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Nota 1:  Per  quanto  concerne  i  document i  ineren t i  l a  s tor i a  de l lo

sv i luppo del la  c i t t à  di  For l ì ,  e  in  par t i co la re  de l l ’ area  del  p roget to  (ex

fabbr ica  zuccheri f ic io  “Er idania”) ,  c i  s i  è  avvals i  anche  del  mater ia le

raccol to  da l  Labora tor io  d i  Sin tes i  d i  P roget t az ione  e  Composiz ione

Archi te t ton ica ,  (anno  accademico  2008-2009) ,  p resso la  Facol tà  d i

Archi te t tu ra  “Aldo  Ross i”  con  sede  in  Cesena .                                     

Nota 2:  

I  capitol i  4 e 5 (pagine da 62 a 88 ) e le tavole nn. 5 -  8 sono da

attribuirsi  esclusivamente al la laureanda Anastas iya  Stepnova.

Il  capitolo 7 (pagine da 88 a 109 ) e le tavole nn. 9 -  11 sono da

attribuirsi  esclusivamente al la laureanda Sara Sadeghian.
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 1 Storia e sviluppo della città di Forlì

 1.1 Cenni storici

Le iconograf ie  de l la  f ine  del  XVIII  secolo  sot tol ineano  i l  mancato

sv i luppo urbanis t i co  del la  c i t t à  d i  Fo rl ì  che  s i  p resenta  mol to  s imile  a l

secolo  precedente:  i l  cen t ro  del la  c i t tà  in  qualche  modo s i  e ra  sv i luppato

con  le  rea l izzazioni  d i  ed i f ici  r el igios i  che  erano  andat i  ad  occupare  le

a ree  verdi  des t ina te  a  or t i  e  gi ardini  e  l e  an t iche  mura  avevano  perso

l ’an t ico  scopo  d i fens ivo  e  r i chi edevano for t i  in tervent i  d i  res tauro .  Era

ancora  ben ev idente  l a  s t rut tura  urbanis t i ca  de l l ’ insediamento  an t ico  che

s i  a r t i co lava  in  due  piazze  cent ra l i  e  ass i  v iar i  di  col legamento con  le

quat t ro  por te .  

Le  ragioni  de l  mancato  sv i luppo del la  ci t t à  erano  da  cerca re  negl i  anni

t ra  i l  Se icento  e  i l  Set tecento:  For l ì  aveva  dovuto  combat tere  una  ser ie  d i

3
A lma  Ma te r  S tud io rum  Un ive r s i t à  d i  Bo l ogna  Fa co l t à  d i  A r ch i t e t tu ra  "A ld o  Ros s i "  Sede  d i  Ce sena

Cor so  d i  Lau rea  Spec i a l i s t i ca  i n  A r ch i t e t tu ra  Anno  Accadem ico  2009/2010



Tes i  d i  L au rea  i n  A r ch i t e t tu ra  e  Compos i z i on e  A r ch i t e t t on ic a
PROGETTO  D I  R IQUAL IF ICAZIONE  DELL’AREA  EX  ER IDANIA  DELLA  C ITTA’  D I  FORL I ’.

I L  NUOVO CENTRO CULTURALE

calamit à  na tura l i  come inondaz ioni ,  cares t ie  e  pest i l enze  che  ne  avevano

quasi  impedi to  lo  sv i luppo demograf ico  ed  edi l iz io .  

Nonost an te  l e  impercet t ibi l i  var iaz ioni  de l  di segno urbanis t i co  la  c i t t à

s i  svi luppò molto  dal  punto  d i  v i s ta  arch i te t ton ico ,  ques to  probabi lmente

grazie  a l la  presenza  di  cap i ta l i  p rovenien t i  da l le  rendi te  agr icole ,  a l l a

necess i tà  d i  ammodernamento  del  pa tr imonio  ed i l iz io  re l i gioso  ed  a l

r ipe te rs i  d i  t e r remot i  devas tan t i  che  r ichi ese ro  in te rvent i  di  res tauro  in

mol t i  ed i f ic i  prees i s ten t i .

Impor tan te  fu  l ’ inte rvento  di  boni f ica  negl i  u l t imi  anni  de l  Set tecento

che  int eressò  anche  zone a l  di  fuo ri  de l la  cin ta  murar ia  a  breve  di s tanza

da  por ta  Schiavonia .  Quest i  t er reni ,  a  causa  del l e  in tense  prec ip i taz ioni  e

del la  ro t tu ra  degl i  a rgin i  de l  f iume Montone,  e rano  paludos i  e  r ich iesero

lavori  che  durarono  decenni ,  ma in  ques to modo vennero  aumenta te  l e  aree

col t ivabi l i  pe rmet tendo di  evi tare  a l la  c i t t à  l a  grande  carest ia  che  co lpì  l a

Romagna nel  1801.  Ques ta  boni f ica  d iede  anche  la  possib i l i t à  d i  un

inte rvento  d i  r i s t ru t turaz ione  urbani s t i ca   che  permise  la  rea l izzaz ione  di

un  t ra t to  s t radale  re t t i l ineo ,  acco rci ando d i  quas i  un  migl io  la  s t rada  che

conduceva a  Faenza .

Nel  per iodo  napoleonico  la  maggior  par te  del  pa t r imonio immobi l iare

eccles ias t ico  f in i sce  nel le  mani  dei  p r ivat i  che  ne  eseguono

r i s t ru t turaz ioni  r i cavandone res idenze ,  magazzin i ,  concer ie  e  f abbr iche ,

ma neanche quest i  in tervent i  r i escono ad  avere  r i l i evo  dal  punto  d i  vi s ta

urbanis t i co .  In fa t t i  For l ì  ne l  corso  dei  secol i  ha  avuto  uno  sv i luppo

edi l iz io  pret tamente  conf inato  al l ’ interno  del le  mura  urbane ,  abbat tu te  su l

f ini re  de l  1800,  ed  aff ronta  con  scarsa  programmat ici t à  i  problemi  d i

inurbamento  so t to  l a  sp in ta  de l la  cresc i ta  indust r ia le  edi f icando le  zone

comprese  f ra  i l  cen t ro  s tor ico  e  l a  fe r rovia  senza  creare  vere  e  prop rie

zone produt t ive  separa te  da l l ’ abi ta to .  

Solo  nel l a  seconda metà  de l l ’Ot tocento  s i  svi luppano le  pr ime
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indus t r ie  in  gran  part e  col legat e  al l ’agr ico l tura  e  vengono  a  sv i luppars i

pr inc ipalmente  in  quegl i  or t i  a l l ’ in terno  del le  mura  e  in  aree  a l  di  fuor i

del le  c in ta  murari a  che  s i  formano però ,  come gi à  de t to ,  senza  una

concre ta  p iani f icaz ione:  i l  cr i t e r io  insedia t ivo ,  in  genera le ,  e ra  d i

local izzare  le  fabbr iche  a  r idosso  del la  fer rovia  e  de l  suo  sca lo  merc i ,  in

a ree  l ibere  e  d i s tan t i  da l  cen t ro  s torico .

E’ propr io  in  ques to  per iodo  che  l ’ indus t r ia  zuccher iera  genovese

decide  d i  s tabi l i r s i  a  For l ì .  In iz ia  la  sua  at t iv i tà  ne l  1900,  dando subi to

lavoro  a  400  opera i ,  e  già  ne l  1901 produce  38 .000  quinta l i  d i  zucchero .

Ques to  por ta  anche  a  una  modi f ica  de l le  col t ivaz ioni  forl ives i  che  nel

1900 dedicano  800  ha  d i  t e r reno  a l l a  ba rbabie to la,  e  so l tan to  10 anni  dopo

addi r i t t ura  10 .000  ha .  La  barbabie to la  apr ì  l a  s t rada  ad  un  rapporto  p iù

organico  t ra  agrico l tu ra  e  indust r ia .  L’Er idania  sarà  i l  p r imo impor tan te

s tabi l imento indus t r ia le  c i t t adino  rappresent ando un  ve ro  e  propr io

spar t iacque  nel la  s tor ia  economica  locale ,  dando v i ta  ad  un impor tan te

gruppo  operaio  for l ivese ,  ma creando anche problemi  in  t ema d i  impat to

ambientale :  in fa t t i  lo  zuccher i f i cio  cont r ibu irà  ad  una  in iz ia le  forma d i

inquinamento  del  f iume Ronco e  rappresente rà  un  rea le  vincolo a l la

c resc i ta  urbana  in  d i rez ione  Nord .

Ques ta  grande indus tr ia  fu  un  fo rte  s t imolo  per  i l  se t to re  e  fabbriche

più  o  meno co l legate  al l ’agr icol tura  s i  mol t ip l icarono  nel l ’e tà  gio l i t t iana.

Nel  complesso ,  dunque,  in  questo periodo  i l  paesaggio  fo rl ivese  è  in

cont inua  t ras formaz ione,  come del  r es to  lo  skyl ine  che  vede  emergere

decine  d i  c imin iere  e  camini  che  s i  accos tano  a i  già  es is ten t i  campani l i  e

tor r i 1 .  

La  cresc i ta  degl i  insediament i  indus t r ia l i  e  l a  lo ro  coes i s tenza  con

1  A n g e l o  Va r n i  ( a  c u r a  d i ) ,  “ S to r i a  d i  F o r l ì :  I V  l ’ e t à  co n t e mp o ra n ea ” ,  N u o v a

a l f a  ed i t o r i a l e ,  B o lo g n a ,  1 9 9 2 ,  p p .  5 7 - 8 0 ,  1 9 9 - 2 11 ,  2 6 9 - 2 7 2 ,  3 3 3 - 3 5 6
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l ’ab i ta t ivo  creò  problemi  notevol i  a l l a  ges t ione  del l ’area  urbanizzat a  in

quanto  a l la  cresc i ta  de l le  fabbr iche  non  corr i spose  una  adeguata

p ian if icaz ione  del la  c i t tà .  Già  in  precedenza  era  s ta ta  r i l evata  da  par te

del l ’amminis t r az ione  la  necess i tà  d i  in te rveni re  nel le  zone  urbane

depresse  ma la  cresci ta  di  po lar i t à  indust r ia l i  ca ta l izzò  l ’a t tenzione

ment re  vennero  t r ascura te  l e  iniz ia t ive  vol te  a l  r i s anamento  dei  quar t ie r i

malsani  o  a l la  p ian i f icaz ione  dei  nuovi  a  cara t te re  abi tat ivo .  Per  cu i  l e

res idenze  s i  t rovavano  in  buona par te  in  precar ie  condiz ioni ,  sopra t tu t to

nel la  zona  d i  Por ta  Schiavonia ,  in  di rez ione  Nord-Oves t ,  aggravate  da l la

mancanza  d i  impiant i  t ecnologic i  d i  smal t imento e  adduz ione ,  come le

fognature  o  l ’acquedot to .

La  pian i f i caz ione  urbanis t i ca  è  un  fenomeno svi luppatosi  a  par t i r e

dal la  seconda metà  del l 'Ot tocento  so t to  l a  sp inta  de l l 'u rbanes imo e  de l la

necess i tà  d i  governare  l 'espansione  degl i  insediament i  p rovocata  da l la

r ivoluzione  indust r ia le  e ,  conseguentemente ,  su l la  base  del  nuovo rappor to

determinatosi  f ra  ci t t à  e  campagna.  I l  movimento  di  pens iero  par t i to

dal l ' Inghi l t e r ra  s i  è  poi  di ffuso  nel  corso  d i  ques to  secolo  in  tu t ta  Europa

seguendo var ie  d i rez ioni :  da  un  la to  proponendo model l i  u rbanis t i c i

g lobal i  e  a l t e rnat ivi  a l l 'es i s ten te  come quel l i  degl i  u topis t i  ingles i  e

f rances i ,  da l l ’a l t ro  a t t r ave rso  la  propos iz ione  d i  so luzioni  t ecn iche

parz ia l i  in iz ialmente  per  lo  più  d i  na tura  igien ica ,  f ina l izza te  al la

r i so luzione  dei  p roblemi  provocat i  da l la  di sord inata  a ffermaz ione  del la

logica  insedia t iva  del  per iodo  indus t r i ale .

In  I t a l ia  sa ranno le  l eggi  su l la  “Espropr iaz ione  per  pubbl ica  ut i l i t à”

del  1865 e  quel la  per  i l  “Risanamento del l a  c i t t à  di  Napol i”  de l  1885

(emanata  in  segui to  a l l ’ ep idemia  di  cole ra  esplosa  negl i  anni  1884-85)  ad

int rodurre  l e  problemat i che  legate  a l l a  pian i f i caz ione  urbana  pe r  faci l i ta re

e  permet tere  in tervent i  d i  r i sanamento .  Le  d ispos iz ioni  par t ico lar i  d i

legge ,  dich iarando la  pubbl ica  ut i l i t à ,  d isc ip l inavano le  operaz ioni
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espropr iat ive  del le  propr ietà  priva te  per  f ina l i t à  di  in teresse  genera le  cos ì

da  permet t ere  l ' in tervento  s ta ta le  laddove s i  rendesse  ind ispensabi l e .

For l ì  d iventa  così  l a  Provincia  più  popolosa  del la  Romagna  graz ie  a l

suo l ive l lo  produt t ivo  in  campo agr ico lo e  a l l a  sua  pos iz ione  s t rateg ica

r i spet to  a l  mare ,  a l l a  Toscana  e  al le  a l t re  Province  e  a  metà  de l l ’Ot tocento

s i  decide  d i  po tenz ia re  l a  r e te  in f ras t rut tura le ,  median te  l a  rea l izzazione

dei  pr imi  co l l egament i  fer rovia r i  f ra  Toscana  e  Romagna.  E’ da tab i le  al

1861 l ’ i nauguraz ione  del  pr imo t ra t to  f er rovi ar io  che  lambisce  la  c i t t à  di

Forl ì ,  ne l la  t rat t a  Bologna-Rimini .  I l  t racc ia to  s i  di spone tangente  al

per imetro  se t ten t r ionale  de l le  mura  del la  ci t t à  e  l a  s taz ione  v iene

real izzata  ne i  te r ren i  l iberi  subi to  fuori  porta  S .  Pie t ro .   

Nonost an te  i  mol t i  in tervent i  e  l e  numerose  var iaz ioni  edi l i z ie ,  l e

cara t ter i s t iche  formal i  de l la  ci t t à  res tano  pera l t ro  pra t icamente  in tegre :

neanche l a  rea l izzazione  del la  fe r rovia  s tessa  ha  infa t t i  un impat to  sul la

vecchia  t rama ed i l iz ia  d i  For l ì  in  quanto  rea l izza ta  a l  d i  fuor i  de l la  c int a

murar ia  con  l ’ed i f ic io  de l la  s taz ione  col lega to  al la  c i t t à  a t t raverso  l a  re te

v iar ia  già  es i s ten te .

E’ però  negl i  anni  de l la  r i cos t ruz ione  pos t-bel l i ca  che  venne a

cambiare  l ’aspet to  del la  c i t tà ,  sopra t tu t to  da l  punto  d i  v i s ta  perce t t i vo ,

con  la  modif icaz ione ,  o l t re  che  del l a  zona  es te rna  a l le  mura,  anche  del

cent ro  s tor ico  che  venne  in teressato  da  notevol i  int ervent i :  i l  vo l to  de l la

c i t tà  v iene  s t ravol to  da l l ’ inser imento  d i  ampi  ed i f i ci  pubbl ici  rea l izza t i

dopo la  demol iz ione  d i  in te r i  quar t i e r i .  I l  cen t ro  s tor ico  v iene  a  formars i

su l la  base  di  consol ida te  r egole  insedia t ive :  l e  case  in  l inea,  g l i  ed i f ic i  in

mat toni ,  l ’uso  del le  coperture  a  f a lde ,  v iene  modi f ica to  con  l ’ inser imento

di  edi f ic i  r ives t i t i  in  t raver t ino  bianco ,  con  le  coper ture  p iane ,

cara t ter izza te  da  un  for te  sv i luppo in  a lza to,  e  connotat i  da  ampie

fenes t ra ture ,  p roponendo uno  cont ras tan te  d isegno d’ ins ieme.  

Le  opere  pubbl iche  cont inuano ad  in teressare  l ’asse t to  de l la  c i t t à  t an to
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che  su l  f ini r e  de l  1936 s i  inaugura  l ’ aeroporto  mil i t a re  Lu igi  Ridol f i ,

l ’as i lo  infan t i l e  Santa re l l i ,  i l  palazzo  degl i  Uff ic i  S tat al i  e  de l  Col legio

Aeronaut ico  e  i l  Vi l laggio  Opera io  cos t rui to  nel la  v icina  local i t à  d i  Cà

Oss i .  

Con l ’avvento  a l  po tere  de l  regime fasc i s ta  s i  a t t iveranno i  p r imi

process i  p ian if ica tor i  e  prenderanno  luce  proget t i  puntual i  mi ra t i  a l

r i sanamento  e  al la  ges t ione  del la  cresci ta  urbana .  I l  c r i t e r io  base  adot ta to

nel la  p iani f icaz ione  seguiva  due  d i rez ioni :  da  un  la to  la  demol iz ione  e

r icos t ruzione  degl i  ed i f ic i  malsan i  present i  ne l le  zone  a  r idosso  del

t raccia to  de l le  an t i che  mura ,  da l l ’a l t ro  l a  ges t ione  del l ’espans ione  in

d i rez ione  Es t  seguendo l ’asse  d i re t tore  de l la  Via  Emi l ia .

In  pa rt i col are ,  v iene  propos to  un  proget to  organico  e  funz ionale  per  l a

real izzazione  del la  nuova s taz ione  fer roviar ia  che  verrà  a  t rovars i

local izzat a  in  pross imi tà  de l l ’a t tua le  Via le  I t al i a ,  ad iacente  Via

Ravegnana.  I  lavor i  in iz iano  i l  28  o t tobre  1925 e  ver rà  inaugura t a

nel l ’o t t obre  de l  1927,  in  occas ione  del la  celebraz ione  del la  marc ia  su

Roma.  I l  Via l e  de l la  Staz ione ,  i l  cu i  t racc ia to  è  vi s ib i le  ne l la  ca r ta  del

1926,  r i en t re rà  come proget to  ne l la  s tesura  de l  p r imo Piano  Regola tore  del

1931,  e  d iver rà  i l  punto  card ine  del  di segno d’ ins ieme es sendo i l  fu lcro

del la  part e  d i  ampl iamento  a l  d i  fuor i  del le  mura .  Se  a l  t empo del la  sua

real izzazione  la  fer rovia  s i  t rovava in  posiz ione   per i fer ica ,

success ivamente  invece  i l  suo  t racc ia to  segnerà  un  vincolo  a l la  espansione

urbana in  di rez ione  Nord ,  come s i  ev ince  chia ramente  da l la  l et tu ra  de l la

p lan imet r ia  de l la  ci t t à .  La  presenza  del la  fe r rovia  tu t tav ia  non  s i  è

r ive la ta  nel  t empo un  os tacolo  inval icab i le ,  g raz i e  a l la  sua  pos iz ione

r ia lza ta  r ispet to  a l  pi ano  s t r adal e  in  corr i spondenza  del la  nuova s taz ione

che ha  successivamente  favor i to  la  real izzaz ione  d i  so t topassaggi  car rabi l i

2   G .  G a t t a ,  “ Pi a n i  u r b a n i  e  f o r ma  d e l l a  c i t t à :  Fo r l ì  e  l a  re a l i z z a z i o n e  d i

Via l e  d e l l a  L ib e r t à ” ,  r e l a t o r e  M .  P r e i t e ,  a . a .  1 9 9 5 - 1 9 9 6 ,  p p .  2 3 - 6 8
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.

For l ì  oggi  appare  una  c i t t à  for temente  sv i luppata  a  Sud-Es t ,  lungo la

v ia  Emi l ia ,  sopra t tut to  per  funz ioni  res idenz ia l i  pubbl iche  e  pr iva te ,

ment re  la  zona  Nord-Oves t  non  è  r iusc i ta  ad  es tenders i  a  causa  del  conf ine

natura le  crea to  dal  f iume Montone  e  a l  t racc ia to  f er rovia r io  a  Nord,   f at t a

però  eccez ione  pe r  s tabi l iment i  indus t r i a l i  o rmai  d ismessi  e  in  a t tesa  di  un

Piano  d i  r iqual i f i caz ione .
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 1.2 Sviluppo urbanistico

Si  comincia  a  parl are  di  p iani  regolator i  per  l a  ci t t à  di  For l ì  so l tan to

al l ’ in iz io  de l  XX secolo .  

In  pa rt i col are ,  è  l a  legge  del  1865 che  in t roduce  i l  concet to  d i  “P iano

Regola tore  Edi l iz io”   per  l a  c i t t à  d i  Fo rl ì  def inendo:  un complesso  di

opere  concernent i  i l  t racc ia to  de l la  s t rada  d i  col legamento  t r a  l a  nuova

s taz ione  fe r rovi ar ia  e  i l  cen t ro  c i t t ad ino;  l 'andamento  dei  via l i  d i

c i rconval l az ione  su l  sed ime dei  bas t ioni  demol i t i ;  l a  conformaz ione  d i

a rgin i  e  te r rapi en i  per  contenere  le  piene  dei  f iumi;  a r re t rament i ,  sgu inci  e

p iazze  per  confe ri re  deco ro  agl i  edi f ic i  capisald i  del lo  S ta to  uni tar io

(pos te ,  p refet tura ,  esa t tor ia) 3 .

