle città' necessiti di un approccio sistemico e integrato 
orientato a valorizzare le preesistenze ambientali, i 
valori identitari e le RSHUH�DUWL¿FLDOL che li costituiscono. 
Lo spazio aperto non è solo un vuoto: è un vuoto il cui 
'volume', inteso quale elemento di riconoscibilità, è 
dato dalle pavimentazioni, dalle cortine edilizie che lo 
circoscrivono, dai servizi che ospita, dai sistemi naturali 
che lo attraversano, dai manufatti tecnici e funzionali 
che lo supportano. In questa direzione, primario 
diviene il ruolo della disciplina della progettazione 
ambientale che coordina in chiave sistemica i diversi 
apporti disciplinari che convergono nella trattazione 
dello spazio aperto (discipline socio-antropologiche, 
compositive/formali e pubbliche) [Mussinelli, 2018] e 
VSHFL¿FD�L�FRQWHQXWL�GL�UHOD]LRQH�WUD�UHTXLVLWL�DPELHQWDOL�
e risposte prestazionali [Angelucci, Di Sivo, Ladiana; 
2013]. L'attuale crisi degli spazi aperti (pubblici) risiede 
proprio nella mancanza di una regia che sappia guidare 
le trasformazioni urbane alle diverse scale del progetto e 
in una certa miopia nell'assumere una visione d'insieme 
di tipo integrato in merito all'organizzazione degli 
stessi (ne è un chiaro esempio la gestione delle strade 
riportata al capitolo precedente) . La visione strategica 
LQWHJUDWD�� QHOOR� VSHFL¿FR�� GHYH� HVVHUH� LQ� JUDGR� GL�
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Figura 4.2 // L'immagine riporta la schematizzazione di due diversi approcci ai temi urbani, micro-urbani e 
territoriali: da una lettura per piani a una lettura per matrici.
In alto, i livelli legati alla destinazione d'uso, alla sfera sociale e a quella ambientale vengono trattati separatamente 
dalle diverse discpline. In basso, l'approccio integrato transcalare e multidisciplinare proprio della Tecnologia 
dell'Architettra supera la lettura per layer, proponendo una matrice ecologica interpretativa all'interno della quale 
mettere a sistema aspetti ambientali, sociali e produttivi.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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DVVXPHUH�XQ�FDUDWWHUH�VWUDWHJLFR�¿QDOL]]DWR�DG�DYYLDUH�
LQ�PRGR�ÀHVVLELOH�H�DGDWWLYR�SURFHVVL�GL�PHGLR�H�OXQJR�
periodo, vale a dire con interventi immediati e con opere 
e programmi di processo [Pavia, 2017].
In tal senso, la Tecnologia dell'Architettura supera i meri 
approcci formalistici (legati cioè alle sole componenti 
morfologiche dello spazio), socio-urbanistici e di design 
(operanti per di più con modelli immateriali basati sul 
ricorso a strumenti partecipativi) e tecnicistici (le cui 
VROX]LRQL� GDQQR� ULVSRVWD� VROR� D� VSHFL¿FKH� SUHVWD]LRQL�
spesso settoriali) [Mussinelli, 2018]. La qualità dello 
spazio, di fatto, non è misurabile nelle singole soluzioni 
tecniche che operano a una sola scala di intervento 
[Angelucci et Al., 2015]. Il progetto urbano degli 
spazi aperti deve assumere, dunque, un approccio 
scalare ai temi urbani dialogando con il contesto (dal 
quale derivano le regole) e interagendo "con i campi 
dell'economica urbana, della mobilità, della dimensione 
processuale e della programmazione temporale, 
con riferimenti all'identità dei luoghi, alla gestione 
razionale delle risorse, alla sicurezza, all'accessibilità 
e al benessere" [Losasso, 2017, p.7]. Assumendo un 
approccio olistico, la progettazione ambientale non 
scinde il livello globale da quello locale trattandoli come 
GLPHQVLRQL�VFDODUL�GL̆HUHQ]LDWH��EHQVu� OL�DVVXPH�FRPH�
piani operativi diversi che devono necessariamente 
convergere.
A partire dall'analisi del modello spaziale, espressione 
GL� VSHFL¿FKH� LQWHQ]LRQDOLWj�� VL� GHYRQR� LQGDJDUH�
analiticamente le diverse azioni progettuali riconoscendo 
D�TXHVW
XOWLPH�XQ�UXROR�VSHFL¿FR�SHU�XQ
LQGLYLGXD]LRQH�
coerente delle soluzioni [Angelucci, Di Sivo, Ladiana, 

2013]. In tale visione, le singole categorie spaziali 
assumo un ruolo fondamentale per la ricerca di opzioni 
tecnologiche che siano in grado di legare la forma dello 
spazio con una scelta coerente di materiali e tecniche. 
Tale metodo, di fatto, mira a leggere il sistema urbano 
attraverso la comprensione delle varie interazioni che 
VXVVLVWRQR� WUD� L� VRWWRLQVLHPL�¿VLFL� FKH� OR� FRPSRQJRQR�
[Losasso, 2017]. L'obiettivo è quello di agire sulle 
FRPSRQHQWL� ¿VLFKH� GHOOR� VSD]LR� DSHUWR� FRQ� LO� ¿QH� GL�
innescare trasformazioni architettoniche, urbanistiche, 
formali, funzionali, tecnologiche e ambientali orientate 
DL� SULQFLSL� GHOO
XWLOLWj�� GHOO
ḢFLHQ]D�� GHOOD� GXUDELOLWj�
H� GHOOD� ÀHVVLELOLWj� >0XVVLQHOOL�� ����@�� /D� TXDOLWj�
tecnologica delle singole unità spaziali risiede proprio 
nell'intersezione tra valori spaziali (ovverosia propri 
di un dato spazio) e valori morfologici (legati alla loro 
forma) [Angelucci, Di Sivo, Ladiana, 2013], attraverso 
la messa a punto di azioni di sistema in grado di andare 
ROWUH�OH�VLQJROH�VSHFL¿FLWj�GL�LQWRUQR��&Lz�ULVXOWD�HVVHUH�
fondamentale e strategico per generare contesti adattivi 
ai cambiamenti richiesti dal mutare delle condizioni 
FRQWHPSRUDQHH�>)LJ�����@�
Sulla base di tali premesse, la sperimentazione ha 
privilegiato un'analisi degli spazi aperti che compongono 
i tessuti produttivi basata sulla loro scomposizione in 
GH¿QLWH� unità spaziali, a partire dalle quali avviare il 
processo di scelte progettuali (e conseguenti risposte 
prestazionali) coerenti con i requisiti di volta in volta 
individuati. Le prestazioni ambientali degli spazi 
DSHUWL�GHYRQR�HVVHUH�YHUL¿FDWH�LQ�WHUPLQL�GL�durabilità, 
ÀHVVLELOLWj, ḢFLHQ]D, funzionalità, sicurezza, 
manutenibilità, usabilità e basso impatto nell'utilizzo 
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Figura 4.3 // K-map di sintesi della metodologia multiscalare e multisettoriale di processo e di progetto da calare 
sui siti produttivi. (ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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di materiali. Primaria è, in questo contesto, la centralità 
VRSUDWWXWWR� GHOOH� V¿GH� DPELHQWDOL� HG� HQHUJHWLFKH�� FKH�
richiedono, per mezzo di un approccio ecologico, azioni 
di riuso, riciclo, miglioramento della mobilità, contrasto 
all'inquinamento e salvaguardia della sicurezza. Una 
visione, dunque, che sia al contempo di processo 
(politiche), prestazionale e relazionale [Angelucci et 
Al., 2015]. Per raggiungere questo obiettivo, funzionale 
GLYHQWD� OD� GH¿QL]LRQH� GL� DOFXQH� OLQHH� G
D]LRQH� FKH�
permettano di agire all'interno della matrice del 
VLVWHPD�SDHVDJJLR� XUEDQR�LQGXVWULDOH, con l'obiettivo 
GL�DWWLYDUH�QXRYL�PHWDEROLVPL�XUEDQL��FDSDFL�GL�GH¿QLUH�
habitat spaziali condivisi e accessibili" [Sciarrone, 2015, 
p.65], innescando nuova vitalità nel sistema generale.
Agire secondo le regole dell'agopuntura urbana 
consente, in tal senso, di individuare aree particolarmente 
sensibili o ritenute di primaria importanza o predisposte 
per supportare processi trasformativi e interventi 
GL� YHUD� H� SURSULD� 
PLFUR�FKLUXUJLD
�� &RVu� FRPH� QHOOD�
pratica orientale, piccole operazioni non invasive sono 
FRPXQTXH�LQ�JUDGR�GL�ULYHUEHUDUH�L�ORUR�H̆HWWL�DQFKH�QHL�
WHUULWRUL�FLUFRVWDQWL��-DLPH�/HUQHU�>����@�D̆HUPD�D�WDO�
SURSRVLWR� FKH� DJLUH� SHU� DJRSXQWXUD� VLJQL¿FD� �WUDWWDUH�
un'area in modo che la si possa curare, migliorare, 
creando relazioni positive a catena". 

