








Pr emessa

(..a cur a di A. De Rossi, R. Maur ino, M. Mainar di)

Da alcuni anni il t er r it or io alpino è ogget t o
di nuove at t enzioni e inedit i sguar di, capaci

di int r ecciar e il piano della r icer ca con
quello delle pr opost e oper at ive, in un’ot t ica

di r ivit alizzazione, r iqualif icazione e
sviluppo sost enibile delle “t er r e alt e”.

Tale f ase r appresent a solament e l’ult imo
capit olo di un per iodo che ha inizio nel

secondo dopoguer r a – e che per ò pot rebbe
esser e allar gat o f ino agli ult imi decenni
dell’Ot t ocent o, anni in cui incomincia a

ent r ar e in cr isi il peculiare modello
economico e sociale che er a st at o per

secoli alla base del modus vivendi alpino – e
che è car at t er izzat o dalle veloci e r adicali

t r asf or mazioni che hanno coinvolt o
l’ambient e mont ano e le sue popolazioni.
Una sint et ica per iodizzazione di quest i

ult imi ‘50-‘60 anni, ut ile per compr ender e
gli element i di novit à di quest a f ase, può

esser e la seguent e, con par t icolar e
r if er iment o alla mont agna delle Alpi

occident ali:
- anni ‘50-‘60: cr isi def init iva della societ à

alpina st or ica e “r uscellizzazione” delle
popolazioni mont ane, con conseguent e

spopolament o dei ver sant i e delle zone
della mont agna int er na e abbandono degli

insediament i più isolat i e lont ani dai
f ondovalle; sviluppo del t ur ismo di massa e

cost r uzione edilizia quant it at iva dello
spazio alpino f inalizzat a specialment e alla

cr eazione di seconde case
e cent r i invernali per le popolazioni ur bane

e di pianur a;
r if iut o e abbandono, di f r ont e all’avanzar e

dei processi di moder nizzazione e degli
st ili di vit a ur bani, della cult ur a aut oct ona,

in pr imo luogo da par t e delle popolazioni
locali;

- anni ‘70-‘80: assest ament o della cr isi
sociale e demogr af ica del t er r it or io alpino,

che det er mina una

1-2. Car lo Mollino, Villa Linot 1951 (Alt a Val Susa - Bar donecchia)

1.

2.



4

r ior ganizzazione insediat iva lungo i
f ondovalle e int or no ai maggior i cent r i

t ur ist ici; r aggiungiment o di un nuovo
“equilibr io” t er r it or iale, anche se

permangono f at t or i di cr isi economica e
sociale;

messa in discussione, con la cr isi ener get ica
del ‘73 –‘74 e la compar sa

dei nuovi valor i ambient ali, dei modelli
ur bani di sviluppo della mont agna, f at t o che
det ermina una pr ima diver sif icazione delle
prat iche di consumo del t er r it or io alpino e

la nascit a di f or me di t ur ismo dolce e
at t ent e alle cult ur e st or iche e locali;

r iscoper t a e valor izzazione della cult ur a
aut oct ona e cr escent e r iut ilizzo dei

manuf at t i ar chit et t onici st or ici.
A quest e due f asi succede quella cont em-

por anea, aper t asi con gli anni ‘90, dove
indubbiament e cont inuano a per maner e

element i e linee di t endenza manif est at esi
nei due decenni pr ecedent i, ma in cui
l’accent o si spost a net t ament e sulla

necessit à di uno sviluppo endogeno e
aut ocent r at o della mont agna, capace di

t r ainar e pr ocessi sociali ed economici di
r ivit alizzazione dell’ambient e alpino

at t r aver so la cr eazione di un nuovo pat t o
di complement ar iet à e solidar iet à con le

cit t à e le pianur e.
Al cent r o di quest e polit iche r ivolt e a una
“r einvenzione” della mont agna, in gr ado di
int r ecciare conser vazione e innovazione in
un’ot t ica nuova, si possono scor gere alcuni
t emi che sembr ano at t r aver sar e t ut t e le
azioni e le pr oget t ualit à incent r at e
sull’ar ea alpina: diversif icar e la pr omozione
e l’of f er t a t ur ist ica, lo sviluppo economico
e produt t ivo, l’ident it à, i
valor i ambient ali e cult ur ali, e al cont empo
int egr ar e t ut t e quest e valenze e r isor se
all’int er no di pr opost e di sviluppo
locali che siano insieme individualment e
r iconoscibili e f ondat e sulle specif icit à del

3 .Renzo Piano Building Wor kshop, 1987 Kandahar Cent er
(Alt a Val Susa- Sest r ier e)
4-5 Pier Paolo Maggior a – 1993 Residenza Le Tur r iglie (Alt a
Valle Susa – Bar donecchia)
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luogo. E’ quest a una linea di pensier o che è
st at a sost enut a e per pet r at a anche a

livello eur opeo, t r amit e pr oget t i che hanno
por t at o sull’int era cat ena alpina ingent i

r isorse economiche f inalizzat e allo sviluppo
locale.

Anche il t ema del r ecuper o e della
valor izzazione degli insediament i e delle

ar chit et t ur e st or iche alpine deve oggi
esser e inser it o in quest o quadr o di

r if er iment o. Se in un pr imo moment o,
dur ant e gli anni ’60 e ’70, il pr oblema della
dif esa dell’ar chit et t ur a t r adizionale aveva
una connot azione per alcuni ver si di nat ur a

ideologica, det t at a dalla necessit à di
r ichiamar e l’at t enzione sociale sul r ischio

della per dit a dello st r aor dinar io pat r imonio
st or ico st r at if icat osi sulle Alpi nel cor so

dei secoli, e se negli anni successivi il t ema
del r iuso aveva indicat o la possibilit à di una

via alt er nat iva capace di coniugar e
valor izzazione della cult ur a locale e

t ur ismo, or a quest o t ema sembr a aver e
assunt o nuove valenze di car at t er e più

gener ale.
La quest ione non st a inf at t i solo più nella

conser vazione del pat r imonio, o nella
def inizione di st r at egie di valor izzazione a
f ini t ur ist ici capaci di int er cet t ar e gust i e

pr at iche di consumo in via di
diver sif icazione, ma r iguar da t out cour t il

pr oblema dello sviluppo locale.
Nelle esper ienze più innovat ive e con

maggior gr ado di ef f icacia osser vabili a
livello eur opeo, il t ema del r ecuper o

dell’ar chit et t ur a e degli insediament i
st or ici si int r eccia per t ant o

signif icat ivament e con le polit iche
a sost egno dell’abit abilit à della mont agna,

con la dif f usione di ser vizi
e la cr escit a delle iniziat ive impr endit or iali

locali, con la reinvenzione dei savoir f air e
ar t igianali alpini. Quest o per diver se

ragioni, che vanno dal f at t o che il r ecuper o
del pat r imonio alpino non deve esser e

6. Car lo Mollino, Capanna Maut ino 1946 (Alt a Val Susa –
Sauze d’Oulx)
7. Edilizia residenziale in Bar donecchia (anni 50’)
8. Paolo Ceresa, casa unif amiliar e 1953 (Alt a Val Susa-
Bar donecchia)
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f inalizzat o solo alla cr eazione di uno
scenar io ar chit et t onico-ambient ale

limit at o al t ur ismo, f ino alla pr esa di
consapevolezza che il cor r et t o pr oget t o di

r iuso delle pr eesist enze non può
pr escinder e dall’esist enza in loco di saper

f ar e t ecnici e ar t igianali i quali a lor o volt a
possono aver e r icadut e posit ive sullo

sviluppo locale.
I n alt r e par ole si può dir e che sempr e di

più il pr oblema del r ecuper o del pat r imonio
viene vist o non solo come semplice

def inizione e applicazione di un’immagine
appr opr iat a, ma specialment e come

processo allargat o e par t ecipat o capace di
int r ecciar e dat i f isici e ar chit et t onici,

r eper t or i delle t ecnologie e dei savoir f air e
disponibili e pot enziali, f ormazione

pr of essionale e t ecnica, mondo dell’impr en-
dit or ialit à economica e ampliament o del

mer cat o del lavor o, cost r uzione
dell’ident it à e t ur ismo, in un’ot t ica di

sviluppo e valor izzazione complessiva del
t er r it or io.

Quest o nuovo modo di pensare il t ema del
r ecuper o dell’ar chit et t ur a alpina si può

cogliere anche osser vando l’evoluzione degli
st udi e degli st r ument ar i messi a punt o

negli ult imi decenni.
Se alla f ase della dif esa e della r iscoper t a

della cult ur a locale degli anni ’60 e ’70
hanno cor r ispost o iniziali r icer che e

invent ar i sul pat r imonio ar chit et t onico
mont ano, e se dur ant e il

per iodo successivo car at t er izzat o dai pr imi
r ecuper i dei manuf at t i st or ici hanno f at t o
la comparsa alcuni pionier ist ici manuali per

il cor r et t o pr oget t o di r iuso, negli ult imi
anni a livello europeo si sono sviluppat i

st r ument ar i
e pr odot t i manualist ici sempr e più

sof ist icat i e localment e specif ici, in linea
con quel pr ocesso che por t a a inquadrar e

il pr oblema della salvaguar dia e della
valor izzazione.

9. Pompeo Tr isciuoglio, Gr angesises 1972 (AVS – Sauze di
Cesana)
10. Aimar o I sola, Rober t o Gabet t i con Guido Drocco,
edif icio r esidenziale 1974 (AVS – Sest r ier e)
11. Paolo Ceresa, 1953 (Alt a Val Susa– Bar donecchia)
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Se quest a t endenza a r ipensar e la
quest ione del pat r imonio nel più vast o
pr oget t o di cost r uzione di una nuova

abit abilit à delle Alpi deve esser e
int er pr et at a posit ivament e, va anche

osser vat o che sul t avolo r est ano diver si
pr oblemi e nodi cr it ici ir r isolt i.

I l pr imo t ema r iguar da pr opr io gli esit i, dal
punt o di vist a sia t ecnico-cost r ut t ivo che di

immagine, dei pr oget t i di r iuso del
pat r imonio alpino osser vabili sul t er r it or io.

Quasi
t r ent ’anni di esper ienze sul campo hanno

most r at o l’est r ema delicat ezza e cr it icit à
del pr ocesso proget t uale di r ecuper o,

anche di f r ont e ai casi in cui sono st at e
post e pr of onde at t enzioni e si è punt at o
sulla qualit à. Quest o per ché buona par t e

del pat r imonio ancor a esist ent e o si t r ova
in condizioni di f or t e degr ado o è pr ivo (si

pensi alle ar chit et t ur e delle medie e
basse vallat e) di par t icolar i valenze

ar chit et t oniche, t ant o che sovent e – come
ha scr it t o la st udiosa Claudine Remacle – ,

«r est r uct ur er = reconst r uir e».
Dicendo ciò si vuole sot t olinear e come il

processo di r ecuper o, al di là del necessar io
adeguament o agli st andar d abit at ivi e

impiant ist ici cont empor anei, spesso
compor t i una ver a e pr opr ia oper azione di
r einvenzione dell’immagine del manuf at t o,

vist a l’impossibilit à di r if er ir si ai car at t er i
or iginar i della pr eesist enza.

Quest o apr e a un t ema molt o complesso,
che met t e in gioco non solo le quest ioni di

car at t er e t ecnico, ma specialment e il
campo degli immaginar i e dei gust i. Sot t o

quest o punt o di vist a, grazie a diversi st udi
degli ult imi anni, si sa che il t er r it or io

alpino è sempr e st at o un luogo in cui gli
immaginar i ur bani hanno giocat o un peso

not evole r ispet t o a ciò che viene
consider at o t ipico e car at t er ist ico.

12-13. Esempi di t r asf or mazione del pat r imonio edilizio
t r adizionale
14. Mompant er o
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E si sa anche che i conf ini e i car at t er i del
t ipico sono mobili, che r ispondono agli

immaginar i sulla mont agna
di quel par t icolar e moment o st or ico, e che
quindi dif f icilment e esist e una ogget t ivit à

t ut t a det er minabile a par t ir e dalle
pr eesist enze mat er iali.

Gli ideali e le immagini sull’ar chit et t ur a di
mont agna messe a punt o dall’eclet t ismo t r a
Ot t o e Novecent o, dagli ar chit et t i moderni

degli anni ’30 e ’50, dur ant e la f ase di
r iscoper t a delle cult ur e aut oct one

o dalla cont empor aneit à sono molt o diver se
t r a lor o. I n par t icolar e, gli ult imi 10-15 anni

hanno vist o il pr evalere, nelle pr ef er enze
delle popolazioni ur bane ma anche

aut oct one, di una immagine che t ende
all’ar caicizzazione dei manuf at t i er edit at i
dalla st or ia, ossia all’int ensif icazione di un

pr esunt o car at t er e alpino or iginar io e
ast or ico dell’ar chit et t ur a locale at t r aver so

il r icor so a par t icolar i conf igur azioni
st ilist iche e modalit à cost r ut t ive. Tale

pr ocesso di int ensif icazione e
t ipicizzazione del car at t er e, che sovent e

si spinge ben al di là della r ealt à mat er iale
r iscont r abile nelle pr eesist enze, è a sua

volt a dif f er ent e da quant o avveniva 20-30
anni f a, quando l’adesione agli st ilemi del

“r ust ico int er nazionale” (ut ilizzo di
per linat ur e in legno, r ivest iment i in piet r a,
ecc.), pur segnando una pr ima r ot t ur a con i

modelli della modernit à pr at icat i per
decenni nell’edilizia mont ana, par lava

ancora di un immaginar io mont ano at opico,
dif f uso in maniera indif f er ent e su t ut t o

l’ar co alpino. I pr ocessi di ar caicizzazione e
t ipicizzazione pr at icat i nella f ase at t uale,

pur muovendo da un t r adiment o delle
r agioni della preesist enza, most r ano

invece una cer t a t ensione ver so la r icer ca
di specif icit à e dif f er enze.

Quest i pr oblemi, se osser vat i non più alla
scala del singolo edif icio ma a quella di

agglomerat o e di st r ut t ur azione degli spazi

aper t i, r isult ano amplif icat i in modo
esponenziale.
Qui la sost it uzione dei modelli di vit a
st or ici con quelli legat i alla
cont empor aneit à
15. Bor gat a Bour cet , Rour e – Val Chisone

15.



det er mina una conf igur azione degli spazi
insediat ivi che nega le or iginar ie r agioni

cost r ut t ive di quest i luoghi a f avor e della
cr eazione di uno scenar io idealt ipico

f inalizzat o quasi sempr e alle logiche del
consumo t ur ist ico. Ed è pr opr io a quest a

scala che la t endenza ver so la
t ipicizzazione e la ar caicizzazione dei

luoghi (soluzioni di ar r edo ur bano,
paviment azioni degli spazi aper t i, ecc.)

r isult a esser e par t icolar ment e evident e.
Che f ar e, e come f ar e? Come insegnano le

esper ienze accumulat esi nel cor so degli
ult imi decenni non esist ono né scor ciat oie,
né f acili soluzioni. I l passaggio dal modo di

viver e st or ico a quello cont empor aneo, la
necessit à di adeguar e le pr eesist enze agli

st andar d odierni, molt e volt e non
consent ono di r it r ovar e una ogget t ivit à
nelle cose a cui f ar r if er iment o. D’alt r a

par t e la spint a ver so la t ipicizzazione,
l’ar caicizzazione dei luoghi e delle

archit et t ur e, seppur e in manier a ambigua, è
indice di un desider io dif f uso di maggior e

qualit à ambient ale, di r adicament o nella
st or ia dei luoghi, e par la di una r icer ca di

specif icit à e dif f er enze.
For se, per agir e in modo maggior ment e

appr opr iat o, bisogna r ipar t ir e pr opr io da
qui, e da quant o det t o pr ecedent ement e,

ossia dalla necessit à di incar dinar e i
pr ocessi di r iuso e valor izzazione del

pat r imonio edilizio mont ano nei più gener ali
pr oget t i di sviluppo locale.

Accet t ando inolt r e il r ischio non eludibile
dell’int er pr et azione e della “r einvenzione”

delle pr eesist enze er edit at e, pur ché in
linea con quella lezione di semplicit à e

sobr iet à che r appr esent a il massimo
insegnament o che ci viene dalle societ à
alpine st or iche. Del r est o già dur ant e i

convegni di ar chit et t ur a alpina degli anni
’50 a Bar donecchia Cavallar i-Mur at , a

pr oposit o del pr oblema delle
t rasf or mazioni del paesaggio e degli

16-17-18-19-20. Salza di Piner olo, Massello, Per ser o,
Usseaux, Pragelat o
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insediament i mont ani, af f er mava:
«L’est et icit à non viene da aggiunt i
decor at ivi, da più o meno pr udent i

mascher ament i e mimet izzazioni, ma da una
int r inseca adesione di t ut t i, dai dir igent i

cent r ali agli oper at or i locali, ad un pr ocesso
di invenzione della f or ma». I nvenzione che

non signif ica applicazione
di pr incipi f or mali r if er ibili agli immaginar i
sulla mont agna, ma int reccio t r a le logiche

della pr eesist enza e del cont est o, la
conser vazione di quant o ancor a esist e e

l’innovazione. Ciò pone il pr oblema
dell’adeguament o delle f igur e e cult ur e

t ecniche e pr oget t uali in r elazione a quest i
t emi, e della messa a punt o di una ser ie di

azioni dest inat e
all’educazione e alla cr escit a cult ur ale dei

sogget t i - dalle popolazioni aut oct one a
quelle dei consumat or i ur bani - che sono i

pr imi at t or i dei pr ocessi di t r asf ormazione
e valor izzazione del pat r imonio.

Solo in
quest o modo la r icer ca di valor i ambient ali

di qualit à, che at t ualment e si t r aduce in
pr ocessi di t ipicizzazione e int ensif icazione

del car at t er e che par adossalment e hanno
come esit o l’annullament o delle specif icit à

dei singoli luoghi alpini, pot r à dar e vit a a
r icadut e posit ive.

I l pr oblema dell’adeguament o delle cult ur e
t ecniche e pr oget t uali r imanda a quello che
r appresent a un secondo nodo cr it ico, ossia

la pr edisposizione di st r ument ar i e appar at i
nor mat ivi e pr ocedur ali per t inent i r ispet t o

al pr oblema del r ecuper o del pat r imonio. Su
quest o nodo negli ult imi anni si è t r at t at o

molt o, in innumer evoli convegni e
pubblicazioni. Si è par lat o di spor t ello unico

e di cor sie pr ef er enziali per i proget t i di
r iuso r ispondent i a cer t i

par amet r i di qualit à, di abachi di soluzioni

21. Borgat a Coison, Ser re Val d’Angr ogna
22. Ror à, Museo Valdese (Val Pellice)
23. Ror à, cent r o st or ico (Val Pellice)
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pr oget t uali di r if er iment o e di best
pr act ice, di f or me di

incent ivazione economica per cer t e
t ipologie di int er vent i, di or ganismi sul

modello dei Caue f r ancesi capaci di f or nir e
sost egno e indir izzi nell’oper a di r ecuper o.

La discussione è ancor a aper t a. Qui si vuole
solo sot t olinear e come la pr oduzione

manualist ica r ivolt a al r iuso del pat r imonio
ar chit et t onico alpino e in gener ale r ur ale si
sia conf igur at a dur ant e quest a ult ima f ase

come un indubbio e r ilevant e element o di
novit à. La cost r uzione di un manuale,
obbligando a r agionare in t er mini di

pr oget t o su manuf at t i dist r ibuit i su ar ee
geogr af icament e t alor a vast e, ha por t at o a

una conoscenza punt uale del t er r it or io e
dell’ar chit et t ur a in chiave oper at iva,

superando in quest o modo i limit i di
r icer che che si f er mavano quasi sempr e alla

r est it uzione e document azione delle
pr eesist enze. Anche l’esper ienza

manualist ica ha per ò manif est at o dei limit i,
sia dal punt o di vist a della sua cogenza

nor mat iva in r elazione agli st r ument i
or dinar i di pianif icazione locale, sia perché

spesso gli indir izzi pr oget t uali messi a
punt o non t r ovano r iscont r o nelle pr at iche

cost r ut t ive e nei savoir f air e ar t igianali
r ealment e disponibili in loco. Dopo una

pr ima st agione di esper ienze manualist iche,
è quindi f or se giunt o il moment o di passar e

a una seconda gener azione di manuali,
davver o incar dinat i nelle pr at iche di

sviluppo locale. Da quest e consider azioni e
r if lessioni int r odut t ive prende spunt o la

pr esent e pr opost a di conoscenza e
d’int er vent o, seppur limit at a ad una piccola

por zione di t er r it or io delle Alpi Occident ali
e consapevole dei suoi limit i e della sua

pr ovvisor iet à, che nel dar e
cont empor aneament e cont o di una

molt eplicit à di aspet t i e di appr occi,
pr ospet t a un immagine alt r et t ant o r icca

sia della molt eplice r ealt à nella quale è

24. Val Thur as (Alt a Val Susa)
25-26. Bor gat a Pr eisuch localit à Pr assuit (Val Pellice –
Angr ogna)
27. Bor gat a Rochas (Alt a Val Susa)
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calat a, sia della var iet à dei met odi usat i
per coglier la.

Con l’obiet t ivo pr ior it ar io di super ar e le
apparenze, of f r endo al let t or e e all’ut ent e

la possibilit à di andar e olt r e i luoghi comuni
ed alle immagini di car t olina, per scopr ir e

la complessa r ealt à di quel t er r it or io
at t r aver so l’oper a di r ilet t ur a

del passat o, che cost it uisce la base
ir r inunciabile per qualunque int er vent o di

salvaguar dia e t r asf or mazione.
Oggi, ad eccezione di pochissimi e
spor adici edif ici nei concent r ici, la

r ilet t ur a del passat o sulle t est imonianze
st or iche del pat r imonio edilizio è

pr er ogat iva degli insediament i r imast i
int egr i in quant o, ubicat i in luoghi disagiat i,
sono st at i r it enut i dal mer cat o immobiliar e

di scar so int er esse ai f ini
della r iconver sione t ur ist ica.

I l pat r imonio cost r uit o è t est imonianza
della f at ica dei mont anar i, del lor o lavor o e

della lor o ost inazione nel lot t ar e cont r o il
pendio, il f r eddo, l’alt it udine, il vent o, la

neve, del lor o viver e cont r o e nonost ant e la
mont agna per assicurar si la dur a esist enza

che leggiamo inscr it t a nei villaggi
r inser r at i o nei pr at i t er razzat i che

r isalgono i ver sant i.
Lo scenar io delle Alpi ha subit o nel secolo

scor so un gr ande sconvolgiment o
ur banist ico-t er r it or iale : da un lat o il

pr ogr essivo spopolament o delle vallat e
alpine con le gr andi migr azioni che hanno
det er minat o l’abbandono (spopolament o)
delle vallat e st esse e in par t icolar e delle

bor gat e post e in alt a quot a e lont ano dalle
gr andi vie di comunicazione; dall’alt r o per

l’esplosione dell’ur banizzazione in vast e
ar ee a r idosso dei cent r i abit at i

car at t er izzat a dalla cost ruzione di
seconde case, dove il pot er e cult ur ale
egemone ha dif f uso la cult ura ur bana
saccheggiando la cult ur a indigena per

r idef inir la secondo le pr opr ie nor me e
r eclamando la sua par t e di

28. Mompant er o
29. Bor gat a Malper t us (Val Pellice – Bobbio Pellice)
30. Bor gat a Ber t ot - f raz. Di Pr a del Tor no (Val Pellice –
Angr ogna)

28.

29.

30.



a) immaginar io selvat ico, ecologico e di
t r adizioni locali. La pr esent e r icer ca ha

delineat o così un per corso sviluppat o
lungo le seguent i linee dir et t r ici:

b) indagine sulle f or me di aggr egazione
degli insediament i e sui car at t er i

ar chit et t onici r icor r ent i delle t ipologie
edilizie;

c) def inizione di r egole f ilologiche del
t er r it or io “conser vat o”

in mer it o agli aspet t i del r ecuper o e della
r if unzionalizzazione espr essament e

r if er it a alla conoscenza dei valor i er edit at i
dal passat o e at t uabili nel pr esent e e

complet at a con una esposizione
document ar ist ica,

int egr at a da dat i ed annot azioni ut ili e
st imolant i, compat ibili con il r ispet t o

f ilologico degli ant ichi met odi cost r ut t ivi;
c) sugger iment i per il t r asf er iment o di

det t e r egole f ilologiche negli st r ument i
ur banist ici comunali di cont r ollo e gest ione

ur banist ica, per indir izzar e–f acilit ar e
l’azione di t ut ela e pianif icazione

ur banist ica delle Amminist r azioni comunali,
con l’obiet t ivo di per venir e alla def inizione
di r egole sugli aspet t i del r est aur o e della
r if unzionalizzazione at t r averso un met odo

che evit i vincoli e pr escr izioni
inevit abilment e ast r at t i e sugger isca

invece indicazioni chiar e e compr ensibili
alle quali si possa f ar e immediat o

r if er iment o per proget t ar e e r ealizzar e
int er vent i di r ecuper o r elat ivi a immobili di

ant ica cost r uzione.
31.

31-32 Mompant er o
33. Lungo la linea t r a Ror à e Luser na San Giovanni - Val
Pellice
34. Cent ro st or ico di Luser na San Giovanni, Val Pellice

32.

33.

34.
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L’ambit o geogr af ico insediat ivo e i car at t er i ar chit et t onici



14

Le t r e Comunit à Mont ane e i Comuni
consider at i r appr esent ano la par t e it aliana
del t er r it or io t r asf r ont alier o Escar t ons e
Valli Valdesi. Tale ambit o occupa un buon
t rat t o di set t or e delle Alpi Cozie, a nor d
del Monviso, in par t icolar e la valle Pellice
nella zona mer idionale, le Valli Chisone e
Ger manasca in quella cent r ale, l’Alt a Val

Susa nella set t ent r ionale.
Le t r e valli maggior i – Susa, Chisone, Pellice

– hanno un andament o pr evalent e da ovest
ver so est e sono solcat e ciascuna da un

corso d’acqua pr incipale (r ispet t ivament e la
Dora Ripar ia, il Chisone, il Pellice), ognuno
dei quali benef icia dell’appor t o d’acqua di

numer osi af f luent i.
La conf or mazione è quella t ipica delle valli

alpine piemont esi, a cont r af f or t i mont uosi,
anche di elevat a alt imet r ia, che f anno da

corona alla valle pr incipale e alle valli
secondar ie.

35.

36.

35. Bor gat a La Clea (Bour cet ), Val Chisone – insediament o a
mezza cost a

36. Bor gat a Clot , comune di Per r er o. Disposizione a t r e f ile
par allele di case a schier a a t et t o cont inuo

La Comunit à Mont ana Valli Chisone e
Ger manasca compr ende i t er r it or i di 16
Comuni per una super f icie complessiva di
558,24 kmq. Su quest a super f icie sono
dislocat i olt r e 400 nuclei disseminat i ad
alt it udini diver se, a par t ir e dai 425 met r i
di Por t e f ino ai cir ca 1.700 met r i delle
bor gat e più alt e della Val Ger manasca e
1.900 met r i della Val Tr oncea. I
capoluoghi si snodano lungo il f ondovalle
f ino ad una quot a di cir ca 1.500 met r i
(Pr agelat o e Pr ali).
La Val Pellice si ar t icola in una par t e
bassa, che va dai 400 met r i di
Br icherasio ai 516 met r i di Tor r e Pellice
includendo i comuni di f ondovalle di
Bibiana, Luser net t a e Luser na S.Giovanni,
e in una par t e alt a con i comuni di Villar
Pellice (664 met r i), Bobbio Pellice (733
met r i), Angr ogna (782 met r i), Ror à (967
met r i) con le r elat ive bor gat e spar se che
complessivament e r aggiungono il numer o
di cir ca 400.
37.

38.