S i  passa  poi  a l  p r imo vero  Piano regola tore  che  r isa l e  a l  1931 e  ne l le

l inee  genera l i  i l  p roget to  comprendeva  due  par t i :  l a  pr ima,  “Piano

Regola tore  de l la  c i t t à” ,  prevedeva la  cost ruz ione  d i  nuove s t rade ,

a l la rgamento  e  re t t i f i ca  d i  s t rade  pr inc ipal i  e  secondar i e ,  demoliz ione  e

r icos t ruzione  d i  fabbr ica t i  in  a lcune  zone  dove erano  necessar ie  specia l i

cara t ter i s t iche  i gi en iche .  La  seconda “P iano  d i  ampl iamento  a l l ’e s terno”

prevedeva  uno  sv i luppo del la  c i t t à  a l  di  fuor i  de l l e  vecchie  mura  d i  c in ta .

Il  t en tat ivo d i  dare  un  asse t to  moderno  a l la  c i t t à  è  abbas tanza  ev idente:

per  i l  cen t ro  s tor ico  c iò  s i  r i so lveva  nel l ’ adeguamento  a l le  nuove es igenze

di  t r aff ico;  l a  necessi tà  d i  cor reggere ,  pe r  quanto  poss ib i le ,  l a

d isposiz ione  i r regola re  del la  par te  vecchia  de l l a  c i t t à  per  adeguar l a  a l l e

nuove es igenze  igien iche  e  social i  s i  t raduceva concre tamente  in  una  se r ie

d i  propos te  d i  demoliz ioni .  Per  quanto  r i guarda  invece  i l  p roget to  d i

ampl iamento non  s i  p revedeva una  vera  e  prop ria  zonizzaz ione ,  ma era

cos t i tu i to  anch’esso  dal  so lo  proget to  de l la  viab i l i t à .  Lo  schema seguiva

3  G .  G a t t a ,  “ P i a n i  u r b a n i  e  f o r m a  d e l l a  c i t t à :  Fo r l ì  e  l a  rea l i z z a z i o n e  d i

Via l e  d e l l a  L ib e r t à ” ,  r e l a t o r e  M .  P r e i t e ,  a . a .  1 9 9 5 - 1 9 9 6 ,  p p .  2 3 - 6 8
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un’ordi tura  a  magl ie  regolar i  int ersecate  d iagonalmente  da  ass i  re t t i l inei

che  formavano dei  po l i  rad iocent r ic i  e  co l legavano d ire t tamente  la  nuova

zona a l l a  v iab i l i t à  urbana  e  ex t raurbana  es i s ten te ,  con  un s i s tema

ret ico la re  pr inc ipale  pos to  paral le lamente  al  v iale  de l la  Staz ione  che

cos t i tu iva  i l  r i fer imento  d i  ca ra t te re  urbano  d i  maggio re  r i l i evo.  

Sol tan to  la  par te  r iguardante  i l  cen t ro  s tor ico  fu  approvata .  La  zona

es terna  d i  espansione  venne ugualmente  in teres sa ta  da  notevol i  in tervent i

in  quanto  l ’amminis t raz ione ,  graz ie  a l la  l egge  su l l ’esproprio  per  pubbl ica

ut i l i t à  de l  1865,  r iusc ì  a  rea l izzare  opere  r iguardant i  l a  v iab i l i t à  ed  edi f ic i

a  ca ra t te re  pubbl ico  nel la  zona  del  Via le  del la  Libe rtà  e  de l la  nuova

s taz ione  fe r rovi ar ia ,  favorendo la  cresc i t a  urbana  del l a  c i t t à  ne l la  zona

Nord-Es t .

Il  d ibat t i to  sui  p roblemi  del la  c i t t à  in  genera le  aveva  g ià  aff ronta to i

t emi  pos t i  da l l ’aumento  del l ’ indus t r ia  e  dal  c rescente  inurbamento  e  gl i

esempi  d i  a l t re  c i t t à  i ta l i ane  furono  assunt i  come  cri t e r i  d ’ impostaz ione

senza  prevedere  perc iò  un  p iano  che  regolasse  lo  svi luppo ed i l iz io 4 .  

Nel  1933 venne  indet to  un  concorso  pubbl ico  provincia le  per  l a  s tesu ra

del  Nuovo Piano  Regola to re ,  conclusos i  ne l  1935.  Una del le  sue

par t ico la r i t à  r is iede  nel la  propos t a  d i  un nuovo cent ro  del la  c i t t à ,  in  luogo

di  quel lo  s toricamente  r i conosciu to ,  i l  cu i  po lo  cent rale  s i  ind iv idua

sul l ’asse  Via le  del la  Libe rtà -giard ino  pubbl ico .  La  volontà  d i  concent ra re

in  quest a  zona  buona par te  de l le  prev is te  a t t rezzature  pubbl iche  ad

inte resse  urbano ,  misto  a  res idenzi ale  d i  p regio ,  r ispecchia  l ’ob ie t t ivo  d i

c reare  una  c i t t à  s imbolo  del  Regime.  Vis ta  l a  l imita ta  es tens ione  urbana

del la  part e  es i s ten te  del l ’ed i f icato  s tor ico ,  l ’area  at torno  a l  Via le  de l la

Liber tà ,  p ianeggian te  e  a t t r ave rsa ta  dal la  v ia  Emi l ia  che  fungeva e  funge

da asse  primar io  di  comunicazione ,  permet teva  una  espans ione  l ibera  da

vincol i  morfo logic i .

4   G .  G a t t a ,  L .  R o s s i ,  G .  S e mp r i n i ,  “ Z u c ch e r i f i c i o  e x  Er id a n i a ” ,  p p .  1 8 - 2 4
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Il  p roget to  d i  concorso  vinci tore  venne  successivamente  modi f ica to  in

a lcune par t i ,  comple ta to  nel la  par te  re la t iva  a l l e  prev is ion i  di  impiant i

funzional i ,  e  adot ta to  ne l  1941.  Viene  confermata  e  rafforza ta  l ’ idea  d i

c reare  un  nuovo cent ro  del la  c i t t à  non  local izza to  a l l ’ in terno  d i  un’area

def in i ta  ma es teso  lungo l ’ asse  d i  Via le  de l la  Liber tà  e  i l  suo

pro lungamento.  Tale  asse  d i  p roget to  aveva  una  lunghezza  pari  al l ’ in te ra

es tens ione  Nord-Sud del la  c i t t à  an t ica .

In iz ia ta  l a  seconda  guerra  mondia le  con  l ’aggress ione  tedesca  a l la

Polonia ,  l ’ It a l i a  scegl i e  in iz ia lmente  l a  non  bel l igeranza  ma ent ra  in

guerra  l ’anno  success ivo ,  i l  10  giugno  1940.  For l ì  non subì

bombardament i  per  tu t to  i l  periodo  d i  be l l igeranza  tan to  che  la  v i ta  s i

svolgeva  in  maniera  apparentemente  normale  ma s i  facevano sent i re  i

raz ionament i  a l imentar i  e  l ’aumento  dei  p rezzi  a l  consumo.

Nonost an te  queste  condiz ioni  d i  d i sagio  i l  p rocesso  d i  t rasformaz ione

urbana non  s i  a r res ta  e  nel  1941,  in  concomitanza  con  l ’adozione  del

nuovo Piano  Regola to re ,  r isu l ta  comple ta to  i l  p roget to  de l la  c i t t adel la

degl i  s tud i  in  Via le  de l la  Liber tà  dove t rovano sede  t re  i s t i tut i  sco las t ic i  e

uno  spor t ivo .

Gli  anni  Cinquanta  segnano uno dei  passaggi  p iù  impor tan t i  per

l ’economia  for l ivese :  i l  boom economico  che  seguì  r ecò  benef ic i  d i ffus i ,

un  aumento  nel  t enore  d i  v i t a  de i  c i t t adin i  e  l a  cresc i t a  de l le  is t i tuz ioni

socia l i .  L’aumento  del la  popolaz ione  e  le  favorevol i  condiz ioni

economiche por teranno ad  una  notevole  espans ione  del l a  c i t tà :  s i  avrà  un

sens ib i le  incremento nel  numero  d i  ab i taz ioni  a l  di  fuo ri  de l  per imet ro

del le  an t iche  mura .
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Nel  1956 viene  e labora to  un  nuovo P iano  Regolatore  che  segue i l

d is egno t racc ia to  da l  piano  precedente . Grande impor tanza  v iene  data

a l la  vi ab i l i t à  t anto  che  i  v ia l i  d i  c i rconval laz ione  es te rna  a l le  mura  erano

previs t i  con a lbera ture  e  prat i  cos ì  da  crea re  un  anel lo  d i  ve rde ,  per

quanto  poss ib i le ,  a t to rno  a l  cen t ro  urbano  e  ino l t re  vennero  i s t i tui te  l e

p is te  c ic lab i l i  su l le  s t r ade  in teressa te  da  un  notevole   t ra ff ico  di

au tomezz i  e  motoci cl i .

La  zona d i  espansione  a  des t inaz ione  ab i tat iva ,  ne l la  par te  a  Sud  del la

c i t tà ,  aveva  gl i  s tess i  l imi t i  t racc ia t i  ne l  piano  del  1941 co involgendo una

zona d i  dimens ione  pressoché  doppia  r i spet to  i l  nucleo  del  cen t ro  s tor ico .

I  quar t i e r i  p rev is t i ,  cons ide ra t i  a l l a  s t regua  del  1941 come nucle i

au tonomi ,  e rano  co l l egat i  da  lunghi  v ia l i  re t t i l ine i  che  a t t r ave rsano  tut ta

la  ci t t à .  I l  fa t to  che  tale  zona  ad  espans ione  fosse  regola ta  da  normat ive

permissive,  fac i l i tò  una  cresc i ta  urbana  senza  precedent i  anche  a  causa

del l ' in te rvento  d i  inves t i to r i  specula to ri  che  approf i t t a rono  del la
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s i tuazione  favorevole  per  “cement i f icare”  in tere  aree.  Il  p iano  prevedeva

anche  opere  impor tan t i  d i  in teresse  sovracomunale  t ra  cu i  l ’ autos t rada ,

che  co rre  para l l elamente  a l la  l inea  f er rovia r ia ,  e  l ’ ae ropor to ,  in  pross imi tà

del la  local i t à  Ronco a  Sud-Es t  de l la  c i t tà ,  r ea l izza to  durante  l a  guerra

come aeropor to mil i t a re  e  r ip r i s t ina to  dopo i  danni  subi t i  ne i

bombardament i .

Nel  1965 s i  redige  un  nuovo Piano  con  un’es tensione  considerevole  e  i l

suo d i segno genera le  segue nel lo  svi luppo da  un la to  la  d i rez ione  impos ta

dal l ’an t ica  Via  Emi l ia  dal l ’al t ro  è  prev is to  un  forte  sv i luppo in  d i rez ione

Nord-Sud (“mare -co l l ina”)  accentuando la  d i re t t r i ce  Ravenna-Predappio

per  faci l i t a re  i l  d renaggio  del  t r aff ico  dal  cen t ro  s torico  e  da l le  zone

f i t t amente  urbanizzate.

Vengono proget ta te  ampie  zone  verd i ,  t an to da  int ravedere  la  vo lontà

d i  creazione  d i  una  ci t t à -gi ardino ,  che  occupano  una  superf ic ie  enorme

soprat tu t to  ne l la  par te  ad iacente  i l  f i ume a  Sud-Oves t  del la  c i t t à  ( l a

prev is ione  di  de t to  parco  s i  concre t izzerà  t ren t ’anni  p iù  ta rdi ) ,  un’a l t ra

vas ta  zona  è  prev is ta  in  local i t à  Ospedale t to ,  a  Nord  del la  c i t t à  a  serv iz io

del la  nuova zona d i  comple tamento  su l l ’asse  “mare-co l l ina” .

La zona industriale  acquis ta una sua fisionomia e un ridimensionamento

rispetto  al la  precedente previsione:  se ne prevede un'espansione nella  zona

Est della  ci t tà a  monte della  ferrovia e  circondata a  Ovest  da una vasta

fascia di  verde at trezzato che fungesse da fi l tro  con la  parte abitat iva mentre

sul  lato destro confinava con la zona agricola.

Interessante appare la  localizzazione di  più poli  direzionali  posti  in

corrispondenza delle  antiche porte  della  ci t tà  che funzionino da centr i  di

raccordo fra la  parte  antica della  ci t tà  e  la zone di  recente edificazione.

Gli  anni  Set tan ta  vedono però  una  for te  cr i s i  de l l ’ indust r ia  e  iniz ia  i l

l en to processo  di  d ismiss ione  del le  an t iche  fabbriche  che  non  r iescono ad

avviare  l e  necessa r ie  innovaz ioni  tecnologiche.
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Tale  processo ,  non  segui to  dal l ’operazione  d i  r i convers ione  o  di

r iut i l i zzo del le  aree  des t inandole  ad  un  uso  d iverso  dal  p rodut t ivo ,   ha  poi

c rea to s i tuaz ioni  d i  degrado  urbano.  L’Amminis t raz ione  pubbl ica  ha

infa t t i  pr iv i legiato  scel te  diverse  da l  r iut i l i zzo  del l e  aree  d ismesse

pre fe rendo le  rea l izzaz ioni  ex  novo anche  al  di  fuor i  de l  cent ro  ab i tato

come ad  esempio  i l  quart ie re  f i e r i s t i co  a t t rezzato ;  l ’aper tura

del l ’Univers i tà  a  Forl ì ,  come succursa le  bo lognese ,  è  un  ul ter iore  passo

per  usc i re  da  quel  provincia l i smo che  da  sempre  ha  avvol to  la  c i t t à  e  i

p iccol i  cen t r i  in  genera le ,  permet tendo  lo  scambio  cu l tura le

confrontandos i  con  nuove rea l t à 5 .

I l  P iano  del  1975 cercò  d i  r i solvere  l a  d i sord inata  pian i f icaz ione

precedente  prevedendo immensi  parch i  urbani .  A par te  ques to

l ’or ien tamento  genera le  non  è  a l t ro  che  quel lo  d i  co lmare  i  vuot i  r imas t i ,

non  seguendo  una  p ian i f icaz ione  mira t a  con  in tervent i  puntual i ,  ma

ut i l izzando i l  s i s tema d i  zonizzaz ione  che  lasc ia  i l  po tere  d i  scegl iere  a i

proget t i s t i  che,  dovendo redigere  i  P ian i  di  lot t i zzazione  per  s ingole

porz ioni ,  non tengono conto  del  contes to.  I l  p roblema del la  mancanz a  di

un’ ident i t à  urbana  per  l a  c i t t à  d i  Forl ì  qu indi  r imane.

Ques to  s i  cerca  d i  r i solvere  con  divers i  t enta t ivi  ne l  PRG del  1992 con

l ’aper tura  d i  in tervent i  pr iva t i  in  var ie  zone .  Disponendo così  d i  un

maggiore  potere  d i  acquis to ,  l ’Amminis t raz ione  Pubbl ica  poteva  f regi ars i

d i  col labora tor i .  Part i col are  r i l i evo  acquis tarono  l e  aree  di smesse  ex

indus t r ia l i  present i  nel la  c i t t à :  l a  lo ro  importanza  era  cresc iu ta  co l  t empo

essendo  r imaste  l e  un iche  zone  a t t i gue  a l  cen tro  s tori co  a  essere  in  pa r te

l ibe re  e  in  par te  occupate  da  grossi  ed i f ici  che  potevano fac i lmente  esse re

conver t i t i  per  i  p iù  d ivers i  u t i l i zz i .  In  part ico lare  pe r  quanto  r iguarda

l ’area  del l ’ex  Er idania  s i  prevedevano  uff ic i  e  serv iz i  per  l a  pubbl ica

5  G .  G a t t a ,  “ P i a n i  u r b a n i  e  f o r m a  d e l l a  c i t t à :  Fo r l ì  e  l a  rea l i z z a z i o n e  d i

Via l e  d e l l a  L ib e r t à ” ,  r e l a t o r e  M .  P r e i t e ,  a . a .  1 9 9 5 - 1 9 9 6 ,  p p .  2 3 - 6 8
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amminis t raz ione ,  at t iv i tà  e  at t r ezzature  pubbl iche  cu l tural i  e  r i c rea t ive ,

a t t iv i tà  e  a t t rezzature  spor t ive  e  parcheggi 6 .  A l ive l lo  in f ras t ru t tura le

negl i  anni  Novanta  è  s ta to  rea l izza to  un  t roncone  del l ’a sse  d i

a r roccamento  in  zona  Sud-Oves t  che  permet te  a l  t raff ico  sovracomunale  d i

essere  convogl iato  a l  di  fuor i  de l  cen t ro  s tor ico .

Inf ine  i l  PRG del  2003,  adeguato  a l la  legge  Regione  20/2000 nel  2007,

def in isce  un  nuovo Piano  Regola tore  f ina l izza to  a l la  r iqual i f i caz ione ,

a t t raverso  la  ges t ione  del le  grandi  t ras formazioni  urbane  r iguardant i  l e

a ree  di smesse  e  l e  aree  fer roviar ie  con  l ’ innovazione  dei  contenut i  e  del le

procedure  del la  p ian i f icaz ione  urbanis t i ca .

6   G .  G a t t a ,  L .  R o s s i ,  G .  S e mp r i n i ,  “ Z u c ch e r i f i c i o  e x  Er id a n i a ” ,  p p .  1 8 - 2 4
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 1.3 1.3 Sviluppo industriale 

A f ine  Ot tocento  la  r i cchezza  del la  c i t t à  d i  Fo rl ì  e  più in  genera l e  de l la

Provinci a  d i  For l ì -Cesena  s i  concent ra  quas i  to talmente  ne l la  campagna e

nel l ’a t t ivi tà  di  t ras formaz ione  d i  canapa,  grano  e  se ta .  Ques to  impedisce

un  fo rt e  sv i luppo indus t r i a le  de l la  ci t t à  che  preferi sce  dedicars i  a l l a

lavoraz ione  d i  ques t i  p rodot t i  con  i l  so lo aus i l io  di  piccole  fabbr iche .

E’ i l  se t to re  t ess i le  ad  avere  i l  mer i to  d i  avvic inare  l ’ intera  Provincia

a l le  pr ime lavorazioni  indust r ia l i  ma a  causa  del la  cr i s i  economica,  dovuta

a l l ’un i f icaz ione  d’ Ita l i a  (1861) ,  l e  uniche  fabbr iche  a  r imanere  a t t ive  ne l

ter r i to r io  saranno gl i  op i f i ci  t ess i l i  p iù  grandi  e  più  dota t i

t ecnologicamente.  L’ incapaci tà  e  l ’ imposs ib i l i t à  di  modern izzars i  port a

quindi  a l l a  ch iusura  d i  tu t te  l e  f i l ande  d i  cotone ,  l ino  e  canapa che

avevano in  comune una  d imens ione  r ido t ta  e  un  grado  d i  l avoraz ione

art igianale .  

Il  passaggio dalla forza motrice a quella  a  vapore documenta uno dei

cambiamenti  più importanti  al l’interno della struttura industriale e  si  rivela

una scelta irrinunciabile  per gli  opifici  più  importanti .

Un a l t ro  set t ore  di  no tevole  importanza,  che  poteva  contare  ne l

Novecento  più  d i  un  terzo  del le  ca ldaie  a  vapore  present i  ne l la  zona ,  e ra

cert amente  l ’ indus t r ia  minerar ia  la  qual e,  pe r  di  più ,  sembrava  possedere

notevol i  po tenz ia l i tà  d i  u l ter iore  sv i luppo.  I l  so t tosuolo  del la  media

col l ina  era  in fa t t i  r icco  di  minera l i  d i  zo l fo ,  cosa  che  avrebbe  potuto  dar

luogo a l la  c resc i ta  d i  un’a t t iv i tà  indus t r ia le ,  s ia  dal  punto  d i  v i s ta  de l l a

produz ione ,  che  dal l ’occupaz ione  d i  manodopera .  Ment re  negl i  u l t imi  anni

del l ’Ot tocento l ’a t t ivi tà  è  rosea ,  ne l la  seconda par te  del  Novecento  le

socie tà  minerar ie  ver ranno co lpi te  da  un  periodo  d i  c r is i  dovuto a l

cont inuo  r ibasso  del  p rezzo del lo  zol fo  sul  mercato  in ternaz ionale :

conseguenza  d i re t ta  de l l ’ immiss ione  di  zo l fo  americano  o t tenuto  in  grandi
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quant i t à  con  tecn iche  poco  cos tose.  Ques to  fu  al la  base  dei  fa l l iment i  d i

tut te  l e  az iende  nos trane,  nonostan te  i  capi ta l i  inves t i t i  e  l e  a t t rezzature

moderne .  Ol t re  a l  p roblema dei  prezzi  e  del la  concor renza  inte rnaz ionale ,

i l  se t tore  del le  min ie re  di  zol fo  era  penal izza to  anche  dal  locale  s i s tema

dei  t ra spor t i  assai  poco  e ff i cien te :   l e  min iere  r imanevano i sola te  da l l e

pr inc ipal i  a r te r i e  s t radal i .  

La si tuazione diff ici le del  set tore mise presto in cr isi  anche tutte le

att ività collegate:  gli  impianti  per i l  t rat tamento del  minerale,  i  “molini” da

zolfo e le officine di  raff inazione.