4.2 | L’importanza di progettare ‘luoghi sistema’. 
'H¿QLUH�QXRYH�FHQWUDOLWj���

Oggigiorno, la vita collettiva quotidiana dei centri 
storici si sta riducendo, spostandosi in altri luoghi e 
creando implicitamente, dunque, delle nuove centralità 
[Cecchetto, 2015]. Ciò è vantaggioso se consideriamo 
che, lontano dal modello urbano compulsivo, esse ci 
R̆URQR� O
RFFDVLRQH� SHU� ULVLJQL¿FDUH� YDORUL� FRPXQLWDUL��
SDHVDJJLVWLFL� H� LGHQWLWDUL� FRQ� LO� ¿QH� GL� ULSHQVDUH�
una struttura urbana che sia capace di adattarsi 
ai cambiamenti che ci impone oggi la transizione 
ecologica verso la quale stiamo tendendo [Carta, 2014]. 
Queste nuove centralità devono essere pensate come 
insediamenti ecologici, creativi, resilienti, sensibili e 
dialogici.
L'analisi dell'assetto insediativo dei paesaggi industriali 
regionali [rif.to Capiolo 2], unitamente alla messa a 
punto di visioni di processo strategico basate su logiche 
di rilocalizzazione territoriale [ULI�WR� &DSLROR� �] ha 
messo alla luce la necessità di ripensare una nuova 
sequenza di centralità urbane, dove servizi sociali ed 
essenziali, aree pedonali, assi di collegamento e punti 
di ritrovo costituiscano il tessuto connettivo di questa 
nuova centralità collettiva [Cecchetto, 2015]. Per 
raggiungere tale risultato è necessario riconoscere le 
peculiarità e la memoria dei luoghi, a partire dalle quali 
GH¿QLUH�QXRYH�IRUPH�GL�JHVWLRQH�GHJOL�VSD]L�FKH�DEELDQR�
come obiettivo comune la salvaguardia e la formazione 
di habitat identitari [Carrà, 2023]. La percezione dei 
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Figura 4.4 // Il suolo, il piano di innesto, deve essere assunto quale infrastruttura ambientale in grado di mettere in 
relazione le componenti del sistema produttivo e quest'ultimo con i sistemi della campagna e della città.
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH
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luoghi da parte delle comunità che li vivono, infatti, 
costituisce l'elemento di partenza per rinsaldare i 
legami identitari che, per diverse questioni, possono 
HVVHUVL� ḊHYROLWL� R� DQGDWL� SHUGXWL� QHO� WHPSR� >&DUUj��
ibid.@��,�SURFHVVL�GL�ULVLJQL¿FD]LRQH�H�ULTXDOL¿FD]LRQH�GHL�
luoghi della produzione, pertanto, non sottendono solo 
ad obiettivi di carattere ambientale (intesi, ovverosia, 
come quell'insieme di misure volta a contrastare i 
cambiamenti climatici, a migliorare la tutela dei suoli, 
a ridurre i consumi energetici, a impiegare un corretto 
ULFLFOR� GHOOH� ULVRUVH�� HFF���� EHQVu� FRQFRUURQR� DQFKH� D�
PRGL¿FDUH�TXHOO

LPPDJLQDULR� LQGXVWULDOH
�FKH��FRPH�q�
HPHUVR�GHOOH�HVSORUD]LRQL�H�GDL�SHGLQDPHQWL�IRWRJUD¿FL��
RJJL�LQÀXHQ]D�OD�QRVWUD�SHUFH]LRQH�H��FRQVHJXHQWHPHQWH��
LO�QRVWUR�JUDGR�GL�YLYLELOLWj�GHJOL�VWHVVL��/D�¿QDOLWj�ULVLHGH��
dunque, nell'attivazione e nel riconoscimento dei 
luoghi che si abitano (anche solo attraverso il lavoro), 
essendo essi vissuti tutti i giorni da parte della maggior 
parte della comunità. I paesaggi della produzione, di 
IDWWR��VR̆URQRQR�QRQ�VROR�GL�LUULVROXWH]]D�IRUPDOH��PD�
DQFKH�GL�LQGL̆HUHQ]D�SHU�LO�VHQVR�GHL�OXRJKL�H�GL�TXDOLWj�
ambientale; entrambi aspetti, questi, che ne peggiorano 
il grado di fruizione [Chiesa, Grosso, 2015].
Connotare i luoghi della produzione come ambienti 
'negativi' inibisce la capacità di osservarli, di distinguerne 
L�GHWWDJOL� H�GL� FRPSUHQGHUQH�VWUDWL¿FD]LRQL�H� WUDPH��Ê�
per tali ragioni che si rende oggi necessario ribaltare 
WDOH� YLVLRQH�� DO� ¿QH� GL� UDJJLXQJHUH� OD� FRQVDSHYROH]]D�
che il territorio contiene una dimensione invisibile 
che va partecipata attraverso azioni condivise di cura, 
valorizzazione e rigenerazione [Carrà, 2023]. Solo a 
SDUWLUH�GD�XQD�ULVLJQL¿FD]LRQH�GL� WDOL� OXRJKL��SHUWDQWR��

è possibile attribuire loro quel ruolo di nuove centralità 
che, se letto tra le righe, già ricoprono senza però essere 
compresi.
Sulla base di tali premesse, analizzare la sintassi dei 
SDHVDJJL� LQGXVWULDOL� SHU� FRQ¿JXUD]LRQL� VSD]LDOL� H� SHU�
elementi strutturanti rappresenta il punto di partenza 
SHU�ULVLJQL¿FDUH�LO�SDWFKZRUN�GL�VSD]L�FKH�OL�FRPSRQJRQR��
con l'obiettivo di ottenere un mosaico di nuovi ‘luoghi 
sistema’, ovverosia ambienti di vita dove si vive, si 
lavora e si scambia, contribuendo alla costruzione di un 
IXWXUR�VRVWHQLELOH�H�LQFOXVLYR�>)LJ����@��
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���� _� 6SD]L� DSHUWL�� 9LYLELOLWj�� SHUFH]LRQH� H�
EHQHVVHUH�SVLFR�¿VLFR���

Il processo di impoverimento, qualitativo e funzionale, 

a cui sono sottoposti i paesaggi industriali ha 

determinato, come è emerso anche dall'analisi del 

caso di studio di Manzano, una crisi legata alla loro 

vivibilità. Questa è connessa, in gran parte, proprio 

e soprattutto alla mancanza di una visione organica 

del PHWDEROLVPR� XUEDQR�LQGXVWULDOH, all'interno del 

quale sistema Ambientale, sistema Sociale e sistema 

Economico continuano il più delle volte ad essere letti 

e assunti separatamente. Nonostante alcuni recenti 

provvedimenti  in materia abbiano avanzato uno sforzo 

di lettura sincronica di tali aspetti, quali il regolamento 

$3($�� SURSULR� SHU� L� GL̆HUHQWL� VHWWRUL� GLVFLSOLQDUL� DL�
quali essi attingono, unitamente alle diverse ricadute 

che quest'ultimi inducono sul territorio, essi non si 

VRQR� ULYHODWL� FDSDFL� GL� D̆URQWDUH� LO� WHPD� OHJDWR� DOOD�
qualità e al benessere di umani, vegetali e animali negli 

ambienti della produzione. Oltre ai dettami estetico-

formali e tecnico-progettuali, gli spazi outdoor sono 

LQÀXHQ]DWL�GD�QXPHURVL�DOWUL� IDWWRUL��FKH��PHQWUH�QHOOD�
SLDQL¿FD]LRQH� H� QHOOD� SURJHWWD]LRQH� GHJOL� DPELHQWL� D�
GHVWLQD]LRQH�UHVLGHQ]LDOH�HQWUDQR�LQ�JLRFR�¿Q�GD�VXELWR�
nelle scelte decisionali, nella gestione degli ambienti 

produttivi vengono messi in secondo piano a favore 

di altri obiettivi ritenuti primari (quali il riciclo, l'uso 

consapevole delle risorse, la riduzione delle emissioni, 

ecc.). 

Il passaggio metodologico che si rende oggi necessario 

risiede proprio nel cambio di punto di vista e di approccio 

al tema e, dunque, nell'interpretare i metabolismi 

industriali come dei veri e propri pezzi di 'città nelle 

città': brani di campagna, frange di città che vengono 

RJQL� JLRUQR� DWWUDYHUVDWH� GD� ÀXVVL� GL� SHUVRQH� H�PH]]L��
che si accendono e si spengono seguendo i ritmi della 

produzione; che vivono e respirano il più delle volte 

ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana. 

Non sono luoghi 'morti/spenti', come si potrebbe 

pensare, ma 'vivi' e, in quanto tali, devono essere 

rifunzionalizzati e rivitalizzati. Garantire condizioni 

di benessere in questi luoghi non può prescindere dal 

soddisfacimento dei macro requisiti di accessibilità e di 

sicurezza, declinati in base alle diverse esigenze relative 

alle qualità degli spazi di vita e di relazione [Chiesa, 

Grosso, 2015].

Spazi aperti organizzati, accessibili e sicuri, a prescindere 

dalle funzioni a cui sono destinati, facilitano la fruizione 

da parte degli utenti, aumentando il livello di qualità 

del vivere urbano. I comportamenti delle persone sono 

LQÀXHQ]DWL� GD� PROWLVVLPL� IDWWRUL� �XPDQL� H� VRFLDOL���
WUD� L� TXDOL�� FRPH� D̆HUPDWR� SUHFHGHQWHPHQWH�� TXHOOL�
connessi alla percezione dell'identità dei luoghi [Chiesa, 

Grosso, ibid.]. Stare in uno spazio mette in gioco le 

sensazioni di benessere e/o di disagio; condizioni, 

TXHVWH�� FKH� LQÀXHQ]DQR� OD� WHQGHQ]D� GHJOL� XWHQWL� D�
svolgere o meno determinate attività in proporzione 

alla qualità percepita dell'ambiente stesso. Nello spazio 

¿VLFR� GHOOD� FLWWj� UHVLGHQ]LDOH�� DG� HVHPSLR�� OH� DWWLYLWj�
volontarie come fruire di un parco pubblico o compiere 

un itinerario urbano, vengono svolte esclusivamente se 
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il paesaggio, la quinta teatrale che le ospita, presenta 
un grado di qualità ritenuto soddisfacente da parte 
dell'utente. Qualità ambientale, comfort e discomfort, 
SHUWDQWR�� LQÀXHQ]DQR� OD� vivibilità di uno spazio e, 
conseguentemente, la percezione dello stesso. Nel 
caso degli ambienti industriali, la loro forma trova 
espressione in un vivere scartato, privo di funzioni e 
WHQXWR�DL�PDUJLQL�>6FLDUURQH������@��)DYRULUH�OD�PHVVD�
a punto di un sistema aperto, frutto di interazioni, 
rapporti ed evoluzioni continue, può ricucire rapporti 
perduti riassegnando coerenza, valore e vigore ai 
paesaggi industriali.
Sulla base di tali premesse, si rende oggi necessario 
tendere verso un'ottimizzazione dell'accessibilità 
urbana e della sostenibilità degli spazi aperti dei paesaggi 
industriali, grazie alle quali riscattare il loro valore in 
quanto catalizzatori di trasformazione. Rigenerare le aree 
industriali prestando attenzione solo al contenimento 
delle esternalità (negative) che esse generano sul 
territorio contermine risulta poco incisivo per innescare 
processi di rigenerazione a una scala più vasta e 
intavolare pratiche di interconnessione delle polarità 
territoriali. Dall'analisi del quadro normativo nazionale 
e regionale in materia di gestione delle aree produttive 
[rif.to Capitolo 2], di fatto, emerge chiaramente come le 
VFHOWH�GD�DGRWWDUH�DO�¿QH�GL�RWWLPL]]DUH�O
XVR�GHL�VXROL�H�
innescare processi di rigenerazione a scala territoriale 
non siano sempre stati centrali nell'ampia gamma di 
studi e pratiche che le hanno supportate [Conti, Pecile, 
2021]. In questa direzione, la metodologia esigenziale-
prestazionale tipica della Tecnologia dell'Architettura 
consente di tener conto dell’area nel suo complesso e 