37. Bor gat a Roccias (Massello) , Val Ger manasca –
insediament o a t er r azzo

38. Bor gat a Chast eir an (Bour cet ), insediament o in
cr est a



15

Rispet t o ai par amet r i geogr af ici il
t er r it or io della Comunit à Mont ana Alt a

Valle di Susa è cost it uit o da 12 comuni che
si est endono su una super f icie di 641 Kmq
(con la r ecent issima legge r egionale 19/ 03
sono st at i annessi anche i comuni di Meana
e Moncenisio). Esso può esser e suddiviso in

due ar ee maggior ment e omogenee, un
set t ore di media valle, cost it uit o dai Comuni

di Guaglione (774 met r i), Gr aver e (750
met r i), Chiomont e(750 met r i), Exilles (870

met r i) e Salber t r and (1032 met r i), ed un
set t ore di alt a valle cost it uit o dai Comuni di

Oulx (1100 met r i), Sauze d’Oulx, Cesana
Tor inese (1354 met r i), Sauze di Cesana
(1560 met r i ), Sest r ier e (2035 met r i),

Clavier e (1760 met r i) e Bar donecchia (1312
met r i).

La vicinanza all’agglomer azione t or inese ha
det er minat o – r ispet t o al alt r e zone delle

Alpi occident ali – un r allent ament o nel
pr ocesso di spopolament o del t er r it or io, sia
per ché l’accessibilit à all’ar ea met r opolit ana
ha r eso possibile il pendolar ismo e quindi la

r esidenzialit à in loco, sia per ché ha
st imolat o la nascit a di at t ivit à economiche

locali, t r a cui in pr imis quelle legat e –
sebbene in f or me assai diversif icat e t ra le

t r e Valli – allo sviluppo del set t or e
t ur ist ico.

Le dinamiche di sviluppo socio-economico
hanno inciso sul palinsest o st or ico del

paesaggio, det erminando r adicali mut ament i
della st r ut t ur azione t er r it or iale delineat a

nel cor so di diver si secoli, e modif icando
per sempre quell’equilibr io cost it uit o da un

sist ema di r egole “non scr it t e” che
gover nava l’ant r opizzazione sino a pr ima

della cr isi della societ à mont ana e
cont adina.

Quest o pr ocesso di met amor f osi ha seguit o
f orme di evoluzione t endenzialment e

passive, in dir ezione di modelli cult ur ali
diver si pr ovenient i dall’est er no, f at t o che

ha compor t at o non solo la r ot t ur a del

Bor gat a Buonanot t e, Val d’Angr ogna

39. Cels Rif (Exilles)
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t r adizionale equilibr io t r a uomo e t er r it or io
– con il suo cor ollar io di t alora ingent i danni

ambient ali –, ma anche la pr ogr essiva
per dit a di ident it à del paesaggio e della

societ à alpina.
All’int er no di quest o pr ocesso di mut azione,
che ha coinvolt o gli spazi vallivi già dur ant e

l’Ot t ocent o, ma che è divent at o
par t icolar ment e evident e a par t ir e dagli

anni ’50 e ’60 del secolo appena concluso, si
possono r iconoscer e alcune “r egole” e

modalit à r icor r ent i, innanzit ut t o r ispet t o
alle t r asf or mazioni della st r ut t ur azione

insediat iva.
Un pr imo dat o r iguar da i cent r i di

f ondovalle, vist i in r elazione alle borgat e
minor i. Oggi si conf er isce a quest i

insediament i un valor e, anche in t er mini di
st r ut t ur azione del paesaggio, che un t empo

essi molt e volt e non avevano. Pur essendo
impor t ant i luoghi di commer ci e di scambio

– in r agione della lor o localizzazione lungo le
dir et t r ici longit udinali di f ondovalle – quest i

cent r i avevano un peso, anche in t er mini
demogr af ici, minor e se si osser va la

conf igur azione insediat iva st or ica nel suo
complesso. I l ver o cuor e del t r adizionale

sist ema agr o-silvo-past or ale alpino si
t r ovava inf at t i nelle bor gat e dispost e sui

ver sant i dell’indr it t o delle valli pr incipali e
nei nuclei cost ruit i nei valloni lat er ali.

La cr isi del sist ema di vit a t radizionale –
sost it uendo i valor i della buona insolazione,

della qualit à dei suoli, della pr esenza
dell’acqua con quelli della mobilit à e

dell’accessibilit à – compor t a la
“r uscellizzazione” degli abit ant i delle

bor gat e ver so i cent r i di f ondovalle. La
cr escit a di quest i cent r i, det er minat a dalla

“migr azione int erna” e dalla nuova
dist r ibuzione t er r it or iale degli abit ant i

delle vallat e, è inolt r e molt iplicat a – specie
nelle alt e valli – dai pr ocessi di sviluppo

t ur ist ico.
Ciò apre a una seconda consider azione, più

legat a agli aspet t i ambient ali e

40. Cels Rif (Exilles)
41.Oulx, cent r o st or ico

40.

41.
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ar chit et t onici degli insediament i.
Nei cent r i di f ondovalle la cr escit a degli

abit ant i, lo sviluppo t ur ist ico, la
r ealizzazione di nuove inf rast rut t ur e
specialment e st r adali compor t ano la

modif icazione, sovent e r adicale, dell’ant ico
paesaggio insediat ivo. Non si t r at t a

solament e di un pr oblema, per quant o
impor t ant e, di dist r uzione o di pr of onda

manomissione delle ar chit et t ur e st or iche.
La cost r uzione, per quant o necessar ia, di
r ilevant i aliquot e di nuovi edif ici (case e

villet t e, condomini, capannoni) secondo
pr incipi “ur banocent r ici” det er mina la

met amor f osi di quel r appor t o par t icolar e
t r a insediament i e paesaggio – r appor t o t r a
cost r uit o e spazi aper t i, skyline, ecc. – che

cost it uiva t r at t o essenziale nella
qualif icazione e carat t er izzazione del
t er r it or io alpino. I l pr oblema è quindi

duplice: non solo i pr ocessi di
moder nizzazione hanno por t at o nei

f ondovalle alla cancellazione – più o meno
consist ent e a seconda dei cont est i e delle

sit uazioni t er r it or iali – del pat r imonio
ar chit et t onico st or ico, ma la cost r uzione
del nuovo ha avut o luogo secondo logiche

insediat ive e ur banist iche più legat e ai modi
della cit t à che della mont agna.

Complet ament e invece diver so il caso delle
borgat e e cost r uzione post e sui ver sant i,

nei valloni secondar i, nei luoghi meno
accessibili. Qui l’abbandono abit at ivo ha

consent it o il mant eniment o delle
car at t er ist iche ar chit et t oniche,

t ipologiche, cost r ut t ive dell’edif icat o. Si
t r at t a per ò di un “mat er iale f r agile”, e non
solo per ché in quest i ult imi anni il pr ocesso
di dissoluzione del pat r imonio – a dist anza

mediament e di mezzo secolo dalla f uga
ver so i f ondovalle e le cit t à – st a avanzando
sempre più velocement e; met t er e le mani su

quest e cost r uzioni al f ine del lor o r iuso
signif ica molt e volt e alt er ar le f or t ement e,

in quant o le t ecnologie cont empor anee, i
mat er iali edilizi disponibili, i livelli

impiant ist ici oggi r ichiest i, det er minano
f or zat ament e uno st r avolgiment o della
pr eesist enza.

La Ramat (Chiomont e)
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il t er r it or io: ier i e oggi
La cr isi della societ à cont adina e la sua evoluzione t endenzialment e passiva ver so modelli
cult ur ali diver si pr ovenient i dall' est er no consent e, pur e alla luce degli or mai innumerevoli

esempi negat ivi che hanno prodot t o danni su gr ande scala, la pr osecuzione della deplor evole
azione dist r ut t iva del t r adizionale equilibr io t r a l' uomo e l' ambient e, det er minando la

pr ogr essiva per dit a della ident it à cult ur ale del t er r it or io mont ano1.

1 Tr at t o da “For me e color i del cost r uire in Val Badia” di Claudia Cr epaz e Sergio Boscoli,1997 Pr ovincia Aut onoma di Bolzano.
Tut t i i dir it t i r iservat i per il t est o by Ripar t izione e t ut ela del paesaggio e della nat ur a, Bolzano.
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I l paesaggio insediat ivo st or ico

I l paesaggio che oggi f unge da cont est o agli
insediament i mont ani ha ben poco a che

veder e con quello che un t empo cir condava
bor gat e e cost r uzioni. Quest a af f er mazione
pot r ebbe f ar pensar e che la t r asf or mazione

sia avvenut a nel senso di una pr ogr essiva
ar t if icializzazione del paesaggio mont ano,

or iginat a dai pr ocessi di moder nizzazione e di
sviluppo t ur ist ico.

I n r ealt à le cose non sono così semplici o
univoche. I l passaggio dal modo di vit a

st or ico a quello moder no e cont empor aneo ha
inf at t i det er minat o cambiament i cer t ament e

r adicali, che per ò il più delle volt e – se si
pensa alla t ot alit à del t er r it or io alpino –

hanno t r asf or mat o quello che er a un ambient e
ant r opizzat o in paesaggio r inat ur alizzat o.

Per render si cont o di ciò è suf f icient e
pensar e a come l’est inzione dell’economia

t r adizionale abbia compor t at o l’abbandono di
quasi t ut t e le st r ut t ur e edif icat e f unzionali
all’at t ivit à agr icola; oppur e alle colt ivazioni
oggi pr essoché scompar se come quelle dei

cer eali (segale, or zo, avena) e della vit e, che
conf er ivano ai r ilievi e alle valli una valenza

paesaggist ica, f at t a di alt er nanze st agionali,
color i, cur a del suolo e st r ut t ur e accessor ie

che oggi non più è per cepibile.
L’aspet t o dei ver sant i vallivi aveva una

f isionomia t ot alment e diver sa, almeno per la
f ascia al di sot t o dei pascoli di alt a quot a, e

appar iva molt o più ar t icolat a nelle
conf igur azioni paesaggist iche di quant o

vediamo or a. Anche il bosco aveva est ensioni
più cir coscr it t e, con un r uolo impor t ant e nella
vit a del mont anar o, e la colt ivazione degli or t i
conf er iva all’immediat o int or no delle bor gat e

un senso di or dine e di cura propr ie delle
at t ivit à di vit ale impor t anza.

42. I mmagini di at t ivit à agr icola t r adizionale



Le t racce più evident i del paesaggio
or iginar io, dot at e di f or t e connot azione, sono

r appr esent at e dalle modif icazioni del suolo
ot t enut e mediant e t er r azzament i, sost enut i
da mur et t i in piet r a a secco, visibili non solo

nelle aree cir cost ant i, ma anche all’int er no
degli abit at i. I n alcuni casi i lot t i colt ivat i

er ano delimit at i da mur et t i in piet r a, o
semplicement e, a quot e più alt e, da

accat ast ament i allineat i di piet r e t olt e dal
campo e spost at e ai mar gini.

Sovent e le bor gat e di bassa e media quot a
sono oggi invece cir condat e dal bosco che è

avanzat o f ino a r icopr ir e ar ee un t empo
colt ivat e; in alt a valle i prat i cost it uiscono il

cont est o dei cent r i abit at i.
I n def init iva si può dir e che la

t r asf or mazione oper at a dalla moder nit à ha
avut o ef f et t i di ar t if icializzazione

(manomissione dell’ant ica st r ut t ur a degli
insediament i e del pat r imonio ar chit et t onico

st or ico, nuove cost r uzioni) di car at t er e
int ensivo essenzialment e a livello punt uale e
linear e, int er essando i f ondovalle pr incipali,

ment r e l’abbandono e lo spopolament o ha
compor t at o a vast a scala un pr ogr essivo

passaggio dall’ant r opizzazione st or ica agli
at t uali pr ocessi di r inat ur alizzazione.

La moder nit à, quindi, e in un modo che f or se
ha del par adossale, ha por t at o a concent r ar e
in pochi punt i – cr eando sit uazioni t alvolt a di

est r ema cr it icit à – l’azione dell’uomo sulla
mont agna, ment r e un t empo la civilt à alpina,
pr opr io in vir t ù del suo par t icolar e e spesso

pr oblemat ico r appor t o con l’ambient e,
t endeva a ut ilizzar e, plasmar e, gest ir e t ut t o

lo spazio t er r it or iale mont ano.
L’ar t icolazione e la r icchezza paesaggist ica

r iscont r abile un t empo negli spazi aper t i e sui
ver sant i si r ipet eva alla scala dei singoli

insediament i. Qui il pr ocesso di aggr egazione
dei singoli edif ici che ha det erminat o la

f ormazione dei nuclei ha

43. Bor gat a Sar et
44. Borgat a Faussimagna a vast a scala
45. Bor gat a La Lat t a

43.

44.

45.



disegnat o in modo non casuale l’impiant o
“ur banist ico”. Un disegno det t at o da f at t or i

molt eplici.
L’aggr egazione e il pr ogressivo accresciment o

di un villaggio non nascevano, come capit a
oggi, a par t ir e da pr oget t i ur banist ici o dal

r ispet t o di regolament i, ma dalle necessit à e
dai vincoli dat i ai pr ivat i per il conseguiment o

del bene comune.
I nolt r e l’insediament o doveva adat t ar si alle

condizioni del sit o, e specialment e
massimizzare e ut ilizzar e a pr opr io vant aggio

quelle che er ano le sue specif icit à, quali
l’esposizione al sole, il r iparo dai vent i e dalle

valanghe, o f at t or i st r at egici come il f acile
accesso e la dif esa. Soprat t ut t o er a

impor t ant e consumar e poco suolo f er t ile, già
così scar so alle alt e quot e.

Per dar e cont o delle diverse f amiglie di
insediament i, nat e in r elazione con le

dif f erent i conf igur azioni del sit o, si possono
ad esempio ut ilizzar e i cent r i e le borgat e

delle Valli Chisone e Ger manasca.

La mor f ologia del t er r eno scelt o per le
cost r uzioni ovviament e condizionava la

recipr oca posizione degli edif ici, dando vit a a
f or me planimet r iche r icor r ent i.

Una giacit ur a a “mezza cost a” (f og. 1) invit a a
pr ediliger e le case a schier a (f ig.2), ossia

st ecche a manica semplice molt o st r et t a ad
andament o est -ovest ed espost e a sud.
Tale t ipologia è r iscont r abile in t ut t o il

t er r it or io della Valle Chisone (ma anche in
buona par t e di quello della Valle Pellice), sia

nelle zone a quot e più basse (per esempio
Gr angia e Giai a Por t e, Pomeano a Pr amollo,

Novar ea a I nver so Pinasca, Tagliar et t o a
Pinasca, Tr aver se a Per r er o), che in quelle a

quot e alt e (ad esempio Tr aver se,
Villar damont e Foussimagna a Pr agelat o,

Por r ence e Por t e a Massello). I n quest i casi è
spesso r iscont r abile

un unico per cor so int er no di dist r ibuzione

Nell’esempio un par t e della Bor gat a Ramat di
Chiomont e pr ospet t ant e la via pr incipale: non sono
r ispet t at i gli allineament i st r adali e l’aggr egazione dei
singoli edif ici non avviene secondo schemi or t ogonali
ma è in f unzione della mor f ologia del t er r eno e della
dimensione della super f icie f ondiar ia in pr opr iet à



dir et t o agli edif ici, at t r aver sat o da angust i
passaggi lat er ali di accesso e separ azione. I n
alt r i casi invece le cost r uzioni sono ser r at e e

sovr appost e a gr adoni lungo la linea di
massima pendenza.

Abit ar e sui pendii e ver sant i espost i a
mezzogior no signif ica aver e maggior e

soleggiament o in inver no r ispet t o al f ondo
valle, e un clima più asciut t o. Quindi

l’abit azione a mezza cost a è in genere quella
pref er it a e qui si t r ovano, probabilment e, gli

insediament i più ant ichi.
Diver so è il caso degli insediament i sor t i su

conf igur azioni geomor f ologiche “a t er r azzo”
(f ig.3) che f avor iscono disposizioni

planimet r iche più liber e, ad andament o
plur iassiale. Si t r at t a comunque di

st r ut t ur azioni insediat ive addensat e in spazi
r idot t i, dove le dist anze t ra gli edif ici

consent ono passaggi appena suf f icient i
(r ient r ano in quest a t ipologia quasi t ut t e le
bor gat e della Val Ger manasca, ment r e alt r i

esempi t ipici in Valle Chisone sono Laux e
Balbout et a Usseaux, Chialme a Per osa, Gr an

Faet t o a Roure, Rif a Pr agelat o).
I n alcuni casi, più r ar i, la bor gat a sor ge

invece “in cr est a” (f ig. 4), su spar t iacque
secondar i, dando or igine a conf or mazioni
planimet r iche allungat e (ad esempio Gr os

Passet a Massello, Ser r emor et t o a Pinasca,
Chast eir an a Rour e).

L’esposizione del sit o è quasi sempr e scelt a in
modo da sf r ut t ar e al meglio il soleggiament o.

L’andament o della Val Chisone, a dif f er enza di
alt r e valli del Piemont e occident ale, è

ir r egolar e e t or t uoso: par t endo dalla Val
Tr oncea il cor so del Chisone punt a in

dir ezione Nor d, per piegar e decisament e
ver so Nor d-Est f ino a Usseaux e ancor a

ver so Sud-Est , in linea quasi r et t a, f ino a
Por t e; dall’innest o lat er ale della Val

Ger manasca, all’alt ezza di Per osa Ar gent ina,
f ino a Pr ali la dir ezione

pr evalent e è r ivolt a a Nor d-Est . I n quest o
cont est o, ampi valloni lat er ali (Pr amollo lungo

il cor so del Risagliar do, Gr an Dubbione,
Gar nier , Bour cet , ecc.), olt r e alle
dir amazioni del Ger manasca di Massello
e del Ger manasca di Salza, of f r ono un
complesso quadr o di or ient ament i dei
ver sant i, cr eando oppor t unit à molt o
est ese per gli insediament i umani f in
dall’ant ichit à.
La maggior par t e delle bor gat e delle
Valli Chisone e Germanasca (ma lo
st esso si può dir e per la Valle Pellice e
l’alt a Valle di Susa) è in ogni caso
cost r uit a “all’indr it t o”, dove miglior e è
la salubr it à del clima e più alt o il
r endiment o dei t er r eni.
Scarsi sono gli insediament i “a r icet t o”,
cioè a st r ut t ur a chiusa con cor t ina
est er na f or mat a dai mur i cont inui delle
case adiacent i, con accessi un t empo
cont r ollat i da por t e, st rut t ur a non
consona allo spir it o aper t o della gent e
occit ana. Un esempio, or mai cancellat o,
er a cost it uit o dalla bor gat a Balar der a
di Por t e.
Alt r i f at t or i di localizzazione sono
sempr e det er minat i da esigenze
pr imar ie: la pr esenza di sor gent i e la
sicur ezza del sit o nei conf r ont i delle
valanghe e delle alluvioni.
Non sempr e le scelt e localizzat ive si
sono r ivelat e f or t unat e: nel 1705 f u
spazzat a via dal Chisone la bor gat a
Mour eaux, ment r e nel 1706 il Puy, sopr a
Fenest r elle, f u devast at o da una
valanga; nel 1728 la bor gat a
Pat t emouche di Pr agelat o f u quasi
dist r ut t a da un’inondazione.
La cr escit a dei cent r i di f ondovalle, a
seguit o dello sviluppo delle dir et t r ici
longit udinali di t r af f ico ai piedi dei
ver sant i e per la necessit à di colt ivar e
anche sul ver sant e a mezzanot t e, è
invece avvenut a nei secoli più vicini a
noi. Quest i insediament i sono divent at i
col t empo capoluoghi comunali e sedi
par rocchiali.



La casa nell’ “epoca t radizionale”
Se le classif icazioni mor f ot ipologiche – vist i

gli obiet t ivi di quest o lavor o – sono
f ondament ali, alt r et t ant o impor t ant i sono

alcune consider azioni sul t ipo di vit a che si
svolgeva in quest e abit azioni t radizionali.
Oggi inf at t i – a causa dell’abbandono del

pat r imonio e della dissoluzione dell’economia
t r adizionale – è dif f icile capir e come

“f unzionavano” quest e cost r uzioni, la vit a
quot idiana che si svolgeva al lor o int er no.

I n quest o par agr af o si cer cher à, per t ant o, di
r isponder e a t ali domande, ponendo le basi

per una più agevole comprensione
dell’ar chit et t ur a delle Valli. A quest o

pr oposit o, si impone una def inizione di
met odo: con il t er mine “epoca t r adizionale” si

int ende il lunghissimo per iodo st or ico che, a
par t ir e dal medioevo, giunge f ino a quando –

t r a f ine Ot t ocent o ed il secondo dopoguer r a –
i nuovi mezzi di comunicazione ed il nascer e
del t ur ismo hanno r adicalment e cambiat o i
r appor t i consolidat i da secoli t r a l’uomo, il

t er r it or io e la casa in cui egli viveva.
L’“epoca t r adizionale” è inolt r e at t r aversat a

da f enomeni st or ici di gr ande por t at a –
guer r e, epidemie, nuove t ecniche e nuove
cult ure –, ma è anche accomunat a da una

carat t er ist ica salient e: quella di non aver e
quasi nessun punt o di cont at t o nei modi di

vivere, di pr odur r e e di esist er e con l’epoca
at t uale. L”epoca t r adizionale” appar t iene
dunque al passat o, un passat o non da f ar

r iviver e ma da conoscer e e salvaguar dare
nelle sue manif est azioni mat er iali (edif ici,

ogget t i, monument i) per ché le valli, pur così
pr of ondament e cambiat e, non possono e non

devono r inunciar e a r iconoscer si nella lor o
st or ia. I l mit o che pr ima dell’avvent o della

r ivoluzione indust r iale la vit a si svolgesse in
uno st at o quasi idilliaco di r appor t o ideale t r a
uomo e nat ur a è, pur t r oppo un immaginazione

piacevole ma molt o dist ant e dalla ver it à. I n
quest e valli , come in t ant e alt r e r ealt à

geogr af iche , l’ uomo aveva sviluppat o una

not evole capacit à di sopr avvivenza
ut ilizzando al massimo le oppor t unit à
of f er t e dalla nat ur a - pascolo,
bosco,colt ure – int egr andole con i
commer ci lungo le vie di comunicazione,
ma non er a mai r iuscit o a r aggiunger e
condizioni di benesser e e di sicur ezza
di vit a nemmeno lont anament e
par agonabili a quelle odier ne. Quest o
vale per l’alt a e la bassa valle Susa –
nat ur ali vie di t r ansit o commer ciale e,
come t ali, aper t e a scor r er ie cont inue e
cr udeli - , e per le valli valdesi, per
secoli ogget t o di per secuzione r eligiosa.
A t ale pr oposit o i document i st or ici
r accont ano come in valle Susa, dal basso
medioevo f ino all’inizio del set t ecent o,
quasi ogni decennio f osse segnat o da
azioni milit ar i, con l’inevit abile cont or no
di r azzie e dist r uzioni. Alt r et t ant o
dif f icile er a il r appor t o t r a uomo e
nat ur a , specialment e dur ant e le f asi in
cui la pr essione demogr af ica er a molt o
f or t e e dove, in assenza di oper e di
r egimazione dei f iumi, le alluvioni
devast avano per iodicament e i già
limit at i t er r eni colt ivabili. I n t ale
cont est o il modo di abit ar e delle
popolazioni locali non pot eva che
espr imer e un’edilizia molt o semplice e
sicur ament e non monument ale. Gli unici
edif ici di un cer t o pr egio “ar t ist ico”
er ano le chiese, olt r e a pochi palazzot t i
nei cent r i maggior i. Tut t avia le case
comuni, quelle nelle quali viveva la
maggior anza della popolazione nelle
valli, f r ut t o di un pr ocesso t ecnico
medit at o e curat o anche sot t o il pr of ilo
est et ico, pr odot t o di gent e dalle
dif f icili condizioni di vit a a
soddisf aciment o del lor o bisogno di
abit are, r appr esent ano validi esempi di
ar chit et t ur a e di inser iment o nel
paesaggio.
Nelle case dell’epoca t r adizionale si
consumava dunque una vit a spesso



dif f icile e addir it t ur a alle soglie della
miser ia, t ant o che anche gli edif ici di gr andi

dimensioni, dest inat i com’er ano quasi
esclusivament e a benef icio delle at t ivit à

agr icole e di allevament o, r iser vavano alle
per sone spazi angust i e poco igienici. La

coabit azione inver nale f r a uomo e animale,
nelle st alle, er a uno dei pr incipali mot ivi delle
cat t ive condizioni di salut e che af f liggevano

la popolazione mont ana: un f enomeno che
incominciò ad esser e st udiat o e compr eso t r a

f ine Set t ecent o e inizio Ot t ocent o ma che
ancor a nel per iodo t r a le due guer r e mondiali

pr eoccupava gli st udiosi.
I l capit olo delle ipot esi di r icost ruzione

illust r a le f unzioni di una casa t ipica dell’Alt a
Valle Susa e r iassume il ciclo che il valligiano
compiva dur ant e l’anno, dividendosi t r a campi,

boschi e pascoli. Si t r at t a di una casa
“ideale”, che t ut t avia r ichiama nella f or ma le
case t ipiche delle due valli di Bar donecchia e

di Cesana, quindi a mont e di Oulx. A valle di
Oulx le case sono di t ipo diver so, di

dimensioni più cont enut e, con minor uso di
legno, assomigliant i agli edif ici della Bassa

Valle Susa dell’epoca viveva in case e villaggi
spar si, con dest inazione esclusivament e
agr icola. St ant e che la pr incipale via di

comunicazione er a quella del Moncenisio
t ut t avia anche l’Alt a Valle, con il Colle del

Monginevr o, veniva int eressat a da f lussi
commer ciali t ali da gener are cent r i ur bani,

nei quali si er ano venut i a st abilir e
commer ciant i, alber gat or i, medici, not ai.

Tut t o quest o ha por t at o la Valle di Susa pur
t r a molt e dif f icolt à a espr imer e nel cor so dei

secoli un gr uppo dir igent e aut oct ono, che ha
cont r ibuit o a sviluppar e e a mant ener e le
t r adizioni e l’unit à cult urale valligiana. I n
quasi t ut t i i cent r i , anche nei più piccoli,

svolgevano le lor o at t ivit à i not ai, maest r i di
scuola, pr et i, sindaci con r elat ivi consiglier i,

ost i e mer cant i, pur con r eddit i modest i e
poco dif f er enziat i da quelli degli agr icolt or i e

allevat or i. Essi hanno t ut t avia cost it uit o il
legant e che ha mant enut o unit e le comunit à,

almeno f ino al’’inst aur arsi di nuovi modi
di vivere e pr odur r e r icchezza. Sono
quest e le mot ivazioni per cui
l’ar chit et t ur a delle Valli non si compone
di sole case a dest inazione agr icola, ma
compr ende anche palazzot t i ed edif ici
pubblici di un cer t o t ono, er et t i per le
esigenze delle collet t ivit à locali che,
pur e in una sit uazione economica mai
f acile, sepper o r aggiunger e f or me
evolut e di vit a sociale.

46-47. Frazione di Exilles
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47.



cent r i ur bani in cui andava sviluppandosi una
cat egor ia di commer ciant i, alber gat or i,

medici, not ai. E’ quest o un f enomeno
impor t ant e che viene ad illuminare il quadr o
della st or ia valligiana. La Valle di Susa, pur

t r a le mille dif f icolt à che dicevamo, ha saput o
espr imer e, nel cor so dei secoli, un gr uppo
dir igent e aut oct ono che ha cont r ibuit o in

maniera not evole a conservar e le t r adizioni e
l’unit à cult ur ale della Valle. I n quasi t ut t i i

cent r i, anche i più piccoli, svolgevano la lor o
at t ivit à un not aio, un maest r o di scuola, un
pr et e, il sindaco ed i suoi consiglier i, alcuni

ost i e mer cant i a lor o volt a por t at or i di
r eddit i modest i e poco dif f erenziat i dai

nor mali agr icolt or i ed allevat or i; essi
cost it uivano t ut t avia il cement o che r iuscì a

mant ener e unit e le Comunit à, almeno f ino
all’ir r omper e di modi dr ast icament e nuovi di

viver e e di pr odur r e r icchezza.
L’ar chit et t ura delle Valli non si compone

per t ant o, solo di case a dest inazione
“agr icola”: essa compr end, anche modest i

palazzot t i ed edif ici pubblici, cost ruit i per le
esigenze di collet t ivit à locali che, pur in una

sit uazione economica mai f acile, sepper o non
r inunciar e a f or me evolut ive di vit a sociale.