Un a l t ro  set t ore  in  rap ido  sv i luppo a  caval lo  de l  Novecento  è

l ’agroal imentare :  l e  un iche  a t t iv i tà  proto- indus t r ial i  in  questo  se t tore

e rano  esp l icate  da  numeros i  e  p iccol i  opi f ic i  pe r  la  macinaz ione  dei

cerea l i ,  d ive rs i  f ran toi  e  fabbr iche  d i  pas te  da  mines tra  di  d imensioni

modeste  ed  è  propr io  a l l ’ in iz io  de l  secolo  che  s i  avviano  le  pr ime

sper imentaz ioni  ne l  set tore  del le  conserve  a l imentar i 7 .

E’ a  segui to  di  ques to  svi luppo del l ’ indus t r ia  agroal imentare  e  del la

c ri s i  del le  co l ture  a  f in i  t ess i l i  che  nascono  g l i  zuccheri f i ci  e  in

par t ico la re  l a  società  Er idania  che  impianta  uno  dei  suoi  s t ab i l iment i

propr io  ne l la  c i t t à  d i  For l ì ,  che  ve rrà  inaugura to  nel  1900.

7  F.  F a ur i ,  “ L o  s v i l u p p o  in d u s t r i a l e  d e l l a  P ro v in c ia  d i  F o r l ì -

C e s e n a ” , a s so c i a z i o n e  d e g l i  i n d u s t r i a l i  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  F o r l ì - C e s e n a ,  Fo r l ì ,

1 9 9 6 ,  p p .  1 - 7
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1  –  F. l l i  B o n a v i t a s t r u m e n t i  c h i r u rg i c i

2  –  B e c c h i  Va l e r i o f a b b r i c a  d i  s t u f e

3  –  D a n e s i  A n t o n i o f a b b r i c a  d i  b i l i a r d i

4  –  Ta n d u c c i  N i c o l a f a b b r i c a  d i  c o r d a m i

5  –  B e n e d e t t i  L u i g i s a r t o r i a  m i l i t a r e

6  –  B a r a t e l l i  G i o v a n n i    f a b b r i c a  d i  o mb r e l l i  

7  –  F. l l i  R a v a g l i o l i c a l z o l e r i a  m i l i t a r e

8  –  Vi l l a  G a e t a n o c a l z o l e r i a  m i l i t a r e

9  –  F a b b r i  F r a n c e s c o f a b b r i c a  d i  c a n d e l e

1 0  –  F a c c h i n e i f o r n a c e  p e r  l a t e r i z i

11  –  G r i l l i  F r a n c e s c o f a b b r i c a  d i  c a n d e l e

1 2  –  P l a c u c c i  L u i g i f a b b r i c a  d i  c a n d e l e

1 3  –  B o n a v i t a  P o m p e o  f a b b r i c a  d i  f e l t r i  e  s t o p p a c c i

1 4  –  M a i a n i f i l a n d a

1 5  –  G r e g o r i n i  L e o p o l d o  f a b b r i c a  d i  a c i d o  s o l f o r i c o

1 6  –  B r a n i  G i u s e p p e c o n c e r i a  d i  p e l l i

1 7  –  Va r o l i  Vi n c e n z o c o n c e r i a  d i  p e l l i

1 8  –  Vi g n o l i  F r a n c e s c o     c o n c e r i a  d i  p e l l i

1 9  –  P i n c h e t t i  G i o v a n n i    f a b b r i c a  d i  s a p o n i

2 0  –  C i c o g n a n i  G i a c o m o  f a b b r i c a  d i  t a p p e t i

2 1  –  B r a s i n i f i l a n d a

2 2  –  F o r l a n i n i f o n d e r i a  m e c c a n i c a

2 3  –  E r i d a n i a z u c c h e r i f i c i o
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Ques ta  l en tezza  del  p rocesso  di  indust r ia l izzaz ione  è  s tata  anche  la

pr inc ipale  causa  del la  mancanza  d i  sos tanz ial i  mutament i  sul  t er r i to r io ;  l a

formazione  d i  un’area  des t ina ta  ad  insediament i  p rodut t iv i  local izza ta  nei

press i  de l l ’asse  fe r rovia r io  non  aveva  d imens ioni  t a l i  da  essere  def in i ta

“zona indus t r i ale” .

Dopo i l  1900 s i  passa  a  per iod i  a l t e rn i  d i  sv i luppo e  cr i s i  de l l ’ indust r ia

f ino  ad a r r iva re  a  una  fase  depress iva  causata  da l l ’accentuata  pol i t i ca

def laz ionis t i ca  de l  governo  che  por terà  l ’economia  in  condiz ioni  s t remate

al la  sogl ia  de l la  cr i s i  mondiale  de l  1929.

Come l ’andamento  del lo  sv i luppo indus t r iale  anche  l ’evoluz ione

compless iva  del l ’espansione  ed i l iz ia  sarà  cara t ter izza ta  da  fas i  a l t e rne:

l ’ed i l iz ia  regis t rerà  una  rap ida  ascesa  f ino  a l  1926 con  anche un

potenziamento  del l ’appara to  produt t ivo  e  un  raffo rzamento del l e  imprese

cos trut t r ic i  dopodiché ,  ne l  secondo semes t re  de l  1927,  ci  sarà  una  cr i s i

che  r idurrà  dras t icamente  ogni  a t t iv i tà  provocando  grav iss ime

r ipercuss ioni  ne l l ’occupazione  degl i  addet t i  a l  se t tore .

L’edi l iz i a  s i  r ip renderà  so lo  dopo i l  1930 quando gl i  e ffe t t i  de l la

def laz ione  monetar ia  produrranno d i  nuovo condiz ioni  favorevol i  per

l ’ inves t imento immobil iare .  In  ques to  periodo ,  ino l t re ,  v i  sarà  i l  p rocesso

di  espul s ione  del le  ab i taz ioni  popolar i  da l  cent ro  c i t tad ino  verso  la

per i fe r ia ,  lo  s fru t tamento  del la  rendi ta  d i fferenz iale  urbana  e  opere  d i

r i sanamento  e  res tau ro  d i  var ie  part i  de l  cent ro  s tor ico 8 .

Gl i  anni  Set tan ta  vedono una  fo rt e  c r is i  de l l ’ indus t r ia  e  in iz ia  i l  l en to

processo  di  d ismiss ione  del le  an t iche  fabbriche  che  non  r iescono ad

avviare  l e  necessa r ie  innovaz ioni  tecnologiche.  Ne  è  der iva to  un

sostanz ia le  mutamento  del l a  s t rut tura  indus tr ia le  for l ivese ,  oggi

cara t ter izza ta  da  una  maggior  f r ammentaz ione  del le  in iz ia t ive

8  R .  F r e g n a ,  “ Fo r l ì  c i t t à  d e l  D u c e ” ,  i n  P a r a me t r o ,  n .  1 4 ,  1 9 7 2 ,  p p .  2 7 - 4 7
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imprendi tor ia l i  e  da  p iccol e  e  medie  imprese .  Ol t re  a  ques to  appare  in

c rescendo una  par tec ipaz ione  dei  serviz i  dest inabi l i  a l l a  vendi ta  in  v i r tù

del la  presenza  di  a t t iv i tà  qual i  i l  commercio ,  gl i  a lbe rghi  e  pubbl ic i

eserc iz i .  Risul ta t i  a l t re t t an to  lus inghier i  non s i  hanno invece  nei  se t tor i

de i  t ra spor t i  e  comunicaz ioni  e  nel le  a t t iv i tà  t e rz iar ie  più  avanzate  qual i

c red i to  e  ass icuraz ioni  e ,  soprat tu t to  i  serv iz i  a l l e  imprese 9 .

9  G .  G a t t a ,  “ Pi a n i  u rb a n i  e  f o r m a  d e l l a  c i t t à :  Fo r l ì  e  l a  re a l i z z a z io n e  d i  Via l e

d e l l a  L i b e r t à ” ,  r e l a t o r e  M .  P r e i t e ,  a . a .  1 9 9 5 - 1 9 9 6 ,  p p .  2 3 - 6 8
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 2 Eridania

 2.1 Storia della Società Eridania

Nel  1899 a  Genova fu  cos t i tu i ta  da  12  persone  la  “Socie tà  Eridania ,

fabbr ica  de l lo  Zucchero” .  Lo  scopo del la  societ à  era  l a  fabbri cazione

del lo  zucchero ,  i l  commercio  del  p rodot to  o t tenuto ,  l ’ impianto  e

l ’eserc iz io  d i  fabbr iche  e  indust r ie  arch i te t ton icamente  e  funzionalmente

ugual i  o  s imi l i .  Nel la  scel ta  de l  nome,  che  s i  i sp i rava  a l  f iume Po ,

ch iamato  nel l ’ an t ich i t à  Er idano,  è  ev idente  come ques t i  banchier i ,

commerci an t i ,  p ropr ie tar i  te r r ie r i  e  indus t r ia l i ,  in tendesse ro  r ia l lacci ars i

a l la  migl iore  t rad iz ione  agr ico la  i t a l i ana .  Fu  cos ì  sanci ta  la  nasc i t a  di

quel la  che  doveva d iveni re ,  in  pochi  anni ,  una  del le  più  poten t i  soci età

indus t r ia l i  genoves i  e ,  dopo un t ren tennio ,  la  p iù  potent e  indus t r i a

sacca ri f era  d’ It al i a  e  una  del la  maggior i  d ’Europa 1 0 .

Mol t i  degl i  s tab i l iment i  rea l izzat i  sor sero  success ivamente  a l  recupero

di  vas te  zone  di  t e r reno  boni f ica to ,  e  più  in  par t i co lare  de i  t e r ren i  de l

del ta  del  Po,  nel le  province  di  Fe rrara ,  Ravenna e  For l ì ,  t e r ren i  che

producevano grandi  quant i t à  di  b ieto le  con  un  tasso  di  zucchero  mol to

elevato.

La  seconda guerra  mondia le  por te rà  ad  un c ro l lo  ve rt iginoso  del la

produz ione  e  l ’Er idania,  dopo 40  anni  d i  bi l anci  a t t iv i ,  ch iuderà  i l  1944

con un’enorme perd i ta .

Nei  pr imi  anni  immediat amente  success iv i  al l a  guerra  l a  produzione

saccari f era  r i to rna  quas i  a i  l ive l l i  p rebel l i c i  poiché  le  imprese  dovranno

fa r  f ront e  a  s forz i  economici  pe r  l a  r i cos t ruzione  degl i  s tab i l iment i

d is t ru t t i  dal le  az ioni  be l l i che ,  mentre  sarà  più  len to  i l  r ip r i s t ino del la

10G .  Ga t t a ,  L .  R o s s i ,  G .  Se mp r i n i ,  “ Z u c c h e r i f i c i o  ex  E r i d a n ia ” ,  p p .  2 5 - 2 9
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superf ic ie  di  co l t ivaz ione  del la  mater ia  pr ima.

Negl i  anni  ’50  l ’ indus t r ia  saccar i fera  i t a l iana  è  comunque g ià  in  grado

di  copr i re  in teramente  la  domanda inte rna  e ,  anzi ,  la  di sponib i l i t à  d i

zucchero  s i  p resenta  super io re  a l  consumo 11 .

Dopo anni  di  grande  svi luppo la  socie tà  Er idania  per  poter  compete re

con  le  az iende  eu ropee  produt t r ic i  d i  zucchero ,  in  part i col are  f rances i ,  fu

però  cos t re t ta  a  r idurre  l e  sue  indus t r ie .  Al la  f ine  dei  anni  Sessanta  i l

p iano d i  r i s t rut turaz ione  del la  socie tà  prevedeva  la  ch iusura  degl i

s tabi l iment i  d i  minore  potenz ial i t à  e  con  gl i  impiant i  supera t i ,  con

cor r i spondente  aumento  d i  p rodut t iv i tà  di  quel l i  che  sarebbero  s ta t i

conse rvat i  ed  anche ,  dove c iò r i su l tava  tecn icamente  e  economicamente

consigl iab i le ,  con  la  cost ruz ione  d i  nuovi  s tab i l iment i ,  o l t re  che  la  fu sione

del l ’Er idania  con  a l t re  socie tà  produt t r ic i  di  zucchero  present i  in  It a l i a .  

Negl i  anni  Novanta  ancora  s i  par la  di  raz ional izzazione  del  se t tore

b ie t ico lo-saccar i fero  e  de l l ’ot t imizzaz ione  degl i  impiant i  per  l a

produz ione  del lo  zucchero.  Operaz ioni  che  hanno consent i to  un  ul ter io re

abbat t imento  dei  cos t i  d i  p roduzione  e  i l  r i lancio  di  un  se t tore  che

dimos trava  a l l ’ iniz io  degl i  anni  Ot tan ta  un  profondo s ta to  d i  c r i s i ,  a i

l imit i  de l  co l lasso .  Nasce  quindi  i l  p roget to  d i  una  nuova  r iorganizzaz ione

del la  Er idania  Zuccher i  Naz ional i :  i l  Gruppo  decide  di  con fe r i re  l a  to ta l i t à

del le  a t t ivi tà  agro indus t r ia l i  a l l a  nuova Er idania  Béghin-Say che  ha  sede

in  Francia  divenendo cos ì  una  socie tà  europea .

Nel  2001 Er idania  Béghin-Say (Ebs ) ,  opera  la  sc i ss ione  del le  sue

at t iv i tà  in  quat t ro  socie tà  separa te  che  sono  a  capo  dei  se t tor i :  zucchero  e

der iva t i ;  amido  e  der ivat i ;  o leaginose ,  ol i  a l imentar i ,  p rote ine  e  l ec i t ine ;

nut r iz ione  an imale 1 2 .

11 P. P.  D ’ At t o r e ,  V.  Za ma g n i  ( a  c u r a  d i ) ,  “ D i s t re t t i ,  i m p re s e ,  c la s s e  o p e ra i a .

L’ i n d u s t r i a l i z z a z i o n e  d e l l ’ E mi l i a  Ro m a g n a ” ,  F.  A n g e l i ,  M i l a n o ,  1 9 9 2 ,  p p .  2 1 9 - 2 7 2

12 w ww 3 . u n i c a t t . i t / u n i c a t t o l i c a /P o s t La u r e a / ma s t e r / P i a c e n z a / M u m at / a l l e g a t i / La r i c
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Oggi  l ’ indust r ia  del lo  zucchero  in  I ta l ia  s i  è  parecchio  l imita ta :  mol t i

degl i  s tabi l iment i  supers t i t i  hanno cessa to  le  lo ro  at t iv i tà  negl i  ul t imi

anni ,  l asc iando spazio  a  proget t i  d i  r ecupero  urbano .

o n v e r  s i o n e d e l l a r e ae x E r i d an ia . p d f ,  p p .  8 - 1 8
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 2.2 Zuccherifici in Emila-Romagna

In  I t a l ia  l ’ indus t r ia  de l lo  zucchero  d i  ba rbabie to la  nasce  nei  p r imiss imi

anni  del  Novecento :  s i  sv i luppa  in  par t i co lare  l a  societ à  Er idania  che  in

pochi  anni  s i  espande  in  It a l i a  set t en t r ionale ,  sopra t tu t to  ne l l ’Emi l ia -

Romagna e  in  Veneto  e  mol to meno a l  cent ro  e  a l  sud . 1 3

Decid iamo d i  porre  par t i co lare  a t tenz ione  agl i  s tabi l iment i  emi l iano-

romagnol i  per  capi re  come s ia  s ta to  aff ronta to ,  ne l l a  zona  p iù  s imi le  a

Forl ì  dal  punto  d i  v is ta  t e r r i to r ia le  e  cu l tura le ,  i l  t ema del la

r iqual i f i caz ione  del le  aree  in  passa to  occupate  dagl i  zuccher i f ic i .

Abbiamo perciò  r ipor ta to  in  ord ine  a l fabet ico  l ’el enco  degl i

s tabi l iment i  p resent i  in  Regione ,  indicandone i l  per iodo  d i  a t t i vi tà  e ,  dove

poss ibi le ,  l ’at tua le  des t inaz ione.

13 P.P.  D ’ At t o r e ,  V.  Za ma g n i  ( a  cu r a  d i ) ,  “ Di s t re t t i ,  i m p re s e ,  c la ss e  o p e r a i a .

L’ i n d u s t r i a l i z z a z i o n e  d e l l ’ E mi l i a  Ro m a g n a ” ,  F.  A n g e l i ,  M i l a n o ,  1 9 9 2 ,  p p .  2 1 9 - 2 7 2
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ANITA (FE) ,  n .p . -n .p .

Oggi :  s tab i l imento  conservato  e  in tera  area  ges t i ta  da l l ’Az ienda

Agrico la  Reno.

ARGELATO (BO),  1971-1991

Oggi :  a rea  abbandonata ,  ancora  present i  i  fabbr ica t i .

ARIANO FERRARESE (FE) ,  1955. -n .p .

Oggi :  present i  i  fabbr ica t i  ma sconosciu to  l ’ut i l i zzo  a t t ua le .

BANDO D’ARGENTA (FE) ,  1954-1984

Oggi :  fabbr ica t i  ancora  ben  conse rvat i  nessuna  prev is ione  d i

in tervent i  d i  r iqual i f i caz ione .

BAZZANO (BO),  1899-I I  Guerra  Mondia le

Oggi :  s tab i l imento  di s t rut to  durante  l a  seconda Guerra  Mondia l e.

BONDENO (FE) ,  1912-2006

Oggi :  l a  zona  è  s ta ta  boni f icat a  e  s i  p revede  la  rea l izzazione  d i

un’area  a  des t inaz ione  produt t iva ,  res idenzi a le  e  per  i  serv iz i ,  o l t re

a  una  cent rale  energet ica  al imenta ta  a  o l i  vegeta l i .

CESENA (FC) ,  1900-1974

Oggi :  conservaz ione  del la  so la  ciminie ra .  Real izzazione  d i

res idenze ,  cen t ro  commercia l e  e  t e rz iar io .

CLASSE (RA),  1900-1983
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Oggi :  conservaz ione  del l ’ed i f ic io  cent ra le  che  cont iene  un  museo

archeologico .

CODIGORO (FE),  1899-1975

Oggi :  l ’area ,  recent emente  venduta  a l l ’as ta ,  è  abbandonata  e

r i su l tano  ancora  present i  i  fabbr ica t i  o rmai  invas i  da l la

vegetaz ione .  

COMACCHIO (FE) ,  1952-1988

Oggi :  conservazione  degl i  ed i f ic i  e  de l lo  spaz io  natu ra le  crea tos i

nel l ’ intorno.  Rise rva  natura le  conosciu ta  come  Garzaia  o  Ci t tà

degl i  Ai roni .  Due  sono  le  ipo tes i  di  r iqual i f i caz ione  del l ’a rea :  l a

prima  comprende  la  rea l izzaz ione  d i  un  complesso  a lberghiero

congressuale ,  l ’ inser imento  d i  una  se r ie  d i  ed i f ic i  ad  uso

residenzia le ,  d i  una  p iccola  darsena  tur is t ica  e  di  s t ru t ture

spor t ive ;  ment re  l a  seconda  prevede  un  cent ro  logis t i co  por tuale  ed

in termodale  con  lo  scopo  d i  po tenz ia re  e  va lor izzare  l ’ Idrovia

fer ra rese  creando un  impor tan te  polo  pe r  lo  scambio  del le  merc i .

CREVALCORE (BO),  1952-1985

Oggi :  approvato  un  p iano  di  boni f ica  del l ’area .

FERRARA (FE),  1900-1967

Oggi :  sede  del la  f acol tà  d i  Ingegner ia  d i  Fer ra ra .

FINALE EMILIA (MO),  1956-2006

Oggi :  impianto  d i  p roduz ione  energet ica  a l imenta to  dal la

co l t ivaz ione  local e  di  sorgo  da  f ibra .

FORLI’ (FC) ,  1900-1973
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Oggi :  l ’area ,  dopo  un  per iodo  d i  sequest ro ,  è  ora  d i  p roprie tà  de l la

Coopera t iva  Murator i  d i  Verucchio .  I l  Comune  d i  For l ì  vuole

tornarne  in  possesso  in  prev is ione  d i  in tervent i  d i  r iqual i f icaz ione .

FORLIMPOPO LI (FC) ,  1960-2006

Oggi :  p roget to  per  la  real izzaz ione  d i  una  cent ra le  e l et t r i ca  a

b iomasse .

GRANAROLO FAENTINO (RA),  1900-1966

Oggi :  sede  d i  una  socie tà  produt t r i ce  di  ab i t i  che  t rova  spaz io  negl i

ed if ic i  es i s ten t i .

IMOLA (BO),  1907-1919

Oggi :  ne l  vecchio  s tab i l imento  r i s t rut tura to  t rovano  spaz io  uff ic i

comunal i  ment re  nel  r es to  de l l ’area  s i  sono  compiute  demoliz ioni

per  lasc iare  spazio  a  res idenze .  Fino  agl i  anni  Trent a  l ’area  venne

ut i l i zzata  come  Caserma  e  poi  d ivenne  sede  del l ’ indus t r ia  t ess i le

Cogne f ino  agl i  anni  Novanta .

JOLANDA DI SAVOIA (FE) ,  1924-1983

Oggi :  s ta to  di  abbandono  del l ’ area  e  vegetaz ione  che  invade  i

fabbr icat i .

MASSA LOMBARDA (RA),  1901-1973

Oggi :  i  f abbr i ca t i  fanno  par te  del  t essuto  del la  c i t t à .  L’a rea  è  in

a t tesa  d i  un  p iano  d i  r iqual i f i caz ione .