FRQVLGHUDUH�RJQL� LQIUDVWUXWWXUD�� HGL¿FLR�R� DWWUH]]DWXUD�
come parte integrante di un sistema d’area più vasto, 
in una relazione continua tra il sito e il suo contesto 
di appartenenza [Gallo, Romano, 2017]. Quello 
tecnologico-ambientale basato sul riconoscimento 
delle esigenze e sulla successiva risposta prestazionale 
delle soluzioni è un approccio che viene generalmente 
applicato al manufatto edilizio [Norma UNI 8289]. 
Questo viene scomposto in unità spaziali [Norma 
81,� ����@� FRQ� OD� ¿QDOLWj� GL� DQDOL]]DUH� QHO� GHWWDJOLR�
il comportamento e il funzionamento dello stesso 
basandosi sul riconoscimento della funzione e della 
composizione delle singole parti che concorrono 
a formare l'organismo edilizio. Solo attraverso un 
corretto controllo di quest'ultime, di fatto, si può 
giungere a una lettura controllata della loro totalità. 
/D�OHWWHUDWXUD�VFLHQWL¿FD�GLPRVWUD�FRPH�WDOH�DSSURFFLR�
possa essere adottato e traslato anche alla scala 
urbana, individuando le classi esigenziali di sicurezza, 
benessere, fruibilità, aspetto, gestione e integrabilità. 
)RFDOL]]DUH� O
DWWHQ]LRQH� VXOOD� vivibilità degli spazi dei 
paesaggi produttivi non è un'operazione avulsa dalla 
JHVWLRQH�VRVWHQLELOH�GHJOL�VWHVVL��EHQVu�DG�HVVD�LQWHJUDWD��
Inserire, ad esempio, delle fasce arboree ed arbustive per 
migliorare le condizioni microclimatiche (benessere) e 
schermare ambiti (aspetto) consente, al contempo, di 
controllare i livelli di inquinamento acustico e luminoso, 
GL�UDFFRUGDUH�OH�UHWL�HFRORJLFKH�WHUULWRULDOL��GL�SXUL¿FDUH�
l'aria e, se impiegate quali volumi verdi in attesa, di 
ULGXUUH�O
XVR�GHO�VXROR�D�¿QL�DUWL¿FLDOL�
)DYRULUH�OD�YLYLELOLWj�GL�XQR�VSD]LR�LQ�JHQHUH��ROWUH�DOOH�
questioni legate alla percezione emozionale dello stesso, 
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deve tenere in considerazione anche le variabili legate 
DOOD� GLPHQVLRQH� WHPSRUDOH�� $� GL̆HUHQ]D� GHOOD� FLWWj�
'per la residenza', la cittadella produttiva vive con una 
velocità di attraversamento, di lavoro e di consumo 
spesso inarrestabile, che segue i ritmi della produzione 
�LQ�SRVLWLYR�H�LQ�QHJDWLYR��H�QDWXUDOPHQWH�FLz�LQÀXLVFH�
sugli assetti spaziali e sulle modalità di gestione della 
stessa. Comprendere gli spazi consente, in tal senso, 
GL� LSRWL]]DUH� DOWUHVu� XQD�ÀHVVLELOLWj� G
XVR� OHJDWD� DQFKH�
DOOD� SRVVLELOLWj� GL� RVSLWDUH� HYHQWL� ḢPHUL�� WHPSRUDQHL�
(concerti, circo, mostre, manifestazioni, sono solo 
alcuni tra i tanti) o emergenziali (il periodo pandemico 
che stiamo attraversando ne è un chiaro esempio). Non 
tutti i capannoni ospitano attività (produttive o legate 
alla logistica), non tutte le aree sono in funzione le 
ventiquattro ore sui sette giorni. (Ri)-centrare queste 
DUHH�VLJQL¿FD�DQFKH�QRQ�ODVFLDUOH�DL�PDUJLQL�H�R̆ULUH�XQ�
ventaglio di modi d'uso delle stesse rappresenta un buon 
YRODQR�SHU�ULVLJQL¿FDUOH�H�ULFRQIHULUH�ORUR�FHQWUDOLWj�

4.4 | Il suolo come infrastruttura ambientale //

Il suolo è sempre stato trattato dalle varie discipline 
con un'ottica 'mercantilistica', ovverosia come 
elemento dotato di un valore immobiliare spesso 
FRQYHUJHQ]D�GL�FRQÀLWWL�WUD�LQWHUHVVL�SXEEOLFL�H�SULYDWL��
/H�V¿GH�FRQWHPSRUDQHH��OHJDWH��WUD�OH�DOWUH��DL�WHPL�GHOOD�
sostenibilità e di una corretta gestione delle risorse, 
richiedono oggi delle nuove lenti attraverso le quali 
guardare al tema del suolo. Questo, per di più ancora 
RJJL�FRQFHSLWR�TXDOH�RJJHWWR�LQHGL¿FDWR��VIRQGR�QHXWUR��
riserva per l'espansione edilizia, deve essere inteso come 
un'importante infrastruttura ambientale [Pavia, 2017]. 
,O� VXROR� QRQ� q� XQ� ULGXWWLYR� 
VSD]LR� DSHUWR� WUD� HGL¿FL
��
ma un piano di appoggio di una struttura urbana ed 
HGLOL]LD�FRQ�OD�TXDOH�GHYH�GLDORJDUH�DO�¿QH�GL�LQQHVFDUH�
TXDOL¿FDQWL� UDSSRUWL� FRQ� LO� FRQWHVWR�� &RPH� D̆HUPD�
Lynch [1992] di fatto, il suolo possiede una dimensione 
FKH�YD�ROWUH� LO� VXR� 
HVVHUH�XQD�VXSHU¿FLH
�� ,O� VXROR�QRQ�
FRSHUWR� DUWL¿FLDOPHQWH� q� XQD� SHOOH� >/RJDQ�� ����@� H��
in quanto tale, assorbe e respinge le radiazioni solari, 
attiva processi di decomposizione dei residui organici 
di origine vegetale e animale [Pavia, 2017]. Il suolo è 
un teatro: ospita mezzi, persone, animali, usi, attività 
e relazioni. Il suolo respira. Il suolo è, dunque, il telaio 
FKH�LQWHVVH�OH�UHOD]LRQL�WUD�UHWL�QDWXUDOL�H�DUWL¿FLDOL�H�FKH��
per tali ragioni, deve essere pensato e progettato quale 
infrastruttura al servizio dell'equilibrio e della qualità 
ambientale. 
Il suolo è, di fatto, il principale piano di appoggio degli 
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industriale come un organismo ad assetto variabile e in 
continua metamorfosi, come si evince dalla lettura dei 
fenomeni storici ed economici che sono stati alla base 
della loro evoluzione.
Uscendo dalla logica individualistica di 'area industriale', 
GXQTXH�� LO� SDHVDJJLR� LQGXVWULDOH� VL� FRQ¿JXUD� FRPH�XQ�
ambiente costruito urbano, composto da scatole edilizie 
(i capannoni) che poggiano su una piastra di appoggio 
(sistema degli spazi aperti), attraversato da reti 
ambientali, vissuto da abitanti, caratterizzato da attività 
produttive; categorie che, tutte assieme, concorrono a 
modellare questa entità insediativa che comunemente 
viene sintetizzata con il termine 'area industriale'. Un 
organismo metabolico, dunque, in cui convergono 
natura, uomo e tecniche [Angelucci et Al., ibid.]. 