(1) Oltre alle “mura” di Gravere, in funzione da secoli per
impedire che la acque del Gelassa piombassero nella

Città di Susa, solo modesti ripari in tronchi e pietre
assicuravano alla piana di Oulx una scarsa protezione

dalle ricorrenti alluvioni.
(2) I documenti di archivio riportano le date di innumerevoli

avvenimenti alluvionali, primo fra i quali quello del 1728,
che apportò conseguenze devastatrici simili alla tragica

alluvione del 1957.
(3) Il sottoprefetto napoleonico di Susa, il chiomontino
Jacquet, pubblicò nel 1799 un’appassionata “Memoire”

in cui trattava delle penose condizioni di vita della Valle.
(4) Ancora con molta attenzione rivolta alle condizioni di

vita della popolazione valligiana è la ricerca svolta dal
Cremisi e da Vitale nel 1932 sui motivi dello

spopolamento delle Alte Valli.

48. Fr azione di Exilles
49. Beaular d

48.

49.
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Tipologie e mor f ologie nell’ar chit et t ur a st or ica

Sul t er r it or io delle Valli pr ese in esame, come
in quasi t ut t e le valli piemont esi, si

dist inguono secondo la quot a t r e t ipi
f ondament ali di abit azioni t r adizionali:
abit azioni per manent i di f ondovalle, di

versant e, o di valloni lat erali, r aggr uppat e
in bor gat e, abit at e t ut t o l’anno;

abit azioni salt uar ie e st agionali di alt a
quot a, cost it uit e da ber ger ie o alpeggi per

lo sf r ut t ament o est ivo dei pascoli;
abit azioni salt uar ie e st agionali

int er medie cost it uit e da “gr angie”, quando
il dislivello e la dist anza t r a abit azioni
per manent i e alpeggi ne giust if icava la

pr esenza.
I n linea gener ale le diver se t ipologie

ar chit et t oniche sono cor r elat e alla posizione
geogr af ica.

Valle Pellice
Dal punt o di vist a ar chit et t onico è possibile

dist inguer e in Val Pellice t r a diver se
t ipologie: quelle dei cent r i ur bani, quelle delle

cascine di pianur a, e inf ine quelle delle
abit azioni di mont agna, quest e ult ime

ar t icolat e in declinazioni det er minat e dalle
diver sit à di quot a e di f unzioni, nonchè dalla

conf or mazione geomor f ologica del sit o su cui
si localizzano le bor gat e e la case spar se.

Alcune t ipologie, in cer t e valli lat er ali,
acquisiscono poi car at t er i specif ici, come nel

caso della casa a pilast r i in Val d’Angr ogna.
Relat ivament e all’ar chit et t ur a sit uat a nel

punt o di innest o t r a bassa valle e pianura, si
evidenziano alcuni casi par t icolarment e

int er essant i, come ad esempio le due cascine-
f or t ezza localizzat e nel comune di

Br icher asio. Una, post a sulla cir convallazione,
è la Cascina Colombera; l’alt r a, con le

car at t er ist iche t or r i t onde, è la Cascina
Roncaglia. Si t r at t a di esempi int er essant i di

cascina chiusa con le t or r i post e all’incr ocio
delle maniche or t ogonali , pr obabilment e

usat e come colombaie.



Alt r e cascine a cor t ile chiuso si t r ovano su
t ut t a la collina che va da Luser na S. Giovanni

a Tor r e Pellice.
Gli esempi più t ipici di ar chit et t ur a valligiana
si t r ovano nella par t e alt a della valle che f u,

nel Seicent o e nel Set t ecent o, l’ar ea più
abit at a dai cont adini e mont anar i. I n

par t icolar e il lat o sinist r o or ogr af ico della
Val Pellice, ben soleggiat a, è r icco di numer osi

nuclei e bor gat e, come pur e la Val
d’Angr ogna.

Le t ecniche cost r ut t ive sono st r et t ament e
dipendent i dai mat er iali che er ano a

disposizione: piet r a, legno, t er r a e calce.
Gener alment e in piet r a sono i mur i e la

coper t ura dei t et t i (lose), in legno i balconi, i
ser r ament i, i solai e l’or dit ur a del t et t o. La
t er r a impast at a con acqua f orma il legant e,

ment r e con la calce si int onacavano le par et i
int erne. Ogni singola vallat a che viene a

cost it uir e l’ambit o geogr af ico della Valle
Pellice ha per alt r o le sue car at t er ist iche e

specif icit à. Le t r e vallat e pr incipali dell’alt a
valle sono quelle di Ror à, di Villar e Bobbio, di

Angr ogna. Nel vallone di Rorà la pr esenza
della cave di piet r a ha f at t o sì che i

cost r ut t or i si specializzasser o nell’uso di
quest o mat er iale. Qui si t r ovano i miglior i

mur i a secco, e gr ande maest r ia è post a nella
posa delle lose sui t et t i. Sulla st r ada che dal
capoluogo sale al Par co Mont ano ancor a oggi
sono visibili i r est i degli ant ichi f or ni per la

cot t ur a della calce. Tra le cost r uzioni in
piet r a,in f ondo al vallone di Mugniva, è t ipico

un piccolo gr uppo di case chiamat o Le
Picher e. I nvece, nei comuni di Bobbio e di

Villar , è maggior e l’ut ilizzo del legno, di cui vi
è gr ande abbondanza nei vicini boschi di

cast agno. Numer osi i balconi con le bacchet t e
ver t icali a sezione quadr at a, post i a 45°

r ispet t o all’asse longit udinale del
mancor r ent e, le scale, i loggiat i. I n molt i casi,
come a Villar , il ver sant e sinist r o or ogr af ico,

par t icolar ment e r ipido, è organizzat o a
t er razzament i, con numer osi mur i di sost egno

in piet r a, per f et t ament e conser vat i,

50..Bor gat a Malper t us, Bobbio Pellice
51..Per là, Bobbio Pellice – casa agr icola del 1822

52..I Uver t , grange nel comune di Ror à
53. Teynaud, bor gat a di Villar Pellice: piccolo borgo

agr icolo r acchiuso da una cor t ina cont inua di mur i
50.

51.

52.

53.



che per met t evano di r icavar e piccoli
appezzament i per le colt ivazioni; le abit azioni

gener alment e sono concent r at e in bor gat e,
sempr e dot at e di st r ut t ur e comunit ar ie come

le f ont ane e i f or ni.
Angr ogna è la valle più pover a e più isolat a dal

f ondovalle. Qui olt r e alle bor gat e sono
pr esent i numer ose case spar se. I n quest o

t er r it or io si t r ova anche una t ipologia
par t icolar e, la casa con gr andi pilast r i in

mur at ur a, da t er r a f ino al t et t o, con pr of ondi
balconi in legno. I pilast r i e le mur at ur e sono

spesso int onacat i per ché la piet r a, a
dif f er enza che a Rorà, si pr esent a in

pezzat ura piccola e ir r egolar e. I l legant e è
t endenzialment e cost it uit o da un impast o di

sola t er r a. I n Val d’Angr ogna si t r ovano anche
– analogament e alla zona del Mont e Br acco e

della Valle Po: esemplar e il caso di Balma
Boves – alcune cost r uzioni t ipiche addossat e

alle r occe sovr ast ant i, che svolgono il r uolo di
dif esa dalle int emper ie e dai vent i (Bar ma

Mounast ir a).
I n Valle Pellice, sono present i t ipologie

abit at ive f unzionali al ciclo st agionale
dell’allevament o del best iame con r elat iva
t r ansumanza, che accoglievano la f amiglia

cont adina nei suoi spost ament i dalla gr ande
dimor a f issa di f ondovalle (i meizoun), dove si
passava l’inver no, agli alpeggi est ivi int or no ai
2000 met r i di quot a (l’alp), f acendo una t appa

int er media sui
1200 met r i di quot a, in abit azioni denominat e

f our est .

54. Bor gat a Ber t ot - f r az. Di Pr a del Tor no Val
d’Angr ogna, casa a pilast r i

55. Ser r e – bor gat a Coison- Val d’Angr ogna, casa a
pilast r i5
56 .Bor gat a Buonanot t e, Val d’Angr ogna

54.

55.

56.



I meizoun sono concent r at i nel f ondovalle e a
mezza cost a, sopr at t ut t o sul versant e

all’indr it t o, per il miglior soleggiament o.
Gener alment e sono a cor t ile chiuso, con st alla

e cant ina al piano t er r eno o semint er r at o, la
cucina e una camer a al pr imo piano; il f ienile
occupa il sot t ot et t o oppur e è accost at o alla

st alla, ambient e nel quale, d’inver no la
f amiglia passava molt e or e e dove spesso

dor miva qualche component e. I piani
sopr ast ant i quello t er r eno sono

car at t er izzat i da balconi. Nel cor t ile delle
t et t oie er ano f unzionali al r icover o della

legna e degli at t r ezzi, ment r e piccoli vani
sot t oscala ser vono per i conigli, i polli, il

maiale. Le coper t ur e delle st alle sono spesso
a volt a, con piet r e accost at e, sost enut e in
cer t i casi da un basso pilast ro cent rale. Si

r it r ovano pilast r i por t ant i a sezione quadr at a
o t onda, che car at t er izzano par zialment e o a

t ut t ’alt ezza il f r ont e della f acciat a.
I f our est , dimora int er media di mezza

st agione, sono agglomer at i car at t er ist ici
della Val Pellice e della Val d’Angr ogna,

sit uat i ad una quot a di cir ca 1200 met r i e in
gener e f or mat i da abit azioni su due piani e

con il t et t o a due f alde: bassi locali
semint er rat i per il r icover o del best iame e la
cant ina, f ienile e camer a sovr ast r ant i. Tipici,

da quest o punt o di vist a, gli agglomer at i di
Sar snà e Ser r e Cr uel nel comune di Bobbio.
Gli alpeggi (alp) sono spesso localizzat i alla
t est at a delle valli, nelle ar ee meno espost e
alle valanghe, t r a i 1600 e i 2250 met r i di

quot a, adagiat i in conche o su legger o pendio.
Le abit azioni sono st accat e f ra di lor o, con

una bassa sezione emer gent e dal t er r eno, il
t et t o a capanna. I locali sono quelli per la

lavor azione e la consezr vazione dei f or maggi,
la st alla, l’abit azione del past or e, in gener e

con paviment o in t er r a bat t ut a, senza
aper t ur e nè camino, solo con

57. ..sulla st rada t r a Ror à e Lucer na San Giovanni
58. Bor gat a Malper t us, Bobbio Pellice
59.Bor gat a Preisuch, localit à Pr assuit , Val d’Angr ogna

57.

58.

59.
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la por t a di legno. Alt r e t et t oie sono adibit e
alla mungit ur a o al r icover o delle capr e; gli

ovini sono r adunat i dent r o r ecint i con mur et t i
bassi di piet r a.

I n quant o alle st r ut t ur e di uso comunit ar io,
emer gono in gener e f r a t ut t e per int eresse

ar chit et t onico le f ont ane, con una o due
vasche in piet r a per uso abbever at oio o

lavat oio, sovent e coper t e da un t et t o con
st rut t ur a lignea e mant o in lose, suppor t at o

da pilast r i in piet r a o legno.

Valli Chisone e Ger manasca
Nella Bassa Valle Chisone la concezione

pover a e semplice dell’abit azione r if let t e una
economia poco r eddit izia, che det er mina

spesso la modest a qualit à dei manuf at t i, dei
mur i in piet r a e delle coper t ur e.

Nor malment e la casa è a due o al massimo t r e
piani, con st alla e cant ina al piano t er r a

(disposst e sul lat o ver so mont e cont r o t er r a),
st anze di abit azione al pr imo piano, e f ienile

nel sot t ot et t o o in volumi giust appost i o
separ at i sempre al pr imo piano.

Nella media e alt a Valle Chisone e nella Val
Ger manasca la maggior e r eddit ivit à degli

allevament i det er mina una maggior e
“r icchezza” delle cost r uzioni: st alle più ampie

con coper t ur a a volt a in piet r a, adiacent i la
cucina, camer e da let t o al pr imo piano

adiacent i al f ienile/ gr anaio che si espande nel
sot t ot et t o.

La Valle di Pr agelat o ha edif ici con
car at t er ist iche pr opr ie, che per f or me,

dimensioni e uso dei mat er iali cost r ut t ivi
r ichiamano le t ipologie delle r egioni

d’Olt r alpe e dell’Alt a Valle Susa.
Nel lor o gener e r appr esent ano esempi di alt a

ar chit et t ur a. Alcuni f r a quelli pr esent i a
Laval, Seyt es e Tr oncea r isalgono al 1600.

Dispost i a mezza cost a, sono a cor po
accent r at o di gr andi dimensioni, r ealizzat o

con mur at ur a lapidea e abbondanza di
component i lignee. Essi hanno una

ar t icolazione dist r ibut iva di una cer t a

60. I nver so Pinasca-Val Ger manasca, casa in linea
61. .Mar t inat , San Ger mano- Val Ger manasca, casa in
linea
62. Massello – Bor gat a Occie – Val Ger manasca , casa
in linea

60.

61.

62.



complessit à, con un ingr esso f r equent ement e
pr esent e a disimpegno dei var i locali:

- al piano t er r eno, dove sono collocat e
quasi t ut t e le f unzioni pr incipali, la

st alla con paviment o in piet r a e volt a
quadr ilobat a suppor t at a cent r alment e

da una colonna lapidea (pr esent e anche
in alt a Val Chisone al di sopr a di

Finest relle); la cucina e la cant ina;
- al pr imo piano le camere da let t o;

- super ior ment e il f ienile, dalla geniale
st r ut t ur a int elaiat a in legno di lar ice e

di ampiezza consist ent e, come
r ichiest o dalla necessit à di

immagazzinar e il gr ande quant it at ivo
di f or aggio indispensabile ad

af f r ont ar e la lunghezza del per iodo
f r eddo di quelle quot e alt imet r iche.

Le f acciat e sono int onacat e; le aper t ur e
hanno una buona ampiezza e sono

concluse da ar chi in piet r a o ar chit r avi
lignei; le balconat e, con f unzione

pr ior it ar ia di essiccat oio per cor r ono
l’int er o f r ont e pr incipale di solit o

dispost o a sud; i t et t i hanno t ut t i una
pendenza cost ant e, det er minat a come
sempr e per l’ar chit et t ur a t r adizionale

dall’ot t imale sist ema d’uso del mat er iale
ut ilizzat o per il mant o di coper t ur a, nel

caso scandole in lar ice, t alvolt a int egr at e
da lose dispost e sulla f alda che deve

oppor si alla f or za del vent o dominant e. A
Chesal e a Plan è pr esent e la mur at ur a a

“colombages”, r ealizzat a con un
int elaiat ur a di legno t amponat a da una

sot t ile mur at ura in piet r a int onacat a con
aper t ur e t r iangolar i di aer azione.

I l passaggio dalla bassa all’alt a valle,
coer ent ement e con quant o avviene in alt r e

valli piemont esi, si accompagna a un
pr ogr essivo cambiament o della t ipologia

ar chit et t onica, la quale dalla schier a a manica
semplice aper t a ver so sud e con

casa in linea - I nver so Rinasca, Val Ger manasca

casa isolat a – Villasecca super ior e, Val Ger manasca



andament o est -ovest t ende a evolver e ver so
la cost r uzione a blocco, con una

conf or mazione planimet r ica pr ossima al
quadr at o. A ciò si aggiungono dif f er enze

t ipologiche dovut e all’alt er nant e sovr appor si
della denominazione f r ancese e di quella

sabauda e all’incont ro/ scont r o di diver se
cult ur e, l’occit ana, la valdese e quella della

piana piemont ese.
Dalle not izie disponibili e da element i

r iscont r abili sul t er r it or io si può f ar r isalir e
l’at t uale impiant o ur banist ico delle bor gat e, e

pr obabilment e la cost r uzione di gr an par t e
degli edif ici, al XVI I I secolo, con qualche
caso dat at o al secolo pr ecedent e. Quest a
pr er ogat iva di “ant ichit à” non può esser e

diment icat a in nessuna oper azione di
r ecuper o, insieme alla necessit à di

r iconoscer e – all’int erno del processo
pr oget t uale di r iuso e valor izzazione – il

valor e delle cose (dove verament e c’è) e di
at t r ibuir e un valor e (dove si int er viene con

modif iche).
Scendendo alla scala ar chit et t onica e al

par t icolar e, si osser va come i var i
insediament i siano un campionar io di quasi

t ut t e le possibili or ganizzazioni della casa. Si
passa dalla pr esenza, in Bassa Valle, di volumi

ar t icolat i, a più cor pi separat i, int or no a un
cor t ile chiuso, con una gr ande ent r at a a

f or ma di por t one, alla Media Valle con
l’aument o della pr esenza di case in linea,

dispost e lungo le cur ve di livello o sulla linea
di massima pendenza, f ino alla Alt a Valle dove

la t ipologia passa a edif ici unici e a volumi
accent r at i, t alvolt a con gr andi sot t ot et t i

aper t i per complet ar e al coper t o
l’essiccazione dei r accolt i.

Si ar r iva poi agli alpeggi e alle cost r uzioni per
uso st agionale, dai volumi in piet r a molt o

semplici, cont enent i anche solo un unico locale
per il lat t e, nonché una st alla per piccoli

animali.

Pr agelat o, Val Chisone

63. Laus, Usseaux – Val Chisone, casa del 1660 , a
volume accent r at o e di f or ma chiusa, ot t imament e
conser vat a



I prospet t i sono di conseguenza alt r et t ant o
semplici, con balconat e per lopiù limit at e alla

f acciat a pr incipale e aper t ur e di piccole
dimensioni. Quest e, in numer o come sempr e
cont enut o a nor d per evit ar e disper sione di

calor e e pr of ondament e incassat e nella
mur at ur a, sono dot at e in pr evalenza di

ar chit r avi in legno nelle zone più pover e come
l’Alt a Valle Ger manasca e di ar chivolt o in

piet r a nella Valle Chisone. Alt re component i
t ipiche delle case di quest e valli sono i

por t icat i, f r equent i sopr at t ut t o nelle case in
linea della Val Ger manasca, cost it uit i da set t i

murar i f uor iuscent i del per imet r o del
f abbr icat o e inglobant i un por t ico al piano
t er r a e i t er r azzi dei piani sopr ast ant i. I

collegament i ver t icali sono r isolt i con
camminament i dispost i sul t er reno quando in

convenient e pendio e con scale est er ne in
piet r a e legno.

Le var ie t ipologie pr esent ano comunque delle
t ipologie or ganizzat ive: cucina, st alla, cant ina,

event uali locali complement ar i al piano
t er r eno o semint er r at o; camer e e f ienile ai

piani sopr ast ant i. L’accesso ai vani delle
st anze da let t o avviene t r amit e ballat oio
est erno e quest e possono esser e f r a loro

comunicant i o meno, oppur e, caso f r equent e a
Pr agelat o, a mezzo di ingr esso-cor r idoio-

por t ico che le disimpegna t ut t e.
I mat er iali pr incipali sono la piet r a per mur i-

volt e-pilast r i-st ipit i-ar chit r avi-solai-
balconat e-t er r azze-or dit ur a dei t et t i con

r elat ivi mant o e gr onde-inf issi.
I l legant e più comune è cost it uit o dalla t er r a,
ment r e l’uso della malt a di calce, limit at o per

quest ioni economiche e di appr ovvigionament o
alle par t i dove indispensabile per r agioni

igieniche, int er essa l’int onacat ura dei
cont or ni delle aper t ur e dei locali di abit azioni

e l’int er no degli st essi.
Le dif f er enze più r ilevant i si r iscont r ano:

- nell’assenza di volt e e archivolt i in
piet r a a Ghigo e a Massello in Alt a

Valle Ger manasca;

64.-65. Pomier i (Pr ali) - Val Ger manasca, casa
lungo pendenza

64.

65.



- - negli ar chit r avi lignei delle aper t ur e
ancor a in Valle Ger manasca, che sono

molt o est esi r ispet t o alle aper t ur e
st esse per svolger e anche la f unzione

di piat t abanda di collegament o e
consolidament o della mur at ur a;

- nell’int onacat ur a gener alizzat a delle
case della par t e bassa della Valle;

- nei por t oni, laddove il t elaio f isso
r isvolt a anche inf er ior ment e e si posa

su una base in last roni di piet r a.

66. Plan, Pr agelat o - Val Chisone
67. Rif , Pr agelat o - Val Chisone
68. Laval, Pr agelat o – Val Chisone

66.

67.

68.



L’Alt a Valle Susa
Per l’Alt a Valle Susa valgono molt e delle

consider azioni f at t e per la par t e alt a della
Valle Chisone, e in par t icolar e per la zona

del Pr agelat ese. Medesime sono le
pr oblemat iche climat iche e ambient ali,

medesimi i molt eplici inf lussi cult ur ali che
hanno inf luenzat o l’ar chit et t ur a, a

t est imonianza della r icchezza di sit uazioni
der ivant i dall’esser e st or icament e t er ra di

f r ont ier a e cer nier a.
I l t er r it or io è car at t er izzat o da

un’ar chit et t ur a r ur ale basat a sul r azionale
sf rut t ament o del legno come mat er iale da

cost r uzione. Edif icat e in piet r a
gener alment e solt ant o per due piani f uor i
t er r a, le gr ange sono coper t e da un ampio
t et t o r ealizzat o complet ament e in legno,

nella st r ut t ur a por t ant e, nel mant o di
coper t ur a, nelle par et i di t amponament o dei
t impani. Nel sot t ot et t o, adibit o a legnaia e

f ienile, t r ovano post o almeno due
or izzont ament i in legno, appoggiat i alle

complesse capr iat e del t et t o: il solaio
inf er ior e spor ge sul f r ont e con un lungo

ballat oio, r ipar at o dal f or t e agget t o della
coper t ur a, ove si ponevano ad essiccar e i

pr odot t i agr icoli.
Tale dist r ibuzione è più evident e nei casi in

cui il f r ont e or ient at o ver so valle r isult a
r ivolt o secondo la miglior e esposizione al

sole, come avviene a Rochemolles, Bousson,
Sauze di Cesana. Nel caso in cui la dir ezione

sud sia invece lat er ale, come a Thur es, è
possibile t r ovar e grange con il colmo

or ient at o sempr e ver so il valle ma
accost at e secondo la linea di massima

pendenza.
Ma al di là di quest i carat t er i gener ali, per

dar e cont o delle dif f er enze
mor f ot ipologiche che si manif est ano
localment e nella alt a e media valle è

pr ef er ibile cost r uir e una sor t a di it iner ar io
at t r aver so i diver si insediament i.

Giaglione cost it uisce un ot t imo esempio di
come, nella Media Valle, le



r esidenze si concent r avano in piccoli nuclei
f r azionali, densi di case addossat e le une

alle alt r e, at t or no i campi colt ivat i, ir r igat i
con oper e complesse ed ant iche(1).

L’immagine di Gr aver e è af f idat a a due
visioni che t est imoniano alt r et t ant i punt i

car at t er ist ici dell’ar chit et t ur a di Valle; le
case del Mollar e, dist r ut t e innumer evoli

volt e nei combat t iment i per il Passo di Susa,
e sempr e r icost r uit e sulla r occia in una

conf igur azione densa e pur e aper t a al sole;
la “mur a” ant ico ar gine per il cont r ollo del

t or r ent e Gelassa, a cont r oprova di come la
dif esa dalle alluvioni sia da secoli un
pr oblema concr et o in Valle Susa (2).

A Chiomont e il paesaggio cambia, divent a
ur bano, con un’edilizia di t ipo “bor ghese”

che t est imonia la pr esenza di at t ivit à anche
ext r a-agr icole. La bella casa delle f igur e

69-70 int r oduce una not a nuova nel
panor ama ar chit et t onico di Valle(3).

Nel caso di Exilles la pr evalent e pr esenza
del For t e(4)t ende a sminuir e l’impor t anza e

la bellezza del paese, dal bell’impiant o
or t ogonale e dal magnif ico gioco dei t et t i in

losa . Una vist a dall’Alt o consent e di
per cepire nel suo complesso quest o ant ico

bor go, da sempr e legat o alle vicende del suo
For t e.

SALBERTRAND
La via cent r ale, oggi per cor sa da un
modest o t r af f ico locale, er a t empo

at t r aver sat a del t r af f ico commer ciale per
l’Alt a Valle e per il Monginevr o. L’immagine

consent e di valut are lo st r et t o r appor t o da
sempr e esist it o t r a insediament i umani e

per cor si viar i. Nel cor so di un secolo sono
int er corse ben due r ivoluzioni nel r appor t o

t r a gr andi vie di comunicazione e asset t o
del t er r it or io: pr ima l’int r oduzione della
f er r ovia con la galler ia del Fr ej us, poi la

cost r uzione delle var iant i lungo il per cor so
della SS n.25 e dell’aut ost r ada A32, con la

conseguent e esclusione del t r af f ico
dall’int er no dei paesi. Or a una t erza

r ivoluzione, con la cost r uzione della linea
f er r oviar ia ad alt a velocit à, è già in
it iner e.

OULX
Nel Bor go Alt o l’ar chit et t ur a, come già a
Chiomont e, of f r e int er essant i esempi di
case cit t adine e bor ghesi, a
t est imonianza di una vit a sociale
suf f icient ement e evolut a.

CESANA e CLAVI ERE compr endono nel
lor o vast o t er r it or io piccole f r azioni, una
volt a Comuni indipendent i (5), che
sor gono a mezza cost a in posizioni
appar t at e e allo st esso t empo ot t imali
per il pascolo. Fr a esse Deser t es Fenils,
Solomiac of f r ono spunt i ar chit et t onici di
gr ande dignit à e



int er esse con una cr escent e pr evalenza del
mat er iale ligneo nella cost r uzione della

casa.
Una vist a t r a le più int er essant i dell’Alt a

Valle, eccezionale per la bellezza del
paesaggio e la maest osit à delle ar chit et t ur e

in legno, appar t iene alla lunga valle del
t or r ent e Thur as che, apr endosi da Bousson,
compr ende le diver se f r azioni di Thur es. I n

quest a zona si t r ovano gli esempipiù belli
dell’ar chit et t ura di quella civilt à cont adina
che ha saput o f onder si in manier a mir abile

con paesaggio dal quale t r aeva
sost ent ament o, f or se senza mai super ar e il

livello di una dignit osa sussist enza, ma
t r ovando capacit à ed ener gia per cost r uir e

in manier a or iginale le pr opr ie abit azioni.
La CONCA di BARDONECCHI A, inf ine, è

un’ar ea dove pr edominano edif ici di gr andi
dimensioni, dalle ampie porzioni agr icole e

dalle modest e par t i r iser vat e alla r esidenza.
I mat er iali da cost r uzione, legno e piet r a,

sono in r appor t o più par it et ico che nel caso
di Thur es, r ispecchiando le diver se
oppor t unit à dell’ambient e nat ur ale.

I l capoluogo di Bar donecchia è or mai t r oppo
int er essat o dagli insediament i t ur ist ici per
of f r ir e scor ci signif icat ivi di ar chit et t ura
t r adizionale, ma quest i permangono a Les

Ar neauds, a Melezet o nel complesso di
bor ghi dell’ampia dor sale di Millaur es. La

dat azione degli edif ici che si t r ovano in
valle r isale per quasi t ut t i al 1700 e alla
pr ima met à del 1800, epoche di r elat iva
pr osper it à economica e di conseguent e
espansione demogr af ica, ment re la lor o

localizzazione e il lor o impiant o ur banist ico
sono molt o più ant ico, in quant o quasi t ut t e
le localit à menzionat e sono document at e da

almeno sei secoli, ment r e le lor o or igini si
per dono addir it t ur a negli insediament i di

epoca pr er omana.
Venendo ad un per iodo più vicino a quella

at t uale, anche nell’ar chit et t ur a
cont empor anea dell’Alt a Valle, spesso

giust ament e accusat a di pr essappochismo e

69. Chiomont e

70. Chiomont e
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insensibilit à per la bellezza dei luoghi, si
t r ovano element i di un cer t o int er esse,

come le belle e or iginali ville in st ile liber t y
che ancor a per mangono in Bar donecchia e
l’or iginalit à delle st r ut t ur e e la moder nit à
della concezione delle t or r i di Sest r ier e,
volut e dal Senat or e Agnelli e r ealizzat e

all’inizio degli anni ’30 del ‘900 su pr oget t o
dell’ingegner e Vit t or io Bonadè Bot t ino.