MEZZANO (RA),  1910-1988

Oggi :  ot t imo  s ta to  di  conservazione  del lo  s tab i l imento  malgrado

l’abbandono del l ’area .
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MIGLIARINO-  MIGLIARO (FE) ,  1924-1973

Oggi :  lo  s tab i l imento  Eridania ,  che  s i  t rovava  a l  conf ine  f ra  i  due

comuni ,  è  d i  p ropr ie tà  de i  cont i  Bruzzo  di  Genova.  Restò  in  a t t iv i tà

f ino  a l  1973,  quando  venne  t r as fo rmato  in  di s t i l l er i a ,  poi  in

indus tr ia  per  lo  smal t imento  d i  amianto  provenien te  da l le  car rozze

dei  t reni  e  in f ine  a  indus tr ia  per  l a  r i s t ru t turaz ione  del le  s tesse .

MINERBIO (BO),  n .p . -n .p .

Oggi :  lo  zuccher i f ic io  è  ancora  in  uso  e  gl i  impiant i  di  raff inaz ione

sono  s ta t i   modern izzat i .  L’area  è  ges t i t a  da l la  Socie tà  Coopera t iva

Produt tor i  Bie t ico l i .

MIRANDOLA (MO),  1936-1987

Oggi :  a rea  in  s ta to  d i  abbandono  e  affaccio  del l ’ edi f ic io  pr inc ipal e

su  un  parcheggio .

MIZZANA (FE),  1954-1970

Oggi :  lo  s tab i l imento  è  in  s ta to  d i  abbandono.

MOLINELLA (BO),  n .p . -n .p .

Oggi :  lo  s tab i l imento  è  s ta to  complet amente  demoli to .

OSTELLATO (FE),  n .p . -2005

Oggi :  a rea  in  o t t imo  s ta to  di  conservazione  con  previs ione  d i

rea l izzare  una  cent ra le  el et t r ica  a l imenta ta  a  b iomasse  di  o r igine

agri co la .

PARMA (PR) ,  1899-1969

Oggi :  t r as formazione  del l ’ed i f ic io  pr incipale  in  audi tor ium.
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PONTELAGOSCURO (FE) ,  n .p . -2007

Oggi :  p roget to  di  r ea l izzaz ione  di  uno  s tab i l imento  che

commercia l izza  t ras fo rmat i  e  der iva t i  a  base  di  pomodoro.

PORTOMAGGIORE (FE) ,  n .p-1954

Oggi :  lo  s tabi l imento  dopo  aver  subi to  grav i  danni  durante  i

bombardament i  del la  seconda  Guerra  Mondia le  è  s ta to  r icost ru i to  e

success ivamente ,  dopo  la  sua  ch iusura,  des t inato  a l l a  lavoraz ione  e

t ras fo rmaz ione  del l a  f ru t ta .  At tua lmente  ospi ta  un’ indust r ia  per  l a

produzione  di  sca le  e  por te .

RUSSI (RA),  1962-2006

Oggi :  proget to  per  una  cent ra le  a  combus t ione  di  b iomasse .

SAN BIAGIO D’ARGENTA (FE) ,  1924-1968

Oggi :  cent ra l e  t ermoele t t r i ca  a l loggia ta  negl i  edi f ic i  es i s t en t i .

SAN PIETRO IN CASALE (BO),  1954-n .p .

Oggi :  p roget to  per  un  impianto  di  p roduz ione  di  conten i tor i

a l imentari  b iodegradabi l i  in  pura  ce l lulosa  e  conservazione  del la

funz ione  d i  s toccaggio  del lo  zucchero .

SARMATO (PC),  1900-2002

Oggi :  a rea  in  s ta to  d i  abbandono ed  ed i f ic i  degradat i .

TRESIGALLO (FE) ,  1938-1976

Oggi :  a rea  urbanizzata  in  quanto  l ’ed i f ic io  è  s ta to  demoli to  in

segui to  a l la  necessar i a  e l iminaz ione  del la  copertura  interamente  in

e terni t .  L’ in tera  area  è  s ta ta  boni f ica t a  con  un  piano  d i

r iqual i f i caz ione  che  dovrebbe  prevedere  l ’ed i f icaz ione  d i  un  centro

commercia le  a l  cent ro  del l ’area  s tessa .  
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Dall ’anal i s i  svol ta  è  emerso  che  la  maggior  par te  degl i  intervent i  d i

r iqual i f i caz ione  del le  zone  indus t r ia l i  d i  p r ima per i fer ia ,  in  par t i col are

quel le  che  ospi tavano  lo  zuccheri f i cio  Eridania ,  prevedono la

real izzazione  d i  cen t ra l i  e let t r i che  sos ten ib i l i  o  a l t r i  p rovvediment i  che

legano l ’ indus t r ia  a l l ’ agr ico l tura ,  a  d imos traz ione  del la  fo rt e  t rad iz ione

agr ico la  de l la  Pianura  Padana.  Ino l t re ,  in  mol t i  in tervent i  s i  dec ide  d i  non

demoli re  g l i  s t ab i l iment i  de l lo  zuccher i f ic io  per  conservare  i l  r i co rdo  e

l ’ immagine  d i  quel la  zona  del la  c i t t à  e  de l l ’ arch i te t tura  indust r ia le  de l

pr imo Novecento.  Snaturando però  l ’ edi f i cio  pr inc ipal e,  inserendo

funzioni  non  per t inent i  con  quel la  or ig inale ,  s i  r i schia  d i  mantenere

so l tan to  la  forma  a  di scapi to  de l l ’a tmosfera  che  ca rat ter izzava  ques te

fabbr iche .

31
A lma  Ma te r  S tud io rum  Un ive r s i t à  d i  Bo l ogna  Fa co l t à  d i  A r ch i t e t tu ra  "A ld o  Ros s i "  Sede  d i  Ce sena

Cor so  d i  Lau rea  Spec i a l i s t i ca  i n  A r ch i t e t tu ra  Anno  Accadem ico  2009/2010



Tes i  d i  L au rea  i n  A r ch i t e t tu ra  e  Compos i z i on e  A r ch i t e t t on ic a
PROGETTO  D I  R IQUAL IF ICAZIONE  DELL’AREA  EX  ER IDANIA  DELLA  C ITTA’  D I  FORL I ’.

I L  NUOVO CENTRO CULTURALE

 2.3 Esempi di riqualificazione

FERRARA  BORGO  S.  GIACOMO,  DA  EDIFIC IO  ESPOS ITIVO

POLIVALENTE  A  FACOLTA’  DI  INGEGNERIA,  COMUNE  DI

FERRARA,  1986-1991

L’int ervento  del  Comune d i  Fer rara  r i guarda  la  zona  Oves t  de l la  c i t t à

considera ta  di  pr ima per i fer ia .  E’ un’area  mol to  vas ta  che  comprende

indus t r ie  di smesse  t ra  cui  lo  zuccher i f ic io  e  i l  pe t ro lch imico .

L’aspet to  e  la  co l locaz ione  dei  manufa t t i  es is ten t i  a l l a  f ine  degl i  anni

Ot tanta  sono  i l  r i su l ta to  de i  cont inui  e  success iv i  ampli ament i  de l lo

s tabi l imento,  nonché del la  r i cost ruz ione  segui ta  a i  devas tant i

bombardament i  del la  seconda Guerra  Mondia le.  Fu  infa t t i  durante  ques ta

fase  r icos t ru t t i va  che  s i  r ea l izzarono  a l cuni  nuovi  ed i f ici  accesso ri  e  l a
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sopraelevazione  di  un p iano  del  corpo  di  fabbr ica  pr incipale  e  p iù an t ico .

Il  Comune d i  Ferrara  a  metà  degl i  anni  Ot t anta  ha  presentato  un

proget to  che  prevedeva la  s i s temazione  genera le  de l l ’area  ex  Er idania  e  d i

a lcune  zone l imit rofe ,  ponendo par t ico lare  at tenz ione  anche  al la  vi abi l i t à .

In  par t i co la re  per  quanto  r i guarda  i l  recupero  del l ’area  del lo  zuccher i f ic io

i l  p roge t to  s i  pone  l ’ob ie t t ivo  di  in terveni re  con  r i s t ru t turaz ione,  r ecupero

e  r iuso  dei  manufa t t i  es is ten t i  d i  g rande valore  documentar io  da l  punto  d i

v is ta  de l l ’archeologia  indus tr ia le ,  imponendos i  i l  massimo r i spet to  de l l e

cara t ter i s t iche  urbanis t i co -arch i te t ton iche  e  l imi tando le  demol iz ioni  a i

so l i  manufa t t i  fa t i scent i  o  in  cont ras to  con  i  cara t ter i  t ipologici  o r iginar i .

I l  p roget to  des t ina  la  cos t ruz ione  cent ra le  d i  maggiore  va lore
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archi te t ton ico a  edi f ic io  per  a t t ivi tà  espos i t ive  pol iva len t i ,  p revedendo

cos ì  min imi  int ervent i  su l l ’es i s ten te  per  quanto  r iguarda  gl i  aspet t i

funzional i .  L’a t tenzione  è  pos ta  anche  al l ’a rea  c i rcos tan te  per  l a  quale  s i

prevede  la  rea l izzaz ione  d i  un  grande  parco .
L’a rea  è  d iv isa  in  due  pa rt i  da l l ’ar ter i a  d i  grande  viab i l i t à  che  viene

presa  in  cons ideraz ione  nel  proget to  e  ut i l i zzat a  pe r  gl i  svincol i  d i

accesso  a l la  zona  des t ina ta  a  cent ro  espos i t ivo  e  a i  parcheggi .  In  p iù  i l

p roget to  del la  vi ab i l i t à  t ende  a  dare  un  nuovo  accesso  a l l a  c i t t à  e  a

integrare  s t ru t ture  urbane  es i s ten t i  e  i l  cen t ro  s tor ico  con  l ’area  ex

Er idania.  S i  p ropone  di  cos t ru i re  una  cerni era  in f ras t ru t tura le  d i

connessione  f ra  l e  diverse  par t i  de l la  c i t tà  ed  ambit i  t e r r i to r ial i  d i  sca l a

sovra  comunale  e  regional e 1 4 .

Nel  1991  i l  Comune  di  Ferrara  decide  d i  des t inare  l ’area  del l ’ex

Er idania  a l la  nuova sede  del la  faco l t à  d i  Ingegner ia  di  Fe rrara .

14 U T E C O  ( a  c u r a  d i ) ,  “ Pro g e t t i  F RI E T  /  Re c u p e ro  d e l l ’ e x  E r i d a n i a  a  B o rg o

S .G i a co m o ” ,  i n  P a r a me t r o ,  v o l .  1 6 ,  n .  1 5 9 ,  a g o s t o - s e t t e m b r e  1 9 8 7 ,  p p .  4 4 - 4 7
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Il  mot ivo  di  ques ta  sce l t a  è  da  ce rcars i  ne l la  cr i s i  de l la  grande

indus t r ia  de i  p r imi  anni  Novanta  che  è  s ta ta  bloccat a  ed  inver t i t a  ne l la

metà  del lo  s tesso  decennio  graz ie  a  f inanz iament i  pubbl ic i  che  hanno

permesso un  aumento  del la  forza  lavoro  con  la  nasc i t a  d i  piccole  e

p iccol i ss ime imprese  manifat tur ie re ,  di  imprese  d i  serv iz io  a l la

produz ione ,  d i  a t t iv i tà  commercia l i  e  tu r i s t i che  e  di  una  for te  presenza

agr ico la .  Sono p iccole  imprese  che  hanno qual i f i che  medio-basse  per

quanto  r iguarda  le  conoscenze  scien t i f i che  e  t ecnologiche.  Per  ques to

mot ivo  d iviene  necessar ia  l ’offer t a  educat iva  e  d i  r i cerca ,  in  par t ico lare

univers i ta r i a ,  a t t ivando un  dia logo  t ra  mondo accademico  e  mondo

imprendi tor ia le  d imost rando che  la  r i ce rca  univers i ta r ia  non è  un icamente

appl icab i le  a i  proget t i  de l le  grandi  imprese  ma i  suoi  programmi  possono
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essere  t ras fer i t i  con  successo  anche  a  quel le  piccole .  
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CESENA,  RESIDENZE,  CENTRO  COMMERCIALE,  TERZIARIO,

STUDIO GREGOTTI ASSOCIATI,  1989-2007

Il  p roget to  de l lo  s tud io Gregot t i  associ at i  per  l a  c i t t à  d i  Cesena  s i

impone d i  r i solvere  i l  p roblema  del l ’area  di smessa  del l ’ex  Eridania  che  s i

co l loca  subi to  fuor i  da l  cent ro  s torico  del la  ci t t à ,  a  Nord-Ovest ,

cos teggia to  a  Nord  dal la  fer rovia  e  a  Sud  dal  f iume  Savio.

In  f ase  d i  p roget to  s i  p revedeva d i  cos t ru ire  una  zona res idenz ia le  per

l ’ed i l iz ia  economica  popolare ,  un  cent ro  commercia le  e  un campus

univers i ta r io  do ta to  d i  a l loggi  per  s tudent i ,  che  avrebbe dovuto  osp i tare  l e

facol tà  di  Archi te t tu ra  e  di  Ingegner ia .  Impor tante  e ra  l a  conservazione

del la  c iminiera  or iginar i a  de l lo  zuccheri f ic io  come tes t imonianza  del la

s tor ia  de l  s i t o  e  la  volontà  di  rea l izzare  le  nuove cos t ruz ioni  in   mat toni

faccia  vi s ta  local i  come r ich iamo a l l a  t rad iz ione  indus t r iale  de l  p r imo

Novecento .
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Pur t roppo solo  par te  è  s ta ta  rea l izza ta ,  in  par t i co lare  i l  cen t ro

commerci ale ,  l e  res idenze  ed  ed if ic i  dest inat i  a l  te rz i ar io ,  conse rvando

però  quel le  vo lontà  importan t i  di  mantenere  i  s imbol i  de l l ’a rch i te t tu ra

precedente .

L’ int ervento  è  organizzato  su  due  l ive l l i  d ivers i  pe r  co l legare  l e

a l t imet r i e  es i s ten t i  ne l l ’area :  quel la  de l  Savio  più  in  basso e  quel la  de l le

prees i s tenze  su l  l ato  opposto  che  r isu l tano essere  p iù  in  a l to .  Sui  due  la t i  i

compless i  di  edi f ic i  sono  cos t ru i t i  secondo  d ive rse  sequenz e  di  pi azze

pedonal i .  Nel la  pa rte  super iore  sono  co l locate  l e  r es idenze  d is t r ibui te  in

t re  iso la t i  a  forma d i  “H”  cont rappos t i  o r togonalmente  che  cost i tui scono

una sequenza  d i  spaz i  pubbl ic i  aper t i  che  fungono anche  da  legame t ra  l e

d iverse  a l t imet r ie:  i l  p r imo degl i  edi f ic i  res idenz ia l i  p revede una  p iazza  a

quota  r ibassa ta  che  s i  co l lega  a l le  ga l ler ie  de l  cent ro  commercia le .  Sul

la to  oppos to  invece  s i  lasc ia  spaz io  agl i  ed i f ici  dedica t i  a l  t erz iar io  che

assumono un aspet to  p iù  monumentale  a l te rnando  a l  mat tone  faccia  v i s ta

una  sequenza  d i  b r i se -so le i l  in  bot t i c ino  ch iaro .  
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Il  d i segno del l e  archi te t tu re  presenta  volumetr ie  e  d i segni  formal i

uni tar i ,  a  so t tol inea re  i l  ca ra t tere  co l le t t ivo  del  nuovo insediamento  e  l a

grande impor tanza  che  v iene  data  agl i  spazi  comuni  apert i  a t t raverso  un

at ten to  proget to  d i  de t t agl io  de l l ’ ar redo  urbano.  Molto  in teresse  è  pos to

anche  al  s is tema del  verde  che  assume i l  va lore  d i  luogo d i  r i t rovo.  Un

ponte  ca r rab i le  e  una  passere l la  in  legno  lamel lare  a t t raversano  i l  f iume

Savio  e  col legano  la  nuova par te  con  gl i  impiant i  spor t iv i  e  in  part i co lare

con  l ’ ippodromo 1 5 .

15 G u i d o  M o r p ur g o ,  “ G reg o t t i  &  A s s o c ia t i :  l ’ a rc h i t e t tu r a  d e l  d i s e g n o

u r b a n o ” ,  R i z zo l i ,  M i l a n o ,  2 0 0 8 ,  p p .  1 9 0 - 1 9 3
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PARMA,  AUDITORIUM  “N.  PAGANIN I” ,  RENZO  PIANO,  1999-

2001

L’audi to rium Paganin i  fa  par te  de l  piano  di  recupero  urbano  del la  c i t tà

d i  Parma che  prende in  esame l ’ in tera  area  indus tr ia le  ormai  d ismessa

vic ino  a l  cent ro  s tori co  che  comprendeva lo  zuccheri f ic io  Er idania ,  i l

pas t i f i c io  Bar i l l a ,  i l  macel lo  pubbl ico ,  un  conso rz io agrar io  e  var ie

inf ras t ru t ture  di  serv iz io .  I l  proget to  compless ivo  prevedeva  la

cos truz ione  di  un  cent ro  commercia le ,  un  c inema mul t i sa la ,  ab i taz ioni  d i

var ie  t ipo logie ,  un a lbergo  e  una  scuola  d i  cucina 1 6 .  Le  rea l izzazioni  però

s i  sono l imi ta te  a l l ’audi tor ium e  agl i  ed i f ic i  anness i .  

16F u l v i o  I r a c e  ( a  c u r a  d i ) ,  “ R en z o  P i a n o  b u i l d in g  wo r k s h o p : l e  c i t t à  v i s ib i l i ” ,

Tr i e n n a l e  e l e c t a ,  M i l a n o ,  2 0 0 7 ,  p p .  7 7 - 8 3

40
A lma  Ma te r  S tud io rum  Un ive r s i t à  d i  Bo l ogna  Fa co l t à  d i  A r ch i t e t tu ra  "A ld o  Ros s i "  Sede  d i  Ce sena

Cor so  d i  Lau rea  Spec i a l i s t i ca  i n  A r ch i t e t tu ra  Anno  Accadem ico  2009/2010

Immag i ne  11 .  V i s t a  a e r e a  d e l l ’ a r e a  e x  E r i d an i a  d i  Pa rma .



Tes i  d i  L au rea  i n  A r ch i t e t tu ra  e  Compos i z i on e  A r ch i t e t t on ic a
PROGETTO  D I  R IQUAL IF ICAZIONE  DELL’AREA  EX  ER IDANIA  DELLA  C ITTA’  D I  FORL I ’.

I L  NUOVO CENTRO CULTURALE

L’ex  zuccher i f icio  de l  XIX secolo  rappresent ava  la  preesi s tenza  di

maggiore  impat to  vi s ivo  ed  emot ivo  a l l ’ in terno  del l ’area ,  cos t i tuendo un

segno  urbano for te ,  s imbolo  del la  s tor ia  indus tr ia le  de l la  c i t t à  d i  Parma.

Per  questo  mot ivo  l ’ arch i te t to  decide  d i  mantenerne  la  memorie

r iqual i f i candolo ,  anz iché  demol i r lo  e  cos t ru i re  un  nuovo ed if ic io . 1 7  L’ idea

di  conver t i re  lo  s tabi l imento  produt t ivo  in  un  cent ro  per  l a  musica  è  na ta

propr io  da l la  confo rmaz ione  e  da l l ’ub icazione  del  s i to ,  i sol ato

acus t icamente  in  modo natura le  dal  contes to  c i rcos tante  graz ie  a l  suo

inser imento a l l ’ in terno  di  un’area  verde .  Ol t re  a  c iò  la  d ispos iz ione  dei

corp i  di  fabbr ica  es is ten t i  sembrava  adat tars i  per fe t tamente  a l la

poss ibi l i t à  d i  accogl iere  i  loca l i  p revis t i  da l l ’ in tervento :  l e  funzioni

dedica te  al lo  spet taco lo  sono s ta te  r i cavate  a l l ’ in terno  del la  cos t ruz ione

17 A A. V V. ,  “ Re n z o  P i a n o :  g i o r n a l e  d i  b o rd o ” ,  P a s s i g l i  e d i to r e ,  F i r e n z e ,  1 9 9 7 ,

p p .  3 1 2 - 3 1 7
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or iginar ia ,  che  garan t iva  nel le  sue  d imens ioni  proporz ioni  ideal i  per  una

buona acust ica ,  ment re  gl i  ed i f ic i  anness i  che  sono  s ta t i  conservat i  sono

s tat i  des t ina t i  ad  accogl i ere  a t t ivi tà  di  suppor to  e  di  serviz io  come anche

alcuni  nuovi  ed i f ic i .  Lo  s ta to  di  conse rvaz ione  del l e  s t rut ture ,  corre la to

a l la  vo lontà  proget tua le  arch i te t ton ica  che  prevedeva i l  manten imento

del l ’ampia  volumet r ia  i l  p iù  possib i le  l ibe ra  da  l imit i  o r izzonta l i  e

ver t ica l i ,  ha  r ich ies to  un  intervento  di  r i sanamento  e  r in forzo  s t ru t tura le

s igni f icat ivo ,  pur  ne l  r ispet to  de l l e  forme or iginal i  e  tu t te  l e  murature

sono s ta te  t ra t ta te  n tonaco  s ia  es ternamente  che  in ternamente .