spazi aperti, teatro di scambi e connettore di relazioni 
FRQ� JOL� HGL¿FL� FRQWHUPLQL� H�� SHU� WDOL� UDJLRQL�� SXz�
concorrere alla determinazione di luoghi confortevoli e 
incoraggiare la relazioni sociali tra le persone [Arena, 
Bosco, Rinaldi, 2014].
Il progetto di suolo, pertanto, non può che attraversare 
tutte le scale [Pavia, 2017] e la rigenerazione dei siti 
produttivi deve, oggi, partire anche e soprattutto 
outdoor, valorizzando, cioè, il tema del 'vuoto' 
SHU� TXDOL¿FDUH� TXHOOR� GHO� 
SLHQR
�� GHO� FRVWUXLWR�� /D�
YDORUL]]D]LRQH�GHOOH� UHOD]LRQL� ¿VLFKH� FKH� VL� LQVWDXUDQR�
tra il costruito e il non costruito, tra l'antropizzato e 
LO� QDWXUDOH�� WUD� O
HGL¿FDWR� H� LO� SUHYLVWR� GHYH� FRQGXUUH�
a un controllo spaziale dei luoghi, interpretandone 
LQIRUPD]LRQL��GDWL��ÀXVVL��ULVRUVH�HG�HQHUJLH�
/DVFLDQGR�DG�DOWUL�VSHFL¿FL�H�VHWWRULDOL�DSSURIRQGLPHQWL�
disciplinari il ruolo e la natura del concetto di 'spazio', 
JUD]LH� DOOH� HVSORUD]LRQL� SURJHWWXDOL� H� IRWRJUD¿FKH��
la sperimentazione ha avviato un processo di 
scomposizione degli ambienti produttivi con l'obiettivo 
GL� GH¿QLUQH� XQD� VLQWDVVL� FKH� VLD� IXQ]LRQDOH� D� XQD�
loro maggiore comprensione. Tale lettura sistemica, 
tenendo conto delle esigenze di integrazione e rispetto 
con i caratteri del contesto, ha consentito di strutturare 
lo spazio aperto in ambiente tipologici, analizzandone 
JOL� DVSHWWL� DUFKLWHWWRQLFL�� DPELHQWDOL� H� ¿VLFL�� 7DOH�
approccio DQDOLWLFR�LQWHUSUHWDWLYR� ha consentito alla 
sperimentazione di osservare il sito produttivo come un 
sistema organico in essere e in divenire, con attenzione 
pertanto anche alle relazioni formali e tecnologico-
ambientali nelle loro evoluzioni temporali [Angelucci et 
Al., 2015]. È necessario, di fatto, guardare al paesaggio 
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4.5 | La sintassi del paesaggio industriale. Gli 
elementi strutturanti //

5LJHQHUDUH� L� SDHVDJJL� LQGXVWULDOL� q� XQD� V¿GD� FKH� YD�
D̆URQWDWD�D�SDUWLUH�GDOOH�VSHFL¿FLWj�H�GDOOH�FDUDWWHULVWLFKH�
dei luoghi, con l’obiettivo di attivare processi di 
ULTXDOL¿FD]LRQH�H�GLVSRVLWLYL�DELOLWDQWL�DWWL�DG�DXPHQWDUH�
il potenziale economico, ecologico, urbano e sociale di 
tali contesti fragilizzati [Galuzzi, 2021]. Quest’ultimi, 
FRPH� q� HPHUVR� GDOOH� PDSSDWXUH� H̆HWWXDWH�� ULVXOWDQR�
spesso essere teatro di una convergenza critica tra reti 
infrastrutturali, ecologiche ed ambientali che, molto 
spesso, consumano l’integrità dei contermini paesaggi 
agrari e/o naturali.
'DOOH� ULÀHVVLRQL� H� GDOOH� GLYHUVH� HVSHULHQ]H� GL� ULFHUFD�
prodotte, emerge la necessità di immergersi nei territori 
per frammentare lo spazio, scomporlo nei suoi elementi 
componenti e poi ricostituirlo riattribuendogli nuove 
FRQIRUPD]LRQL�VSD]LDOL�G¶XVR�H�FRQ¿JXUD]LRQL�WHUULWRULDOL�
che, lette nella loro complessità, contribuiscano al 
raggiungimento di obiettivi più ampi sopracitati 
[D’Angelo et. Al, 2023]. Come precedentemente 
D̆HUPDWR�� LQGLYLGXDUH�HOHPHQWL�ULFRUUHQWL�H�VSHFL¿FLWj�
all’interno dei metabolismi di questi luoghi tende verso 
una gestione unitaria delle componenti ambientali, 
paesaggistiche e socioeconomiche e una visione 
proattiva che punti alla rigenerazione degli equilibri 
ambientali in un’ottica di resilienza [Mussinelli et. Al; 
2018].
L’analisi interpretativa delle specie di spazi consente di 