I l “nuovo” cer ca dunque un ar monioso
pr oseguiment o delle valenze posit ive del
“vecchio” anche se t ant i esempi negat ivi
hanno disat t eso nell’Alt a Valle, come in

t ant e alt r e par t i d’I t alia, la regola del buon
pr oget t ar e.

I l vecchio può esser e conser vat o e r ivissut o
at t r aver so un at t ent o e r ispet t oso per cor so

di r iuso e r ist r ut t ur azione anche se è
impensabile voler abit ar e oggi le case

dell’epoca t r adizionale mant enut e al lor o
st at o or iginale, in cui enor mi spazi già

dest inat i a usi agr icoli r est er ebber o
inut ilizzat i e al cont empo mancher ebber o le

comodit à più element ar i.
E’ per ò possibile dover oso f ar conviver e le
nuove esigenze di vit a con il r ispet t o delle
st r ut t ur e or iginar ie. Nuovi usi r esidenziali

possono inser ir si nelle vecchie case
r ispet t andone non solo i volumi ma anche il

gioco delle aper t ur e, i mat er iali e gli
element i decor at ivi, i par t icolar i che

car at t er izzano quest a archit et t ur a e la
dif f er enziano da quella delle valli vicine.

La casa di epoca t r adizionale, f r ut t o di un
pr ocesso di evoluzione dur at o secoli e

mir at o ad assicur ar e la miglior r ispondenza
e int egr azione t r a le f unzioni dell’abit ar e e
la nat ur a dei luoghi, anche con le esigenze

at t uali può esser e non solo t enut a in
consider azione come ogget t o di st udio, ma

r iut ilizzat a in un r appor t o r ispet t oso e
capace di r ipor t ar e a dignit osa nuova vit a le

sue ant iche piet r e.

71. Oulx

72. Cels



(5) Per appr of ondir e la st or ia di Giaglione veder e il
r icco t est o di B. Molino “Giaglione, st or ia di una
comunit à”, 1975.

(6) Alla st or ia di Gr aver e è dedicat o il t est o di E.
Pat r ia e L. Mezzani” la par r occhia di Gr aver e e
la sua chiesa”, 1979

(7) Un’analisi dell’abit at o di Chiomont e è st at a
svolt a dal Pr of . I ng. R. Nelva del Polit ecnico di
Tor ino.

(8) Tr a i numerosi t est i dedicat i al For t e si
evidenzia per pr ecisione e r icchezza di
inf ormazioni “I l f or t e di Exilles” di E. Pat r ia.
1975.

(9) Nel 1927 f u at t uat a la soppr essione di molt i
piccoli comuni dell’Alt a Valle e il lor o
accor pament o in ent it à più gr andi. L’at t uale
dimensione del comune di Bar donecchia t r ae
così or igine dall’unione di quat t r o ex comuni,
Cesana dall’unione di set t e, Oulx dall’unione di
t r e. Si t r at t ò pr obabilment e di decisioni ut ili
sot t o il pr of ilo amminist r at ivo, ma che
appor t ar ono un consider evole cambiament o
delle t radizioni di Valle.



I l Piner olese Pedemont ano
Alle quot e dei pascoli e dei r ilievi collinar i

dove ai boschi di cast agni si alt er nano
f r ut t et i e colt ivi, le t ipologie

ar chit et t oniche st or iche dei t r e comuni
della Comunit à Mont ana del Piner olese
Pedemont ano – San Piet ro Val Lemina,

Pr ar ost ino, San Secondo – possono esser e
accost at e a quelle delle bassi Valli Chisone

e Ger manasca (S. Germano Chisone,
Pomar et t o, ecc.). Scendendo di quot a

divent ano invece sempr e più f or t i i r ichiami
alle cascine di pianur a.

L’ar chit et t ur a in quest o ambit o evidenzia il
passaggio t r a mont agna e pianur a con una

compr esenza di element i di ent r ambi i
t er r it or i; inolt r e sono numer osi i par t icolar i

di inf luenza d’Olt r alpe che per dur ar ono
nella t r adizione locale ben più a lungo della
ef f et t iva dominazione f r ancese su quest e

t er r e.
Nei cent r i di paese – come in quelli della
bassa Valle Chisone e Ger manasca – sono

f r equent i i f abbr icat i con ar cat e e t alor a
con soluzioni planivolumet r iche più

complesse. I nolt r e c’è una f or t e pr esenza,
anche in edif ici agr icoli, di por t oni e por t ali

ut ilizzat i come unico element o decor at ivo
in prospet t i dove acquisisce est r ema

impor t anza il r appor t o armonioso dei pieni
e dei vuot i. Nelle cascine cint at e il por t ale

è ut ilizzat o come accesso all’aia dalla
st r ada e r imane imponent e anche se di

disegno molt o semplif icat o. La scelt a del
sit o – come quella della t ipologia abit at iva –
è f r ut t o dei cr it er i già osser vat i alle quot e

maggior i, essendo condizionat a da f at t or i
quali la f er t ilit à dei suoli, la buona

esposizione, la vicinanza all’acqua, la
mor f ologia del t er r eno.

I n molt i comuni sulle colline (ad esempio a
Pr arost ino) si possono osser var e le “case di

pendio” che, adat t andosi alla
conf or mazione del t er reno, r isult ano ad un
solo piano ver so mont e e a due ver so valle.

Al piano inf er ior e t r oviamo cant ina e/ o

r icover o at t r ezzi e/ o st alla, a quello
super iore cucina e camer a/ e da let t o.
Quando la cost r uzione è a valle della
st r ada, su quest a si af f accia la cucina,
ment r e la st alla sembr a semint er r at a al
piano inf er ior e, senza comunicazione
dir et t a con i vani di abit azione. Anche in
quest i casi l’accesso ai livelli super ior i
avviene sf r ut t ando il dislivello del t er r eno
o amezzo di scale est er ne in piet r a,
posizionat e quest e sui lat i più appr opr iat i
f unzionalment e.
La maggior par t e dei f abbr icat i è a manica
st r et t a e più cellule. Di dimensioni
cont enut e e con base a f orma t endent e al
quadr at o, accor pandosi per r agioni di
economia cost r ut t iva e di pr ot ezione dal
vent o dominant e cr eano la t ipologia della
“casa in linea”. Quest a t ipologia pr esent a: -
coper t ur a a due f alde, con il colmo
cor r ent e lungo l’asse maggior e e st rut t ur a
semplice e pr iva di capr iat e;
- balconat e in legno lungo la f acciat a
pr incipale, compost e da un pianale
sost enut o da modiglioni incast r at i nel mur o
e dal r elat ivo par apet t o, il cui ancor aggio
con ast e mont ant i f issat e ai modiglioni e
alle t r avi del t et t o at t r ibuisce all’insieme
una det er minant e valenza composit iva.
Det t o par apet t o è cost it uit o in pr evalenza
da semplici balaust r inia sezione quadr at a ,
incast r at i a 45° nei cor r ent i super ior e e
inf er iore per evit ar ne la spaccat ur a in
senso longit udinale f acilit at a
dall’andament o delle f ibr e legnose. Sono
pr esent i, ma r ar ament e, anche parapet t i di
più r icercat o ef f et t o decor at ivo;
- vani di alt ezza aggir ant esi mediament e sui
2,25 met r i e delimit at i super ior ment e da
volt e a bot t e, pr esent i al solo piano
t er r eno, e da solai in legno. Quest i, per le
car at t er ist iche di biocompat ibilit à del
mat er iale che le cost it uisce , rendono
salubr i ambient i anche di dimensioni così
cont enut e, più di quant o non lo siano vani
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con solai in lat er ocement o ar mat o di
alt ezze ben maggior i, come r ichiest o dalle

pr escr izioni di legge in mat er ia.
Ai piedi delle colline gli edif ici che

accor pano abit azione e rust ico si
suddividono in due cor pi, in gener e

f r ont eggiat esi, che separ ano le f unzioni
per miglior ar e l’or ganizzazione dell’at t ivit à

produt t iva unit ament e alla qualit à della
vit a. Anche nei mat er iali si r isent e

l’inf luenza dei met odi cost r ut t ivi della
pianur a. La piet r a locale viene int egr at a,

nella cost r uzione delle murat ur e, da
mat t oni per f acilit ar e la f ormazione dei

cont or ni delle aper t ur e, così come dei
pilast r i e degli ar chi. Per comodit à di

approvvigionament o, nei mant i di coper t ur a
le lose t r ovano una sost it uzione nei più

economici coppi e l’int onaco si est ende alla
t ot alit à dei manuf at t i, ment r e r imane

invar iat a l’adozione del legno per or dit ur a
del t et t o, balconat e e solai.

separano at t ivit à abit at iva e pr odut t iva, in
gener e pr ogr essivament e cint at i.
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Pr oget t ar e nel t er r it or io alpino
di A. De Rossi

I l paesaggio mont ano t ra st or ia e
cont empor aneit à

Che cos’è che af f ascina osser vando un
br ano di paesaggio st or ico dispiegat o t r a le

mont agne? Sicur ament e il carat t er e di
or ganicit à, ossia il f at t o che ar chit et t ure,
insediament i, campi agr icoli, sist emazioni

idrauliche, mulat t iere, vengano a cost r uir e
un paesaggio cor ale, unit ar io nella diver sit à

dei singoli element i, che sembr a
appar t ener e alla t er r a, al suolo.

Per ché oggi non si r iesce più a cost r uir e
paesaggi con quest e car at t er ist iche?

Per ché l’or ganicit à che t ant o af f ascina dei
paesaggi st or ici nasce da un’oper a

inint er r ot t a di r iut ilizzo e af f inament o dei
manuf at t i e paesaggi pr ecedent i – mur i e
f ondazioni, r ogge e sist emazioni agr icole,
per cor si e spazi pubblici –, che consent e

alle t r asf or mazioni di cont ener e dent r o di
sé sempr e qualche element o delle ant iche
st rut t ur azioni. Nel quadr o di una societ à

rurale e cont adina, la legge dell’“economia
della f at ica” impone inf at t i il r iuso cont inuo,
la modif icazione incr ement ale, permet t endo

la permanenza dei f at t i cost rut t ivi del
t er r it or io. I nolt r e le t r asf or mazioni devono

obbligat or iament e conf r ont ar si con le
r agioni dell’acqua, della capacit à d’uso dei

suoli, dell’or ogr af ia, dell’or ient ament o, pena
l’inef f icacia o la dist r uzione. E’ per t ut t i

quest i mot ivi che le modif icazioni oper at e
dall’uomo nell’ar co di diver si secoli e f ino a
qualche decennio f a sembr ano appar t ener e
alla t er ra. Anzi, sembr ano esser e t er r a che

pr opr io per mezzo dell’int er pr et azione
umana si è nobilit at a, divenendo

cost r uzione, ar chit et t ur a del t er r it or io,
disegno int enzionale, paesaggio cost r uit o.

Tut t o quest o cambia r adicalment e a par t ir e
dalla f ine del secondo conf lit t o mondiale.

La dissoluzione del mondo cont adino, il
cambiament o degli st ili di vit a,
l’innovazione t ecnologica, la
meccanizzazione dei cant ier i e della
st essa agr icolt ur a, la disponibilit à di
mat er iali non locali, r ompono il legame t r a
cost r uzione e sost r uzione t er r it or iale. Le
t r asf or mazioni non sono più obbligat e ad
adat t ar si al t er r eno, semplicement e si
sovr appongono, si appoggiano sopr a. Se
pr ima la cost ruzione di una st r ada di
mont agna muoveva pr opr io dall’at t ent a
int er pr et azione delle geomet r ie del
r ilievo, oggi semplicement e si r ealizza un
viadot t o. E ment r e un t empo
l’edif icazione di una casa su un ver sant e
in pendio dava vit a a una cost ruzione
peculiar e e specif ica (i locali semint er r at i
aper t i sul lat o a valle dest inat i alla
conser vazione degli aliment i, i f ienili al
livello super ior e car icat i dal lat o a mont e
post o alla st essa quot a, la f acciat a
pr incipale r ivolt a sempr e ver so sud), or a
è suf f icient e r ealizzar e t r amit e
muraglioni in cement o ar mat o delle
t er r azze pianeggiant i, su cui
successivament e si appogger anno delle
villet t e pr ive di int er azioni con la
conf or mazione del luogo. I nolt r e a
par t ir e dagli anni Cinquant a la dif f usione
del mezzo di t r aspor t o pr ivat o por t a a
sost it uir e le ragioni di lunga dur at a che
guidavano la cost r uzione del t er r it or io –
il r appor t o con l’or oidr ogr af ia, la
pedologia, l’insolazione – con quelle
assolut ament e nuove dell’accessibilit à e
della mobilit à, che int r oducono nella
conf or mazione degli insediament i e dei
paesaggi logiche t ot alment e inedit e (il
cost r uit o che ad esempio si dissemina
lungo i nast r i asf alt at i delle



inf r ast r ut t ur e di f ondovalle, che f a da
cont r alt ar e all’abbandono dei ver sant i e

delle zone più imper vie).
Quindi non si t r at t a solament e di un

pr oblema di ant ichi che sapevano cost r uir e
il paesaggio in r elazione alla nat ur a e di

cont empor anei invece incapaci di f ar e ciò.
La quest ione è che f ino a un cer t o punt o

della sua st or ia, specialment e t r a le
mont agne, l’uomo è st at o obbligat o a

conf r ont ar si con il f ondo t er r it or iale e i
segni lasciat i sul t er r eno dai suoi ant enat i,

e dopo sempr e di meno.
I l r appor t o con il subst r at o e con i paesaggi
cost r uit i er edit at i, sovent e non essendo più

una cost r izione, deve per ò esser e
r ipr opost o in t er mini di volont ar iet à. La
necessit à di quest o at t o volont ar io non

nasce solament e dall’insoddisf azione nei
conf r ont i dell’ambient e cost r uit o negli

ult imi decenni (o meglio: piace la casa in cui
si abit a, il cent r o st or ico, il par co nat ur ale,

ma si sent e una sor t a di non congr uit à
dell’insieme, che poi è alla base della

nost algia che si pr ova di f r ont e a un br ano
di t er r it or io st or ico). O dal f at t o che

l’ur banizzazione “indif f er ent e” del
t er r it or io alpino – indif f er ent e r ispet t o alle

r agioni dell’idr ogeomor f ologia, alla lezione
of f er t a dai pr ocessi insediat ivi st or ici –

det er mini cat ast r of i come f rane e alluvioni.
Vi è inf at t i un alt r o dat o, sempr e più

impor t ant e e cent r ale. Ossia che il
t er r it or io non può più esser e consider at o
come una mer a var iabile dipendent e dello
sviluppo. E quest o per molt eplici r agioni,

che vanno dal pr oblema della sost enibilit à
complessiva delle modif icazioni, dal bisogno

di r it r ovar e nel pr opr io ambient e di vit a
quell’ident it à messa sempr e più a r ischio

dall’acceler azione dei cambiament i alla scala
globale, f ino a pr ocessi di valor izzazione

locale che r ibalt ano il modo t r adizionale con
cui f ino a poco t empo f a è st at o pensat o il
r appor t o t r a sviluppo e t er r it or io. Al di là

dei f acili esempi della Valle d’Aost a,

dell’Alt o Adige o del Vallese in Svizzer a –
dove è il t er r it or io locale con le sue

76.77.78.79. La casa t r adizionale: al pr imo livello
l’ingr esso disimpegna la st alla, la cucina comunicant e con
la cant ina dest inat a alla conser vazione degli aliment i e la
scala di accesso ai piani super ior i gener alment e cost r uit i
in murat ur a.
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specif icit à anche di paesaggio cost r uit o a
t rainar e lo sviluppo –, nella compet izione

int er nazionale t ra cit t à e t r a t er r it or i
eur opei la qualit à dell’ambient e e lo

spessor e st or ico e cult ur ale dei luoghi
cost it uiscono inf at t i sempr e di più element i

di r ichiamo non solt ant o per il t ur ismo, ma
anche per la localizzazione di at t ivit à e

imprese, per la pr oduzione di conoscenze e
savoir f air e.

Ma l’at t o di r iusar e le t r acce del palinsest o
st or ico – ver o e pr opr io capit ale f isso

t er r it or iale – non può limit ar si a un’azione di
mer a dif esa passiva, pena la cr eazione di

iner mi e f r amment ar i f et icci.
Non a caso una delle immagini più ef f icaci

degli ult imi anni è quella che vede unit i i
t er mini di “conservazione” e “innovazione”,

consider at i come polar it à complement ar i di
un medesimo pr ocesso capace di int r ecciar e

sviluppo e ident it à. Come ha scr it t o
l’urbanist a Rober t o Gambino nel suo libr o
Conser var e-innovar e, «il r ecuper o implica

l’incardinament o dei nuovi pr ocessi (...) nella
st r ut t ur a evolut iva del t er r it or io st or ico, in

cost ant e e dinamico r appor t o coi pr ocessi
sociali che vi si svolgono. I l t er r it or io

st or ico può esser e r ecuper at o solt ant o se
t or na ad esser e il “t er r it or io dell’abit ar e”,

nella pienezza dei suoi valor i st or ici,
cult ur ali e nat ur ali».

La r ipr esa e l’ut ilizzo volont ar io del passat o
f isico inscr it t o nei luoghi come mat er iale

at t ivo int er no al pr oget t o delle
t r asf or mazioni può d’alt r onde esser e ut ile

per conf er ir e r adicament o e r iconoscibilit à
a modif icazioni cont empor anee del

paesaggio sempre più omologant i. Se
villet t e e capannoni sono necessar i, essi
per ò st anno r iducendo il t er r it or io delle

vallat e alpine a una sor t a di paesaggio
subur bano a bassa densit à in cui le

dif f er enze e le specif icit à locali vengono
pr ogressivament e annullat e. E non si t r at t a

solament e di un pr oblema di mat er iali
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cost r ut t ivi moder ni r ispet t o a quelli ant ichi.
Anzi, l’uso di mat er iali r it enut i t r adizionali

per cost r uzioni che t ipologicament e non
hanno nulla a che vedere con quelle del

passat o t alvolt a sembr a ingener ar e solt ant o
un senso di spaesament o.

E’ invece una quest ione più ar t icolat a e
complessa, che met t e in gioco pr opr io il

dif f icile t ema dell’incr ocio di
t r asf or mazioni ed er edit à, di conser vazione

e innovazione. I n quest o cont est o, la
necessar ia oper a di r ipensament o e

r iqualif icazione dei nost r i ambient i di vit a
det er mina f or se uno spost ament o d’accent o
dal concet t o di cost r uzione del t er r it or io –
t ema cent r ale nella moder nit à – a quello di

int er pr et azione.

I mpar ar e dalla st or ia dei luoghi
La qualit à del paesaggio alpino discende

dall’at t enzione per ognuna delle sue
component i, senza dist inzione di or dini di

gr andezza o di t emi.
Tut t i gli element i che concor r ono alla
f or mazione del paesaggio sono inf at t i

r esponsabili per la lor o par t e
dell’ot t eniment o di un più o meno appagant e

r isult at o di f r uibilit à f unzionale ed
est et ica.

Se gli edif ici e gli spazi est er ni da essi
delimit at i appor t ano un r ilevant e cont r ibut o

alla car at t er izzazione di un nucleo
insediat ivo, non meno impor t ant i r isult ano

82.

82.83. f ont ane t radizionali in cent r i st or ici

gli alt r i element i che concor r ono alla
def inizione della qualit à complessiva
dell’insieme.
Le paviment azioni e i loro accessor i, le
ar ee ver di, le r ecinzioni, i mur et t i di
delimit azione delle pr opr iet à e di
cont eniment o del t er r eno, l’illuminazione,
le ar ee di r elazione e di gioco, le st rade, i
par cheggi, la segnalet ica, le insegne, le
bacheche, le f ont ane, ecc., sono t ut t e
component i del paesaggio assolut ament e
non t r ascur abili, che devono por si in
ar monia con il cont est o ambient ale
at t r aver so una
adeguat a espr essione e conf igur azione
f or male e mat er ica.
Quest i segni, che nel passat o sono st at i
inser it i con discr ezione e ar monia anche
nei cont est i dagli equilibr i più delicat i,
devono esser e – come t ut t i gli alt r i
element i
det er minat i st or icament e
dall’ant r opizzazione del paesaggio –
r iconsider at i e necessar iament e
r einvent at i e int egr at i per adeguar li alle
at t uali esigenze di r ealizzazione e di
ut ilizzo, ma con sensibilit à t ale da non
vanif icar ne la bivalenza pr at ica e poet ica.
Devono quindi esser e evit at e banali
pr at iche di sost it uzione di component i
st or iche con insignif icant i nast r i d’asf alt o
o piat t e colat e di cement o o qualsiasi
alt r o element o non per t inent e con lo
spir it o del luogo e con il delicat o
equilibr io t r a paesaggio nat ur ale

83.
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e ambient e ant r opizzat o consolidat o da una
st or ia plur isecolar e.

Anche la st r ut t ur a insediat iva dei nuclei,
che si pr esent a dif f er enziat a a seconda
delle condizioni mor f ologiche del luogo,

deve esser e ogget t o di at t ent i pr ocessi di
conoscenza e valut azione pr oget t uale: ad

esempio osser vando il modo con cui gli
edif ici si dispongono a vent aglio sui

t er r azzament i alluvionali, oppur e in f or ma
concent r ica int or no a piazzet t e e spazi

comuni cent rali, o ancor a in linea semplice o
doppia lungo i per cor si dei ver sant i, sempr e

in condizioni pr essoché par it et iche per
or ient ament o e posizione.

Qui, st udiando le st r ut t ure insediat ive
st or iche, si vede come le soluzioni

mor f ologiche diano vit a a esit i sempr e
signif icat ivi, e come gr ande suggest ione sia
espr essa dallo st r et t o r appor t o inst aur at o

da ogni edif icio con il suo int or no, con gli
alt r i edif ici e con il luogo in cui si colloca,

det erminando una st r et t a connessione t r a
spazi pr ivat i e spazi collet t ivi. La mat er ia

pr ima reper it a nella quasi t ot alit à sul luogo,
r imodellat a in alt r e f or me, cont inua a

esser e par t e int egr ant e dell’ambient e. I n
st r et t a connessione con il t ipo di mat er iale
disponibile si sono poi sviluppat i par t icolar i

f ormali e t ecniche cost r ut t ive, impiant i
t ipologici essenziali ma r icchi di f ascino,

elaborat i at t r aver so secoli di esper ienza e
adat t at i alle singole esigenze, che hanno

cont r ibuit o in modo det er minant e a
car at t er izzar e i diver si paesaggi.

I n def init iva quello che oggi si deve
imparar e dalla st or ia cost r ut t iva di quest i
luoghi è la necessit à di pensar e il pr oget t o
di ogni singolo ogget t o e element o r ispet t o

alle r icadut e che può aver e sulla
conf igur azione complessiva del paesaggio.
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Il proget to di paesaggio
I l paesaggio at t uale dunque non at t iene solo

all’et à cont empor anea, ma t r aspor t a in sé
f r amment i più o meno evident i di passat e

or ganizzazioni del t er r it or io. Di
conseguenza, qualunque analisi dell’asset t o

t er r it or iale non appare convincent e né
esaur ient e se t r ascura l’aspet t o st or ico del

t er r it or io per pr ivilegiare esclusivament e
l’aspet t o f unzionale socio-economico. Ciò

vale anche se l’analisi è f inalizzat a alla
pr oget t azione, cioè ad un int er vent o di

pianif icazione e r iorganizzazione del
t er r it or io; anzi, vale ancor di più, giacché

ogni int er vent o è f at t o non solo sul
pr esent e, ma anche sul passat o del

t er r it or io, o quant o meno su quei f r amment i
di passat o che sono incor por at i nel

pr esent e»
I n quest o cont est o divent a per ciò

f ondament ale «def inir e e compr ender e i
cosiddet t i “paesaggi st or ici”, non solt ant o

per ò nel senso di ident if icar e i sit i da
conser var e, ma anche e sopr at t ut t o nel

senso di individuar e nella st or ia di un sit o le
linee lungo le quali è oppor t uno che avvenga

il suo sviluppo f ut ur o nel r ispet t o e nella
consapevolezza del pat r imonio st or ico che

t rasmet t e».
Così scr iveva già nel 1981 la geogr af a Paola
Ser eno, ant icipando molt e delle successive

r if lessioni sul t ema del paesaggio cost r uit o.
Concet t i più che mai validi, che dovr ebber o

guidar e le t r asf ormazioni del r icco
palinsest o st or ico delle vallat e piemont esi e

occit ane.
Oggi i maggior i per icoli per il paesaggio

alpino non vengono solo dai singoli ogget t i,
ovver osia da cat t ive r ist r ut t ur azioni di

edif ici st or ici o da nuove cost r uzioni
est r anee all’ambient e alpino. Se inf at t i

alcuni gr avi pr oblemi cont inuano a esist er e –
si pensi ad esempio a t emi appar ent ement e

minor i ma cer t ament e dr ammat ici come
quello delle r ecinzioni –, d’alt r a par t e è più

r ar o incont r ar e gr avi er r or i ar chit et t onici e

87.88. Fer mat a dell’aut obus in legno e lampione in “st ile”
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cost r ut t ivi come quelli per pet r at i nei
decenni pr ecedent i. La cult ur a pr oget t uale

e abit at iva, in quest i ult imi anni, par e
inf at t i esser e almeno in par t e cr esciut a. I

problemi pr incipali, specialment e se si
guar dano le cose in pr ospet t iva, si

ver if icano invece alla scala del t er r it or io e
del paesaggio, e der ivano da diver si f at t or i.
I nnanzit ut t o la pianif icazione ur banist ica: i

piani, dal punt o di vist a del cont eniment o
del consumo dei suoli e delle nuove

edif icazioni ormai abbast anza ef f icaci,
dif f icilment e danno indicazioni sulla f or ma

degli insediament i. I l r ispet t o degli indici
quant it at ivi inf at t i non det er mina

aut omat icament e la qualit à dei luoghi. I l
t er r it or io st or ico non edif icat o – campi

agr icoli, r et e idr ograf ica, per cor si ant ichi –
cont inua molt e volt e ad esser e vist o come

un semplice spazio bianco in at t esa di venir e
cost r uit o, e non come una pr eziosa mappa

che insieme agli insediament i pr eesist ent i è
in gr ado di f ornir e ut ili sugger iment i per le

t r asf or mazioni.
Alt r i pr oblemi vengono dal modo con cui

sono pensat i e pr oget t at i spazi come quelli
st r adali e spondali, che così t ant a

impor t anza hanno nell’immagine e nella
car at t er izzazione dei gr andi ambient i
aper t i mont ani. Qui pr evale una cer t a
t endenza a r ealizzar e le oper e senza

t ener e cont o delle car at t er ist iche f isiche
dell’ambient e alpino, pr ivilegiando soluzioni

pr oget t uali “a cat alogo” f ondat e su un
ideale acont est uale di moder nizzazione e

f unzionalit à.
E inf ine, alt r e sit uazioni cr it iche nascono da
int er vent i non necessar iament e r ilevant i dal

punt o di vist a della consist enza f isica, ma
sicurament e invasivi r ispet t o al paesaggio:

elet t r odot t i, t ubazioni del gas, linee
t elef oniche, cabine elet t r iche. I n quest o

caso pr edomina una cer t a cult ur a del
pr essapochismo, del f ar e per f ar e, del

lavoro f inalizzat o solament e agli obbiet t ivi
pr at ici. Non si t r at t a di int er r ar e t ut t e le

r et i o di f ar le passar e sempr e “sot t o
t r accia”, ma di pr est ar e maggior e
at t enzione ai per cor si delle linee e alla
posizione dei singoli element i di sost egno,
in quant o t alvolt a bast a un solo palo della
luce piazzat o a caso o un t ubo che cor r e
sulla f acciat a di una casa per r ovinar e
ir r imediabilment e un paesaggio.
I l t ema della pr oget t azione alla scala del
paesaggio – in un cont est o st or ico e
geogr af ico carat t er izzat o pr opr io dalla
nat ur a cost r uit a dell’int er o ambient e –
cost it uisce un nodo cr uciale per il dest ino
del t er r it or io alpino. Si t r at t a di
invent ar e un modus oper andi per cer t i
ver si simile a quello delle ant iche societ à
alpine, dove ogni singola azione di
t r asf or mazione veniva osser vat a e
giudicat a per le r icadut e posit ive o
negat ive che pot eva aver e sull’int er o
sist ema, in un cont inuo e cir colar e
pr ocesso di f eed-back. La pr oget t azione
del t er r it or io at t r aver so la lent e del
paesaggio può essere impor t ant e perché,
pr ivilegiando l’at t enzione per le r elazioni
t r a gli ogget t i al singolo f enomeno,
f avor isce un modo di veder e e pr at icar e
le cose basat o sull’appropr iat ezza delle
soluzioni e la per t inenza dell’insieme,
opponendosi alla logica cont empor anea
della set t or ializzazione e specializzazione
degli int er vent i che così t ant i danni st a
f acendo t r a le mont agne. Obiet t ivo di
quest a maniera di pr oceder e, più che
l’impossibile r ipr ist ino dell’ant ico
equilibr io, è la cr eazione di una nuova
“armonia” t r a ordini spaziali e t empor ali
diver si, ver a e pr opr ia specif icit à e
r icchezza della mont agna alpina. Ha
scr it t o Reguant I Aleix, un esper t o di
t er r it or i mont ani: «Quasi sempr e nel
par lar e del t er r it or io st or ico mont ano si
f a r if er iment o al suo equilibr io,
idealizzandolo con agget t ivi come
per f et t o, secolar e, ... L’equilibr io implica
r aggiunger e una det er minat a sit uazione e
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mant ener la. È un concet t o
f ondament alment e st at ico che si adat t a alla

quasi imper cet t ibile (gener azionalment e
par lando) velocit à di cambio e

t r asf or mazione del t empo passat o. Par lar e
al gior no d’oggi d’equilibr io

può dissimular e at t it udini e int enzioni
r omant icist e e immobilist e sul pr oblema del

pr oget t o del t er r it or io st or ico mont ano. Per
quest o mi par e più consigliabile maneggiar e
il concet t o di ar monia che int egr a l’idea di

moviment o, di r it mi diver si, di coincidenza e
di ot t ima cor r ispondenza. I mplica l’idea di
un giust o adat t ament o e concor danza t r a

t ut t e le par t i che cost it uiscono il t er r it or io
st or ico mont ano».