Il  p roget to  d i  recupero  s i  p roponeva innanz i tut to  di  mantenere  e

valorizzare  i l  concet to  di  i so lamento  garan t i to  da l  parco  c i rcos tante ,  s ia

dal  punto  di  vi s ta  acus t ico  che  da  quel lo  f i s i co .  Sono s ta t i  in fa t t i  p rev is t i

so l tan to  due  access i  a l  s i to:  uno  pedonale  e  uno  car rab i le  in

cor r i spondenza  del l ’area  des t inata  a  parcheggio ,  ent rambi  rea l izza t i  in

porf ido ,  come tu t t i  i  percors i  pedonal i  e  c ic lab i l i  a l l ’ in terno  del l ’area .  
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La cara t t er i s t i ca  d i  avere  un  ed i f ic io  immerso  nel  verde  s i  è  r i t enuta

un’oppor tuni tà  da  s f ru t tare  in  tu t t i  i  suo i  aspet t i  rendendo  sempre  v is ibi le

i l  paesaggio  anche  dal l ’ in terno  del l ’ed i f icio  pr inc ipale  a  par t i re  dal  foyer

f ino  a l la  p la tea  e  a l  pa lco;  a  t a l  f ine  sono  s ta te  abbat tute  l e  murature

t rasversa l i  es is ten t i  e  sost i tu i te  con  grandi  vet ra te .  La  zona d’ingresso

al l ’audi torium è  cos t i tu i t a  da  uno  spaz io  d i  mediaz ione  t ra  interno  ed

es terno  che  accogl ie  lo  spet t atore  a l l ’aper to ,  lo  pro tegge con  una

coper tura  e  lo  conduce  f ino  a l la  pr ima grande vet ra ta  d’accesso  che  s i

apre  su l  fo yer  di sposto  su  due  l ive l l i :  a l l a  quota  p iù  bassa  sono co l locat i

b igl ie t t e r ia  e  guardaroba ,  a  quel la  superiore ,  cu i  s i  accede  a t t raverso  una

grande sca la  cen t ra le ,  s i  apre  una  vi s ta  su l  parco  con  grandi  ve t ra te

la teral i  a  doppia  a l tezza.
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Att raverso  la  seconda vet ra ta  s i  en t ra  in  p lat ea  che  è  in  l eggera

pendenza  e  può  osp i ta re  f ino  a  800  spet ta tori ,  per  ar r i vare  poi  a l

pa lcoscenico  in teramente  in  l egno  e  rea l izza to  in  modo da  creare  una  vera

e  propr ia  cassa  armonica .  Die t ro  a l  pa lco  c’è  l a  te rza  e  ul t ima grande

vet ra ta  che  permet te  a l  pubbl ico d i  ent ra re  in  conta t to  con  i l  parco  anche

durante  i  concert i .  Per  ques t ion i  acus t iche  ques ta  vet rata  è  s ta ta  r ives t i t a

da  lamel le  d i  ve t ro  or ien tab i l i  e  a l  soff i t to  sono  s ta t i  appes i  schermi  in

legno d i  ci l i egio  amer icano .

La  sala  prove ,  i  camerin i  di  di re t tor i  ed  orchest ral i  ed  i  serv iz i

des t ina t i  agl i  a r t i s t i  e  a l  personale  sono  s ta t i  volu tamente  separat i  da l l e

a ree  pubbl iche  e  da l  bar  des t ina t i  agl i  spet t ator i ,  p revedendo per  l e  due

funzioni  anche  ingress i  ind ipendent i .
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 2.4 Zuccherificio Eridania di Forlì

CENNI STORICI

Sol tan to  negl i  anni  compres i  t ra  l a  f ine  del  XIX secolo  e  l ’ in iz io  de l

XX,  in  concomi tanza  con  l ’abbat t imento  del le  mura  urbane ,  l e  aree  a t t igue

al  cen t ro  vennero  comprese  come par te  per  l ’espans ione  e  l a  cos t ruz ione

del la  f er rovia  incrementò  l ’ aper tura  de l la  ci t t à  verso  zone ancora

inedif ica te .  E’ in  una  di  ques te  aree ,  ne l la  zona  a  Nord  del  cen t ro,  a l  d i  l à

del  t racc ia to  fe r roviar io  che  nel  1900 so rgerà  lo  zuccher i f ic io  Er idania .

Area  che  f ino  a l  1873 era  par te  de l l a  pa r rocchia  de i  Cappuccin i 1 8 .

La  fabbr ica  nel  gi ro  d i  un decennio  fece  del l a  barbabie to la  da  zucchero

18G .  G a t t a ,  L .  R o s s i ,  G .  S e mp r i n i ,  “ Zu c c h e r i f i c i o  e x  E r i d a n ia ” ,  p p .  2 9 - 3 0
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l a  pr ima co l tura ,  imponendosi  su l la  produzione  del la  canapa in  Romagna.

Nel  1912 la  Socie tà  Er idania  modi f icò  pro fondamente  lo  s tab i l imento

ampl iando i l  fabbr ica to ,  aumentando i l  suo macchina r io  e  sos t i t uendo i l

vecchio  con  al t ro  moderno  e  t ecnicamente  p iù  perfe t to .  Nel  1919 la

Socie tà  Er idania  in iz iò  la  cos t ruz ione  del la  raff iner ia  in  prosecuzione  del

fabbr ica to  princ ipale.  La  lunghezza  del lo  s tab i l imento  raggiunse  cos ì  i

130  met r i 1 9 .

Al la  v igi l i a  de l la  seconda guerra  mondia le  l a  fabbr ica  impiegava c i rca

1000 d ipendent i  s tagional i .  La  guer ra  provocò  ingent i  danni ,  ma già  a

par t i re  da l  1946 la  fabbr ica  s i  r ip rese  comple tamente  e  r i a t t ivò  la

produz ione  a  p ieno  r i tmo.  La  cos t i tuz ione  del  Mercato Comune del lo

zucchero ,  a l l a  f ine  degl i  anni  Sessanta ,  mise  l 'E r idania  in  una  pos iz ione  di

infer ior i t à  r i spet to  agl i  a l t r i  p rodut tor i  eu ropei .  Nel  1970 l 'Eridania  s i

v ide  cos t re t ta  a  vendere  lo  s tab i l imento  a l  Gruppo  Marald i  d i  Cesena ,

gruppo  gi à  ben  inser i to  a l l ' in terno  del  se t tore  sacca ri f ero  nazionale ,  che

19 E .  C a s a d e i ,  “M o n o g r a f i a  i n d u s t r i a l e  d i  F o r l ì ” ,  e d i t a  a  c u r a  d e l  M u n i c ip i o ,

Fo r l ì ,  1 9 2 6 ,  p p .  1 7 1 - 1 7 2
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ut i l izzò  lo  s tab i l imento  forl ivese  solo  come depos i to ,  decre tandone  la

ch iusura  ne l  1972.  In  quegl i  anni  i l  PRG appena approvato  prevedeva già

un  cambio  d i  des t inaz ione  d’uso  da  indus tr ia le  a  verde  a t t rezzato ,  con  un

proget to  che  contemplava  i l  recupero  del lo  s tab i l imento  e  i l  suo  ut i l i zzo

quale  conten i tore  d i  a t t ivi tà  cu l tural i ,  sport ive  e  d i  spet t aco lo .  Tale

proget to  non  s i  rea l izzò,  ma nel  f ra t tempo una  porz ione  di  te r reno  venne

s t ra lci ata  e  s i  rea l izzarono  invece  a lcune  palazzine  res idenzia l i  con  un

at t iguo  parcheggio  a  uso  d i  quart ie re ,  mentre  lo  s tab i l imento  r imase

inta t to  ne l le  sue  par t i  e  ut i l izzato  a  depos i to .  Nel  1989 un  rovinoso

incendio  d is t russe  i  capannoni  d i  deposi to  de l lo  zucchero  ma non  interessò

i l  corpo  cent ra le  che  è  tu t tora  in ta t to .  Ques to  inc idente  ha  por ta to

nuovamente  la  c i t t à  d i  For l ì  a  in ter rogars i  sul  ruo lo  da  at t r ibu i re  a

quest ’area .  Nel  2008 l ’ accordo  di  p rogramma propos to  dal la  Cooperat iva

Murator i  d i  Verucchio prevedeva  che  i l  corpo  cent ra le  de l lo  zuccheri f ic io

fosse  des t i nato  ad  osp i tare  l e  forze  del l ’ord ine  e  negl i  spazi  c i rcostan t i ,

g raz ie  agl i  invest iment i  dei  p r iva t i ,  sarebbero  nat e  invece  case  popolar i ,

un  centro  spor t ivo  con  campi  da  ca lc io ,  ca lce t to  e  t ennis ,  ab i taz ioni ,

uff ic i ,  negozi ,  a ree  verd i  e  parcheggi ,  ol t re  a l  raddoppio  d imens ionale  d i

v ia  Gor iz ia .  A causa  dei  cos t i  a l t i ss imi  per  l a  messa  in  s icurezza ,  dal

punto  d i  v i s ta  de l  r i spet to  de l l a  normat iva  an t is ismica,  cadde l ’ ipo tes i  di

real izzare  ques to  proget to .

Nel lo  s tesso anno I t a l i a  Nos tra ,  associaz ione  che  s i  occupa del la  tute la

del  pat r imonio  s tori co,  a r t i s t i co  e  na turale  de l  t e r r i to r io ,  p roponeva di

organizzare  un concorso  in ternazionale  d i  idee  per  sa lvare  da l la  rovina  e

dal le  poss ib i l i  speculaz ioni  i l  monumento  d i  a rcheologia  indus t r ia le .  Si

ipot izzava  la  t ra s formazione  del l ’ex  zuccher i f ic io  in  una  sorta  d i  Covent

Garden ,  i l  mercato  coper to  d i  Londra:  una  grande  piazza  coper ta  che  s i

pres t i  ad  a t t iv i tà  commercia l i  e  produt t ive ,  come  la  vendi ta  di  prodot t i

l egat i  a l l a  cu l tura .  P recedentemente  I t al i a  Nos tra  aveva  proposto d i
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cos trui re  un  audi tor ium o  un  tea t ro  ( i l  PRG prevede che  s ia  uno  spazio

legato  a l la  cul tura  o  al lo  spet taco lo) ,  ma avrebbe r ich ies to  enormi  spese .
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STATO ATTUALE

 

Oggi  l ’area  del l ’ ex  zuccher i f ic io  d i  For l ì  s i  p resenta  in  comple to

abbandono.  Sono ancora  es i s ten t i  l ’ed i f ic io  princ ipale ,  i  magazzin i  e

a lcuni  ed i f ici  anness i  che,  nonos tan te  s iano  r icoper t i  da  vegetaz ione ,

presentano  una  s t ru t tura  ancora  apparentemente  s tab i le .
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Lo  zuccher i f ic io  d i  For l ì ,  come gl i  a l t r i  s tab i l iment i  i ta l ian i ,  s i  i spi ra

agl i  indi r izz i  p roget tua l i  de t ta t i  da l la  socie tà  s t essa  la  qual e  aveva

s tudia to  i l  p rocesso  d i  raff inaz ione  del lo  zucchero  che  prevedeva

determinat i  spazi  con  dimensioni  prest abi l i te  per  l ’o t t imizzaz ione  del la

funzional i t à  de l le  indus tr ie .  Per  ques to  mot ivo  in  ogni  c i t t à  è  ben

r iconoscibi le  l a  sagoma del lo  zuccher i f ic io  che  diventa  s imbolo
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del l ’a rch i te t tu ra  indust r ia le  di  in iz io  Novecento  graz ie  a l le  sue  d imens ioni

monumenta l i  e  a l  cara t ter i s t i co r ives t imento  in  mat toni  facc ia  v is ta .  

51
A lma  Ma te r  S tud io rum  Un ive r s i t à  d i  Bo l ogna  Fa co l t à  d i  A r ch i t e t tu ra  "A ld o  Ros s i "  Sede  d i  Ce sena

Cor so  d i  Lau rea  Spec i a l i s t i ca  i n  A r ch i t e t tu ra  Anno  Accadem ico  2009/2010

Immag i ne  22 .  F o t o g r a f i a  a e r e a .

Immag i ne  23 .  F o t o g r a f i a  a e r e a .

Immag i ne  24 .  F o t o g r a f i a  a e r e a .



Tes i  d i  L au rea  i n  A r ch i t e t tu ra  e  Compos i z i on e  A r ch i t e t t on ic a
PROGETTO  D I  R IQUAL IF ICAZIONE  DELL’AREA  EX  ER IDANIA  DELLA  C ITTA’  D I  FORL I ’.

I L  NUOVO CENTRO CULTURALE

L’accesso  a l l ’area  è  poss ibi le  a t t raver so  quel lo  che  era  lo  s torico

ingresso  monumenta le  su  v ia  Monte  San  Michele  di  cu i  oggi  non  res ta

nul la .

Di  for te  impat to  è  i l  g rande ed i f icio  cent ra le  de l l ’Er idania  de l la  c i t t à

d i  Fo rl ì  che  a  pr ima  v i s ta  sembra  un unico  co rpo  d i  f abbrica  ma guardando

più  a t ten tamente  s i  possono notare  d i fferenze  dovute  ad  un ampliamento

success ivo .  Ciò  è  mol to  ev idente  ne l  r i tmo del le  aper ture  e  ne l la

d imens ione  del le  s tesse,  ne l l ’a l tezza  complessiva  del l ’ed if ic io  e  ne l  r i tmo

del le  co lonne.
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Nelle  par t i  aggiunte  in  un secondo  t empo s i  può  notare  anche  una

sempl i f icaz ione  dei  de t tagl i ,  in  par t i co lare  de i  marcapian i :  ne l l ’ed if i cio

cos trui to  ne l  1900 è  cos t i tui to  da  t re  fasce ,  l a  pr ima presenta  due  cors i  d i

mat toni  d i spos t i  a l t e rnat i  d i  t es ta  e  d i  pia t to ,  l a  seconda  è  compos ta  da  un

corso  a  45° ,  ment re  la  t e rza  s i  presenta  con  un  co rso  che  a l te rna

nuovamente  mat toni  d i  tes ta  e  d i  p ia t to .  Nel l ’ed i f ic io  rea l izzato  nel  1919

invece  s i  no tano  due  fasce ,  l a  pr ima di spone mat toni  di  t es ta ,  ment re  la

seconda r ipete  l ’u l t ima fasc ia  de l  marcapiano  precedente .  

Ques te  d i fferenze  sono  ancora  p iù  ev ident i  se  c i  s i  t rova  a l l ’ in terno  del

corpo  cent ra le :  sono  ben  v is ib i l i  l e  d iver se  a l tezze  del le  t racce  l asc iate
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dai  bal la to i  o rmai  non  più  present i  e  i  co lmi  del le  coper ture  che  non  sono

al l ineat i .

I  corpi  anness i  a l l ’ edi f ic io  pr inc ipale  e  l imi t rof i  a  ques to ,  anch’ess i

conseguent i  ad  un success ivo  ampliamento ,  sono  for temente  degradat i ,

d i ff ic i lmente  accessib i l i  e  in  gran  par te  invas i  da l la  veget az ione .  E’

poss ibi le  comunque percepi r l i  come e lement i  aggiunt i  e  p iù recent i ,  una

sovras t ru t tura  che  aff ianca  i l  vero  motore  de l la  grande  macchina  che  lo

zuccheri f i cio  era  un  tempo.

Il  l inguaggio  arch i te t toni co  che  cara t ter izza  l ’ in tero  s tab i l imento

r i torna  in  ques t i  edi f ic i ,  ma p iù s i l enz iosamente .

In  s ta to  comple t amente  rovinoso sono  i  magazz in i ,  che  a  causa

del l ’ incendio  del  1989 hanno  subi to  i l  c rol lo  del le  coper ture .  Le  faccia te

dei  divers i  local i  s i  p resentano  ancora  in  success ione  le  une  a l le  a l t re ,  a

compor re  un  muro  incoronato  da  p iù  f rontoni  ed  è  poss ibi le  r i scont rare

nuovamente  quel la  for te  a t tenz ione  a l  de t tagl io  nel l a  compos iz ione

archi te t ton ica  che  è  ben  v is ibi le  nel la  grande fabbrica .  

I  f ron toni  in fa t t i  p resentano  una  sor ta  d i  f regio  formato  da  a lcuni  f i l a r i

d i  mat toni  che  movimentano  le  f acc iat e  e  un  a l t ro  e l emento  ca rat t er i s t i co

è  la  f ines t ra  ad  oblò incas tonata  su  ognuno d i  ess i .  I l  r i tmo d i  ques ta

success ione  d i  ed i f ici  è  segnato  ino l t re  da i  pi las t r i  che  sporgono r i spet to
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al  muro  ar r ivando a  f i lo  con  i l  f r egio .
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Pur t roppo la  ci t t à  di  Fo rl ì ,  da l  punto  di  v is ta  urbanis t i co ,  non è  mai

s tat a  in  grado  d i  r iso lve re  i  grandi  t emi  come quel lo  de l l ’area  ex  Er idania

che  da  quas i  quarant ’anni  è  zona  pr iva  di  una  sua  ident i t à  funz ionale ,

nonos tant e  s i  t rov i  a  r idosso del  cen t ro  s torico .
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 3 Progetto

 3.1 L'area di progetto.

L'area di  progetto è  si tuata a nord del  centro storico della  ci t tà  di  Forlì ,

ol tre il  t racciato ferroviario .

Il  perimetro dell 'area è delimitato  da via Gorizia a nord,  via Monte

Cismon a ovest ,  via  Ortigara ad est ,  mentre la ferrovia ne costi tuisce i l

l imite sud. Comprende il  t rat to  iniziale di  via  Monte San Michele e  piazza

Foro Boario.  

L'edil izia  l imitrofa ha per  lo più funzione res idenziale con edifici  a

blocco su 2-3 piani .

L'area presenta un unico accesso carrabile,  costi tuito  da via Monte San

Michele che la taglia in  senso trasversale.  

Si  t rat ta  di  un'area dalle elevate potenziali tà di  trasformazione e

valorizzazione urbana in relazione alla notevole es tensione e al la vicinanza

con la ci t tà storica,  raggiungibile diret tamente mediante Viale Vi ttorio
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Veneto e via Palazzola.

Tale potenziali tà  è però l imitata  a sud dal la presenza del  tracciato

ferroviario  che si  impone come barriera f isica e fonte di  inquinamento

atmosferico e di  disturbo acustico.  Inoltre  nella  visione collet t iva le aree

adiacenti  al le  ferrovie sono associate al le  zone di  scarso valore es tet ico e di

comfort ,  nonché potenzialmente pericolose.  

Un al tro vantaggio dell 'area è la sua posizione st rategica non solo al

l ivel lo comunale,  ma anche quello provinciale,  in quanto facilmente

raggiungibile  dall 'autostrada.

Le costruzioni esistenti  nell 'area rappresentano un certo  interesse dal

punto di  vista  di  architet tura e archeologia industriale .  Purt roppo esse si

trovano nel lo stato  di  degrado dopo diversi  anni  di  abbandono,  ma anche a

causa dell ' incendio subito.  Nonostante i l  pericolo che rappresenta

l 'avanzamento del  degrado,  quest 'ul t imo conferisce al l 'area una forte

personali tà.  Per  esempio, l 'edif icio dei  vecchi  magazzini ,  privo delle

coperture e  invaso dalla  vegetazione indubbiamente ha il  carattere più forte

ed espress ivo nel  suo stato  at tuale.  

 3.2 Il progetto.

Come la base del  progetto  è stato preso i l  progetto  di  centro culturale

nell 'area ex Eridania di  Forlì ,  sviluppato durante i l  Laboratorio Sintesi
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Finale "Luogo della  rappresentazione".  Per l 'elaborazione successiva sono

state scelte  le  seguenti  part i  del  complesso:  l 'auditorium, percorso d 'ingresso

all 'area,  l 'edificio di  laboratori  creativi .

Il  p roget to  è  s t ato  sv i luppato  su  un  asse  pr inc ipale  che  tagl ia

perpendico larmente  l ’a rea  da  sud  a  nord  e  funge  da  co l legamento  ideale

f ra  i l  cen t ro  del la  ci t t à  ed  i l  complesso  “Nuovo centro  cu l tura le”.

Perco rrendo  un  v ia le  pedonale  d i  ampio  resp i ro  in  d i rez ione  sud-nord ,

s i  giunge,  dopo  avere  a t t raversa to  la  l inea  fe r rovi ar i a ,  ad  una  p iazza

s i tua ta  a l  cent ro  del  complesso  in  ogget to .

Su  tale  p iazza  s i  a ffacciano  g l i  ingress i  p r inc ipal i  degl i  ed i f ic i  facent i

par te  de l  complesso :  l a  fabbr ica  del l ’ex  zuccheri f ic io  “Er idania” ,

l ’audi tor ium ed  i l  “ labora tor io  d i  c rea t ivi t à” ,  ex  magazzin i .

Una ul ter iore  idea  proget tuale  è  cons is t i t a  ne l  co l lega re  i l  p iù  possib i l e

i l  complesso  con  la  c i t tà ;  ciò  per  consent i r e  a l  complesso  di  inser i re

maggiormente  a l  t essu to  urbano  c i rcos tante .  

Per  ta le  mot ivo  sono  s tat e  crea te ,  lungo  i l  muro  di  c in ta  che  del imi ta  a

nord  l ’area  del  complesso ,  numeros i  percors i  d i  accesso  a l  complesso ,  che

vanno  ad  int errompere  la  cont inu i tà  de l lo  s t esso  muro  di  c in ta  e

del imitano  a l  lo ro  interno  spaz i  d i  verde  modula r i .