conformare un quadro conoscitivo dal quale diramare 
VWUDWHJLH� GL� SURJHWWR� GLYHUVL¿FDWH� DO� ¿QH� GL� ULJHQHUDUH�
H� ULVLJQL¿FDUH� TXHVWL� WHUULWRUL� UL¿XWDWL�� QHJDWL� H�� DO�
FRQWHPSR��GL�ḊDQFDUH�DL�WUDGL]LRQDOL�VWXGL�LQVHGLDWLYL�
l’osservazione di come il territorio venga abitato e 
DWWUDYHUVDWR�GD�ÀXVVL�GL�GLYHUVR�JHQHUH��SHUVRQH��PHUFL��
acqua, ecc.) [Russo, 2018]. 
La varietà degli episodi rilevati può essere ricondotta a 
XQ�DEDFR�WLSRORJLFR�VSD]LDOPHQWH�GH¿QLWR��FRQ�FDUDWWHUL�
comuni e impatti simili.
Assumendo una visione olistica del territorio (costruito 
e non) e applicando la metodologia di lettura applicata 
alla scala regionale anche alla scala edilizia, l’indagine 
si è proposta di delineare una sintassi dello spazio 
industriale, con il macro-obiettivo di analizzare (e 
conseguentemente progettare) i comportamenti 
H� L� ÀXVVL� GHOOH� SHUVRQH� DOO¶LQWHUQR� GHJOL� DPELHQWL�
LQGXVWULDOL� H� GH¿QLUH� SUDWLFKH� GL� ULIXQ]LRQDOL]]D]LRQH�
H� ULTXDOL¿FD]LRQH� GHO� SDWULPRQLR� HGLOL]LR� HVLVWHQWH��
nonchè di incremento della vivibilità. 
)RUPDOL]]DWD�D�SDUWLUH�GDJOL�DQQL�6HWWDQWD�GDO�SURIHVVRU�
Bill Hillier (professor of Architectural and Urban 
Morphology, University of London), la teoria della 
sintassi spaziale è stata spesso utilizzata quale linguaggio 
logico-sociale per interpretare lo spazio urbano e/o 
architettonico. L’assunto fondativo di tale teoria, di fatto, 
è che la complessità dell’ambiente costruito può essere 
risolta a partire dall’analisi dei sistemi spaziali e delle 
loro interconnessioni, adottando, dunque, operazioni 
di sottrazione del costruito, agendo alle diverse scale 
ed assumendo lo spazio come un organismo unico. Tale 
teoria, oltre a condurre a una interpretazione spaziale 
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dell’ambiente e, conseguentemente, alla simulazione 
di possibili scenari e ipotesi progettuali, consente di 
associare la sintassi dello spazio anche ad altri ambiti 
VFLHQWL¿FL��TXDOL� OD�VRFLRORJLD�R� OD�SVLFRORJLD�FRJQLWLYD��
La relazione tra la griglia spaziale e il movimento delle 
persone (a piedi, in bicicletta, in auto, ecc.) consente, di 
fatto, di comporre e orchestrare la narrativa di un luogo.
Sulla base di tali premesse, analizzando lo spazio per 
elementi strutturanti elementari quali punti, linee e 
VXSHU¿FL�� OD�ULFHUFD�KD�SURSRVWR�XQD�VFKHPDWL]]D]LRQH�
tassonomica degli elementi che oggi danno forma, 
YROXPH�H�SHUFH]LRQH�DL�SDHVDJJL�LQGXVWULDOL��GH¿QHQGROL�
nelle macrocategorie di sistemi areali, lineari e puntuali 
>)LJ�����@�
I sistemi areali (orizzontali e/o verticali, obliqui), 
SRVVRQR�HVVHUH�LGHQWL¿FDWL�QHOOH�VXSHU¿FL�FRVWLWXHQWL�JOL�
HGL¿FL�LQGXVWULDOL��IURQWL�H�FRSHUWXUD���QHO�SURJHWWR�GHO�
VXROR��ORWWL�GHJOL�HGL¿FL��ORWWL�OLEHUL��ORWWL�VRWWR�XWLOL]]DWL���
LQ¿QH��QHJOL�VSD]L�FRPXQL�H�R�DFFHVVRUL��DUHH�YHUGL��DUHH�
a parcheggio).
I sistemi lineari, ovverosia le reti ambientali e 
infrastrutturali di collegamento, rappresentano i grandi 
DVVL� VWUXWWXUDQWL� �DUWL¿FLDOL� H�QDWXUDOL�� DWWRUQR�DL�TXDOL�
orbita il sistema-città industriale. 
Il sistema delle reti rappresenta un importante elemento 
costituente la sintassi dello spazio. Nel dettaglio, le reti 
VWUDGDOL�ULÀHWWRQR�OD�FLUFROD]LRQH�VSD]LDOH�H�O¶DFFHVVLELOLWj�
al di fuori dei moduli funzionali che occupano lo spazio 
LQGXVWULDOH� �HGL¿FL�� VHUYL]L� FRPXQL�� VHUYL]L� DFFHVVRUL��
ecc.). Sommando alla logica spaziale l’analisi dei 
ÀXVVL� GHOOH� SHUVRQH�� OD� VSHULPHQWD]LRQH� KD� SRVWR�
DWWHQ]LRQH� DOOD� GL̆HUHQ]LD]LRQH� GHL� ÀXVVL�� H�� SHUWDQWR��

DOO¶LGHQWL¿FD]LRQH�GL� SHUFRUVL� FDUUDELOL� �DWWUDYHUVDWL� GD�
automobili o dai grandi mezzi di trasporto merci) e di 
percorsi pedonali e ciclabili. 
Un altro importante sistema lineare che è stato 
LGHQWL¿FDWR�GDOO¶LQGDJLQH�ULJXDUGD�L�VLVWHPL�GL�UHFLQ]LRQH��
FKH�FLUFRVFULYRQR�DPELWL�VSHFL¿FL�H�VHWWRULDOL�
I sistemi puntualL�VRQR��LQ¿QH��GD�LQWHQGHUVL�FRPH�WXWWL�
quegli episodi che si innestano all’interno del paesaggio 
industriale. Essi possono includere gli elementi di 
orientamento (cartelli segnaletici), di illuminazione, 
GL� YHJHWD]LRQH� SXQWXDOH� H�� LQ¿QH�� JOL� VQRGL� GL� DFFHVVR�
all’area.

Nel macro-obiettivo di favorire l’accessibilità e 
l’inclusione di questi veri e propri pezzi di città, la 
GH¿QL]LRQH� GL� XQD� JULJOLD� LQWHUSUHWDWLYD� GHOOH� specie 
di spazi maggiormente caratterizzanti i paesaggi 
industriali, ovverosia le scatole edilizie, le reti 
infrastrutturali e ambientali e i piani di appoggio, ha 
permesso di mettere in luce diversi elementi di criticità 
che caratterizzano questi contesti, quali ad esempio, tra 
le tante, la mancanza di spazi di relazione e di ombra; la 
scarsità delle connessioni pedonali; la frammentazione 
ambientale; l’ostruzione visiva lungo le strade principali; 
L�EDVVL�OLYHOOL�GL�FRPIRUW�SVLFR�¿VLFR�LQWHUQR�DJOL�HGL¿FL��
la scarsa integrazione sicura e confortevole dei tracciati 
di collegamento e una gestione dei servizi comuni ed 
essenziali poco integrata e fruibile. 
,GHQWL¿FDUH� JOL� HOHPHQWL� DUHDOL�� OLQHDUL� H� SXQWXDOL� FKH�
caratterizzano gli spazi produttivi consente, inoltre, in 
linea con le strategie illustrate al capitolo precedente, di 
rigenerare consapevolmente tali ambienti rispondendo 



272

IL PAESAGGIO DELLA MANIFATTURA. RETI AMBIENTALI E POLI INDUSTRIALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA . 4 | AGOPUNTURA INDUSTRIALE //

Figura 4.5 // 0DWULFH�GHOOH�SULQFLSDOL�WLSRORJLH�GL�VSD]L�LQGXVWULDOL��FDWHJRUL]]DWL�LQ�>6@XSHU¿FL��>/@LQHH��>3@XQWL��
(ODERUD]LRQH�JUD¿FD��$��3HFLOH�
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alle logiche di mixitè e ricilando un patrimonio 'dov' è' 
ma non necessariamente 'com' è'. Assumere contezza 
degli oggetti che compongono questi spazi, di fatto, 
consente di ri-combinarli conferendo loro nuovi assetti 
morfologici e formali. Ripensare la strada (quale quinta 
attrezzata su cui innestare segnaletica, illuminazione, 
SDUFKHJJL�� HFF��� R� ULVLJQL¿FDUH� L� UHFLQWL� DVVXHPHQGROL�
FRPH�PXUL�DWWUH]]DWL�GL�GHOLPLWD]LRQH�GL�VSHFL¿FL�DPELWL�
funzionali, nonchè sistemi di connessione tra i capannoni 
anonimi e solitari esistenti, sono alcune possibili 
suggestioni di UL�VLJQL¿FD]LRQH di questa moltitudine 
di spazi all'interno di un dialogo contestualizzato tra 
visioni progettuali e contesti operativi.
Assumendo come fondamentali i requisiti di 
accessibilità, sicurezza, benessere, fruibilità, 
integrabilità e gestione, la sperimentazione ha rilevato, 
ad esempio, come intervenire sull’involucro consenta 
di migliorare le prestazioni degli immobili grazie a 
un aumento del comfort abitativo, favorito da un 
ripensamento tecnologico tra interno ed esterno, con 
conseguente miglioramento della qualità degli spazi in 
un’ottica di progettazione universale. Giustapporre ai 
fronti esistenti strutture protesiche, per di più, favorisce 
una maggiore capacità di adattamento a eventuali 
cambiamenti formali o tecnici, all’interno di un processo 
di continuo mutamento dei bisogni degli utenti e delle 
GHVWLQD]LRQL�G¶XVR�GHJOL�LPPRELOL��LPSOHPHQWDQGR��FRVu��
la mixité funzionale. Non per ultimo, l’adeguamento 
estetico delle scatole edilizie che compongono i paesaggi 
LQGXVWULDOL� FRQVHQWH� GL� UD̆RU]DUH� O¶LGHQWLWj� SHUFHWWLYD�
dei luoghi, requisito, quest’ultimo, da perseguire anche 
DWWUDYHUVR� LO� UD̆RU]DPHQWR� GHOO¶DFFHVVLELOLWj� DO� VLWR�

e, conseguentemente, a una maggiore integrità tra 
quest’ultimo e il contesto di appartenenza. Spostandosi 
dalla città verso la periferia, emerge come gli unici 
elementi di continuità che si susseguono siano capannoni 
industriali, aree dismesse, cantieri, verde incolto nelle 
aree intercluse e cartelloni pubblicitari. L’analisi dei 
ÀXVVL� KD� VSLQWR� O¶LQGDJLQH� D� JXDUGDUH� DJOL� HOHPHQWL�
QDWXUDOL�QRQ�SL��FRPH�HOHPHQWL�GL�VIRQGR��EHQVu�FRPH�
ossature strutturali fondanti a cui ancorare strategie e 
progetti di rigenerazione dei territori. Da qui, la volontà 
di impiegare le infrastrutture verdi quali ossature di 
connessione non solo sociali, ma anche ambientali, 
con l’obiettivo più ampio di ricostruire un paesaggio 
frammentato all’interno del quale l’area industriale 
rappresenta una cesura impermeabile. In un’ottica di 
accessibilità e inclusione, l’importanza del verde risiede 
anche nell’insieme di valori che riconducono all’ecologia 
della salute e al miglioramento della qualità della vita, al 
¿QH�GL�SRWHQ]LDUH�LO�JUDGR�GL�YLYLELOLWj�GHJOL�DPELHQWL�H��
non per ultimi, di accessibilità e sostenibilità.
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Epilogo //

Le considerazioni proposte hanno fatto emergere 
il ruolo strategico di progetto e di processo che la 
disciplina della progettazione ambientale assume 
all'interno delle esplorazioni del territorio alle 
diverse scale. L'approccio multiscalare proprio dei 
paradigmi della Tecnologia dell'Architettura si rivela 
essere, di fatto, un fulcro decisivo dal quale dipanare 
ragionamenti attorno al rapporto tra progetto urbano 
e spazio aperto, in quanto consente di ottenere uno 
sguardo 'a lente d’ingrandimento' sui diversi elementi, 
DUWL¿FLDOL� H� QDWXUDOL�� FKH� FRPSRQJRQR� JOL� DPELHQWL�
industriali. La necessità di coordinare sinergicamente 
DOO
LQWHUQR�GL�XQD�YLVLRQH�G
LQVLHPH�OH�VSHFL¿FLWj�ORFDOL��
infatti, richiede continue operazioni di downscaling 
e upscaling che, seguendo logiche sistemiche e 
processuali, pongono al centro degli interventi la 
qualità ambientale quale valore aggiunto [Losasso, 
����@��1HOOR�VSHFL¿FR�GHOOH�DUHH�LQGXVWULDOL��FLz�FRQVHQWH�
di integrare la visione organica del progetto con una 
gestione unitaria delle componenti sociali, sostenibili, 
paesaggistiche ed economiche
,QROWUH��WUDVODUH�O
DSSURFFLR�PHWRGRORJLFR�HVLJHQ]LDOH�
prestazionale proprio della Tecnologia dell'Architettura 
anche al progetto di territorio consente di superare 
L� PHUL� DSSURFFL� IRUPDOLVWLFL�� VRFLR�XUEDQLVWLFL� H�
tecnicistici, assumendo un approccio scalare ai 
temi urbani che consente di dialogare e interagire 
con il contesto all'interno di una temporalizzazione 

consapevole. È in questo senso che la progettazione 
ambientale può ricoprire il ruolo di regia all'interno 
del processo di metamorfosi in atto.
Assumere la progettazione ambientale quale asse 
VWUDWHJLFR� GL� SURFHVVR�� LQ¿QH�� FRQVHQWH� GL� PHWWHUH� D�
punto visioni metodologiche reiterabili in contesti 
analoghi. 
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Art.84, L.R. 3/2021
,QWHUYHQWL�SHU�OD�ULTXDOL¿FD]LRQH�H�ULFRQYHUVLRQH�
SURGXWWLYD�VRVWHQLELOH

��� &RVWLWXLVFRQR� LQWHUYHQWL� SHU� OD� ULTXDOL¿FD]LRQH� H�
ULFRQYHUVLRQH�SURGXWWLYD�VRVWHQLELOH��OD�UHDOL]]D]LRQH�
di interventi quali demolizione, la demolizione per 
riconversione, la demolizione con ricostruzione, la 
manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, 
l'allacciamento alle reti infrastrutturali� GL� HGL¿FL�
SURGXWWLYL��¿QDOL]]DWL�DO�ULXWLOL]]R�D�¿QL�SURGXWWLYL�GHL�
complessi produttivi degradati. 

2. Nel caso di interventi su immobili esistenti gli 
stessi devono comportare il miglioramento della 
qualità edilizia� LQ� UHOD]LRQH� DG� almeno tre dei 
seguenti parametri:
a) qualità architettonica;
b) qualità delle caratteristiche costruttive, 
dell'impiantistica e della tecnologia;
c) ḢFLHQWDPHQWR�HQHUJHWLFR�H�ULGX]LRQH�
dell'inquinamento atmosferico;
d) eliminazione o riduzione delle barriere 
architettoniche;
e) LQFUHPHQWR�GHOOD�VLFXUH]]D�VRWWR�LO�SUR¿OR�VWDWLFR�
e antisismico;
f) qualità paesaggistica.

��/
$PPLQLVWUD]LRQH� UHJLRQDOH� q� DXWRUL]]DWD� D�
¿QDQ]LDUH�le imprese, i privati e i Consorzi di sviluppo 

economico locale, nella misura massima del 50 per 
cento delle spese ammissibili.
[...]
/D�VHOH]LRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�q�H̆HWWXDWD�VXOOD�EDVH�GHL�
seguenti parametri:
D�� LQWHUYHQWR� GL� GHPROL]LRQH� FRQ� ULFRVWUX]LRQH� GL�
HGL¿FL�JLj�SURGXWWLYL�
b) intervento di allacciamento alle reti infrastrutturali;
c) classe energetica posseduta dal fabbricato oggetto 
GL�FRQWULEXWR��D�FRQFOXVLRQH�GHOO
LQWHUYHQWR�¿QDQ]LDWR�
G��FODVVL¿FD]LRQH�GHOO
LQWHUYHQWR�VHFRQGR�OD�GLVFLSOLQD�
del decreto del ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle 
�1RUPH�WHFQLFKH�SHU�OH�FRVWUX]LRQL���
e) rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da 
VRVWHQHUH�GDO�EHQH¿FLDULR�GHO�FRQWULEXWR�
I��DWWULEX]LRQH�DO�IDEEULFDWR�RJJHWWR�GL�FRQWULEXWR��
D�FRQFOXVLRQH�GHOO
LQWHUYHQWR�¿QDQ]LDWR��GL�
GHVWLQD]LRQH�LQGXVWULDOH�R�DUWLJLDQDOH�
J��LQWHUYHQWL�GL�ERQL¿FD�GHO�VXROR�R�GDOO
DPLDQWR�
SUHVHQWH�QHJOL�HGL¿FL�
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Processi in itinere //