Ma il paesaggio, olt r e a r appr esent ar e un
modo di guar dar e le cose, può anche esser e

vist o come uno dei pr incipali at t or i dei
pr ocessi cont empor anei di r iqualif icazione

economica e sociale del t er r it or io, un
element o innovat ivo in gr ado di r adunar e e

coagular e int or no a sé pr oget t i e
int enzionalit à alt r iment i separ at e e

disper se. Paesaggio quindi non come sf ondo
passivo e ogget t o di cont emplazione

est et ica, ma come pr incipio or ganizzat ivo e
leva at t iva at t r aver so cui pr omuover e un

nuovo sviluppo e una nuova
ident it à della mont agna e delle sue

popolazioni.
I n quest o cont est o le vallat e del Piemont e

occident ale hanno la possibilit à di
per cor r er e una st r ada alt er nat iva e

pr of icua, incent r at a sulla valor izzazione e
r einvenzione delle sue st r aor dinar ie

specif icit à st or iche, ambient ali, di
paesaggio. Un pr oget t o di t r asf or mazione

sost enibile che deve muover e dalla
necessar ia compr esenza di pr ocessi di

innovazione e conser vazione, dal r ecuper o
degli insediament i e del paesaggio agr icolo –

che oggi può cont ar e, ad esempio, sulle
pr oduzioni di qualit à e sul consumo t ur ist ico
di agr icolt ur a –, dalla diver sif icazione delle

f or me di t ur ismo, dalla dif f usione di

inf r ast rut t ur e e ser vizi per le popolazioni
locali. La condizione non è cer t ament e
quella del suppor t o a nuove gr andi
espansioni dell’ur banizzat o: si t r at t a
or mai di un grande lavor o di
r iqualif icazione dei luoghi e di
r idef inizione della lor o ident it à. Lo spazio
dell’abit are e lo spazio del lavor o del
r est o possono cont are qui, t r a le Alpi
occident ali, sulla qualit à dif f usa degli
ambient i di vit a: il ver de, il paesaggio, una
quot idianit à meno caot ica e violent a, ma
anche un isolament o, in t er mini di
r elazioni sia economico-pr odut t ive che
cult ur ali, molt o meno f or t e r ispet t o al
passat o, e non è solo quest ione di
int er net e post a elet t r onica. Rispet t o a
quest o possibile domani, si t r at t a a
quest o punt o di dar e vit a a sguar di
or ient at i, int enzionali, cost r ut t ivi,
pr oget t uali.
89.

90

89.90. alcuni int er vent i invasivi su edif ici
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L’ar chit et t ur a e l’ambient e mont ano. Gener alit à

Le t r asf or mazioni dell’ambient e mont ano

I l t essut o insediat ivo delle Valli è
car at t er izzat o da un’inf init à di piccoli

bor ghi cost it uit i da ar chit et t ur e
st r et t ament e f unzionali alle esigenze

insediat ive del luogo, che seguono canoni
pr ecisi consolidat isi dur ant e secoli di

esper ienza e di pr at ica cost rut t iva. I l
sapient e uso dei mat er iali locali e il

r azionale sf r ut t ament o del suolo hanno
pr odot t o villaggi per f et t ament e int egr at i

all’ambient e nat ur ale cir cost ant e.
I l “bisogno” della seconda casa e gli

int er essi economici collegat i al cr escent e
sviluppo dell’at t ivit à t ur ist ica hanno
pr odot t o il caot ico dilagare di nuove

cost r uzioni, venut e a sconvolger e l’ar monia
cost r uit a in millenni di vit a e di st or ia. La

nuova edilizia segue ed impone modelli
ur bani o al massimo imit azioni delle bait e
mont ane, con assolut a indif f er enza sia al

cont est o st or ico ambient ale sia alla
mor f ologia del sit o, quasi sempr e

f or zat ament e adat t at o in modo da
per met t er e ovunque l’edif icazione.

La nuova edilizia si r accoglie in modo
indif f er enziat o e disor dinat o int or no ai

vecchi cent r i, li sf r ut t a inizialment e come
ar ee di ser vizi, f ino a sof f ocar li con

modalit à di aggr egazione, t ipi edilizi e
mat er iali cost r ut t ivi est r anei al pr ocesso

st or ico di cost r uzione del t er r it or io.
L’esempio r ipor t at o nella f igur a 1 f or nisce

una let t ur a st or ica compar at iva del
t er r it or io, cor r ispondent e al concent r ico di

Beaular d (Alt a Valle Susa): la base
car t ogr af ica è r appr esent at a dalla “Car t a in
Misura” r isalent e al 1784 cir ca, sulla quale è

st at a sovr appost a una r appr esent azione
dello st at o at t uale dell’edif icazione.

Abit at o di Beaular d, Alt a Valle Susa – Car t a in Misur a
r isalent e al 1784 cir ca.



Da quest o conf r ont o, pr eso ad esempio di
un t ipico pr ocesso di t r asf or mazione

cont empor anea del paesaggio mont ano,
emer ge che una par t e pr eponder ant e

dell’abit at o più recent e si sviluppa secondo
una maglia t er r it or iale sost anzialment e

pr iva di logica occupando i t er r eni miglior i,
una volt a ut ilizzat i per le pr oduzioni

agr icole. I nolt r e, una par t e della nuova
edif icazione ha int er essat o i t er r eni più
insicur i dal punt o di vist a idr ogeologico,

int accando la nat urale sacca di espansione
del t or r ent e Dora di Bar donecchia:

ult er ior e pr ova di come la rot t ur a del giust o
r appor t o t r a uomo-t er r it or io por t i a

sit uazioni di insicur ezza abit at iva olt r e che
di degr ado est et ico.

I n una pr ospet t iva di pr oget t o, la
conoscenza st or ica della st r ut t ur azione

insediat iva è necessar iament e pr opedeut ica
all’applicazione delle r egole f ilologiche per

gli int er vent i sull’ar chit et t ur a: l’esempio
car t ogr af ico indica inf at t i con buona

pr ecisione sia f in dove si est endeva l’abit at o
di epoca t r adizionale e sia dove oggi

occor r e int er venir e con la massima caut ela
ed at t enzione.

Va anche osser vat o come molt e oper azioni
di “r isanament o conser vat ivo” abbiano

cont r ibuit o a t r asf or mar e le ant iche
ar chit et t ur e r ur ali in edif ici est r anei al

cont est o, sia est er nament e – annullandoli
con la sovr apposizione-sost it uzione di
component i f or mali e mat er iche della

moder na edilizia –, sia all’int erno. Qui la
t r asf or mazione e suddivisione degli spazi

t r adizionali ad esempio in minialloggi,
ot t enut a spesso f orzat ament e con lo

svent r ament o delle volt e e dei solai
or iginali, ha det er minat o int er vent i così

r adicali da cancellar e ogni indicazione della
sapienza edif icat or ia del passat o,

modif icando gli ant ichi insediament i in
agglomer at i ur bani di indef inibile

collocazione st or ica.

91.92.93.94. Le f ot ogr af ie evidenziano in che modo un
nuovo int er vent o possa cancellar e l’or iginar ia t ipologia
ar chit et t onica.

91.

92.

93.

94.
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Diver so è il caso dei bor ghi sit i in zone non
appet it e dagli int er essi t ur ist ici che,

r imast i int at t i nella or ganizzazione
dist r ibut iva volumet r ica or iginar ia,

cost it uiscono ancor a buoni esempi di
ar monia con l’ambient e, ma che nella

maggior anza dei casi sono t ot alment e
abbandonat i e in f ase di avanzat a
degr adazione. Dove t ali st r ut t ur e

insediat ive sono ancor a ut ilizzat e da t ur ist i
o da lavor at or i st agionali dedit i all’at t ivit à

agr icola e past or ale, e nel caso r isult i
necessar io il r ipr ist ino anche par ziale

dell’ant ica bait a, per lo più l’uso dei
mat er iali e il r ispet t o delle f or me

t r adizionali vengono abbandonat i a f avor e
dell’impiego di soluzioni di comodo det t at e

dalla voglia di immediat ezza, sost enut e dalla
mancanza di conoscenza e di senso di

appar t enenza.

La lezione della semplicit à
Vi è un dat o impor t ant e che der iva

dall’osser vazione della st or ia cost rut t iva dei
luoghi mont ani. Un dat o che deve esser e

cost ant ement e t enut o in considerazione nel
moment o in cui ci si avvicina al t er r it or io,

alle singole ar chit et t ur e, per pr oget t ar le e
t r asf or mar le: ed è quello della semplicit à.

L’ar chit et t ur a t r adizionale pr esent a inf at t i
conf igur azioni molt o semplici sia nella

disposizione degli insediament i sia nella
modellazione dei volumi edif icat i, ed è

connot at a in modo par t icolar e dall’uso della
piet r a e del legno come mat er iali da

cost r uzione, pr esent i in var ia misur a a
seconda dello specif ico luogo

d’insediament o.
Gli insediament i, f or mat i da agglomer at i di

cor pi edilizi aggiunt isi gli uni agli alt r i in
var ie successioni t empor ali al f ine di

soddisf ar e le t r asf or mazioni della st r ut t ur a
f amiliar e o di or ganizzazione dell’azienda

cont adina, pr esent ano uno schema che si è
venut o a consolidar e

95.96.97.98. L’ar chit et t ura t r adizionale delle Valli
pr esent a conf igurazioni molt o semplici

95.

96.

97.

98.



at t r aver so l’accumulazione di esper ienze di
diver se generazioni. Qui la salvaguar dia

delle zone f er t ili per non sacr if icar e
all’edif icazione le miglior i t er r e agr icole

det er mina spesso la localizzazione dei
villaggi su r ipidi pendii o su ar ee poco

pr odut t ive quali quelle pr evalent ement e
r occiose.

Dagli edif ici e dagli annucleament i che
hanno mant enut o int egr e, o almeno

suf f icient ement e leggibili, le t ipologie
or iginar ie t r aspare come la cult ur a rur ale

abbia saput o elabor ar e nel t empo una
var iet à di soluzioni t ipologiche

st r et t ament e cor r elat e alle r isor se locali
disponibili, alla mor f ologia dei sit i e alle

esigenze f unzionali, conseguendo esemplar i
r isult at i di equilibr io e di armonia r ispet t o

al cont est o.
Anche la colt ivazione del t er r it or io
cont r ibuiva in modo det er minant e a

conf er ir e all’immediat o int or no delle
bor gat e un senso di or dine e cur a, ment r e

oggi molt e di quest e sono cir condat e o
addir it t ur a invase dal bosco.

Soluzioni insediat ive f ondament alment e
var iat e sono il pr odot t o di condizioni

ambient ali a volt e anche equivalent i, olt r e
che dei limit i impost i dall’alt imet r ia e dalla

mor f ologia del t er r it or io, con le lor o
r elat ive r isorse nat ur ali disponibili.

L’alt imet r ia, ad esempio, è una condizione
che inf luisce in modo det er minant e sulla

pendenza delle coper t ur e e sulla volumet r ia
degli edif ici, in quant o quest e devono

aument ar e in par allelo con l’alt it udine per
soddisf ar e le necessit à pr ogr essivament e
cr escent i di allegger iment o dei car ichi di

neve e di immagazzinament o di quant it à di
f or aggio suf f icient i a super ar e la st agione

f r edda più lunga.
Ment r e nelle alt e e nelle medie valli ad una

buona r eddit ivit à degli allevament i è
cor r ispost a una cer t a r icchezza

edif icat or ia, nelle basse valli una economia
meno r eddit izia ha det er minat o

99.100.101. Esempi di ar chit et t ur a t r adizionale dell’Alt a
Valle Susa

99.

100.

101.
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f r equent ement e una più modest a qualit à dei
manuf at t i, cosa condizionat a in modo

det er minant e anche dal f acile
assogget t ament o a scor r er ie devast ant i: da
qui lo sviluppo degli insediament i secondo un

f it t o t essut o, nel quale i vicoli pubblici si
addent r ano in passaggi aper t i nel piano
t er r eno delle case, che af f ida alla sua

compat t ezza il compit o di assolver e alla
f unzione dif ensiva (un esempio

int eressant e: Mollar e, f r azione di Graver e,
r accolt o in se st esso come un f or t ilizio).

Le basse valli, ad esclusione dei cent r i
ur bani, sono cont r assegnat e invece

dall’abit at o a dimor e spar se, modello che
t ende a scompar ir e col cr escer e

dell’alt it udine.
All’oppost o, una dist r ibuzione edilizia

piut t ost o f it t a si t r ova nei bor ghi di alt a e
media mont agna, la cui compat t a cor t ina di

case af f acciat e sul f ondovalle denuncia
l’esigenza di pr ot egger e gli abit ant i sia dai

per icoli di scor r er ie, sia dai r igor i del clima:
i per cor si sono di lar ghezza r idot t a, e
f r equent i i sot t opassi e i mar ciapiedi

coper t i dallo spor t o dei t et t i.
I villaggi di mezzacost a espongono un

t essut o edilizio meno f it t o dei bor ghi di
f ondo valle, ma anche lor o sot t ost anno a

chiar e r egole der ivat e dal clima e
dall’esposizione. I n Val Chisone e

Ger manasca la giacit ur a a mezzacost a
pr edilige le case a schier a. Tale t ipologia è
r iscont r abile sia a quot e più basse che alle

quot e alt e e pr esent a un’unica st r ada
int erna di dist r ibuzione, at t r aver sat a da

angust i passaggi lat er ali di accesso e
separazione. I n alt r i casi, ovver o nei bor ghi

di cr inale, le cost r uzioni sono ser r at e e
sovr appost e a gr adoni lungo la linea di
massima pendenza. Abit ar e sui cr inali

espost i a mezzogiorno signif ica f r uir e di un
soleggiament o inver nale più f avorevole che

a f ondo valle, ovver o di un clima più
asciut t o. Per quest i mot ivi l’abit azione a

mezzacost a è in gener e quella pref er it a e

qui si t r ovano, pr obabilment e, gli
insediament i più ant ichi (si veda il caso di
Cels, bor gat a Rif in Valle di Susa).
Le mor f ologie insediat ive a t er r azzo
hanno invece f or me planimet r iche più
liber e, dove le dist anze t r a gli edif ici
consent ono passaggi appena suf f icient i.
I n alcuni casi la bor gat a sor ge in cr est a,
dando or igine a f or me planimet r iche più
allungat e. Ad alt a quot a si t r ovano gli
alpeggi est ivi, ut ilizzat i come abit azioni
t empor anee dei past or i r esident i nei
bor ghi di f ondovalle e di mezzacost a.
Con t ut t e quest e r agioni in un’ar ea vast a
come quella del Gal Escar t ons e Valli
Valdesi non è f acile f ar e una net t a
dist inzione t ipologica per ar ee omogenee,
ma è possibile individuar e alcune t ipologie
r icor r ent i e f or t ement e r appr esent at ive
(la casa in linea a schier a, la casa a
blocco, ecc.) del t er r it or io consider at o, di
volt a in volt a der ivat e dai
condizionament i dell’ambient e f isico e
della cult ur a locale.
I n linea di massima, dal punt o di vist a
cost r ut t ivo e mat er ico, t ut t i gli edif ici
sono f or mat i da mur i in piet r a di f or t e
spessor e, aper t ur e cont enut e in numer o e
dimensioni, t et t i a doppia f alda con
st r ut t ur a lignea, balconat e e t er r azzi in
legno. Una impor t ant e dif f er enziazione
f or male è det er minat a dal t ipo di
mat er iale usat o per i mant i di coper t ur a,
la cui diver sa nat ur a impone alle f alde del
t et t o una ben def init a inclinazione:
cont enut a per le lose alf ine di evit ar ne lo
scivolament o, accent uat a per le scandole
e la paglia, che devono liber ar si dalla neve
quant o pr ima possibile per mant ener e la
lor o f unzionalit à nel t empo. Di
conseguenza il paesaggio ant r opizzat o è
f or t ement e impr ont at o dalla var iet à
locale delle f alde dei t et t i che si
dist endono armoniosament e lungo i
ver sant i delle valli. Tut t e quest e var iant i
locali muovono da un ideale di semplicit à e



di r azionalit à che deve divent ar e
l’or izzont e di r if er iment o per le pr at iche

pr oget t uali cont empor anee di r iuso.
e r iqualif icazione. Da quest o punt o di vist a

gli esempi of f er t i dalla st or ia e dalla
t r adizione possono cost it uir e una valida

guida, pur ché la lor o r eint er pr et azione sia
di car at t er e met odologico e f unzionale, e

non mer ament e di or dine f or male e
st ilist ico.

Tr adizione quindi come lezione di semplicit à
e di met odo. Come ha scr it t o Car lo Mollino,

in occasione del t er zo Convegno di
ar chit et t ur a alpina di Bar donecchia del
1954: «Tradizione è cont inuo e vivent e
f luir e di nuove f or me in dipendenza del
divenir e ir r ipet ibile di un r appor t o t r a

causa ed ef f et t o (...). Oggi imit ar e f or me e
adombr ar e st r ut t ur e di ant iche cost r uzioni

nat e da possibilit à mat er iali e par t icolar i
dest inazioni, or a scompar se o mut at e,

equivale a cost r uir e la scenogr af ia di una
r ealt à inesist ent e, uscire, anziché inser ir si,

nella t r adizione».

102.

103.

102.103.104.105 Cels Rif , comune di Exilles- Alt a Val di
Susa.

104.

105.
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Pr incipi di r iuso

Conoscer e per proget t ar e
L’at t enzione per i diver si element i che

compongono il sit o, insieme allo st udio della
preesist enza in t ut t e le sue component i,

devono sovr int ender e ogni par t e del
pr oget t o di r ecuper o-r iadat t ament o degli
ant ichi f abbr icat i pr esent i nel t er r it or io

mont ano.
Solo la pr esa in consider azione di t ut t i

quest i element i e delle lor o pr oblemat iche
può dare vit a a pr oget t ualit à e pr ocessi di
r iuso e r iqualif icazione dello spazio alpino
capaci di inver t ir e la t endenza, or iginat a

dalla cr isi della societ à cont adina
t r adizionale, ver so il depauper ament o e la

dispersione delle molt eplici valenze
(f ormali, cult ur ali, mat er iali)

car at t er izzant i il t er r it or io mont ano.
A quest o pr oposit o, r isult a indispensabile

r ecuper ar e un at t eggiament o pr oget t uale di
r ispet t o per i luoghi, incent r at o su f or me di

sensibilit à ver so la qualit à di mor f ologie-
mat er iali-at mosf er e-car at t er i sociali,

r if iut ando f or me e color i dissonant i che
int er rompono e degr adano l’equilibrat a

visione dell’insieme ambient ale.
Quest i assunt i passano at t r aver so la

conoscenza del manuf at t o ar chit et t onico in
ogni sua component e, conoscenza che r isult a

esser e f ondament ale per una cor r et t a
at t r ibuzione di nuove modalit à f r uit ive alla

st r ut t ur a esist ent e, con le r elat ive
indicazioni f unzionali ed est et iche e

prescr izioni di ut ilizzo di mat er iali anche
f isicament e e chimicament e compat ibili.

Det t a pr at ica, quasi t ot alment e disat t esa
nel r ecent e passat o anche per il

disint er esse della cult ur a uf f iciale e per la
super f iciale adozione di t ecniche

cost r ut t ive (t elaio in cement o ar mat o,
or izzont ament i in lat er ocement o, ecc.)

f inalizzat e esclusivament e al cont eniment o
dei cost i immediat i, deve t ender e a f ar e di

ogni domanda di t r asf or mazione e r iuso
un t ema ar chit et t onico che, discendendo
da una medit at a r ivisit azione degli
element i esist ent i, sugger isca immediat i
livelli di r iconoscibilit à e
cont empor aneament e non sia r idut t iva
r ispet t o a nuove ipot esi pr oget t uali e
composit ive.
Cent rale in ogni caso è il r ispet t o di ciò
che esist e (t ipologie, mat er iali,
mor f ologie degli element i ar chit et t onici,
t ecniche cost r ut t ive, ecc.), af f inché il
manuf at t o cont inui ad esser e nel t empo
un document o consult abile. I n alcuni
par t icolar i f r angent i (det er ior ament o
ir r ever sibile della pr eesist enza, ecc.) può
anche esser e pr esa in consider azione la
possibilit à della demolizione e
r icost r uzione dell’edif icio; essa per ò deve
r appr esent are l’ult ima opzione possibile,
da ponder are con est r ema at t enzione.
Analogament e deve esser e consider at a
con par t icolar e sensibilit à la via
dell’inser iment o di element i est r anei
all’edif icio esist ent e, valut ando limit i e
pr egi – r ispet t o al paesaggio insediat ivo
complessivo – delle soluzioni pr opost e. Va
in ogni caso adot t at o un at t eggiament o di
salvaguar dia e valor izzazione della
pr eesist enza. Se è pur ver o che il
pr oget t o di r iuso deve pr est ar e
at t enzione alle esigenze e pr est azioni
cont empor anee, r isult a esser e f or se
ancor a più impor t ant e – in un’ot t ica di
valor izzazione del bene st or ico – la
necessit à che le r ichiest e dell’ut enza
t endano ad adat t ar si alle oppor t unit à
of f er t e dalla cost r uzione esist ent e.
Oppor t unit à che non si r iducono
all’aspet t o est er ior e della cost r uzione,
ma che coinvolgono la dist r ibuzione degli
ambient i, l’asset t o spaziale, le specif icit à
cost r ut t ive, mat er iche e volumet r iche
int er ne. I n alt r e par ole: cer car e di
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t r asf or mar e una ant ica cost r uzione di
mont agna in un appar t ament o di cit t à non ha

alcun senso. Anzi, la pr eesist enza può
sugger ir e, indicar e modi di abit ar e più

r icchi, più aper t i al r appor t o con il
paesaggio e la st or ia, in def init iva più

int er essant i e appagant i.
I n quest o cont est o è impor t ant e che gli

esit i di qualit à vengano divulgat i at t r averso
sist emi mediat ici e inf ormat ivi capaci di

pr omuover e ef f icacement e il cor r et t o r iuso
del pat r imonio (pubblicazioni su gior nali

locali di par t i signif icat ive di t r at t at i
specialist ici o di buoni pr oget t i; cor si di

specializzazione per t ecnici, pr oget t ist i e
impr ese sul t ema del r ecuper o-r iuso del
pat r imonio archit et t onico t r adizionale;

f ilmat i di met odi esecut ivi e di r ealizzazioni
esemplar i; azioni di sollecit azione con pr emi

e most re dest inat i alle miglior i oper e
eseguit e; ecc.). Solo in quest o modo la pr esa

di coscienza dei non indif f er ent i valor i di
quest a er edit à, f r ut t o della f at ica e

dell’int elligenza delle gener azioni
pr ecedent i, unit a alla dif f usione delle

cor r et t e modalit à di int er vent o dir et t a a
t ut t ii sogget t i int er essat i (proget t ist i-

esecut or i-commit t ent i), pot r à cont r ibuir e,
per quant o ancor a possibile, al

miglior ament o della qualit à abit at iva e
paesaggist ica delle Valli.

Pr oblemat iche t ecniche
La punt uale let t ur a dei car at t er i r icor r ent i
e una appr opr iat a def inizione pr oget t uale,

come è st at o osser vat o, cost it uiscono i
moment i f ondament ali per un coer ent e

int er vent o f inalizzat o al r iuso di edif ici
appar t enent i al pat r imonio edilizio

esist ent e. Quest e oper azioni, che già
pr esent ano non indif f er ent i complessit à di

car at t er e t ecnico e cult ur ale, incont rano in
gener e ult er ior i complicazioni,

r appr esent at e dalle r ichiest e e dalle
disponibilit à economiche della commit t enza,

nonché dalle car enze
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pr of essionali di una buona par t e degli
esecut or i. Si t r at t a di f at t or i cer t ament e

limit ant i, ma comunque non t ot alment e
giust if icat ivi di event uali r isult at i scadent i,
in quant o la buona r iuscit a di un lavor o non

consegue semplicement e dalla più ampia
disponibilit à f inanziar ia e dalle ot t ime

pr est azioni r ealizzat ive, magar i suppor t at e
dal r icor so a mat er iali di pr egio e a soluzioni

t ecnologiche d’avanguar dia.
I r isult at i posit ivi der ivano invece

dall’appr of ondit a conoscenza dell’ogget t o di
int er vent o e dai buoni indir izzi proget t uali

per il suo r ecuper o e adat t ament o alle
nuove f unzioni: indir izzi che devono

delinear e un per corso il più possibile sicur o
e pr ivo di inut ili complicazioni, e per t ant o

t ender e cont emporaneament e al
r aggiungiment o della buona qualit à f inale e,

nella giust a misur a, al cont eniment o della
spesa. Quest o in quant o oppor t une

pr escr izioni come la st ilat ura dei giunt i di
un vecchio mur o in piet r a a vist a danno

r isult at i di benesser e abit at ivo ed est et ici
di gr an lunga miglior i di un int onaco più

cost oso e insignif icant e; l’ot t imale e non
maggior ment e oner oso posizionament o di un

ser rament o è suf f icient e a esalt ar e, con il
r aggiungiment o di un piacevole ef f et t o
plast ico, il r appor t o t r a l’aper t ur a nella

quale è inser it o e la mur at ur a che la
def inisce; il r ispet t o della pendenza

t r adizionale delle f alde del t et t o det er mina
un armonioso inser iment o del blocco edilizio

nel cont est o ambient ale, cont r ibuendo
senza aggr avi aggiunt ivi al mant eniment o o

al r ipr ist ino dell’ar monia d’insieme.
Un non indif f er ent e incr ement o dei cost i

dipende invece dall’uso di lose per la
r ealizzazione dei mant i di coper t ur a. I n

pr oposit o, a par t e alcune sit uazioni in cui
r isult i esser e pr ior it ar io il mant eniment o

dei car at t er i or iginar i (int er e bor gat e come
singoli edif ici) e per le quali – come nel caso

di alt r e r ealt à t er r it or iali – sarebbe
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auspicabile l’adozione di elar gizioni
cont r ibut ive pubbliche, non si dovr ebbe

escluder e a pr ior i l’uso di mat er iali
alt er nat ivi. I n quest i casi, pur non

t r ansigendo su pendenza-st r ut t ur a-
or ient ament o delle f alde, si pot r ebber o

individuar e t r a i molt i pr odot t i pr esent i sul
mer cat o i più r ispondent i per f unzionalit à

ed est et ica alla specif icit à dei var i cont est i,
vist o che in ar chit et t ur a l’aspet t o

geomet r ico-f or male è quasi sempr e
pr evalent e su quello di carat t er e mat er ico.