Il  complesso  è  pos to  a l  cen t ro  d i  un  ampio  giard ino  romant ico  dota to

di  numeros i  percors i  che  s i  int recc iano  casualmente ,  o ff rendo  per tan to  a l

v is i ta tore  moment i  di  r elax ,  immerso  nel la  na tura  e  a  poca  d is tanz a  dal

cent ro  del la  c i t tà .

Al l ’es terno  del  muro  d i  c in ta  sono  poi  s ta t i  c rea t i  numerosi  parcheggi

d i  fac i le  accesso per  i  v i s i ta tor i ;  t a l i  parcheggi  in fa t t i  sono  post i  a i

marg ini  de l la  s t rada  provincia le  che  corre  pa ra l le lamente  a l lo  s tesso  muro .
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 4 Approfondimento 1. Percorso -
ingresso all'area.

L'obiett ivo principale di  questa parte del  proget to consiste  nel  formare la

zona centrale.  Per  l ' ingresso principale è stato  scelto i l  la to sud dell 'area,

come i l più vicino al  centro della  ci ttà .  Assieme al  vantaggio di  essere

facilmente raggiungibi le da tutte  le  part i  della ci t tà,  questo lato rappresenta

lo svantaggio di  essere confinante con la  ferrovia.  Posizionando l ' ingresso

lungo questo lato,  si  pone non solo i l  problema di  creazione dell ' ingresso

stesso come cerniera con i l  resto della  ci t tà ,  ma anche quello di  neutralizzare

gli  effet t i  negativi  del la presenza del la ferrovia.  Per i l  problema

dell 'at traversamento ferroviario  le soluzioni possibil i  sono due:  un ponte-

cavalcavia o un sottopassaggio.  La  possibil i tà di  abbassare i l  piano del la

ferrovia,  creando un trat to  sotterraneo, permetterebbe di  creare un accesso

all 'area senza disl ivel l i  e  interruzioni,  ma di  certo sarebbe una soluzione

tecnicamente complicata e  svantaggiosa dal  punto di  vis ta economico.
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L'ingresso all 'area tramite un ponte sopra i l  l ivello  dei  binari ,  invece,

presenterebbe i l  r ischio di  copri re  la  visuale dell 'area.  Per queste ragioni  è

stata scelta  l 'opzione del  sottopassaggio.  Qui subito sorge il  problema della

t ipologia del  sottopassaggio ferroviario  che troppo spesso diventa un luogo

poco att raente in quanto poco i l luminato e deprimente,  e  certe volte anche

pericoloso.  Inoltre  rappresenta il  r ischio di  interruzione della  continuità

visuale.  Questi  rischi  potrebbero incidere nel  modo negat ivo sulla

frequentazione del  nuovo centro.  Quindi al l 'obiett ivo principale di  creare un

accesso funzionale e adeguato dal  punto di  vista composit ivo,  si  aggiunge

quello di  "sconfiggere" l ' immagine negativa del  sottopassaggio ferroviar io,

come un lungo e st ret to corridoio sotto terra,  buio,  lugubre,  insicuro.  Queste

osservazioni sui  possibil i  r ischi  hanno suggerito  una soluzione in forma di

una piazza in pendenza,  abbastanza larga  e spaziosa.
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Il  percorso ha la forma che si  avvicina ad un t riangolo,  che si  ristr inge in

direzione viale Vi ttorio  Veneto verso i l  centro dell 'area.  Il  t riangolo è

formato dall 'asse t rasversale dell 'area,  come la biset trice,  con la base posta

lungo lato sud (viale Vit torio  Veneto).  La cima del  triangolo,  come un punto

focale,  si  t roverebbe vicino al  secondo ingresso lungo via Gorizia.  Così  la

forma del  triangolo con la punta diret ta verso "i l  punto d 'arrivo" moltiplica

l 'effet to  visivo della  prospett iva l ineare,  quello  che fa  le  l inee parallele

sembrare intersecanti .  

Il  percorso parte dalla quota zero per  passare sotto la ferrovia,  scendendo

con pendenza di  8  per mille,  che permette l 'accesso all 'area anche ai  disabili .

Raggiunto il  punto più basso sotto i  b inari ,  i l  percorso ri torna al la  quota

zero,  mantenendo lo stesso grado di  pendenza. Quest 'ul t imo punto si  trova in

corrispondenza all ' ingresso all 'Auditorium. 

L'idea principale di  questo elemento del  progetto  è  un percorso largo

abbastanza per  dare la sensazione di  l ibertà ,  apertura,  spaziosità ,  sopratutto

nelle vicinanze del la ferrovia,  ma allo stesso  tempo indicare la direzione di

movimento,  visto che un percorso,  a  di fferenza di  una piazza,  ha i l  suo

inizio e  il  suo punto d 'arrivo.  

  Sistema di portali

Per art icolare lo spazio è stato scelto  e studiato un sistema dei  set t i-

portal i ,  per  esprimere i l  concetto di  profondità  e di  movimento lungo i l

percorso,  che parte da uno spazio largo per  concentrarsi  in un unico punto

focale.  Per  stabil ire "le  regole del  gioco" sono state  applicate alcune

particolari tà principali  della  percezione visiva della prospett iva.

  Breve accenno alla storia della prospettiva.

La prospett iva è un sistema di  rappresentazione sul  piano che simula la

visione umana del la tridimensionali tà dello spazio fisico.  Vitruvio definisce
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la  prospett iva (scaenographia)…. “ come la ichnographia ci  rappresenta

l’immagine della pianta e  l’ortographia l’immagine dell’alzato,  la

scaenographia (la  prospett iva) è  rappresentazione della  fronte e dei  lat i  e la

risposta di  tut te  le l inee al  centro di  un cerchio”.

Nel  Quattrocento le  prime regole prospett iche sono studiate da F.

Brunelleschi  che,  come ci  t ramandano i  sui  biografi ,  ut i l izzando una

tavoletta con un foro,  guardava disegnando l ’immagine del  Batt istero di  San

Giovanni riflessa in uno specchio at traverso un’apertura strombata.  Ma se

l’interesse del  Brunelleschi è  rivol to principalmente al le quali tà  costrutt ive,

al le proporz ioni e  al le  dimensioni dell’architet tura con l’Albert i ,  Piero della

Francesca,  Leonardo da Vinci ,  Durer,  Vignola,  Serl io la  prospett iva assume

il  valore di  una scienza autonoma dalla  trat tat ist ica della  visione,

sviluppando principi  e metodi del la rappresentazione.  Tali  metodi si  basano

sul principio di  una piramide visiva,  con vert ice al l’occhio dell’osservatore

ed alla base l’oggetto della  rappresentazione.
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Fra il  XVI e XVIII secolo la prospett iva assume anche i l  valore di  una

scienza matematica in  modo autonomo rispetto al la rappresentazione

pit torica,  dove aveva assunto sempre di  più i  connotati  una tecnica imitat iva.

Alla fine del  XIX secolo e gli  inizi  del  XX secolo ci  si  pone i l  problema

del rapporto fra  percezione visiva e  rest i tuzione prospett ica,  f ra  spazio

percett ivo e spazio matematico,  fra  visione stat ica e vis ione in movimento.

Sono i  temi che l’arte  moderna affronta per  rompere la rigida concezione

dello spazio rappresentato dalla  geometrica euclidea e della

tridimensionali tà  astrat ta  del la prospet t iva canonica rinascimentale.La teoria

della relatività dello spazio e  del  tempo con la conseguente formulazione
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della curvatura dell’universo,  la psicologia come scienza della percezione

interiore,  determinano nelle  art i  visive e nella rappresentazione

architet tonica una rivoluzione culturale:  così  che i l  Cubismo non rappresenta

lo spazio stat ico ma in movimento,  i l  centro visivo della prospett iva si

frantuma nello spazio dei  Futurist i  e la profondità prospettica non si

rappresenta con lo scorcio,  ma con i l  gioco dei  piani  e  dei  colori  come in

Mondrian,  Malevich e nel  De Sti jl .  Con P. Francastel  lo spazio è  considerato

come una sintesi  di  forma e contenuto,  geometria e mito,  lo spazio figurativo

è espresso dal  pensiero,  dalla  cultura e dagli  ideali  che caratter izzano le

varie  epoche storiche e le  varie civil tà.

  I setti e percezione visiva della prospettiva.

I set t i ,  che nascono come panchine,  crescendo diventano i  portal i .  Ogni

portale  segna continuazione del  percorsco e serve anche da cornice per  la

visuale del  percorso.  Qui la  sequenza dei  portale crea un gioco di  percezione

oggetto/cornice:  i  portal i ,  che vediamo in lontananza,  sono gli  oggett i

incorniciat i  dal  portale  che vediamo davanti  a  noi.  Appena oltrepassato,

quest 'ul t imo sparisce e  i l  ruolo del la cornice passa al  portale  successivo.

Il  passo dei  set t i  lungo il  percorso r imane invariato.  Questa ripeti t ivi tà

esprime i l  ri tmo del  movimento lungo il  percorso.  
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Tra le pr ime idee progettual i  è  stata  elaborata anche quella di  un passo

che diminuisce avvicinandosi  al  punto più basso del  percorso.  Il  c iò avrebbe

dovuto creare un' i l lusione di  accelerazione e successivo ral lentamento.  Ma

questa soluzione presentava i l  r ischio di  certe  contraddizioni nel la

percezione visiva,  dovuta al la  prospett iva visiva:  potrebbe funzionare in

direzione da uno dei  punti  più al t i  del  percorso verso quello più basso,  ma

non funzionerebbe in di rezione contraria ,  dato che in realtà  i l  passo sarebbe

crescente mentre per  l 'occhio umano gl i  oggett i  appaiono più piccoli  più

sono lontani.  Per questo motivo è stato scelto  di  mantenere i l  passo dei  set t i

fisso,  affidando agli  effet t i  di  visione in prospet tiva i l  ruolo di  creare

un 'i l lusione di  movimento.

 I  set t i  sono posti  in  2 fi le  diret te verso i l  punto focale.  Questa scelta  è

determinata dall 'elevata larghezza dello spazio del  percorso.  

L'al tezza de sett i  aumenta con la  discesa del  percorso fino al  punto più

basso,  dove i  set t i  diventano gli  elementi  portanti  del  ponte ferroviario.

Quindi l 'al tezza diminuisce gradualmente.  Invece  la quota del  piano più al to

dei  sett i  r imane invariata  per  indicare la corrispondenza con l ivello terra.

Questa soluzione genera un gioco di  percezione dello spazio ribaltata:

muovendoci lungo i l  percorso,  percepiamo un'i l lusione di  spostamento della

l inea dell 'orizzonte,  mentre i l  piano della terra rimane invariato perché
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segnato fortemente dal  ponte ferroviario e  dai  bordi  laterali  del  percorso e

rafforzato ancora dal la quota superiore dei  set t i  che rimane invariara.

Dal  punto di  vista funzionale,  nella  prima fi la t rasversale (sia  partendo

dal viale Vi ttorio  Veneto,  che partendo dal  centro dell 'area)  i  set ti  hanno una

forma di  due parallelepipedi posti  ai  la t i  del  sentiero pedonale,  e  avendo

altezza di  500 mm possono essere uti lizzati  come panchine.  Nella  seconda

fila i  set t i  sono alt i  c irca 1500 mm e sono percepit i  come colonne. Nella  fi la

successiva l 'al tezza crescente dei  set t i  permette  loro di  diventare un portale.

Nelle  fi le  successive i  set t i  mantengono la stessa forma, crescendo verso i l

basso.  Così  una persona,  che imbocca i l  sentiero,  percorre un 'infi lata dei

portal i ,  osservando la  loro generazione e i l  loro sviluppo fino al  punto

d 'appoggio del  ponte ferroviar io.

Al l ivello associativo,  in piano frontale la successione dei  set t i  r ievoca

l 'immagine delle quinte di  un teat ro.  Questa associazione accenna ad una

delle funzioni principali  del  centro -  quella di  luogo di  rappresentazione.  
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 5 Approfondimento 2. Edificio di
laboratori creativi. Psicologia del
colore.

L'edificio  è destinato a  varie  destinazioni d 'uso nell 'ambito di  at t ivi tà

creative e  cultural i .  

 5.1 Composizione volumetrica

Per la composizione dell 'edificio è  stato  scelto i l  sistema modulare,  sulla

base di  moduli  quadrati  in pianta di  10 x 10 metr i ,  che formano tre  blocchi

da 2,  4 e 6 moduli .  La magl ia  strut turale dei  moduli  con l 'interasse di  10

metri  è  determinato dalla luce del l 'antistante edificio  dei  vecchi  magazzini .  

I  blocchi ret tangolari  sono disposti  in ordine crescente,  a part ire

dall ' ingresso nell 'area dalla  via Gorizia  verso l 'auditorium, con i l lato corto

orientato lungo l 'asse t rasversale dell 'area del  progetto.  I  blocchi  sono unit i

tra  di  loro da un volume rettangolare più basso.  Quest 'u lt imo volume

attraversando i  blocchi  crea un percorso unico,  che col lega tutte  le part i

dell 'edificio,  a  parti re  dall ' ingresso principale si tuato nel  blocco più corto.

Questa posizione dell ' ingresso principale è  determinata dalla vicinanza

all ' ingresso nell 'area dalla  via Gorizia .  Alt ri  due blocchi sono dotati  di

ingress i  indipendenti .  

I  t re blocchi assieme al  volume intersecante formano una pianta a

"pett ine",  il  cui  lato chiuso è rivolto verso la strada interna principale,  e  con

il  lato "pet tine" l 'edificio si  int roduce nell 'area verde.  
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 5.2 Flessibilità degli spazi.

 Il  sistema modulare permette  i l  maggior grado di  fless ibil ità degl i  spazi

interni:  i  moduli  ( tranne quell i  destinati  al le  aree d 'ingresso,  servizi ,  scale e

ascensori ,  sulla  pianta schematica evidenziati  con colori  più scuri) sono

separati  t ra di  loro dalle pareti  divisori  rimovibil i .  Questo permette  di  unire

i  modul i  formando i  vani più grandi per  ospitare le at t ivi tà con maggior

numero di  partecipanti  o  comunque quelle  che necessitano uno spazio

maggiore.  Invece,  separando i  moduli  si  ot tengono gli  spazi  più compatt i  e

isolati .  Il  volume che at traversa i t re  blocchi è dotato delle  vetrate  apribil i .

La trasparenza degli  spazi  intermedi tra i  blocchi garantisce la presenza

visiva della  zona verde nell 'area,  e   permet te l 'accesso immediato al  parco

dalla strada interna.  Così  i l  volume oltre  al la funzione di  collegamento

interno tra  i  blocchi  funzionali  ot t iene anche quella  di  un fi l tro  verso lo

spazio verde.  

Inoltre,  in caso di  part icolari  eventi  e  manifestaz ioni,  è  possibile

chiudere le porte  all ' ingresso di  ogni blocco e rendendolo così  isolato e

indipendente dagli  al tri .  

Quindi  anche i l  sistema di  percors i  interni  e  accessi  è  abbastanza

flessibile  in quanto presenta vari  possibil i tà di  uti l izzo.

 5.3 Distribuzione interna e accessi.

Il  pavimento è sollevato rispetto al  livel lo terra di  1,2 m,  tranne le zone

di ingresso di  ogni blocco.  Nella zona verde ant istante è  creata una pendenza

art ificiale ,  che raggiunge la stessa quota in prossimità dell 'edificio .  In

questo modo l 'area verde individua la sua presenza al l ' interno dell 'area,  pur

essendo separata da quest 'ul t ima dall 'edificio di  laboratori .   

Il  s istema di  ingressi  presenta vari  possibili tà di  accesso al l 'edificio.
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Inol tre  al l ' ingresso principale,  ogni  blocco è accessibi le at traverso un

proprio ingresso e dagli  al t ri  blocchi at t raverso i l  percorso trasversale in

quota 1,2 m. Gli  accessi  per i  disabil i  sono presenti  negli  blocchi  laterali .  La

rampa posta lungo i l  blocco più corto  (quel lo che ospita  l ' ingresso

principale) permette ai  disabil i  l 'accesso immediato dall ' ingresso nell 'area

dalla via Gorizia,  o dal  parcheggio sotterraneo. Due rampe si tuate al  lato del

volume più lungo permettono l ' ingresso nell 'edificio dal l ' interno dell 'area e

accesso al  parco dai  laboratori .

Questa scelta  composit iva conferisce maggiore importanza agli  schemi

cromatici  dei  singoli  blocchi perché essi  diventano uno strumento di

individuazione del  carattere e  della funzione degli  spazi .

 5.4 Le attività e funzioni dell'edificio.

Attivi tà:

Lezioni di  disegno,  pit tura,  scultura per giovani e adult i .

Connessione internet ,  consultazione multimedia.

Proiezioni  dei  f i lm ecc.

Laboratori  creat ivi  per bambini

Giochi per  bambini (anche in supporto al le  manifestaz ioni e  eventi  per

adult i  presso l 'auditorium o la piazza coperta)

Laboratori  di  at t ivi tà  di  movimento -  danza,  yoga,  ecc.  (eventi

occasionali  del  carat tere conoscit ivo,  senza creare un centro sportivo

apposta)

Concorsi  

Mercat ini

Individuate le funzioni dell 'edificio ,  esse sono state  raggruppate in base

71
A lma  Ma te r  S tud io rum  Un ive r s i t à  d i  Bo l ogna  Fa co l t à  d i  A r ch i t e t tu ra  "A ld o  Ros s i "  Sede  d i  Ce sena

Cor so  d i  Lau rea  Spec i a l i s t i ca  i n  A r ch i t e t tu ra  Anno  Accadem ico  2009/2010



Tes i  d i  L au rea  i n  A r ch i t e t tu ra  e  Compos i z i on e  A r ch i t e t t on ic a
PROGETTO  D I  R IQUAL IF ICAZIONE  DELL’AREA  EX  ER IDANIA  DELLA  C ITTA’  D I  FORL I ’.

I L  NUOVO CENTRO CULTURALE

al  carattere delle  at t ivi tà:  "st imolo e movimento",  "gioco e comunicazione",

"concentrazione e meditazione".  Per questi  t ipi  di  at t ivi tà  potrebbero essere

indicati ,  corrispet t ivamente,  i  colori  rosso,  gial lo  e  blu,  per gli  effett i

psicofisiologici  che essi  producono. Le  ragioni  di  questa scel ta sono esposte

nei  paragrafi  successivi ,  con riferimento soprattutto sulla teoria  di  Mahnke

sugli  effet t i  del  colore nello  spazio interno.  "Come l 'opposizione di  bianco-

nero costi tuisce i l  culmine del  contras to chiaroscurale,  così  l 'accostamento

di gial lo,  rosso e blu rappresenta il  massimo grado di  tensione fra  colori

puri" ("L'ar te  del  colore",  It ten).

Quindi  a ogni  blocco è assegnata una t ipologia di  at t ivi tà e,  di

conseguenza,  un colore.  Il  volume-percorso che attraversa tutt i  i  t re blocchi

ha i l  colore bianco.  Il  bianco è stato  introdotto basandosi  sulla  teoria  di

contrasto dei  colori  puri  di  It ten ("L'ar te del  colore",  It ten) ,  secondo la

quale,  sei  due colori  puri  sono separati  da un elemento lineare bianco o nero,

ogni  colore acquista un risalto maggiore ed i l  contrasto tra  di  loro aumenta,

perché in questo modo la  loro capaci tà di  reciproca inf luenza è bloccata e

ogni  colore si  manifes ta al  massimo della propria forza.  
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Bianco è i l  colore del  volume che unisce tutt i  i  t re blocchi  colorati ,

perciò esso non solo r isalta  i l  contrasto tra  gli  al tri  colori ,  ma rappresenta

anche l 'elemento che unisce gli  al tr i  t ra  di  loro.  Nella  sintesi  addit iva la  luce

bianca è composta da tut to lo spet tro  di  colori  visibil i .  In  al tre parole,  il

bianco si  ot t iene mettendo insieme i  tre  colori  primari .  Quindi i l  bianco è i l

colore che cont iene in sé tutt i  gl i  a l tri  colori  primari .   

 5.5 Effetto del colore nello spazio interno

Ogni colore produce i  suoi effet t i  sull 'osservatore;  essi  si  manifestano in

azione  psicologica,  e  anche fisiologica in forma di  aumento o ral lentamento

del bat t ito  cardiaco,  sensazione di  caldo o freddo, eccetera.  Al  l ivello

psicologico (emotivo) i  colori  possono avere un'azione eccitante o

deprimente,  al la fine possono rievocare i  ricordi  personali  o associazioni

universali ,  determinate dal  contesto sociale  e  culturale.  Pertanto si  può dire

che i  colori  possono metterci  un determinato umore o stato d 'anima.  Queste

capacità dei  colori  possono essere uti l izzate come strumenti  di  progettazione

con lo scopo di  migliorare funzionali tà dell 'edificio  e al la fine la qual ità

della vita degl i  utenti ,  perché  la giusta scelta del  colore per  uno spazio

destinato ad una determinata funzione potrebbe contr ibuire a  migl ior

svolgimento delle  at t ivi tà  previste ,  per  esempio, aiutando la  concentrazione,

o st imolando lo spiri to competi t ivo,  ecc.  Di  certo,  l 'aspetto  di  un certo

spazio e la sensazione che ne riceviamo non dipendono soltanto dal  colore,

ma anche dalle dimensioni ,  forma,  material i ,  i l luminazione, arredamento e

tanti  al tri  fat tori .  