$L� VHQVL� GHOO
DUW�� ��� �,QWHUYHQWL� SHU� OD� ULTXDOL¿FD]LRQH�
e riconversione produttiva sostenibile) della Legge 
Regionale 22 febbraio 2021, n. 3 [Disposizioni per la 
modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile 
verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia 
- SviluppoImpresD@�� D� ¿QH� ����� OD� 5HJLRQH� )ULXOL�
9HQH]LD� *LXOLD� KD� SXEEOLFDWR� XQ� EDQGR� �LQ� YDOLGLWj�
dal 16 novembre 2023 al 29 febbraio 2024) per la 
ULTXDOL¿FD]LRQH�GHL�FRPSOHVVL�LQGXVWULDOL�GHJUDGDWL��FRQ�
XQD�GRWD]LRQH�GL�ULVRUVH�SDUL������PLOLRQL�GL�HXUR�
/
DPELWR� GL� DSSOLFD]LRQH� FRPSUHQGH� L� FRPSOHVVL�
SURGXWWLYL� GHJUDGDWL�� LQWHVL� FRPH� JOL� HGL¿FL� H� UHODWLYH�
DUHH�GL�SHUWLQHQ]D�QRQ�XWLOL]]DWL�GD�SL��GL�WUH�DQQL�R�FRQ�
FDUDWWHULVWLFKH�WDOL�GD�QRQ�HVVHUH�SL��LGRQHL�DG�DWWLYLWj�
OHJDWH�DOOD�SURGX]LRQH��ULFRPSUHVL�QHOOH�]RQH�'���'��H�'��
FRPH�GH¿QLWH�GDO�3LDQR�XUEDQLVWLFR�5HJLRQDOH�*HQHUDOH�
�385*��>DUW�����Bando per la concessione di contributi 
D� VRVWHJQR� GL� LQWHUYHQWL� SHU� OD� ULTXDOL¿FD]LRQH� H�
riconversione produttiva sostenibile].

*OL�LQWHUYHQWL�DPPLVVLELOL�DO�¿QDQ]LDPHQWR�VRQR�TXHOOL�
FKH� ULJXDUGDQR� RSHUH� ¿QDOL]]DWH� DO� ULXWLOL]]R� D� ¿QL�
produttivi dei complessi produttivi degradati rientranti 
DOO
LQWHUQR�GHO�SHULPHWUR�LQGLYLGXDWR�GDOOD�'*5�Q�������
del 24/11/2022.
/D� YDOXWD]LRQH� SUHVWD]LRQDOH� D� JUDGXDWRULD� q� EDVDWD�
sul riconoscimento di un grado di miglioramento nella 
TXDOLWj�HGLOL]LD�GHL�IDEEULFDWL�LQ�UHOD]LRQH�DG�DOPHQR�WUH�

dei seguenti paramentri (art. 6 del Bando):
D��TXDOLWj�DUFKLWHWWRQLFD��
E��TXDOLWj�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�FRVWUXWWLYH��
dell'impiantistica e della tecnologia; 
F��ḢFLHQWDPHQWR�HQHUJHWLFR�H�ULGX]LRQH�
dell'inquinamento atmosferico; 
G��HOLPLQD]LRQH�R�ULGX]LRQH�GHOOH�EDUULHUH�
architettoniche; 
H��LQFUHPHQWR�GHOOD�VLFXUH]]D�VRWWR�LO�SUR¿OR�VWDWLFR�H�
antisismico; 
I��TXDOLWj�SDHVDJJLVWLFD�

,�FULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�FRQVLGHUDQR�L�VHJXHQWL�DVSHWWL�
(art. 9 del Bando):
1.  
,QWHUYHQWL�GL�GHPROL]LRQH�FRQ�ULFRVWUX]LRQH�
GL�HGL¿FL�JLj�SURGXWWLYL

15 pt

2. 
Interventi di allacciamento alle reti 
infrastrutturali

5 pt

3. 
Classe energetica posseduta dal fabbricato 
oggetto di contributo (a conclusione 
GHOO
LQWHUYHQWR�¿QDQ]LDWR��

3.1 classe A
3.2 classe B

5 pt
2 pt

4. 
&ODVVL¿FD]LRQH�GHOO
LQWHUYHQWR�VHFRQGR�OD�
GLVFLSOLQD�GHO�'HFUHWR�GHO�0LQLVWHUR�GHOOH�
Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 
2018:

4.1 interventi di miglioramento sismico
4.2 interventi di adeguamento sismico

10 pt
15 pt
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5. 
Rapporto tra il contributo richiesto e la spesa 
GD�VRVWHQHUH�GDO�EHQH¿FLDULR�GHO�FRQWULEXWR�

����DOPHQR�����D�FDULFR�GHO�EHQH¿FLDULR
����DOPHQR�����D�FDULFR�GHO�EHQH¿FLDULR
����DOPHQR�����D�FDULFR�GHO�EHQH¿FLDULR

6 pt
4 pt
2 pt

6. 
$WWULEX]LRQH�DO�IDEEULFDWR�RJJHWWR�GL�
intervento, a conclusione dell'intervento 
¿QDQ]LDWR��GL�GHVWLQD]LRQH�LQGXVWULDOH�R�
artigianale

5 pt

7. 
,QWHUYHQWL�GL�ERQL¿FD�GHO�VLWR��TXDOL�
RSHUD]LRQL�GL�ULPR]LRQH�GL�IDEEULFDWL��
WUDVSRUWR�H�VPDOWLPHQWR�GL�UL¿XWL

5 pt

8. 
,QWHUYHQWL�GL�ERQL¿FD�GHOO
DPLDQWR�SUHVHQWH�
QHJOL�HGL¿FL

5 pt

'DOO
DQDOLVL� GHL� SXQWHJJL� GL� FXL� VRSUD�� VL� HYLQFH� FRPH�
SULPDULD� LPSRUWDQ]D� YHQJD� DVVHJQDWD� DJOL� LQWHUYHQWL�
GL� GHPROL]LRQH� FRQ� ULFRVWUX]LRQH� GL� HGL¿FL� SURGXWWLYL�
�H�SHUWDQWR�VHQ]D�FDPELR�GL�GHVWLQD]LRQH�G
XVR��H�DOOH�
pratiche di adeguamento antisismico. Come emerso 
dalle analisi conoscitive di cui al Capitolo 2 della 
SUHVHQWH�ULFHUFD�GL�'RWWRUDWR��JUDQ�SDUWH�GHO�SDWULPRQLR�
produttivo friulano, di fatto, risulta antecedente agli 
anni Settanta del Novecento e, per tali ragioni, non a 
QRUPD�ULVSHWWR�DOOH�SUHVFUL]LRQL�FRQWHPSRUDQHH�
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