Per un ot t imale r iuso del pat r imonio edilizio
esist ent e, e quindi per il pr oget t o delle

r elat ive oper azioni di r ecuper o e
t r asf or mazione, non sono comunque

individuabili modelli e r icet t e pr ecost it uit i
ma, come per ogni alt r a sit uazione

edif icat or ia, si devono r icer car e soluzioni
appr opr iat e alla specif icit à di ogni caso con

applicazione e passione, r equisit i
indispensabili all’at t ivit à di pr oget t azione

per r aggiunger e r isult at i apprezzabili,
f acendo di ogni occasione un t ema

archit et t onico a sé.
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I l manuale: obiet t ivi e divulgazione
( di A. De Rossi, M. Mainardi, R. Maur ino)

Per ché un manuale?
Con l’emer ger e a par t ir e dagli anni ‘80 di un

pr of ondo pr ocesso di t r asf or mazione che
ha modif icat o la geogr af ia economica e

sociale degli spazi est er ni alla cit t à, molt i
t er r it or i che per lungo t empo nel cor so del

Novecent o er ano st at i considerat i marginali
sono venut i a r appr esent ar e alt r et t ant i

luoghi di innovazione e dinamismo
economico.

Anche le vallat e alpine, dopo la lunga f ase
dello spopolament o e della monof unzionalit à

t ur ist ica, sembr ano esser e all’inizio di una
possibile st agione di cambiament o, segnat a
da dif f er ent i modi di pensar e e di viver e la
mont agna. Lo sviluppo di quest e ar ee t ende

per ò a dar vit a a f enomeni cont r addit or i: da
un lat o la t endenza all’omologazione e

all’appiat t iment o del paesaggio st or ico –
r iscont r abile nelle nuove cost r uzioni
r esidenziali, produt t ive, t er ziar ie –

dall’alt r o il desider io di valor izzar e e di
raf f or zar e l’ident it à e le specif icit à del
luogo – visibile nella r iqualif icazione dei

cent r i st or ici, nella r ist r ut t ur azione delle
abit azioni t r adizionali.

A f ront e di t ale sit uazione, divent a sempr e
più impor t ant e individuar e delle linee guida

che rendano possibile salvaguardar e e
sviluppar e at t r aver so nuovi pr oget t i la

peculiar it à ambient ale e ar chit et t onica di
quest i luoghi – che è uno degli element i alla
base dell’ident it à e dell’at t uale cr escit a di

quest e ar ee – senza cader e
nell’omologazione o, all’oppost o,

nell’ar t if iciosa r icost r uzione f olclor ist ica di
f acciat a. I l pr esent e manuale pr opone a

quest o pr oposit o alcune r ispost e, desunt e
anche dall’esame di r ealizzazioni che si
pr esent ano come dei validi t ent at ivi di

int er pr et ar e e di r einvent ar e la cult ur a
ar chit et t onica locale, senza f acili

concessioni alle mode o ai mer i element i
est er ior i alla t r adizione, e che possono
f unger e da esempio per un t er r it or io che
st a cambiando e che necessit a di una
nuova pr oget t ualit à, se si vuole
mant ener e legat i t r a di lor o sviluppo e
specif icit à del pr opr io ambient e di vit a.
I n quest o senso, il manuale si conf igur a
come un aiut o e una sollecit azione alla
volont à di inst aur are un r appor t o
dialet t ico con il paesaggio st or ico senza
per ò nasconder si diet r o a f acili
mimet ismi, di int er pr et are e reinvent ar e i
mat er iali e le f or me della cult ura edilizia
locale, di conf r ont ar si con le at t uali
t ecniche cost r ut t ive or dinar ie,
consider ando che la t r adizione, magar i
spezzat a e int er r ot t a dai pr ocessi di
moder nizzazione di quest i ult imi decenni,
cost it uisce una “t r accia” nascost a ma
ancora molt o signif icat iva su cui lavor ar e
ai f ini del pr esent e.
Alcune oper e cont empor anee r ealizzat e
nel t er r it or io consider at o si muovono
lungo quest a t raiet t or ia: l’insieme di
quest e r ealizzazioni, t ut t e
cont r addist int e da un sot t ile gioco
linguist ico in bilico t r a appar t enenza e
spaesament o r ispet t o ai t emi della st or ia
e della t r adizione, indica una st r ada
alt er nat iva sia alla mer a mimesi
dell’ar chit et t ur a ver nacolar e, sia al
moder nismo pr ivo di legame con i luoghi.
Quest e oper e di qualit à dimost r ano come
sia possibile valor izzar e la specif icit à
degli insediament i alpini t enendo cont o
delle esigenze e degli st ili di vit a
cont empor anei, là dove il r appor t o con la
t r adizione è un dat o di par t enza con cui
conf r ont arsi, non un obiet t ivo da
r aggiunger e t r amit e l’imit azione. Sono
quest i esempi di soluzioni cost r ut t ive –
aper t ur e, balconat e in legno,



paviment azioni est er ne – che consent ono di
compr ender e come il r ispet t o per il passat o

sia una cosa diver sa dalla mimesi
f olclor ist ica e come il moment o del pr oget t o

sia cent r ale per ot t ener e r isult at i di
qualit à.

Finalit à del manuale e sua divulgazione
L’obiet t ivo del manuale è quindi quello di

cont r ibuir e – in linea con i pr ocessi che si
st anno dif f ondendo negli ult imi anni – alle

prat iche di salvaguar dia e di valor izzazione
del t er r it or io alpino, pr est ando

par t icolar ment e at t enzione al pr oblema del
cor r et t o r ecuper o del pat r imonio

archit et t onico st or ico.
Non si t r at t a di uno st r ument o di car at t er e

nor mat ivo e vincolist ico: quest o per ché è
or mai gener alment e consolidat a la

convinzione che il t ema della valor izzazione
del pat r imonio ambient ale, paesaggist ico e

archit et t onico delle Valli necessit i
innanzit ut t o di un salt o in avant i di t ipo

cult ur ale, dove cent r ale r isult a esser e il
dat o della consapevolezza e della

conoscenza. I n mancanza di quest e valenze,
il r ispet t o della nor ma, del vincolo, viene

sent it o come una mer a imposizione dall’alt o,
senza che ciò dia vit a a r eali pr ocessi di

int er esse e di valor izzazione del pat r imonio.
I l manuale invece sugger isce soluzioni t r a

lor o anche alt er nat ive ma comunque
r it enut e posit ive, cerca di most r are i valor i

delle pr eesist enze e del palinsest o
t er r it or iale: la valor izzazione delle
specif icit à dei luoghi, della cult ur a

mat er iale st or ica, necessit a in pr imo luogo
di cur iosit à, int er esse, passione.
E’ solo passando per quest a via,

indubbiament e non f acile, della cr escit a
cult ur ale collet t iva che si può t ent ar e di
uscir e da un equivoco di f ondo, che negli

ult imi decenni è sovent e ser vit o a
legit t imare le peggior i t r asf or mazioni del

t er r it or io: ossia che i valor i f or mali ed
est et ici dell’ar chit et t ur a e del paesaggio

r appr esent ino un dat o sogget t ivo, e che
quindi in quest o campo sia prat icament e
impossibile met t er e a punt i giudizi di
nat ur a obiet t iva. I n r ealt à quest o non è
pr opr io ver o: se si chiedesse a un
campione di per sone di valut are un
int er vent o in r elazione al paesaggio
complessivo – e non giudicandolo
separ at ament e da esso – pr obabilment e si
ot t er r ebber o dei par er i più simili di
quant o normalment e si pensi. L’er r ore da
non f are è di esaminar e l’ogget t o in modo
separ at o dal t er r it or io in cui viene a
collocarsi.
E bisogna valut ar e at t ent ament e se
l’int er vent o ha lasciat o il sit o in condizioni
miglior i o peggior i di pr ima, se è st at o
davver o capace di valor izzar e le valenze
specif iche del luogo. La cosa più
impor t ant e è inf at t i la conf igur azione
complessiva del luogo e del paesaggio.
Le schede che compongono il manuale – le
quali analizzano alcune component i
dell’ar chit et t ur a t r adizionale e r ipor t ano
sugger iment i pr oget t uali per la lor o
r if unzionalizzazione t ecnica ed est et ica –
r appr esent ano di conseguenza non già
delle prescr izioni t assat ive (che con
vincoli passivi, diviet i, nor me def init e sino
al det t aglio non f anno che congelar e
sit uazioni di degr ado e abbandono), ma
semplici spunt i di r if lessione per
appr of ondir e i t emi del r iuso della
sapient e pr oduzione ar chit et t onica
er et t a con t ant a f at ica dalle passat e
gener azioni, al f ine di pot er li af f r ont ar e
e r isolver e in modo consapevole e
f inalment e cr ear e una inver sione di
t endenza r ispet t o ai t r oppi esempi
negat ivi r ealizzat i negli ult imi decenni.
Diet r o al manuale si possono legger e
alcune opzioni di pr incipio, così
r iassumibili: t ut t i gli element i che
concor rono alla f or mazione del paesaggio
sono responsabili per la lor o par t e
dell’ot t eniment o di un più o meno
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appagant e r isult at o di f r uibilit à f unzionale
ed est et ica; gli edif ici, gli spazi est er ni e gli
alt r i segni det er minat i dall’ant r opizzazione
del paesaggio appor t ano un r ilevant e
cont r ibut o alla car at t er izzazione di una
st r ut t ur a insediat iva; le t r asf or mazioni
delle t ipologie edilizie avvenut e con
l’ut ilizzo di mat er iali e t ecniche cost rut t ive
est r anee alla cult ur a locale hanno
compr omesso la r egola composit iva
t r adizionale, condizionando negat ivament e
la qualit à del paesaggio.

Presa coscienza della necessit à umana di
dispor r e di luoghi at t r aent i e piacevolment e

vivibili e del f at t o che i valor i ambient ali
sono una r icchezza dell’int er a societ à e non
solt ant o di quella locale, deve esser e allor a
def init a e int r apr esa una azione organica di

t ut ela della specif icit à dei car at t er i
ambient ali che, olt r e alla r iqualif icazione

dell’ant ico pat r imonio, si est enda a copr ir e
l’int er o paesaggio cost r uit o, coinvolgendo:

l’ar chit et t ur a di concezione st or ica:
quella che osser vando il “r ispet t o del

luogo” si è espr essa con sensibilit à ver so
la qualit à di f or me-mat er iali-at mosf er e-

car at t er i locali, inserendosi nel
paesaggio in modo ar monico, sino a

divenir ne par t e int egr ant e e ad
amalgamar si con i suoi color i,

mant enendo l’equilibr at a visione
dell’insieme ambient ale;

l’edilizia di bassa qualit à r ealizzat a nella
f ase di cost r uzione quant it at iva del
t er r it or io: quella dei pr ocessi pr odut t ivi
st andar dizzat i e quindi indif f er ent i al
luogo di collocazione, che ha disseminat o
le valli di f abbr icat i assolut ament e
dissonant i con l’int or no per il f uor i scala
delle dimensioni, il posizionament o non
adeguat o r ispet t o al sit o, l’espr essione
f or male inappr opr iat a al cont est o e
magar i r idondant e dal punt o di vist a
f ormale e linguist ico; edilizia che è il
r isult at o di un sist ema speculat ivo t eso

al massimo guadagno e quindi a
soddisf are in modo indif f er enziat o
qualsiasi t ipo di esigenza, f acilit at o
nel suo ef f et t o dist r ut t ivo dalla
r iduzione di cost i e f at ica consent it a
dall’int er venut a possibilit à di adat t ar e
il luogo al t ipo di cost r uzione con l’uso
di nuovi mezzi meccanici e di
aggiornat e at t r ezzat ur e di cant iere,
sovver t endo l’ir r inunciabile pr incipio
di adat t ament o dell’edif icio al luogo.
Anche per quest i “ecomost r i”, che
sono la cont r of accia dell’ar monia
espr essa dalla cult ur a mat er iale di una
societ à che ha dovut o commisur ar e le
sue azioni ai sever i det t ami della
nat ur a, si devono cer car e delle
soluzioni miglior at ive sia a livello
est et ico che f unzionale, magar i
appr of it t ando delle occasioni in cui
vengono at t uat i adeguament i a
int egr azione delle iniziali carenze
esecut ive;

l’ar chit et t ur a r ecent e e f ut ur a: al
f ine di evit ar e per il pr ossimo f ut ur o
gli innumer evoli esempi negat ivi che
hanno pr odot t o danni a gr ande scala,
det er minando la r ot t ur a del
t r adizionale equilibr io t r a l’uomo e
l’ambient e con cont rast i volumet r ico-
f or mali e dissonanze cr omat iche in
luoghi cont r assegnat i da un car at t er e
f or t ement e impr ont at o da un suo
esclusivo “genius loci”, il quale deve
esser e capit o e r ispet t at o
nell’at t uazione di qualsiasi t ipo di
int er vent o; quest o appello alla
compr ensione e al r ispet t o non
signif ica che nella pr oget t azione ex
novo sia necessar io r ipr opor r e sempre
le st esse f or me ar chit et t oniche, ossia
quelle st or icament e def init e, ma che
l’at t enzione per la st or ia, per i luoghi
deve sovr int ender e ogni nuova
pr opost a pr oget t uale.



Un pr ogr amma f inalizzat o al r aggiungiment o
di quest o scopo, consider at o che il valor e
document ar io-ambient ale si conf igur a come
pat r imonio cult urale della comunit à, deve
sviluppar si at t r aver so iniziat ive di
sensibilizzazione e di sollecit azione
pr omosse e f inanziat e dall’Ent e Pubblico
(Comuni, Comunit à Mont ane, Pr ovince,
Regione) e r iguar dar e la valor izzazione di
insieme della r ealt à cost r uit a e ambient ale.

Relat ivament e alle possibili azioni da
int r apr endere si individuano:

per le iniziat ive di sensibilizzazione:
conf er enze e dibat t it i, come occasioni

per f ar comprender e a pr oget t ist i,
commit t ent i, f unzionar i degli uf f ici

t ecnici pubblici, amminist r at or i,
impr ese, il valor e del pat r imonio st or ico

e del suo cor r et t o r iuso, most r ando
esempi posit ivi e negat ivi di

r ealizzazioni;
manif est i e depliant illust r at i t r at t ant i
aspet t i pr eminent i delle pr oblemat iche

ambient ali locali;
ar t icoli sui gior nali locali r elat ivi
all’ar goment o ar chit et t ur a, con

sugger iment i di car at t er e divulgat ivo e
con r elazioni cr it iche su casi locali;

ist allazioni dimost r at ive di car at t er e
scenogr af ico;

most r e di ar chit et t ur a espost e f uor i
dalle sedi consuet e, come padiglioni

pr ovvisor i er et t i in luoghi di massima
f r equent azione nei quar t ier i, nei paesi e

nelle bor gat e;
ist it uzione di pr emi e r iconosciment i per

commit t ent i-pr oget t ist i-ar t igiani-
impr ese che, con le lor o iniziat ive e il

lor o appor t o lavor at ivo, abbiano
r aggiunt o un appr ezzabile r isult at o nella

r ealizzazione di immobili e di
sist emazioni est erne;

per le iniziat ive di sollecit azione:
consulenze di esper t i
of f er t egr at uit ament e ai propr iet ar i e
ai t ecnici da or ganismi quali i
pr ospet t at i C.a.u.a.

(Consigli di ar chit et t ur a ur banist ica
ambient e), magar i por t at e
dir et t ament e agli int er essat i con uno
st udio mobile sul t ipo di quello
sper iment at o con successo dall’Unesco
or mai molt i anni f a a Ot r ant o e a
Bur ano;
concor si di pr oget t azione bandit i e
f inanziat i con denar o pubblico nei casi
di int er vent i cost r ut t ivi r ilevant i per
dimensione o localizzazione, anche se
r elat ivi a iniziat ive di pr ivat i, al f ine di
dot ar e gli or gani di cont r ollo di un
suppor t o di sugger iment i t ale da
consent ir e una appr opr iat a gest ione
della sit uazione, dall’at t o del r ilascio
delle aut or izzazioni sino alla conclusione
dell’oper a;
esenzione dal pagament o degli oner i di
ur banizzazione e cost r uzione e
t empor aneament e dell’I .C.I . per gli
int er vent i di r ecuper o mer it evoli;
int r oduzione di r eper t or i cont enent i
appr opr iat e r egole cost r ut t ive nella
nor mat iva t ecnica comunale e nei
r egolament i edilizi.
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Guida alle oper azioni di r ilievo-pr oget t o-r ealizzazione

I l r ilievo
Ogni pr oget t o di ar chit et t ur a è un at t o di

modif icazione di una sit uazione
pr eesist ent e e come t ale deve sviluppar si a

par t ir e dalla pr ecisa conoscenza della
r ealt à con la quale viene a r elazionar si. I l

r ilievo è la pr emessa al pr oget t o di r iuso, il
t r amit e che consent e l’individuazione e la

conoscenza dei car at t er i dell’edif icio: solo a
par t ir e da quest i dat i è possibile avviar e

quel pr ocesso di conser vazione-innovazione
su cui deve f ondar si la globalit à dell’azione

proget t uale. Da quest o punt o di vist a, la
f ase del r ilievo viene a cost it uir si già come

un’oper azione di car at t er e pr oget t uale.
I l r ilievo, quando viene condot t o a un livello

di appr of ondiment o adeguat o a f or nir e la
let t ur a complet a dei var i aspet t i del

manuf at t o, dà alla pr oget t azione la
possibilit à di af f r ont ar e e r isolver e il suo

compit o nel modo più complet o, evit ando
dif f icolt à e maggior i oner i in f ase

esecut iva. Pr opr io per quest a r agione il
r ilievo r appr esent a un moment o

f ondament ale dell’int er o it er pr oget t uale, e
deve esser e r ealizzat o in manier a mai

sommar ia e appr ossimat iva.
Per una esaur ient e conoscenza dell’ogget t o
di int er vent o, il r ilievo deve suddivider si in:

r ilievo geomet r ico dimensionale o
planivolumet r ico, che r appr esent a il

f abbr icat o allo st at o di f at t o t r amit e la
piant a di t ut t i i piani e del t et t o, più

sezioni descr ivent i le dif f er ent i
conf igur azioni dell’ar chit et t ur a in

r elazione alla conf or mazione
dell’ambient e est er no, i pr ospet t i delle
f r ont i: il t ut t o in scala adeguat a a una

chiar a let t ur a. Per edif ici di par t icolare
complessit à, o in pr esenza di element i

cost r ut t ivi e decor at ivi di int er esse, la
document azione gr af ica va complet at a

113.

113.114.115. Fot ogr af ie di vani volt at i
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con disegni in numer o e in scala idonei
all’illust r azione del caso;
r ilievo cr it ico, che individua e
int er pr et a car at t er i e t r ame di
t r asf or mazione dell’edif icio. E’
indispensabile per la descr izione-
int er pr et azione-valut azione degli
element i st or ici e delle par t i di
int er esse non r ient r abili nel r ilievo
geomet r ico dimensionale. I l r ilievo
cr it ico si at t ua r ipor t ando
descr it t ivament e sulla base del r ilievo
geomet r ico-dimensionale gli element i
ininf luent i ai f ini della conf igur azione
volumet r ica, ma dei quali è necessar ia
l’osser vazione e la regist razione:
lesioni, dif f er enze di t essit ur a
murar ar ia, t r acce di par t i demolit e,
aper t ur e t amponat e, sopr alzi,
aggiunt e, element i par t icolar i, ecc.;
r ilievo f ot ogr af ico, che document a lo
st at o del manuf at t o nel suo complesso
e nei suoi element i più signif icat ivi,
nonché la sua r elazione con l’ambient e
cir cost ant e.

L’analisi mor f ologica at t uabile con il
r ilievo non consent e cer t o di
det erminar e il pr oget t o della
t r asf or mazione f ut ur a: è per ò mat er iale
necessar io per ar goment ar e
consapevolment e il pr oget t o, f ocalizzar e
il problema della pr oget t azione di una
f or ma nuova, in cont inuit à o al limit e in
discont inuit à coscient e, r ispet t o ai
car at t er i assunt i nel t empo da quella
er edit at a dal passat o ed ai valor i st or ici-
sociali-cult ur ali che essa r appr esent a.

I l pr oget t o
Come ha scr it t o l’ar chit et t o Paolo
Cast elnovi, «la Mont agna insegna al
pr oget t ist a a considerar e il pr opr io
lavor o

come un cont r ibut o manut ent ivo
all’asset t o del t er r it or io, un lavoro da

Ar gonaut a, che modif ica la pr opr ia nave
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ment r e pr ocede: siamo in un t er r it or io già
plasmat o dalla st or ia, non t ant o in event i
memorabili quant o in un cont inuo lavor io

senza dat a, a
cui dobbiamo par t ecipar e con il nost r o

pr oget t o, senza super bia ma anche senza
r inunciar e a r iconoscer e nel nost r o lo
st esso r uolo svolt o dai pr edecessor i».

I n quest o cont est o, il pr oget t o di r iuso deve
evidenziare le pot enzialit à espr essive e
cult ur ali della pr eesist enza e, in ideale

cont inuit à col passat o, come logica
pr osecuzione del pr ocesso st or ico-

composit ivo, r est it uir le nuova f unzionalit à.
Qui la pr eesist enza non deve esser e vist a

come un vincolo alla liber t à composit iva, ma
come una sollecit azione alla sensibilit à e

all’invent iva per individuare soluzioni
f unzionali ed est et iche or iginali e appagant i.
Di conseguenza event uali limit i present i nei

dat i di par t enza devono t rovar e nel
proget t o un’accet t azione aliena da

compr omessi, st emper andosi in soluzioni di
coerent e e lucida chiar ezza, t ali da pot er e

elevar e a dignit à di ar chit et t ura anche le
occasioni più banali.

Un buon pr oget t o, ast r aendo l’oper azione da
r egole f isse che non possono garant ir e la
posit ivit à del r isult at o, deve cont emplar e

indir izzi f ondament ali, quali:
per seguir e l’innovazione anche all’int er no
di una nor mat iva r igidament e vincolist ica

con un segno appr opr iat o ma
possibilment e f or t e e signif icat ivo, che,

cont r addist inguendosi dai segni
t r adizionali, appor t i vit alit à all’edif icio e

all’insieme;
ut ilizzare t ecniche e mat er iali di
int egr azione anche moder ni, più
r ispondent i alle at t uali f unzioni

esecut ive e abit at ive, mediandoli con
appr opr iat e soluzioni f ormali in una

visione spaziale at t ent a ai signif icat i
espr essivi e dei sist emi cost r ut t ivi

locali;

immet t er e le aggiunt e necessar ie con
inser iment i abili e
misur at i,
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117.

or ganizzando al meglio le nuove
f unzioni nel r innovament o
r ispet t oso (non st r avolgent e) dei
carat t er i t ipologici e f igur at ivi del
manuf at t o or iginale;
assumer e i valor i esist ent i come valor i
della nuova sist emazione e int egr ar li
con element i innovat ivi usat i come
st r ument i di un nuovo equilibr io;
inser ir si nella st or ia del f abbr icat o
senza r inunciar e a inf onder e nuovi
spunt i vit ali;
coglier e le suggest ioni del sit o e
t r amut ar le in mat er iale di pr oget t o,
con l’obiet t ivo di consegnar e al luogo
dell’int er vent o una nuova ma
signif icat iva ident it à;
ispir ar si ai met odi cost r ut t ivi
consolidat isi nel t empo per
t r asf or mar e, con pochi element i e una
r adicale semplicit à composit iva, vecchi
edif ici in ar chit et t ur e poet iche;
r ispet t ar e la sit uazione di f at t o nelle
sue car at t er ist iche f ondament ali,
f acendo dei suoi dat i f issi e
cont ingent i uno st imolo a t rasf or mar e
ogni appar ent e dif f icolt à in occasione
cr eat iva, conciliando le esigenze di una
moder na abit azione con le valenze
spaziali della pr eesist enza;

118.

116.117.118. 119.120.121.122.123.124.125.126. I nt er ni
t r adizionali e r ist r ut t ur at i a conf r ont o
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usar e i mat er iali in coer enza con le lor o
f unzioni cost r ut t ive ed espr essive,

lasciandoli in massima par t e a vist a, in
modo che sia la lor o st essa sost anza nei

suoi ef f et t i di f or ma-super f icie-color e a
decor ar e e ar r icchir e il manuf at t o ,

r if acendosi allo spir it o della t r adizione
che evit a mascher ament i e

dissimulazioni;
gr aduar e i r ivest iment i e le decor azioni,
af f inché non si pongano in cont r ast o con
la sobr iet à cost r ut t iva dell’ar chit et t ur a

minor e;
applicar e il cr it er io della minima

t r asf or mazione st r ut t ur ale e t ipologica,
che compor t a allo st esso t empo il

r ispet t o della pr eesist enza e la
r iduzione della spesa di int er vent o;

mant ener e per le f alde dei t et t i
pendenze unif or mi e cor r ispondent i a

quelle t r adizionali anche nei casi di
sopr aelevazione, nei quali inolt r e non si

devono livellar e t et t i post i a quot e
diverse per r ispet t ar e l’or iginale var iet à

composit iva;
pr ediliger e nei locali mansardat i il

sist ema delle t r avi por t ant i in vist a, che
con la loro presenza det er minano ef f et t i

spaziali di gr ande suggest ione;
adot t are cr it er i che escludano scont at i
f or malismi e f acili r ipr oduzioni ma che,

senza disat t ender e il r ispet t o dello
spir it o or iginar io, r endano il nuovo

int er vent o per cepibile dall’uso di
mat er iali e soluzioni at t uali;

pr escinder e dagli schemi dist r ibut ivi
abit ualment e usat i nell’edilizia

r esidenziale, spesso r igidi e
st er eot ipat i, e f avor ir e soluzioni

dist r ibut ive f unzionali or iginali
int r inseche alle singolar it à e specif icit à
dell’edif icio da r ecuper are, che evit ano

r if er iment i t ipologici est r anei allo
st esso;

127.

128.

127.128.129. Recuper o e ampliament i, Bar donecchia, Alt a
Val Susa
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pr eveder e int er vent i di car at t er e
r ever sibile, valut andoli dal punt o di vist a

di chi in f ut ur o dovesse r icost r uir e il
complet o quadr o st or ico dell’edif icio per

int er venir e a sua volt a;
conser var e le aper t ur e esist ent i nella
f or ma e disposizione or iginar ie, da cui
der ivano validi ed ir r ipet ibili r isult at i

f or mali, per la maggior par t e
conseguent i e impost azioni

asimmet r iche.