Grazie a  questa capaci tà di  comunicare ovvero di  trasmettere determinate

sensazioni  o emozioni,  più o meno comuni per  tutt i ,  i  colori  rappresentano

un linguaggio universale,  (tenendo presente,  come detto sopra,  di  alcuni

fattori  come età,  si tuazione sociale,  background culturale).  Per  esempio, il
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rosso è i l  colore più comune per segnalazione di  pericolo,  come nel la

segnaletica stradale,  dovuto al la  sua capacità  di  at t i rare l 'at tenzione e i l  suo

carattere aggressivo e st imolante.  Queste caratteris tiche dei  colori  sono

uti l izzat i  soprattutto in pubblicità e  comunicazione vis iva in generale.  Ma i l

l inguaggio dei  colori  può essere applicato anche come chiave di  let tura al le

funzioni  dell 'edificio.   Di certo,  nessuno è in grado di  individuare

precisamente la funzione di  un edificio sol tanto sulla base della coloraz ione

delle facciate  o degl i  interni ,  ma i l  messaggio emotivo trasmesso al l 'utente

dallo schema cromatico può essere i l  primo passo nella  let tura della

funzione.  In  questa luce i  colori  sono uno strumento formale di  espressione

della forma,  e al lo stesso tempo uno strumento che aiuta a  svolgere la

funzione predefinita.  

La scelta del  colore comprende non solo la scelta  come dominante di  un

colore producente effet t i  più adatt i  a l la funzione predefinita,  ma anche il

modo di  applicazione di  tale  colore (sui  pareti ,  pavimento,  complement i

d 'arredo,  ecc),  come i  colori  complementari  e t ipo di  contrasto.  Per quanto

riguarda i  colori  complementari ,  essi   contribuiscono ad esaltare i l  colore

dominante o a  diminuire il  suo effetto vis ivo, ma anche a moderare i  suoi

effett i  ps icofis ici  negat ivi  (o  eccessivi) .  

L'archi tet tura e i l  colore sono legati  stret tamente.  La  forma raggiunge

l 'occhio umano anche grazie al  colore.  Il  colore può modificare l 'aspetto di

un edificio e armonizzarlo  con l 'ambiente ci rcostante.  Il  colore può

trattenere,  unificare,  uniformare,  accentuare,  sottolineare o far  emergere

maggiormente le proporzioni dei  vari  elementi .  A seconda del  loro colore,

singoli  edifici  possono appari re gradevol i  o opprimenti ,  proporzionati  o

distorti ,  s t imolanti  o monotoni.  Edifici  identici  o simili  possono acquisire

una propria personali tà  ben dist inta  grazie al la presenza di  part icolari

colorati .

L'obbiett ivo del  presente approfondimento è individuare i  colori  più
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adatt i  al le funzioni dell 'edificio dal  punto di  vista  degli  effet t i  psico-fisici  in

modo e elaborare l 'applicaz ione degli  schemi cromatici  scelt i  nel lo spazio

interno in modo tale per creare l 'ambiente più coerente al lo svolgimento

delle att ivi tà  e funzioni scelte.  

Il  colore nell 'ambiente interno può incidere sulla  percezione dei  vari

fat tori ,  non solo relat ivi  al la forma e lo spazio,  ma anche al  l ivel lo di

benessere psicologico e persino fisiologico.  Nei  paragrafi  successivi  è

riportato un breve riassunto di  effet t i  del  colore in generale e nello specifico

nello spazio interno con ri fer imento agli  scri t t i  di  Frank Mahnke, "Il  colore

nella progettazione",  Ingrid  Riedel ,  "Colori :  nella  rel igione,  nella società,

nell 'ar te  e nella  psicoterapia".

  Funzione centrifuga/centripeta, complessità

Il  colore  possiede la  capacità  di  creare effet to  centri fugo (t inte  calde e

bri l lanti) ,  indir izzando l 'at tenzione dell 'osservatore verso l 'esterno.  Tali

ambientazioni favoriscono i l  buon umore e un certo at t ivismo.  O al

contrario ,  t inte  fredde e i l luminazione più bassa l 'effet to  centripeto.  Tali

ambientazioni favoriscono nell 'osservatore un orientamento verso i l  suo

mondo interiore e aumentano la capacità di  concentrazione.  

Esiste inoltre  i  legami tra  la forza del  colore (cromatici tà) e  la

complessità  visiva dell 'ambiente.  Le  ricerche condotte in stanze a grandezza

naturale ri levano che la complessità  aumenta proporzionalmente al la forza

cromatica.

  La stima del tempo e percezione di temperatura

Varie r icerche condotte  dimostrano l 'effet to del  colore sulla  percezione

del tempo, con i  risultat i  piuttosto contraddit tori .  Generalmente,  si  crede che

vi sia una sovrastima del  tempo in ambient i  avvolti  da colori  caldi ,  mentre
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colori  più freddi dovrebbero produrre l 'effet to  opposto,  vale a  dire una

sottostima del  tempo. Un esperimento condotto da Linda Clark dimostra che

un gruppo di  persone riunito  in una stanza rossa credeva di  essere stata nel

locale i l  doppio del  tempo realmente trascorso,  mentre i l  gruppo riunito in

una stanza t inta  di  verde pensava di  aver  passato in riunione molto meno

tempo di  quanto fosse effet t ivamente trascorso.  Ci sono stat i  però al tr i

speriment i  a  dimostrare i  risul tat i  opposti .

Per quanto riguarda la percezione di  temperatura,  generalmente i  colori

caldi  suggeriscono la sensazione di  caldo,  e vice versa,  i  colori  freddi  creano

la sensazione di  freddo. Però con l 'aumento del  tempo trascorso l 'effet to può

essere esattamente opposto.  Questo può essere dovuto al la  capacità  naturale

del  corpo umano di  compensare le sensazioni,  anche quelle legate a

temperatura d 'ambiente reale o percepi ta (se per l 'effet to  del  colore

cominciamo a sent ire  freddo, la  nostra reazione è l 'aumento della

temperatura corporea,  ed essendo riscaldati  più  del  necessario cominciamo a

percepire una sensazione di  calore).  

I  colori ,  inoltre ,  assorbono e trat tengono il  calore in gradi  diversi ,  a

secondo della loro minore o maggiore capaci tà di  riflet tere la luce.  Più un

colore è  chiaro e maggiore è la luce che esso rif let te  (e quindi i l  calore);  al

contrario ,  più un colore è scuro e maggiore è  la  luce che viene assorbita.  In

sostanza,  ciò significherebbe che in uno spazio interno (dove la dispers ione

di calore è inferiore che al l 'esterno) le  pareti  di  un colore più chiaro

rif let terebbero più calore che le  pareti  di  colori  più scuri .  Questo sarebbe i l

minimo a cui  at tenersi ,  e  in si tuazioni pratiche dove le persone vengono

esposte ad al te  temperature si  dovrebbero applicare delle coloraz ioni fredde

e viceversa.   

Probabilmente quest i  effet t i  del  colore non possono essere st imati

singolarmente,  ma in sintesi  con le al tre caratterist iche del  colore scel to,  ma

anche dello spazio interno dove viene applicato e  della sua funzione.  Quindi
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bisogna tener  presente questa part icolari tà del  colore come uno dei  possibil i

rischi  o  effet t i  negativi  dovuti  al l 'uso eccessivo o inappropriato  di  esso.

  Percezione del volume

La luminosi tà è  uno dei  fat tori  più importanti  nella nostra percezione del

senso di  apertura in spazi  chiusi .  Colori  luminosi  o pallidi  possono ridurre o

aumentare le  dimensioni apparenti  di  un locale,  come pure colori  più freddi.

Le t inte scure o sature invece possono aumentare e  diminuire le dimensioni

apparenti  di  un locale e  lo  stesso vale per i  colori  più caldi .  Le  t inte calde

tendono di  avvicinare le  superfici ,  mentre quelle  fredde fanno l 'effet to

opposto di  al lontanamento.

Una forte  il luminazione amplierà l 'apparente volume di  una stanza,

mentre l ' i l luminazione piuttosto bassa lo  ridurrà.

  Percezione del peso e delle dimensioni.

In  generale,  i  colori  più  scuri  appaiono più pesanti ,  mentre le  tonali tà più

chiare e meno sature (t inte pastel lo) appaiono meno compat te.  Se due t inte

hanno uguale valore e  intensi tà,  la tendenza è quel la di  percepire la  t inta più

calda come più pesante.

Per quanto riguarda grandi spazi  interni ,  soffi tt i  molto al t i  potrebbero

essere dipinti  in colori  più caldi  e  più scuri  nel  caso che lo scopo voluto sia

quello di  farli  apparire più bassi .  La  pesantezza di  una t inta più scura,  graz ie

alla sua proprietà  di  far  sì  che gli  oggett i  sembrino più vicini ,  favori rà

l 'effet to  desiderato.  Allo stesso modo, soffi tt i  bass i  possono sembrare più

alt i  se dipinti  in colori  bri l lanti ,  specialmente nel le loro tonali tà  più fredde.
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  Vari tipi del contrasto dei colori.

Come già det to sopra l 'armonia tra  i  t re colori  dei  blocchi è  creata

seguendo i l  principio del  contrasto  dei  colori  puri  ("L'ar te  del  colore",

It ten),  ovvero tramite introduzione dell 'elemento divisorio di  colore bianco,

che separa e  al lo stesso tempo unisce i  blocchi colorati ,  mettendo in risal to

ognuno di  loro.

All ' interno di  ogni blocco, per  ridurre gl i  effet t i  negativi  del  colore

dominante scelto,  uno dei  metodi  potrebbe essere applicazione del  principio

di contrasto del  chiaroscuro.  Esso consis te in  giustapporre le sfumature dello

stesso colore che dist inguono tra  di  loro da diversi  l ivell i  di  luminosità.  

  

  Profilo di polarità delle impressioni (F. Mahnke)

Una volta  individuate le funzioni del l 'edif icio è possibile creare la carta

semantica differenziale o profi lo di  polari tà,  come suggerisce F.Mahnke

(F.Mahnke,  Il  colore nel la progettazione ,  UTET, Torino,  1998).  Il  profi lo  di

polari tà  abbina gli  aggett ivi  di  carattere descri t t ivo con i  relat ivi  contrari .

Queste polari tà  offrono una scala di  possibil i  sensazioni nei  confronti  di  uno

spazio come uno st rumento di  individuazione dei  colori  più adatt i  per  questo

spazio o verif ica della scelta.  
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Un esempio di tabella da compilare per individuare un profilo di

polarità.

Impressioni  cromatiche:

3 2 1 0 1 2 3

ECCITANTE CALMANTE

ESTROVERSO INT ROVERSO

ATTIVO PASSIVO

DINAMI CO STATICO

COMPLESSO SEMP LICE

GIOCOSO SERIO

STIMOLANTE NOIOSO
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 5.6 Distribuzione interna per blocchi.

  Blocco I - "ROSSO"

È il  più  piccolo dei  tre volumi,  che svolge il  ruolo dell ' ingresso

principale dell 'edificio.  Le  sue dimensioni contenute e  i l  carattere transi torio

(zona di  passaggio)  prevedono i l  tempo di  permanenza minore rispetto agli

al tri  blocchi,  ciò induce al  concetto di  uno spazio "att ivo" e dinamico.

Queste caratterist iche permettono l 'u t i l izzo dei  colori  accesi ,  luminosi ,  del

carattere st imolante.  Il  colore st imolante per  eccellenza è i l  rosso.  La  sua

capacità di  stimolare lo spiri to compet it ivo potrebbe essere applicata

all 'ambiente destinato a  vari  tip i  di  concors i  e  gare.  Ospitando l ' ingresso

principale,  questo blocco ha anche i l  compito di  "dare la  prima impressione",

presentare l 'edif icio al l 'utente.
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Per questo come i l  colore dominante per

questo blocco è stato scelto  i l  rosso.  

Tra tutt i  i  colori  il  rosso è forse i l  più

dinamico,  quello dominante.  La  dinamicità

del  rosso è dovuta al  fat to che,  per  cogliere le

lunghezze d 'onda del  rosso e mettere a  fuoco

l ' immagine,  il  cris tal l ino dell 'occhio umano è

costret to  a  modificarsi .  I l  rosso pertanto

sembra di  spostarsi  in avanti  e così  gli  oggett i  t int i  del  rosso appaiono più

vicini  di  quanto lo siano.

In quanto colore dell 'energet ica psichica,  il  rosso è da facile rintracciare

tra  i  simboli  più efficaci  dell 'aggressività .  Le forme più socializzate di

questa energia aggressiva e mascolina si  esprimono nel la competizione,  si

incanalano nel la sfida tecnologica,  si  ri tualizzano in prove di  forza e in  gare

di abil i tà.  Luscher  at tribuisce al  proprio "t ipo rosso" la propensione per gli

sport  d 'azione e per  le condotte  competi t ive,  i l  gusto per la velocità  e  per  i

motori  in genere,  i l  piacere per la danza e per la  musica molto ri tmata,  da

ascoltarsi  prefer ibilmente ad al t i  volumi.  i l  fascino per  l 'azione e i l  desiderio

di essere st imolato si  esprime anche in forme di  svago "passive",  ma

egualmente incentrate  sulla st imolazione (per  esempio nel  gusto per  i

thri l ler,  per i  raccont i  d 'azione,  per  i  f i lm di  guerra).  Tuttavia il  rosso è,

nella sua essenza,  archetipo dell 'a t t ivi tà,  del la conquista,  della r iuscita del

successo.  Il  rosso è i l  colore dell 'energia,  capace di  st imolare,  sollecitare,

eccitare,  con associazioni di  idee posit ive legate a  passione,  forza,  at tivi tà e

calore.  Nel  buddismo i l  rosso è il  colore di  creatività .

Effetto  nell 'ambiente interno:  in uno spazio interno, i l  rosso puro viene

uti l izzato con prudenza.   L'uso eccessivo di  un rosso saturo aumenterà la

complessità  visiva dell 'ambiente.  Applicato al  soffi t to crea sensazione di
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intrusione,  pesantezza,  fast idio;  se applicato ai  pareti  t rasmette  sensazione

di aggressività e  incombenza.  Invece sul  pavimento ha azione di  comunicare

consapevolezza,  at tenzione vigile,  dinamicità.  Questo induce alla

conclusione che i l  rosso come colore dominante è più adatto per  pavimenti ;

invece sui  pareti  potrebbe essere meno rischioso uti l izzarlo come accento

cromatico;  oppure applicato su alcuni element i  di  arredamento o dettagli

architet tonici .

Uno dei  modi per  moderare gli  effet ti  negat ivi  del  rosso potrebbe essere

nel  appl icare insieme al  rosso le sue t inte modificate.  Per  esempio,  il  rosso

tendente al l 'arancione, che riduce la complessità vis iva dello spazio,

rimanendo al lo stesso tempo st imolante al l 'at t ività e  movimento,  e

trasmet tendo la sensazione di  calore.  Un altro  esempio - introduzione del

colore rosa.  Il  rosa è  più del icato del  rosso,  ma va usato con prudenza perché

non possiede la stessa forza cromatica del  rosso.

Riassunto delle  caratteristiche del  rosso con profilo di  polarità delle

impressioni  cromatiche.

3 2 1 0 1 2 3

ECCITANTE � CALMANTE

ESTROVERSO � INT ROVERSO

ATTIVO � PASSIVO

DINAMI CO � STATICO

COMPLESSO � SEMP LICE

GIOCOSO � SERIO

STIMOLANTE � NOIOSO
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Schema cromatico per gli  interni del  blocco "ROSSO".

Parola chiave -  energia.

Area d 'ingresso principale.

Schema cromatico:  

Funzioni:  ingresso principale nell 'edif icio,  punto di  accoglienza,  punto

informazione (non solo per l 'edificio ma per  tutto i l  centro culturale),  vari

eventi  e manifestazioni  di  breve durata.  

Il  rosso possiede una grande forza cromatica e  generalmente è

sconsigliato per  l 'uso negl i  interni ,  come colore dominante.  Invece uso di

alcune variazioni del  rosso (arancione,  pesca,  salmone) permette  di  ottenere

gli  effet t i  posit ivi  del  rosso senza i l  r i schio di  rendere l 'ambiente

eccessivamente complesso,  ir ri tante,  trasmettere sensazione di  aggressività  e

fast idio.  

Uno dei  modi per  moderare gli  effet t i  negat ivi  del  rosso potrebbe essere

nel  appl icare insieme al  rosso le sue t inte modificate (Mahnke).  Per  esempio,

introduzione del  colore rosa.  Il  rosa è  più delicato del  rosso,  ma non

possiede la  stessa forza cromatica del  rosso.   Un al tro esempio -  i l  rosso

tendente al l 'arancione, che riduce la complessità vis iva dello spazio,

rimanendo al lo stesso tempo st imolante al l 'at t ività e  movimento,  e

trasmet tendo la sensazione di  pastosità e  calore.  Rispetto al  rosa,  l 'arancione

è più coerente al le caratterist iche del l 'ambiente,  in quanto at t ivo,  stimolante,

dinamico, capace ad att irare l 'a t tenzione.

All ' interno del  blocco d 'ingresso l 'arancione chiaro è applicato sul

pavimento per  indurre al  movimento.  Il  disegno sul  pavimento indica

possibi li  direzioni  del  movimento.  Gli  arredi  sono del  colore rosso-arancione

più bri l lante,  per  at tirare maggiore at tenzione.  Per  le pareti  è  stato  scelto

l 'arancione molto chiaro,  quasi  bianco.  Di colore rosso puro sono le vetrate
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del prospetto  principale.

  Blocco II - "GIALLO"

Il  volume centrale ,  destinato a  incontri  e  eventi  per  adult i ,  giochi  e

laboratori  per bambini,  che prevedono umore leggero e gioioso,

socializzazione,  lo spiri to  del  gioco.  

Queste caratterist iche suggeriscono i l  gial lo

come i l  colore più adatto  per questo blocco.

Riflet tente  e luminoso, il  gial lo è i l  più

felice dei  colori .  Nelle  sue associazioni e

impressioni posi tive è un colore al legro,

quasi  euforico,  che evoca i l  sole che a sua

volta  genera la vita,  per cui  genera idee di

apertura,  espansione, dinamismo. Crea

tensione e ri lassamento al lo stesso tempo ed aumenta l 'at t ivi tà  motoria .  È i l

simbolo di  Mercurio,  messaggero degli  dei ,  e in molt i  paesi  le cassette delle

let tere sono gialle .  Comunicazione, inoltre,  significa i l luminazione mentale

e spiri tuale.

Il  gial lo è  più smagliante del  bianco ed è pertanto uti le per spazi

scarsamente i l luminati .

La sfumatura pastel lo del  gial lo si  armonizza bene con vari  al tri  colori

di  contorno,  ravvivando tra l 'al tro  lo spazio e conferendogli  quelle

caratterist iche di  amichevole spensieratezza che gl i  sono proprie.  Crea

atmosfera accogliente e  st imola contatto con gli  al tri .

Nello spazio interno,  se applicato al  soffi tto genera luminosità (t inta

gial lo- limone),  effet to st imolante.  Sui paret i  t rasmette sensazione di  calore

(se tende all 'arancione) ,  se  troppo saturo può essere ecci tante fino

all ' i rri tazione.  Sul pavimento genera sensazione di  elevazione e dis trazione.

Quest 'ul t imo effet to potrebbe essere sgradevole,  pertanto l 'applicazione del

gial lo come i l  colore dominante dovrebbe essere concentrata  sulle  pareti  e/o
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soffi t t i .

Le sfumature pastel lo presentano meno r ischi  rispetto al  gial lo  puro.

Riassunto delle  caratteristiche del  giallo con profilo di  polarità delle

impressioni  cromatiche.

3 2 1 0 1 2 3

ECCITANTE � CALMANTE

ESTROVERSO � INT ROVERSO

ATTIVO � PASSIVO

DINAMI CO � STATICO

COMPLESSO � SEMP LICE

GIOCOSO � SERIO

STIMOLANTE � NOIOSO

Schema cromatico per gli  interni del  blocco "GIALLO".

Parola chiave -  gioco.

Sala multifunzionale.

Schema cromatico:  

Attivi tà:  incontr i  di  vari  t ipi  (tavole rotonde,  gruppi  di  discussione,

ecc),  laboratori  creativi ,  sala  giochi  per bambini.

Atmosfera necessaria:  al legra,  dinamica,  es troversa,  favorevole al  gioco

e alla comunicazione.

Per favorire  la flessibil i tà  dello  spazio gli  arredi  sono del  t ipo modulare,

componibil i  in vari  modi.  Il  colore gial lo saturo di  t inta  calda è appl icato

sugli  arredi .  Ai muri  è applicato i l  gial lo pastel lo molto chiaro per  evi tare

eccessiva complessità dell 'ambiente.  L'uso eccessivo del  gial lo,  sopratutto
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sul  pavimento,  potrebbe creare le  sensazioni di  dis trazione, sollevamento,

ast razione. Per evitare questo rischio,  come t inte complementari ,  sul

pavimento sono applicati  colori  beige,  sabbia,  ocra.  Le tonali tà  del  marrone

conferiscono all 'ambiente stabil i tà,  equilibrio,  fermezza.  Per non  opprimere

l 'effet to  posit ivo del  gial lo,  le t inte  del  marrone sono molto chiare e calde.

Per lo stesso motivo sono int rodott i  alcuni elementi  di  verde chiaro e saturo,

tendente al  verde acido.  Insieme alle  tonali tà "naturali"  di  beige,  i l  verde

collega l 'ambiente interno con l 'area verde del  parco.

  Blocco III - "BLU"

È il  volume più lungo, composto da 6 moduli ,  è i l  più profondo rispetto

al  lato st rada,  ha la maggiore superficie  di  contatto con l 'area verde.  