La r ealizzazione
L’esecuzione degli int er vent i di r ecuper o

deve esser e condot t a t enendo pr esent e che
l’ambient e mont ano è un microcosmo di

t essit ur e paesist iche minut e, qualif icat o
dalle r elazioni di insieme più che dalle
singole par t i, per cui bast a un piccolo

int er vent o inadeguat o a compromet t er e
ar ee anche vast e.

Qui di seguit o per una cor ret t a
r ealizzazione degli int er vent i sono r ipor t at i

alcuni indir izzi da t ener e pr esent i per la
cor r et t a r ealizzazione dell’int er vent o:

ogni oper azione va eseguit a con
par t icolar e cur a in quant o, per le

par t icolar i car at t er ist iche
dell’ar chit et t ur a spont anea minor e, i

manuf at t i r ealizzat i non possono esser e
assogget t at i a successive f asi di

r if init ura;
una at t ent a valut azione dei sist emi
r ealizzat ivi compor t a l’adozione di
accor giment i ut ili a r aggiunger e i

miglior i r isult at i nel modo più economico,
sconf essando giust if icazioni basat e sul

not evole cost o delle oper e che
nascondono spesso scelt e pr oget t uali

pr ese in modo t r oppo super f iciale;
i mur i in piet r a a vist a con legant e

t er r oso devono esser e miglior at i in
f unzionalit à e aspet t o con la st ilat ur a

dei giunt i, da eseguir e con malt a di calce
idraulica mist a ad una minima por zione di

ossido di f er r o giallo, che at t r ibuisce

all’impast o una color azione simile
all’or iginale;
i mur i est er ni compr omessi da int onaci
devono possibilment e esser e r ipor t at i
allo st at o or iginar io mediant e
scr ost at ur a, per r ist abilir e i posit ivi
ef f et t i di t r aspir abilit à e di
decorazione pr opr i del mat er iale
piet r oso;
event uali inser iment i in calcest r uzzo
devono esser e t enut i all’int er no dei
piani di f acciat a di una misur a
suf f icient e a consent ir ne
l’occult ament o con la sovr apposizione-
pr osecuzione dello st esso t ipo di
mur at ur a del r est o del f abbr icat o;
il legno deve essere pr ot et t o con
liquidi impr egnant i che pr oducono una
azione pr eser vant e spint a in
pr of ondit à e, non essendo copr ent i,
lasciano visibile la venat ur a senza
f or mar e pellicola con le r elat ive
f essur azioni e macchie;
gli impiant i t ecnologici possono esser e
inst allat i con le condut t ur e in vist a,
evit ando le oner ose oper azioni di
incasso nei mur i in piet r a e r icer cando
nel cont empo piacevoli ef f et t i
est et ici.

129.
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I l t et t o nell’ar chit et t ur a alpina: analisi e t ipologia

I l t et t o è l’element o che maggior ment e
carat t er izza l’ar chit et t ur a alpina, quello di

maggior e impat t o nel paesaggio, anche in
r agione della mor f ologia del sit o che lo può

r ender e per cepibile da molt eplici punt i di
vist a. I l t et t o t r adizionale è gener alment e a
due f alde, con st rut t ur a por t ant e in legno e

mant o di coper t ur a in lose, scandole o paglia,
ma pr esent a una gr ande var iet à di soluzioni

f or mali, t ecnologiche e mat er iche a seconda
delle dif f er ent i localit à e delle giacit ur e

alt it udinali.
I l t et t o, per la molt eplicit à dei punt i di

vedut a pr opr i delle conf or mazioni vallive e
per la dimensione spesso pr edominant e su

quella delle alt r e par t i dell’edif icio, assume
un’impor t anza visiva t ale da conf igur ar si come

“f acciat a” pr incipale. Da qui la necessit à di
r iconosciment o e r ispet t o delle sue

f ondament ali car at t er ist iche mat er iche e
f or mali:

-uso del legno per la st rut t ur a por t ant e e
delle lose o delle scandole (secondo i casi) per

il mant o copr ent e;
-mant eniment o della pendenza t r adizionale

delle f alde, st ant e che l’int r oduzione di
pendenze diver se compor t a una gr avissima

disarmonia al cont est o ambient ale ed è ancor
meno giust if icat a nel caso di uso di mant i di

coper t ur a diver si dagli or iginali;
- disposizione della t r avat ur a e della

list ellat ur a o del t avolat o sot t omant o secondo
il sist ema adot t at o localment e (due per le

lose sono le disposizioni t ipo, una delle quali
compor t a la list ellat ur a mont ant e e l’alt r a la

list ellat ur a or izzont ale);
-r ipr oposizione delle dimensioni delle
spor genze sulle f acciat e o event uale

lor o r iconsider azione per l’adat t ament o alle
nuove esigenze di ut ilizzo del f abbr icat o, da

relazionar e in modo calibr at o e ar monico
all’edif icio e al cont est o. La linea di colmo, a

seconda delle giacit ur e e dell’indir izzo

130. f abbr icat o con volumi ar t icolat i che det er minano
t ipologie di coper t ur a a capanna (Alt a Val Susa -
Melezet )
131. esempio di t et t i a due f alde con linea di colmo
perpendicolar e alle cur ve di livello (Alt a Val Susa –
Rochas)
132. spor t o del t et t o sui due f r ont i dell’edif icio (AVS –
Chiomont e)

130.

131.

132.



cost r ut t ivo locale, è pr evalent ement e
par allela o per pendicolar e al f r ont e

pr incipale, con la pr esenza di
var iazioni all’int erno dei singoli agglomer at i.

Alle quot e più alt e il colmo è solit ament e
or ient at o nor d-sud, per garant ir e al f r ont e

sud una buona esposizione solar e e
per met t er e una equilibr at a condizione di

soleggiament o alle f alde del t et t o, sulle quali
la neve si scioglie quasi cont empor aneament e

evit ando car ichi asimmet r ici.
La pendenza delle f alde è det er minat a dal
mat er iale usat o per il mant o di coper t ur a:

quelle con la piet r a hanno una pendenza lieve
per evit are che lo scivolament o della neve

provochi lo slit t ament o delle lose,
benef iciando così anche dell’ef f et t o isolant e
t er mico conseguent e alla pr esenza della neve
st essa; di cont r o, le f alde dei t et t i in paglia o

scandole di legno sono molt e inclinat e, per
evit ar e l’accumulo della neve che

compor t er ebbe pr oblemi di t enut a.
Lo spor t o del t et t o si pr esent a solit ament e

molt o limit at o sulle f r ont i secondar ie pr ive o
quasi di aper t ur e o espost e ai vent i dominant i,

con la r isult ant e di un f or t e ef f et t o plast ico
per la compat t ezza della massa edif icat a;

alt r et t ant o limit at o si pr esent a sui vani
por t icat i, ment r e è molt o accent uat o sulle

f r ont i soleggiat e e di ingresso, delle quali, con
le sue component i lasciat e in vist a,

cost it uisce un element o par t icolar ment e
incisivo di delimit azione della lor o sommit à.

Le var ie t ipologie r iscont r abili sono comunque
sempr e cont r assegnat e da f unzionalit à ed
est r ema validit à f or male, r equisit i posit ivi

ot t enut i nonost ant e i limit i delle r isor se
disponibili e l’uso di element i essenziali.

La sost it uzione del mat er iale di coper t ur a con
alt r o non armonizzant esi con l’insieme, il

mancat o r ispet t o della disposizione
t r adizionale degli element i st r ut t ur ali, la
r iduzione o la dilat azione della spor genza

delle f alde sono oper azioni che, se non
cor r et t ament e commisur at e, possono da sole

133.134.135 - Le f ot ogr af ie most r ano diver se f asi di
r if aciment o del mant o di coper t ur a in mat er iali
dif f er ent i: scandole in lar ice e lose in piet r a a
pezzat ur a var iabile.
Sul t et t o in scandole è st at o r ipr opost o il modello
or iginar io del par aneve a bilancier e cost it uit o da
element i in legno

133.

134.

135.



cost it uir e una gr ave not a di compr omissione
per l’immagine dell’edif ico e del suo int or no

ambient ale.
Ma è sopr at t ut t o la var iazione della pendenza

t r adizionale delle f alde che det ur pa
l’equilibr io archit et t onico e ambient ale,

compor t ando all’ar monia del cont est o un
ef f et t o insanabile se non con il r ipr ist ino
della condizione or iginar ia. Un t ale t ipo di

oper azione è di conseguenza da escluder e in
ogni caso, così come l’int r oduzione di solet t e

in calcest r uzzo o lat er o-cement o, le quali
possono al massimo esser e adot t at e

all’int er no del per imet r o del f abbr icat o,
r isolvendo la spor genza del t et t o con

spezzoni di t r avi e con gli alt r i element i t ipici.
L’adozione di nuove t ecniche e nuovi mat er iali

hanno negli ult imi t empi in gr ande misur a
modif icat o l’aspet t o di insediament i che

er ano r imast i immut at i per secoli con:
l’int r oduzione di mant i di coper t ur a dissonant i

r ispet t o alla dominant e cr omat ica e f or male
del paesaggio locale; spor genze delle f alde

var iat e in modo non cor ret t o e spesso
f unzionalment e ingiust if icat o; f or t i spessor i

det er minat i dalle esigenze di coibent azione
dei locali sot t ot et t o che, non oppor t unament e

r isolt i,
cont r appongono la lor o “pesant ezza” alla

“legger ezza” or iginar ia.
Nei casi in cui si r endano abit abili i locali
sot t ot et t o e quindi le f alde del t et t o per

svolgere anche la f unzione di sof f it t at ur a
necessit ino dell’inser iment o di una

pannellat ur a isolant e, quest a, pr ef er ibilment e
cost it uit a da due st r at i di

t avole di legno con int er post o del mat er iale
isolant e biocompat ibile (sugher o, f ibr a di
cocco o di legno), deve esser e post a al di

sopr a delle t r avi della gr ossa or dit ur a,
af f inché le t r avi st esse r imanendo in vist a

possano cont r ibuir e ad accr escer e l’int er esse
spaziale e a r aggiunger e ef f et t i di elevat a
qualit à abit at iva e di poet ica suggest ione.

136.137.138. 139. Esempi di st r ut t ur e lignee a suppor t o
dei mant i di coper t ura

136.

137.

138.

139.



La maggior par t e degli edif ici ant ichi si
pr esent a con piant a ir r egolar e, imponendo

alle f alde di coper t ur a geomet r ie par t icolar i
di non f acile per cezione ad un esame

super f iciale. Sovent e, per evit are l’ef f et t o ad
“elica “ delle f alde, il colmo è dispost o in

pendenza oppur e non è in asse con il
f abbr icat o: espedient i adot t at i per miglior ar e

l’est et ica e la f unzionalit à del t et t o.

Un cor r et t o r ilievo per met t e di capir e e
successivament e applicar e quest e “r egole

dell’ar t e”.
Nei casi di smant ellament o di t et t i nei

quali sono pr esent i capr iat e assemblat e
con incast r i, è consigliabile, ai f ini di un

lor o r eimpiego, evit ar e di scollegar e il
sist ema cat ena-saet t e-omino senza

conoscer ne i par t icolar i accor giment i
t ecnici e le pr ogr essive oper azioni delle

f asi di mont aggio.
L’essenza lignea da impiegar e

pr ef er ibilment e è il lar ice, in mont agna da
sempr e t r adizionalment e usat o in

car pent er ia per le sue buone propr iet à
meccaniche, la r esist enza agli at t acchi

dei f unghi e degli inset t i ed all’alt er azione
nat ur ale

nel t empo, anche se, dat e le int r inseche
car at t er ist iche r esinose, present a t alvolt a

l’inconvenient e di

elevat i r it ir i e di lievi var iazioni
dimensionali e di f or ma.

I l dimensionament o della st rut t ur a lignea del
t et t o è in f unzione della luce degli appoggi,

del peso pr opr io dell’insieme delle f alde e del
car ico accident ale della neve

pr evist o dalla legislazione vigent e in r elazione
alla quot a alt imet r ica dell’edif icio. L’uso di

sezioni a quat t r o f ili è pr ef er ibile in quant o
f acilit a l’accost ament o e il f issaggio dei

ser r ament i posizionat i in ader enza, evit ando
copr if ili o complicat i ar t if izi per sigillar e i

giunt i t r a gli element i.
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St r ut t ura ad ar carecci e a punt oni
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La capr iat a e la st r ut t ur a por t ant e
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Par t icolar i della capr iat a

140.

141.

142.

143.

140. accent uat o sbalzo f r ont ale con colmo su capr iat a,
f alsi punt oni e list elli sot t omant o.
141.r ompit r at t a su capr iat a, f alsi punt oni e list elli
sot t omant o per la f or t e spor genza f r ont ale
142.143..st r ut t ur e lignee t r adizionali a coper t ur a di
gr andi vuot i

schemi di par t icolar i esecut ivi



79

La capr iat a e la st r ut t ur a por t ant e: esempi pr oget t uali
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I l t et t o in lose: schema di coper t ur e

Mant o di coper t ur a in lose quadr at e
con la scansione della list ellat ur a

r elazionat a alla dimensione delle lose.
La list ellat ur a a t r e list elli per ogni
losa assicur a un buon appoggio delle

lose anche sui lat i e un buon r isult at o
f unzionale ed est et ico.

Abaco element i per coper t ur a con lose quadr at e

NB. gli element i di gr onda e di colmo sono da r icavar e da una losa di dimensioni maggior at a
r ispet t o alla losa t ipo della misur a della sovr apposizione

(10 cm cir ca in più per lat o)
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I l t et t o in lose: schema di coper t ur a

mant o di coper t ur a in lose squadr at e
di var ie misur e

Posa ad andament o dest ror so in caso
di vent o dominant e pr ovenient e da

sinist r a.
Sovr apposizione di cir ca cm 10 per

t et t o con pendenze del 34%
1 …2 …et c…: pr ogr essione di posa

delle lose.
I n genere la losa viene pr edispost a

con due lat i smussat i per lo
scolo dell’acqua su di una f acciat a e

due lat i smussat i sulla f acciat a
oppost a,

in modo da pot er impiegar e
indif f er ent ement e la last r a sia nelle

f alde
coper t e con andament o sinist r or so, sia

in quelle coper t e con andament o
dest r or so.

mant o di coper t ur a in lose quadr at e
Sovr apposizione delle lose di cir ca cm

10
1 …2 …et c…: pr ogr essione di posa

delle lose.
La pezzat ur a più f acilment e r eper ibile

in commer cio è di cm 80x 80,
con la quale viene coper t a una

super f icie di 70x70,
cor r ispondent e a cir ca ½mq di f alda.

mant o di coper t ur a in lose ir r egolar i a
spacco nat ur ale



8

I l t et t o in lose: la posa in oper a

144.145. st r ut t ur a lignea di suppor t o del mant o di coper t ur a
per sot t ot et t o abit abile con spor genza f r ont ale non isolat a.

146. posa di un mant o in lose.
147. mant i di coper t ur a t radizionale in lose e in scandole.

148. mant o di coper t ur a t r adizionale in lose di var ie
dimensioni.

149. nuovo mant o di coper t ur a in lose quadr at e.
150. r if aciment o di mant o di coper t ur a sul modello

t radizionale con lose di var ie dimensioni
144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.
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I l t et t o in lose: esempi pr oget t uali

Schema esecut ivo di coper t ur a isolat a e vent ilat a con mant o in lose posat o su t avolat o

1. colmo, t erzer a e dor mient e in lar ice
2. f alsi punt oni in lar ice

3. t avolat o in lar ice immaschiat o
4. list ellat ur a or izzont ale in abet e con int er post o

mat er assino coibent e
5. list ellat ur a ver t icale in lar ice con int er post o

mat er assino coibent e.
6.t elo imper meabile t r aspir ant e.
7. t avolat o in lar ice non immaschiat o,
8. list ello di compensazione per inclinazione losa
9. t r avet t i ver t icali in lar ice
10. lose in last r e squadr at e a pezzat ur a ir r egolar e

sezione or izzont ale
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I l t et t o in lose: sugger iment o pr oget t uale

Coper t ur a isolat a e vent ilat a a f alsi
punt oni per sot t ot et t o abit abile con

pannellat ur a isolant e in cor r ispondenza
dell’int er no del f abbr icat o
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I l t et t o in lose: sugger iment i pr oget t uali
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I l t et t o in lose: sugger iment i pr oget t uali

Coper t ur a isolat a e vent ilat a a f alsi
punt oni su sot t ot et t o abit abile con
pannellat ur a isolant e limit at a
all’int er no

1. gr ondaia in rame 8/ 10 con st af f e
2. scossalina in r ame 8/ 10 con gocciolat oio
3. t avola di compensazione per inclinazione losa
4. t r avet t i mont ant i in lar ice
5. t r avet t i or izzont ali in lar ice a compensazione

dello spessor e della pannellat ur a isolant e int er na

6. pannellat ur a isolant e
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I l t et t o in lose: t ipologia di par aneve
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I l t et t o in scandole: la posa in oper a

151. coper t ur a con doppie scandole e sot t ost ant e lamier a
152. t et t i a conf r ont o: 1 lamier a ondulat a, 2 lamier a

pr edispost a per scandole, 3 t et t o in scandole
153.par t icolar e dell’agget t o della coper t ur a

154. un esempio r ecent e di t et t o in scandole
155.coper t ur a con doppie scandole e sot t ost ant e lamier a

156.cent enar ia coper t ur a in scandole
157.par t icolar e dell’agget t o della coper t ur a

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.
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I l t et t o in scandole: sugger iment i pr oget t ual

Coper t ur a in scandole con
sot t ost ant e mant o in lamier a e

pannellat ur a isolant e per sot t ot et t o
abit abile,

limit at a alla par t e int er na del
f abbr icat o
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I l t et t o in scandole: sugger iment i pr oget t uali

Coper t ur a in scandole su pacchet t o
isolant e di coper t ur a
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I l t et t o in scandole: sugger iment i pr oget t uali
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I l t et t o in scandole: il par aneve

I l par aneve è det er minant e per la
sicur ezza e l’incolumit à di per sone e
cose: impedisce lo scor r iment o e la

cadut a di neve e ghiaccio dalla f alda e
inolt r e pr ot egge gli element i che

of f r ono ost acolo e r esist enza allo
scivolament o quali gr ondaie, comignoli e

lucer nar i.
I l posizionament o e il numer o di

par aneve necessar i dipende
pr incipalment e da pendenza e

car at t er ist iche super f iciali del mant o di
coper t ur a: in linea gener ale la miglior

r esist enza allo scivolament o è of f er t a
dalle lose a spacco nat ur ale , poca dalle

scandole e quasi nulla dalle lamier e.

Per f alde in scandole con sot t ost ant e
imper meabilizzazione in lamier a e
pendenza at t or no ai 30°, la pr ima f ila
di par aneve è da posizionar e
immediat ament e a mont e della
gr ondaia; le successive f ile a dist anze
non super ior i ai due met r i.

Nell’esempio è r appr esent at a una
t ipologia di par aneve per lamier e
gr ecat e e scandole: di semplice
f at t ur a, r obust o, economico ed
ampiament e collaudat o.
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At t acco t et t o-mur at ur a

L’at t acco t r a il t et t o e la mur at ur a può
r ealizzar si:

1. con l’int erposizione di più t r avi
incr ociat e post e a cor onament o dei

mur i per imet r ali;
2. con la mediazione di t r avi posat e

alla sommit à dei mur i di impost a
del t et t o;

3. con la pr osecuzione della mur at ur a
f ino a chiuder si cont r o la

coper t ur a.
4. nei casi 1 e 2 le travi poste in sommità ai

muri perimetrali svolgono le funzioni di
distribuzione dei carichi, di cordolo di

connessione delle parti murarie e, in
presenza di aperture sottostanti, di

architrave.
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I l t et t o: par t icolar i delle spor genze sulle f r ont i

158. f or t e spor genza di pant aller a di t et t o ad ar car ecci
159.pant aller a di t et t o a f alsi punt oni a coper t ur a di

balconat a
160. spor genza su due lat i di t et t o ad ar car ecci

161. pant aller a su t impano con pr ogr essivo
aument o della spor genza ver so l’aut o

158.

159.

160.

161.



94

I l t impano: schizzi e f ot ogr af ie

162. t impano complet ament e aper t o ed espost o a
mezzogior no. Lo spazio cor r ispondent e, unit ament e alla
met à post er ior e del volume sot t ost ant e, è dest inat a a

f ienile.
163.166. Timpano aper t o e illeggiadr it o dalla pr esenza di un

gr ande balcone che sbalza sul sot t ost ant e volume in
murat ur a.

164. Aper t ur a del t impano est esa a una gr ande por zione
sot t ost ant e.

165.Timpano chiuso con t avolat o in legno di lar ice, olt r e al
quale si pr ot ende un piccolo balcone con f unzione

esclusivament e or nament ale.
167. Timpano con car at t er ist iche simili a quelli delle del

disegno 162 , ma sovr ast ant e una massa mur ar ia pur t r oppo
banalizzat a nella sua espr essione plast ica or iginar ia.

168. Timpani di edif ici di nuova cost r uzione cor r et t ament e
r ichiamant esi ai modelli t r adizionali, senza per alt r o

r inunciar e ad espr imer e f or me e f unzioni at t uali.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.
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Tipologie t r adizionali di chiusur a del t impano di edif ici in piet r a e legno
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Tipologie di comignoli e di colmi

1.comignoli t r adizionali 2. soluzioni di colmo per mant i in scandole
e per mant i in lose

165.
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166.

167.

168.

165.166.167.168.169.170.171.172. Alcune f ot ogr af ie di
comignoli t r adizionali

169.

170.

171.

172.
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I pot esi di int er vent o sulla coper t ur a

I nt er vent i f inalizzat i al miglior ament o
est et ico-f unzionale dell’edif icio

1.f alda poco inclinat a: adeguament o della
pendenza secondo le t ipologie locali con un
modest o aument o di cubat ur a

2. f alda molt o inclinat a con abbaino:
adeguament o della pendenza del t et t o e
sost it uzione dell’abbaino con f inest ra a
nast r o sot t of alda e lucer nar io t ipo velux

3. t ipologia di t et t o inadeguat a: modest o
ampliament o per eliminar e il dislivello t r a le
due f alde est endendo l’oper azione di
r iqualif icazione est et ica all’int er a f acciat a
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pr ima

173.

173.174. pr ima e dopo l’int er vent o

4. cor po scale aggiunt o al f abbr icat o
pr incipale: inglobament o della
super f et azione nel volume dell’edif icio

5. basso f abbr icat o in cont r ast o con
l’ambient e cir cost ant e: t r af or mazione in
abit azione con modest o incr ement o di
volume

dopo

174.
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I l t et t o: la ver if ica st r ut t ur ale

I l t ipico t et t o di mont agna a due f alde
inclinat e è in molt i casi sost enut o da una

st r ut t ur a por t ant e t r iangolar e det t a
capr iat a e cost it uit a da punt oni

(compr essi ed inf lessi), cat ena (t esa) e
monaco o omet t o, che nella capr iat a
t r adizionale non ha f unzione st at ica

specif ica ma ser ve di suppor t o alla t r ave
di colmo e di r accor do t ra i punt oni. La

cat ena deve esser e adeguat ament e
dimensionat a in r elazione al vuot o t r a gli

appoggi, anche per evit ar e f lessioni
dovut e al peso pr opr io. I punt oni olt r e una

cer t a lunghezza necessit ano di sost egni
int er medi (saet t e o piedr it t i).

Le capr iat e a st r ut t ur a t r iangolar e sono da
calcolar si come t r avat ur e r et icolar i car icat e
ai nodi: gli sf or zi dei var i element i o ast e,
sono det er minabili t ant o gr af icament e, a
mezzo di diagrammi cr emoniani, quant o
analit icament e.
I l dimensionament o è in f unzione delle
sollecit azioni e dei car ichi (vent o, neve,
f at t or i sismici, ecc.). Nelle t abelle
dimensionali r ipor t at e nei manuali i car ichi
ammissibili f issat i appaiono enor mement e
bassi, det er minando l’impiego di legname in
misur a spr opor zionat a r ispet t o alle
pr est azioni r ichiest e.



A t it olo di esempio si r ipor t a il conf r ont o t r a
il dimensionament o di una capr iat a esist ent e,

dat at a 1892, e quello di una nuova capr iat a
calcolat a secondo la nor mat iva vigent e.
Appar e evident e la spr opor zione: nella

seconda, come pr evist o dalla nor mat iva, i
car ichi di sicur ezza ammissibili sono st at i

r idot t i ad un set t imo cir ca: t r azione
95kg/ cmq, f lessione 110kg/ cmq e t aglio10

kg/ cmq
La per plessit à che da quest o conf r ont o

scat ur isce, t r ova conf or t o esaminando le
“r egole t r adizionali” usat e per il legname da

cost r uzione. Le f asi lunar i r egolavano i
diver si moment i delle at t ivit à cont adine,
quali la semina, il r accolt o e anche che il

t aglio f osse f unzionale al suo impiego:
il legno di conif er a da br uciar e veniva

t agliat o a luna nuova, ment r e le
essenze di lat if oglie con luna vecchia;

il legname da cost r uzione veniva
t agliat o con luna vecchia per evit ar e che

“lavor asse” e venisse at t accat o dagli
inset t i xilof agi. Per aver e un legname con

scar sa umidit à iniziale, e quindi evit are
ingent i f enomeni di r it ir o, l’abbat t iment o

avveniva dur ant e il r iposo veget at ivo
(ot t obr e – mar zo) e l’alber o r est ava a

t er r a per un anno almeno, con t ut t a la
sua chioma per agevolar e la

t r aspirazione.
La cor t eccia er a t olt a pr ima dell’est at e, al

f ine di evit ar e l’at t acco degli inset t i x ilof agi;
I l mat er iale più pr egiat o, pr oviene da luoghi
umidi (“sagner e”) e pr esent a, in sezione, una
minima quant it à di albur no; nel lar ice quest a

è più chiar a r ispet t o al dur ame.
Oggi il legname, t agliat o indif f er ent ement e

nei var i per iodi dell’anno secondo le r ichiest e
di mer cat o, può aver e per f or azioni o guast i

causat i da inset t i, f r equenza di nodi, t asche
di

resina, minor numer o di anelli per
cent imet r o di diamet r o, ecc. A t ut ela di
event uali limit i der ivant i da quant o sopr a
elencat o, si assegna al mat er iale una
resist enza t eor ica ammissibile di gr an
lunga inf er iore alle sue r eali capacit à.

175.

176.

177.

175. calor e-pr ot ezione-bellezza di un sot t ot et t o in legno
con la t r avat ur a por t ant e a vist a
176.177. Fasi di mont aggio di un t et t o
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Mur at ur e: t ipologie e t ecniche t r adizionali

I l mur o è l’element o che concr et izza il vuot o,
lo spazio int er no, il cui r appor t o di r elazione

con alt r i vuot i e alt r i spazi ne det er mina il
car at t er e par t icolar e (chiuso, aper t o,

t r af or at o, sot t ile, spesso).
I mur i delle zone esaminat e sono

gener alment e r ealizzat i in piet ra locale e
legant e t er r oso, mat er iali r eper ibili sul

post o senza oner i di acquist o e di t raspor t o:
una scelt a det er minat a dalle limit at e

possibilit à economiche e di collegament o
delle comunit à cont adine, in specie di alt a

mont agna.
La piet r a nelle maggior par t e dei casi è

lasciat a appar ent e all’est er no, olt r e che
all’int er no dei locali a ut ilizzo non abit at ivo,

f at t or e che cont r ibuisce con la var iet à di
pezzat ur a-color e-t essit ur a a dar e

car at t er e alla conf igur azione dei manuf at t i
edilizi, da quelli più complessi e imponent i

f ino ai più modest i per dimensione e aspet t o
f or male.

Alt r e t ipologie cost r ut t ive adot t ano
l’int onacat ur a anche t ot ale delle f r ont i

est er ne in conseguenza di var ie mot ivazioni
(scar sa qualit à del piet rame, f acilit à di

approvvigionament o della calce necessar ia
allo scopo, r agioni economiche e cult ur ali).

Anche in quest i casi la super f icie mur ar ia si
car ica di int er essant i ef f et t i visivi,

det erminat i dalle vibr azioni pr odot t e dalla
combinazione dell’int onaco gr ezzo e delle

lievi ondulazioni t ipiche delle super f ici dei
mur i in piet r a.

Si incor r e per t ant o in gr ave er r or e sia
occult ando con l’int onaco i mur i in piet r a a
vist a di pr egevole mat er iale e f at t ur a, sia

scor t icando par et i or iginar iament e
int onacat e in modo appr opr iat o.

Alt r i er r or i f acilment e r iscont r abili negli
int er vent i condot t i in manier a scr it er iat a

sono pr odot t i dall’uso di r ivest iment i in
last r e di piet r a o in per line di legno o

addir it t ur a in mat er iali sint et ici,

178.179. mur i di piet r a a secco
180.181. mur i int onacat i

178.

179.

180.

181.
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dall’int r oduzione di par t i in calcest ruzzo di
negat iva concezione composit iva ed

esecut iva lasciat e in vist a, dal r if aciment o
o dall’aggiunt a di porzioni murar ie

r ealizzat e con piet r e squadr at e posat e a
cor si linear i con giunt i spessi e pr of ondi,
dall’int onacat ur a liscia e da quella di t ipo

f also r ust ico (lacr imat o, graf f iat o,
appallot t olat o e alt r e “amenit à” del

gener e). Le mur at ur e devono quindi esser e
mant enut e o r ipor t at e alla lor o condizione
or iginar ia. I n pr esenza di legant i t er r osi,

per evit ar e l’inf ilt r azione delle acque
met eor iche e per accr escer e la solidit à dei

mur i, si può r aggiunger e l’ef f et t o volut o
con lo svuot ament o in pr of ondit à dei giunt i
e la loro st ilat ur a con malt a t raspir ant e di

calce idr aulica r if init a a spazzola, lasciando
appar ent e la maggior super f icie possibile

della piet r a.
Nelle cost r uzioni t r adizionali, sul f ondo

unit ar iodelle mur at ur e in piet r a a vist a o
int onaco gr ezzo, r isalt ano le incor niciat ur e

int onacat e con malt a a grana f ine delle
aper t ur e dei localini abit azione. Un

impor t ant e element o decor at ivo è dat o in
alcuni casi dal por t ale di ingr esso, che

emer ge dimensionalemnt e ed
est et icament e r ispet t o alle alt r e aper t ur e

di f acciat a.
Tr a la f ine del 1800 ed i pr imi decenni del

secolo scor so, con il sost anziale
miglior ament o delle r et i di comunicazione

che hanno r eso possibile
l’appr ovvigionament o dei mat er iali lapidei
lavor at i e decor at i (la piet r a da t aglio di

Luser na S. Giovanni, le cave di
Malanaggio ed il gr anit o o sienit e della

Balma Ador no). Por t ali di r icer cat a
eleganza st ilist ica con st ipit i e ar chit r avi

dai r icchi f r egi decor at ivi sono quasi
sempr e pr esent i, negli edif ici di maggior
pr egio.
182,183. mur o in piet r a di non pr egevole pezzat ura
sur r ogat a da int onaco a r aso
184. mur at ur e in piet r a per i locali di r icover o delle per sone
e degli animali ed element i lignei a par ziale t amponament o in
legno del f ienile.

182.

183.

184.
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Gli int er vent i sulla mur at ur a: l’int onaco

Schema di sezione di edif icio t ipico dell’Alt a Val Susa

Gli int er vent i sulle f acciat e degli edif ici
t r adizionali di or igine r urale devono

consider ar e che oper azioni come
r eint onacar e per il solo f ine di volere r ender e

unif or me la f acciat a, ut ilizzar e int onaci
cement izi per “r insaldar e” la murat ur a,

r ivest ir e in piet r e regolar i o ad opus
incer t um, così come l’ost ent at o inser iment o

di r est i di ant ichi element i non or iginar i,
possono causar e anche danni e alt er azioni

ir r imediabili.
Una gr ande

at t enzione è r ichiest a nella scelt a dei
mat er iali per l’int onacat ur a est erna ed

int er na. Dalla seconda met à dell' 800, con
l' avvent o della civilt à del cement o, i

cost r ut t or i, gli ar chit et t i e i r est aur at or i
hanno "accet t at o" di af f idare a quest o

legant e "la soluzione" di t ut t i i loro pr oblemi
cost r ut t ivi.

L’uso di malt e cement izie cr ea sulle mur at ur e
una bar r ier a

imper meabile che impedisce la nat ur ale
migr azione sia dell’umidit à ascendent e
(che può var iar e di livello a seconda delle
st agioni), sia dell’umidit à di condensazione
per cui gli ef f et t i dovut i alla
cr ist allizzazione dei sali t r aspor t at i dal
vapor e acqueo si manif est ano con
ef f lor escenze e disgr egazione
super f iciale del mat er iale cement izio con
dist acchi del par ament o. olt r e a non
ar r est ar e il f enomeno, innalza il livello
dell’umidit à nelle mur at ur e, con il r isult at o
negat ivo di causar e danni e alt er azioni
idr omet r iche che si r iver sano
con eccessiva vapor azione ver so i locali
int er ni.
La calce idr aulica nat ur ale, a dif f er enza
del cement o che si ot t iene per
sint et izzazione
di mat er ie pr ime (ovver o f usione a cir ca
l500°C) e che ha una st r ut t ur a
est r emament e compat t a e poco t r aspir ant e,
pr esent a una st r ut t ur a f or t ement e por osa
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che conf er isce agli int onaci spiccat e
car at t er ist iche di t r aspirabilit à al vapor e.
I nolt r e, cont enendo ir r ilevant i quant it à di
sali solubili, non f avor isce in super f icie le

ef f lor escenze saline t ipiche dei conglomer at i
cement izi.

I l r imedio a quest i f enomeni viene spesso
er r oneament e cer cat o f acendo r icor so al

r ivest iment o in last r e di piet r a (t ipico

quello della zoccolat ur a che è la più
sogget t a a degr ado), int er vent o che,
olt r e a non ar r est ar e il f enomeno, innalza
il livello dell’umidit à nelle mur at ur e, con il
r isult at o negat ivo di causar e danni e
alt er azioni idr omet r iche che si r iver sano
con eccessiva vapor azione ver so i locali
int er ni.

186.

Per quest e sue car at t er ist iche la calce è il
mat er iale più idoneo da ut ilizzar e negli

int er vent i su mur at ure in piet r a, sopr at t ut t o
se int er essat e da pat ologie dovut e all’umidit à.

La calce r omana, avendo un t empo di
indur iment o est r emament e lungo, gar ant isce
not evole plast icit à alle malt e ed agli int onaci,

i quali seguono il def or marsi delle st rut t ur e
senza disgr egar si né cavillar si. Per il lor o

pot er e di coesione super f iciale molt o basso, i
”manuf at t i" con calce idr aulica nat ur ale sono
meno f ragili dei compost i cement izi e, st ant e

il cor r et t o pr ocesso di pr esa e di
indur iment o, evit ano il f or mar si delle

innumer evoli piccole cr epe con aspet t o a
r agnat ela, oggi sempr e più evident i negli

int onaci cement it i.

185.

185. par t e di f acciat a r if init a a int onaco gr ezzo
186. f acciat a in piet r a t ipo a secco e int onaco gr ezzo

187. int onaco gr ezzo e legno in un edif icio mont ano di nuova
concezione

187.
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Gli int er vent i sulla mur at ur a: r if aciment o degli int onaci ammalor at i

Rif aciment o di int onaci ammalor at i: f asi met odologiche d’int er vent o (le let t er e dei capover si

sir if er iscono alla r appr esent azione f igur at a di pagina 111)

A. Scr ost at ur a dell’int onaco sino a
40-50 cm ver so l’alt o olt r e la linea
di degr ado delle par t i f or t ement e

danneggiat e dall' umidit à di r isalit a
e r icche di sali;

B. Accur at a spazzolat ur a e
spolverat ur a;

C. Applicazione a spr uzzo di bagno
di desalazione dei solf at i, clor ur i e

car bonat i su mur at ur e umide (t ipo
Desalant e SCC 40-CEPROVI P). Una

alt er nat iva alt r et t ant o ef f icace è
l' applicazione di un pr odot t o

ant isale a bassa pr essione (t ipo FL
200 H D SI STEM) e successivo

r isciacquo con acqua pulit a,
r ipet endo l’oper azione due o t r e

volt e;

D. Applicazione di uno st r at o di malt a
da r inzaf f o di suppor t o e

consolidant e ant isale (t ipo
CEPROVI P) in spessore di 1 cm.

cir ca. Det t a malt a conf er isce
all' impast o indur it o ot t ima

ader enza, gr ande t r aspir abilit à e
spiccat e car at t er ist iche di dif esa

dalle ef f lor escenze saline;

E. Applicazione
di malt a deumidif icant e per int onaci (t ipo
Medolago-CEPROVI P), compost a da calci

nat ur ali molt o f or t i ed aggr egant i
legger issimi, selezionat i f r a i più pur i
silicat i di alluminio idr at i ed espansi.

I l basso peso specif ico delle malt e
deumidif icant i con la lor o alt issima
por osit à ed elevat a per meabilit à
f or zano il pr ogr essivo pr osciugament o
dell' umidit à nei mur i, consent endo di
r aggiungere in br eve t empo il nat ur ale
equilibr io t er moigr omet r ico delle
st r ut t ur e mur ar ie r est aur at e. Lo
spessor e dell' int onaco deumidif icant e
deve essere non minor e di 2-3 cm.
Per int er vent i di r appezzo su limit at e
super f ici si consiglia un impast o di malt a
il più possibile simile a quello esist ent e,
in giust o r appor t o quant it at ivo t r a
iner t e, calce e ossidi in polver e.
A t it olo esemplif icat ivo: si ot t iene una
sf umat ur a super f iciale di color e
giallognolo t ipo “calce di Monf er r at o”
con la seguent e f or mula: 6 par t i di
sabbia di f iume, 2 par t i di polver e di
mar mo r ossa, una par t e di polver e di
mar mo gialla, t r e par t i di calce t ipo
“Laf ar ge”, più 3% di Pr imaT AC33 in una
bet onier a da 0,25 mc. Per la sola
pigment azione, per ot t ener e t int e di
int onaco t endent i al giallo, la miscela di
par t enza può esser e cost it uit a dalle
seguent i dosi di ossido in polver e:
giallo/ ar ancio 2 dosi, r osso mat t one ½
dose, ner o ¼dose;

F. Tr at t ament o di lacune e cr epe.
Est ender e per una pr of ondit à di
almeno 5 cm la spazzolat ur a e il
lavaggio con acqua a pr essione.

Successivament e f ar e delle iniezioni a
bassa pressione con un compost o di

calce idr aulica nat ur ale f or t e,
car bonat i f ini e addit ivi nobilit at i.

L’oper azione è da eseguir si a più
r ipr ese e con st uccat ur a di super f icie
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a gr anulomet r ia della malt a e
f r at t azzat ur a analoghe a quelle
dell’int onaco pr eesist ent e (t ali

applicazioni r ichiedono l’int er vent o di
per sonale specializzat o);

G. Tr at t ament o di vecchie
t int eggiat ur e e di par t i non dipint e

e decor at e.
Aspor t azione manuale della polver e e

delle pit t ur e in f ase di st acco.
St uccat ur a di piccole lacune con

st ucco di calce f or t ement e adesivo.
Successiva omogeneizzazione delle

zone t r at t at e con pit t ura compost a
da calce gr assa lungament e

st agionat a, polver i carbonat i che
micr onizzat e, oli veget ali e pigment i

inor ganici (t er r e color ant i), applicat a
a velat ur a con pennello r ot ondo e

passaggi a incr ocio. Nelle zone con
int onaco deve esser e

pr event ivament e applicat a una o più
r ipr ese di acqua di calce per

omogeneizzare l’assorbenza della
super f icie.

188.

189.

188.189.190.191.192 Alcune sit uazioni di mur at ur e
ammalor at e dall’umidit à ascendent e

190.

191.

192.



Rappr esent azione f igur at a della successione delle oper azioni di r if aciment o di int onaci ammalor at i
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Gli int er vent i sulla mur at ur a: l’umidit à ascendent e

L’umidit à ascendent e delle mur at ur e
r appr esent a una delle pr incipali cause di

degr ado e di insalubr it à degli edif ici ed è un
f enomeno di par t icolare impor t anza sia per

la r icor r enza con cui si present a, sia per i
danni che compor t a alle st r ut t ur e edilizie

ed ai lor o abit ant i.
I segni at t r aver so cui l’umidit à si manif est a

–macchie, muf f e, sf ogliament o degli
int onaci, degr adazione di malt e,

ef f lor escenze- sono spesso indicat ivi di
f enomeni di più vast a por t at a, che possono

ar r ivar e addir it t ur a a compr omet t er e la
st abilit à st essa dei f abbr icat i, quali la
f r at t ura dei mat er iali cost r ut t ivi per
ef f et t o del gelo, la put r ef azione delle
st r ut t ur e lignee, la disgr egazione delle
f ondazioni.
Per proceder e a un r isanament o ef f et t ivo
e dur at ur o è f ondament ale det er minare
l’or igine dell’umidit à e int er venir e di
conseguenza sulle cause che la pr oducono
e non limit ar si a eliminar e gli ef f et t i
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Gli int er vent i sulla mur at ur a: f ondazioni

Schema di sot t omur azione e pr ot ezione dall’umidit à con vespaio est er no

Schema di cont r omur azione e pr ot ezione dall’umidit à con vespaio est er no
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L’umidit à di r isalit a dovut a all’assor biment o
per capillar it à di acqua at t r aver so le

f ondazioni in piet r a a cont at t o con la t er r a
è un pr oblema f r equent e in molt i edif ici

mont ani.
L’umidit à ascendent e si combat t e

int er venendo sulla f ont e, int er cet t ando il
per cor so dell’acqua, sbar r ando la r isalit a

capillare o abbassando il punt o di
evapor azione. I nolt r e, spesso i vecchi mur i

sono impr egnat i di sali e quindi hanno un
cer t o t enor e di igr oscopicit à, per cui

occor r e pr oceder e alla loro
deumidif icazione.

I possibili r imedi sono basat i sulla
realizzazione di:

1. una int er capedine con camer a d’ar ia di
aerazione ed evapor azione;

2. uno sbar r ament o da int er por r e alla
base del muro, che può esser e di t ipo
meccanico o chimico: il pr imo consist e

nel t aglio della mur at ur a con inser iment o
di bar r ier e di var ia nat ur a, il secondo si

realizza per imbibizione o iniezione di
f ormulat i chimici.

1. I nt er capedine con camera d’ar ia

2. Sist emi di sbar rament o



Rappr esent azione di alcuni t ipi di int er vent o di r isanament o e di consolidament o
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Le aper t ur e t r adizionali

Le aper t ur e t r adizionali, con i lor o
penet r ant i t agli di mar cat o ef f et t o

chiar oscur ale der ivant i dalla pr of ondit à delle
mazzet t e obbligat a dal sist ema cost r ut t ivo

della mur at ur a in piet r a, e con il conseguent e
posizionament o dei ser r ament i in mar cat o

ar r et r ament o r ispet t o al piano di f acciat a,
assumono una not evole f or za espr essiva che
ne f a un segno r ilevant e e ir r inunciabile del
car at t er e dell’ar chit et t ur a r ur ale mont ana.

Un segno che per la sua impor t anza non deve
assolut ament e venir e sminuit o, cosa che può

succeder e anche solo posizionando
ser rament i e scur et t i complanar ment e alla

super f icie delle f r ont i.
La lor o misur a e posizione, det t at e da

esigenze di f unzionalit à, det er minano validi
ed ir r ipet ibili r isult at i f or mali.

Anche se di piccole dimensioni, o addir it t ur a
nella misur a minut a di semplici f or i di

aerazione, int er vengono sensibilment e ad
animar e le par et i. I nolt r e, per le lor o

pr oporzioni compat t e che non pr ivilegiano né
l’andament o ver t icale né quello or izzont ale,
si inser iscono armoniosament e nei poder osi

volumi in mur at ur a.
Nelle aper t ure r et t angolar i il pr evaler e delle

linee ver t icali è r iequilibr at o visivament e
dalla cont r ollat a dimensione delle spor genze

lat er ali dell’ar chit r ave e dal disegno a
scompar t i del ser r ament o.

Le aper t ur e dei locali di abit azione sono
quasi sempr e cont r assegnat e da una f ascia

per imet r ale a int onaco f ine, eseguit a per
esigenze f unzionali (maggior luminosit à

int erna e maggior e pulizia), ma che divent a
anche mot ivo ar chit et t onico.

Alt r i spunt i di not evole int eresse si t r ovano
in st ipit i, ar chit r avi, volt ini, st r ombat ure.

decor azioni par t icolar i.
Gli accessi ai f ienili, agli andr oni, ai passi

car r ai sono gr andi aper t ur e ad ar chit r ave
r et t ilineo o ad ar co, che concor r ono

193. Aper t ur e t r adizionali con f ascia int onacat a
194. Aper t ur a valor izzat a da un cont or no in blocchi di
piet r a
195.Piccole aper t ur e di aer azione
196.Aper t ur a pr ot et t a da una gr at a di semplice f at t ur a
197. Aper t ur a st r ombat a con cont or no int onacat o di f or ma
or iginale

193.

194.

195. 196.

197.



1

anch’esse in modo det er minant e a
car at t er izzar e l’or ganismo edilizio e l’insieme
ur banist ico, e per t ant o vanno salvaguar dat i e

valor izzat i.

198.

199.

198.aper t ur a di f ienile con cancello in legno di semplice ma
piacevole f at t ur a

199. aper t ur a ar chit r avat a con blocco in piet r a sui piedr it t i
dello st esso mat er iale

200.201. aper t ur e ad ar co con pr egevole cont or no in blocchi
di piet r a

202. aper t ur a ad ar co in un mur o di r ecinzione.

200.

201.

202.
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203.

204.

205.

206.

207.

208.

203. aper t ur a valor izzat a da un cont or no in blocchi di
piet r a
204.208. aper t ur e ad ar co
205. par t icolar e del por t one di f ig. 204
206.aper t ur a con volt o in piet r a
207.par t icolare del por t one di f ig. 208
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Le aper t ur e: sugger iment i pr oget t uali

Nel pr oget t o di r iuso è impor t ant e
int er pr et ar e ogni aper t ur a, sia essa di

dimensione r idot t a o est esa all’int er a par et e
(es.: nei casi di t amponament o di loggiat i),
per le occasioni che sugger isce. I nolt r e va

t enut o cont o che l’ampliament o o lo
spost ament o delle aper t ure, modif icando

dimensioni e posizioni, alt er ano
ir r ever sibilment e l’immagine or iginale della

f acciat a, pr ovocando danni est et ici e
f unzionali specie in sit uazioni delicat e come

quelle r appr esent at e dall’ar chit et t ur a
spont anea r ur ale mont ana, nella quale

l’equilibr io composit ivo è basat o su pochi e
semplici element i, ma con r isult at i molt o

ef f icaci. Per cui le aper t ur e esist ent i devono
esser e mant enut e nella lor o f or ma e

posizione, dalle quali der ivano validi ed
ir r ipet ibili ef f et t i f igur at ivi, f acendo della

lor o magar i inconsuet a localizzazione
r ispet t o agli ambient i cor r ispondent i un

mot ivo per la cr eazione di sit uazioni
alt er nat ive agli usuali modelli abit at ivi.

I ndispensabili necessit à di maggiorazione
dimensionale delle super f ici aer oilluminant i,

per l’adeguament o a nuove f unzioni e agli
st andar d di legge, non devono r isolversi con
l’ampliament o delle aper t ure esist ent i, che

alt er a ir r ever sibilment e il car at t ere
or iginar io dell’int er o ogget t o di int er vent o,

ma piut t ost o r icor r endo a nuove aper t ur e
complement ar i anche di r ilevant i dimensioni,

che possono al limit e inglobar e in sé delle
aper t ur e esist ent i, per mant ener ne viva e

leggibile la t r accia.
Ciò quando nat ur alment e esist ano le

condizioni per r ealizzar e t ali oper azioni
senza r ecar e pr egiudizio all’or ganismo e

all’int or no.
Le nuove aper t ur e devono chiar ament e

appar ir e nel disegno e nei mat er iali come
successive alla cost r uzione or iginar ia, olt r e
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che t r ovar e f or me e collocazioni
soddisf acent i sia alla dist r ibuzione int er na

che all’aspet t o dell’insieme.
Una soluzione f acile e non t r aumat ica si

t r ova a volt e con la r iat t ivazione di aper t ur e
or iginar ie t amponat e nel t empo.

I casi par t icolar i possono esser e r isolt i con
la sost it uzione di por zioni di murat ur a con

mat er iali t r aspar ent i posizionat i
complanar ment e alle super f ici mur ar ie

est er ne, al f ine di mant ener e invar iat i i
r appor t i volumet r ici.

L’adeguament o delle alt ezze insuf f icient i
delle por t e deve esser e r icer cat o

pr ef er enzialment e mediant e l’abbassament o
del piano di soglia piut t ost o che con

l’elevazione dell’ar chit r ave, t ipo di int er vent o
quest ’ult imo a cui consegue l’event uale

per dit a di element i st r ut t ur ali di int er esse e
un maggior e oner e.

Le f asce int onacat e e imbiancat e esist ent i
che incor niciano i vani di aper t ur a devono

209.

esser e mant enut e ed event ualment e est ese
ad alt r e aper t ur e del f abbr icat o delegat e,
nella t r asf or mazione d’uso dell’edif icio, a
ser vir e locali di abit azione.
Gli accessi dei f ienili o alt r i varchi di
r agguar devole dimensione devono esser e
adat t at i alla nuova sist emazione con
soluzioni appropr iat e a r ender li f unzionali,
pur mant enendo le dimensioni d’or igine.
L’illuminazione e l’aer azione dei sot t ot et t i
possono essere r isolt e con l’adozione di
f inest r e complanar i al mant o di coper t ur a,
evit ando comunque la f or mazione di abbaini.
Gli ar chit r avi in legno, dove obsolet i e quindi
non r ecuper abili, devono esser e sost it uit i
con alt r i di uguale mat er iale, cur ando con il
dimensionament o in lunghezza delle par t i a
incast ro nel mur o che, olt r e a scar icar e
lat er alment e nel modo dovut o il peso della
mur at ur a sovrast ant e, si det er mini un
equilibr io composit ivo con la ver t icalit à dei
f ianchi dell’aper t ura.

211.

210.

209.Aper t ur a di nuova r ealizzazione r if acent esi ai modelli
t r adizionali

210.Aper t ur a di un ant ico f abbr icat o dot at o di nuovo
ser r ament o con scur et t i r ient rant i in f ase di chiusur a

212.

211.Aper t ur e t r adizionali a nast r o post e sot t o una f alda del
t et t o
212.Aper t ur e di disegno ben r elazionat o all’insieme in una
cost r uzione di r ecent e
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Le t r e t ipologie di aper t ur a

Le aper t ur e sono dei t agli nella mur at ur a, dei vuot i che bucano il pieno, e come t ali possono
esser e dist int e in1:

APERTURA “VUOTO”, che ha il cont or no def init o
dallo st esso mat er iale della mur at ur a ent r o la quale è come scavat a

APERTURA “FI GURA”, che ha un cont or no pr opr io che la st acca dalla par et e e le at t r ibuisce
un car at t er e che la f a emer ger e f igur at ivament e dalla paret e di f ondo

APERTURA “PARETE”, che ha un cont or no idipendent e dalle par t i limit r of e alle quali si
accost a solo per un t r at t o del suo per imet r o e quindi si individua come una super f icie aut onoma

nel pr ospet t o

1 Mur at ur a e f inest r a, Rober t a Ciot t oli, su Mur at ur e oggi, edizioni Lambda, Padova, apr ile 87,n.18
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I ser r ament i est er ni t r adizionali

I ser r ament i t r adizionali sono in legno e,
per il consist ent e spessor e delle mazzet t e

det er minat o dall’uso della piet r a nella
f or mazione delle mur at ur e, sono posizionat i

in f or t e ar r et r ament o r ispet t o al piano
delle f acciat e est er ne: car at t er ist ica

quest a che accent ua la f or za plast ica del
t aglio delle aper t ur e, indispensabile

cont r ibut o a conf igur azioni ar chit et t oniche
giocat e su pochi element i essenziali. Le

por t e sono pr evalent ement e dot at e di un
ser r ament o ad ant a unica e alquant o

massiccia, ment r e per le f inest r e i
ser rament i sono gener alment e a due ant e

con st r ut t ur a legger a e disegno che
scandisce il vano in una ser ie di element i

quadr at i o quasi, cont r ibuendo in t al modo a
cont ener e il senso di ver t icalit à di quelle

aper t ur e che present ano un’alt ezza di
molt o super ior e alla lar ghezza , così
r ist abilendo il giust o r appor t o con la

ponder osit à delle mur at ur e che gener ano
quelle aper t ur e st esse. Ed è la necessit à
del mant eniment o di quest o rappor t o che

r ichiede l’at t enzione a cer t e par t icolar it à
nell’event uale sost it uzione dei ser r ament i

con alt r i più idonei a soddisf ar e le esigenze
di isolament o t er mico e di oscurament o:
per esempio, l’inf isso vet r at o a due ant e

con scansioni in specchiat ur e quadr at e può
esser e sost it uit o da un’inf isso ad ant a

unica, ma non da un’inf isso a due ant e senza
scansioni or izzont ali, che per la presenza

del solo mont ant e cent r ale, cr ea un ef f et t o
ver t icale non appropr iat o.

213.214. por t e e f inest r e t r adizionali in Val Pellice

213.

214.
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I ser r ament i est er ni: sugger iment i pr oget t uali

I ser r ament i e gli event uali scur et t i vanno
r ealizzat i in legno, nelle essenze t r adizionali

quali pino, abet e e lar ice. La prot ezione di
quest i legni, come per quelli di alt r e

component i degli edif ici, deve f ar si con
impr egnant i ecologici e cere. E’ oppor t uno

consider ar e che, con i pr odot t i molt o ef f icaci
oggi disponibili, cer t i pr egiudizi r elat ivi alla

dif f icolt à di manut enzione dei manuf at t i
lignei non hanno più mot ivo di esist er e.

Gr ande impor t anza assume la posizione del
ser r ament o nel vano aper t ur a, che per non

vanif icar e l’ef f et t o chiar oscur ale della
bucat ura deve essere post o in f or t e

ar r et rament o r ispet t o ai piani di f acciat a.
Per uguale mot ivazione anche gli event uali

scur et t i est er ni devono r ient r ar e in f ase di
chiusur a.

I n quant o al t ipo di vet ro da usar e, si deve
t ener e cont o che la dot azione di vet r i basso
emissivi, f avor endo la capt azione del calor e
solar e e r iducendo la dispersione del calor e

ver so l’est er no, cont r ibuiscono t ant o
signif icat ivament e alla ot t imizzazione del

bilancio ener get ico da compensar e in br eve il
maggior cost o r ichiest o r ispet t o all’adozione

del vet r o semplice.

215.

215.Aper t ur a ad ar co con ser r ament o ar r et r at o e scur o
r ient r ant e da chiuso
216.Aper t ur a con f ascia di cont or no e ser r ament o ar r et r at o
con scur et t o r ient r ant e
217.Ser r ament o con scur et t o int erno
218. Aper t ur a con f ascia di cont or no e scur et t i r ient r ant i in
posizione di chiusur a

216.

217.

218.
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Ser r ament o con scuret t o t ipo monoblocco: schemi esecut ivi

Lo scur et t o r ient r ant e in f ase di chiusur a
r ispet t o al piano di f acciat a, olt r e ad

of f r ir e molt i vant aggi f unzionali, consent e
anche da chiuso la per cezione dello

sf ondat o dell’ aper t ur a, così da non
annullar e i signif icat ivi r appor t i

chiaroscur ali int er cor r ent i t r a aper t ur a e
mur at ur a.

ser r ament o t ipo monoblocco con scur et t o, posizionat o in
sf ondat o r ispet t o al piano est er no della mur at ur a