Destinazioni d 'uso - categoria "concentrazione e medi tazione":

mediateca,  internet-point ,  laboratori  di  disegno, pit tura,  scultura,  sale di

proiezioni.  

Per  queste at t ività sono indicati  i  colori  r i lassanti ,

favorevoli  a concentrazione, ri fless ione rivol ta

all ' interno di  se stesso,  di  carattere introverso.  Il

blu è spesso nominato come colore di  medi tazione.

Il  rischio che rappresenta è  che diventa deprimente

se uti l izzato eccessivamente o con prevalenza del

blu scuro.  Per evitare questo effet to negativo è

opportuno ricorrere al la  t inta  tendente al  verde-

azzurro.  Nel caso specifico di  questo edificio  i l

verde può essere introdotto al l ' interno non solo

con uti l izzo della  t inta adatta,  ma anche att raverso

maggiore apertura verso i l  parco. Così  il  verde del  parco acquista un ruolo

importante nello schema cromat ico del  blocco "blu".  In  questo modo sarà
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assicurata,  inolt re,  la  maggiore i lluminazione naturale dell 'edificio,  i l  ché

riduce alcuni  degli  effet t i  negativi  del  colore blu.

Riassunto delle  caratteristiche del  blu con profilo  di polarità delle

impressioni  cromatiche.

3 2 1 0 1 2 3

ECCITANTE � CALMANTE

ESTROVERSO � INT ROVERSO

ATTIVO � PASSIVO

DINAMI CO � STATICO

COMPLESSO � SEMP LICE

GIOCOSO � SERIO

STIMOLANTE � NOIOSO

Schema cromatico per gli  interni del  blocco "BLU".

Parola chiave -  concentrazione.

Sala multimediale.

Schema cromatico:  

Attivi tà:  let tura l ibri ,  r iviste,  ecc.  (cartacei),  consultazione multimedia

su PC, sala  studio.

Atmosfera necessaria:  tranquil l i tà,  quiete,  concentrazione, at tenzione

rivol ta  al l ' interno di  se stessi ,   s i lenzio,  solitudine,  riflessione,  stat ici tà.

Il  colore che corrisponde di  più a  queste sensazioni  è il  blu,  in quanto

colore tranquil l izzante,  favorevole a  meditazione,  concentrazione,

riservatezza.

Distribuzione interna del la sala.  La  sala è  composta di  2 moduli
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quadrati  10x10 m ognuno,  l ' ingresso è posto sul  lato corto.  La forma

allungata in pianta suggerisce la  distribuzione delle  postazioni di  lavoro

lungo l 'asse longitudinale.  La  zona centrale  è  riservata al le  postazioni pc,

invece lungo le  pareti  esterni  sono posti  i  tavoli  per  consultazione l ibri  ecc.

La zona "pc" è isolata  da file  di  scaffali ,  in questo modo si  ot t iene

l 'i l luminazione più diffusa che non crea riflessi  di  luce sugli  schermi.  Invece

la zona perimetrale  è aperta  verso i l  verde del  parco grazie al le  grandi

finestre;  le  scrivanie sono poste lungo le finestre  .  Per quest 'u lt ima zona è

stato scelto i l  colore blu chiaro,  tendente al  verdazzurro.  Applicato sul

pavimento "crea sensazione di  movimento privo di  sforzo" (Mahnke).  La

zona centrale è evidenziata dalla  t inta leggermente più scura del  blu,  per

rispecchiare i l  carattere introverso delle  funzioni  della  sala,  insieme

all 'effet to "centr ipeto" del  blu.  

Correz ione di  possibil i  effet t i  negativi  del  blu.  Le  finest re  di  grandi

dimensioni aiutano ad evitare la  sensazione di  chiusura,  di  troppa

introversione.  Inoltre i l  verde del  parco ott iene i l  suo ruolo nello schema

cromatico dell 'ambiente.  Il  verde,  come il  blu,  aiuta la concentrazione, per

cui è  favorevole al lo studio (però a di fferenza del  blu può risultare

irr i tante).  

L'ut i l izzo eccessivo del  blu può avere un 'azione deprimente;  inolt re  la

capacità del  blu di  aumentare la sensazione di  profondità insieme alla

sensazione di  freddo che i l  blu  è in grado di  generare potrebbe rendere

l 'ambiente poco accogl iente.  Per  evitare questi  r ischi  e rendere l 'ambiente

meno monotono, è stato introdotto,  come colore complementare,  i l  verde,

che come i l  blu aiuta la concentrazione ma non ha gli  effet ti  deprimenti  del

blu.  Le strisce di  colore verde chiaro sul  pavimento indicano gli  ingressi

nella "zona pc".  Dal punto di  vista composit ivo,  le str isce trasversali ,  che

dividono lo spazio di  forma allungata,  aiutano ad evitare l 'aspetto  di  un

corridoio st ret to  è lungo. 

Nella zona d' ingresso riservata al  punto informazioni che si  trova al

88
A lma  Ma te r  S tud io rum  Un ive r s i t à  d i  Bo l ogna  Fa co l t à  d i  A r ch i t e t tu ra  "A ld o  Ros s i "  Sede  d i  Ce sena

Cor so  d i  Lau rea  Spec i a l i s t i ca  i n  A r ch i t e t tu ra  Anno  Accadem ico  2009/2010



Tes i  d i  L au rea  i n  A r ch i t e t tu ra  e  Compos i z i on e  A r ch i t e t t on ic a
PROGETTO  D I  R IQUAL IF ICAZIONE  DELL’AREA  EX  ER IDANIA  DELLA  C ITTA’  D I  FORL I ’.

I L  NUOVO CENTRO CULTURALE

la to corto della sala  sono presenti  gl i  element i  di  colore arancione, che at t ira

attenzione e induce al  movimento.

Inol tre l 'arancione è presente nel la zona opposta al l ' ingresso,  sul  lato

corto che da sul  parco.  Gli  inf iss i  della  vetrata (insieme alla vista sul  parco

incorniciata da quest 'ul t imi)  e arredi  di  colore arancione servono da un

elemento di  contrasto  che permette a  una persona,  stanca di  cont inua

concentrazione, di  distogl iere lo  sguardo per  un att imo di  dis trazione e di

distacco cognit ivo.  
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 6 Approfondimento 3. I nuovi spazi
della musica.

La vicenda dei  concert i  pubbl ici  e  del le sale  concepite  e  cost ruite  a

questo scopo,  comincia nella seconda metà del  XVII secolo a Londra dove

numerosi  musicist i ,  profess ionist i  o dilettanti ,  organizzano sempre meglio la

loro at tività,  invi tando l’al ta società ai  loro concert i ;  s i  fa  musica in tutte  le

feste,  si  suona nei  salot t i  e  nei  giardini  dell’aristocrazia inglese,  non

esistendo specifici  edifici  per la  musica.

I concert i  apert i  ad un più ampio pubblico pagante cominciano nelle

taverne,  e  in  seguito si  moltiplicano le sale  sommariamente sistemate o

costruite appositamente:  gli  “York Buildings” at torno al  1675 ne saranno i

primi esempi.

Nel  settecento sulla scia  del  pensiero i l luminista,  si  ha una maggiore

diffusione della  cul tura musicale:  nascono le accademie e i  concert i  per

sottoscrizione organizzati  dagl i  art ist i  per presentare nuove opere.  

E’ al la f ine del  XIX secolo che nasce l’esigenza di  poter  disporre di

ambienti  appositamente studiati  per  le audizioni  musicali ;  non solo teatr i  o

saloni  di  grandi  palazzi  pubblici  e pr ivati  vengono ut il izzati  per l’ascolto

della musica ma, in alcune cit tà,  si  avvia la  realizzazione di  vere sale  da

concerto:  l’accademia di  canto di  Berlino,  i l  salone di  Francoforte sul  Meno

e l’accademia musicale a Vienna, i l  nuovo edificio  per  concert i  a Lipsia,  i l

salone del  concert i  di  Basilea,  l’Albert  Hall  a  Londra,  i l  salone del

Trocadero a Parigi .
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 6.1 Teatro e sala da concerto

Michael Forsyth apre il  suo testo “Edifici  per la  musica” ci tando Hope

Bagenal,  studioso di  acustica,  i l  quale divideva gli  auditori  in due grandi

gruppi:  quell i  con l’acustica del la caverna e quell i  con l’acustica dell’aria

aperta.

Dal  primo gruppo nasce la sala da concerto,  dal  secondo il  teat ro.

Lo spazio deputato al l’esecuzione ed all’ascolto dei  concert i  è  la  sala  da

concerto anche se,  guardando la condizione i tal iana,  si  evidenzia come le

grandi  sale  da concerto  si  possano contare sulle dita di  una mano,  mentre

esistono tante sale  di  piccole e  medie dimensioni per  lo più legate ai

conservatori  di  musica.  La capil lare presenza di  teatr i  al l’i tal iana in quasi

tutte le  ci t tà  fa  si  che questi  edifici ,  facenti  parte della  memoria storica delle

cit tà,  vengano uti l izzati  per tutte le manifestazioni a  carat tere culturale e

quindi anche per i  concerti  di  musica strumentale.  L’esecuzione di  un

concerto in un teatro è  da considerare “un atto impuro”,  in  quanto l’acustica

del  teatro  non è adatta né al l’esecuzione né al l ’ascolto  di  un concerto di

musica strumentale.  Il  teatro può ospi tare un concerto se lo  si  dota di  un

impianto elet troacustico di  r iverberazione ar t ificiale  (non un comune

impianto di  amplificazione)  o di  una conchiglia acustica.

La conchiglia acustica,  costruita naturalmente in legno,  è  un contenitore

scenografico chiuso su cinque lat i ,  con i l  sesto lato che rimane aperto verso

il  luogo di  ascolto  (verso i l  pubbl ico).  La  sua funzione è quella di  contenere

l’orchestra,facil i tare i l  reciproco ascolto  fra gli  orchest ral i  e fra  questi  ed il

diret tore,  ol tre che quello  di  amplif icare e  convogliare i l  suono prodotto

verso i l  pubbl ico.

Lo spazio del le sale  da concerto  è diviso in  due part i  con funzioni

diverse e  complementari :  la  parte  destinata al l’emissione del  suono (palco
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con orchestra)  e  la parte  destinata al l ’ascolto  (platea o cavea,  gallerie,

balconate),  occupata dal  pubbl ico.

Gli  auditori ,  diversamente dai  teatri ,  solo di  recente sono classificabil i

tra  le  varie  t ipologie edi lizie della  storia dell’architet tura.  Soltanto in questo

ult imo secolo si  può parlare di  auditorio  come un edificio  con le sue precise

peculiari tà.  

Lo sviluppo degli  auditori ,  durante tutto i l  novecento,  è  stato

velociss imo, sia  per  i  progressi  tecnologici  e costrutt ivi  nel  campo

dell’architet tura e dell’ ingegneria,  sia per  gli  studi e  le scoperte  di  acustica

che sono state portate  a  compimento.

A ciò si  deve anche aggiungere che in questi  ul t imi due decenni l’ascolto

della musica in tutte  le sue possibil i  manifes tazioni è  diventato un fenomeno

sempre più popolare.

Aumentato l ’interesse per  più generi  musicali ,  è cresciuta di  conseguenza

la domanda di  spazi  dove fare e  ascoltare musica.  Questo ha comportato di

conseguenza la specializzazione, come è accaduto per  i  teatri ,  degli  edifici

per  la musica.  

Anche se sarebbe ancora diff ici le stabilire  un cri terio di  classificazione

tipologica,  si  può affermare che gli  edifici  per la  musica si  di fferenziano fra

loro essenzialmente per la  loro dest inazione musicale.  Prescindendo dalla

forma specifica che le sale  da concerto possono di  volta  in  volta assumere,

queste vanno a far  parte  di  edifici  per  la  musica a  seconda del  programma a

cui sono stat i  destinati  che possiamo dis tinguere in:  auditori  specifici  per

musica sinfonica,  centri  musicali ,  sale multifunzionali  per  palazzi  dei

congressi  e  della musica,  teatri  dell’opera,  spazi  per  musica rock.
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 6.2 Evoluzione delle teorie acustiche

Poche del l e  sa le  da  concer to  recent i  uguagl iano  o  superano  l ’acust ica

d i  quel le  cos t rui te  in  mol te  cap i ta l i  europee  a l la  f ine  del  XIX secolo  ( la

Grosser  Musikvere insaal  d i  Vienna del  1870,  l a  Concer tgebouw di

Amsterdam del  1887,  la  Carnegie  Hal l  di  New York  del  1891,  l a  Neues

Gewandhaus  di  Lips ia  de l  1886,  demoli ta  ne l  1944).  

Queste sale,  finanziate da imprese di  privati  e  di  società ,  ospitavano in

genere 1500-2000 persone ed erano part icolarmente riverberanti ,  adattate

cioè ad accogliere la musica romantica che necessita di  tempi di

riverberazione piuttosto lunghi.

La maggior  parte di  esse hanno ripreso la  loro forma dalla  sala  da bal lo

di palazzo: quadrate nella  sezione trasversale,  presentano un volume

equivalente ad un doppio cubo e sono costitui te da muri  laterali  parallel i  con

più fi le  di  balconate stret te a  piani  sovrapposti  sui  tre lat i .

Malgrado una mediocre visibil i tà per  numerosi  spettatori ,  queste sale  da

concerto restano ancor oggi  un modello di  perfezione acustica.  Tale successo

è dovuto principalmente al  fat to  che questi  primi auditori  presentano una

superf icie in pianta piuttosto piccola rispetto al  volume invece grande, dato

dalla altezza elevata della sala,  garantendo così  un tempo di  riverberazione

alto intorno ai  2 sec.  circa.

La scarsa larghezza fa si  che gli  ascoltatori  siano molto vicini  al le  

pareti  la terali ,  e tra i l  suono diret to  e quello  ri flesso c’è poca differenza

di traiet toria.  In  questo periodo, come affermato da diversi  autori ,  l ’acustica

delle sale di  musica era un aspetto abbastanza trascurato,  e  le decisioni

relat ive alle  dimensioni ,  i l  volume e la forma della  sala,  venivano prese

senza consultare nessuno specialista.  

I  success i  acus t ic i ,  quando s i  ver i f i cavano,  erano  dovut i  ad  una

combinaz ione  di  intu iz ione ,  esper ienza  e  for tuna ,s ia  ne l la  proge t taz ione
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compless iva  s ia  ne l l ’uso  di  mater ia l i  da  cos t ruz ione .  Ques te  conoscenze

empiriche  hanno tu t tav ia  consent i t o  d i  ot tenere  a  vo l te  r i sul ta t i  mol to

soddis facent i ,  ma spesso  anche  grandi  f al l iment i  con  conseguent i  danni

f inanz iar i  che  hanno porta to  ad  un  maggior  approfondimento del le

d iscip l ine  acus t iche .  

Un passo in  avanti  nell’ambito degli  studi acustica è  stato  fat to  nei  primi

anni del  ‘900 dall’architet to americano W.C.Sabine che ha introdotto i l

concetto di  tempo di  riverberazione.

Precisamente con la teoria  del  tempo di  riverberazione si  intende i l

fenomeno per  i l  quale i l  suono,  quando si  arresta  la  sorgente sonore,

continua ad essere percepi to con intensità decrescente per  un certo tempo a

causa delle successive r ifless ioni multiple delle  pareti  e  del  soffi tto sino al

pratico annullamento.

Per tempo di  riverberazione si  intende cioè i l  tempo che impiega  un

suono a part ire dalle prime riflessioni per  poi diminuire di  60 decibel  e

quindi,  praticamente fino a scomparire .  Questa est inz ione del  suono è dovuta

al  suo assorbimento progressivo da parte  dei  diversi  material i  che incontra.

A seconda del  genere musicale della  sala si  avrà una variazione del  tempo di

riverberazione: un tempo molto corto (circa 1 sec.)  per  le sale  per  lezioni o

conferenze,  un tempo medio (1-1,5 sec.)  per le  sale  destinate al l’opera o al la

musica da camera,  un tempo relat ivamente  lungo  (1 ,8-2 sec.)  per   la

musica sinfonica ed infine un 

tempo molto lungo (3 sec.)  per  i  concert i  di  organo.  Se il  tempo di

riverberazione è inferiore di  molto al l’optimum richiesto ,  i  suoni  risultano

staccati  ed indeboli t i ;  s i  o t tiene cioè una audizione povera o “sorda” come si

dice con una semplice espressione.  Se è di  molto superiore al  valore

richiesto,  i  suoni  ri flessi  residui sovrapponendosi  a quell i  diret t i  susseguenti

generano frastuono,confusione, intel l igibil i tà.

Per mol ti  anni il  tempo di  riverberazione resterà il  solo cri terio
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facilmente misurabile nella acustica della  sala .

Nel  corso del  XX secolo,  aumentata l ’affluenza di  persone,gli  architet t i

hanno sperimentato nuove formule,  aprendo a ventaglio i  muri  laterali  a l  fine

di accogliere più poltrone.  Gli  acustici  hanno però avuto la sorpresa di

constatare che le sale  di  forma e di  capacità  differente ma di  caratterist iche

di riverberazione identiche a quelle  storiche precedenti  davano del le

prestazioni  acustiche di  quali tà inferiore.  Crescendo i l  numero di  spet tatori ,

la  superficie  dell’auditorio si  ingrandisce,  aumentando di  conseguenza l ’area

fonoassorbente (persone e poltrone).

Le pareti  laterali  sono state al lontanate ma l’al tezza del  soffi t to non

poteva essere aumentata proporzionalmente e  come effetto  l’al to

assorbimento ed i l  basso volume cubico hanno reso “morte” molte sale.

Nelle grandi  sale  (da 2000-2800 posti)  progettate  nel  XX secolo,  si

tenterà pertanto di  centralizzare la  pianta per  raggiungere una più stret ta

relazione t ra auditorio e  musicist i  o,  in al ternativa,  si  cercherà,  con i

material i ,  d i  rendere soff i t to e  pareti  ri flet tenti .  

Poiché la teoria del  tempo di  r iverberazione è più o  meno indipendente

dalla forma della  sala,  mentre quest’ult ima (più precisamente la

distr ibuzione,  la tagl ia e la forma delle pareti  riflet tenti  i l  suono) è

preminente per determinare la chiarezza,  la vivezza e l ’intensità sonora,  in

questo ult imo decennio ,  una nuova generazione di  sale  sta nascendo,  le sale

rettangolari  riprendono i l  sopravvento su quelle a  ventaglio,  le  sale stret te

ed alte su quelle basse e larghe.  Il  parametro che ha influenzato

maggiormente gli  acustici  a  scegliere questa forma è stata  proprio

l’importanza accordata al l’energia sonora r iflessa lateralmente.  Riguardo

all’uso di  una  sala   si   presentano oggi  fondamentalmente due

casi   di  carattere generale:  la  specializzazione della  sala per un genere

specif ico o la polivalenza.  Per i l  primo caso ogni  genere musicale necessita

delle proprie  esigenze acustiche,  ma una sala concepita  per un genere di
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musica specifica non è necessariamente adat ta per  raccogliere al tri  repertori .

La questione si  complica quando la  sala  deve ugualmente accogl iere,  in

buone condizioni ,  at t ivi tà  molto differenti :  la maggior  parte delle sale

contemporanee sono infatt i  per ragioni essenzialmente economiche,  di  t ipo

polivalente,  accolgono cioè più generi  musicali  ed anche spettacoli  teatral i  o

congressi;  d iscipline queste che necessi tano di  volumi e tempi di

riverberazione diversi  tra  loro.

La polivalenza non è certamente un parametro che va a favore

dell’acustica:  la musica ed i l  teat ro necessitano infatt i  di  condizioni

acustiche,  ott iche e architet toniche molto diverse.

Per rendere una sala polivalente occorrerà quindi di  volta in  volta  variare

il  volume e l’acustica del la sala con part icolari  disposi t ivi  acustici  per

consigliare le differenti  esigenze che le varie discipline richiedono.

Per variare i l  volume sono quindi uti l izzat i  soffi t t i  mobil i  al  di  sopra

della scena e del le prime fi le  dell ’audi torio  o ri flet tor i  mobil i  che si  possono

alzare o abbassare al lo scopo di  orientare le  diverse riflessioni sonore o

baldacchini  sospesi  e  mobil i ;  ta l i  at trezzature sono in genere comandati

elet tricamente con assistenza manuale.

Viene inoltre  variato  i l  numero delle unità assorbenti  che si  dividono in

tre  categorie:  material i  porosi  (che assorbono le al te frequenze),  pannell i

vibranti  (che assorbono le basse frequenze),  risonatori  acust ici  (che

assorbono le  medie frequenze).

Tut t i  i  p rec i ta t i  accorgiment i  sono  spesso  present i  contemporaneamente

in  una  s t essa  sa la  e  u t i l i zza t i  per  una  acus t ica  che  può  essere  modif ica ta  a

seconda dei  va ri  gener i  mus ica l i .  
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 6.3 La scienza e l’auditorio

Un al tro metodo per studiare i l  comportamento del  suono in una stanza,

oltre al l’approccio matematico di  Sabine,  è  quello di  configurare

graficamente i l  modo in cui  i l  suono si  propaga,  usando frecce direzionali

sull’analogia dei  raggi di  luce che si  r iflet tono dalle  superf ici  che

incontrano.  Questo metodo fu adottato  per la  prima volta  per  spiegare i

principi  del  suono già nel  ‘600 ad opera di  un dotto gesuita  tedesco di  nome

Athanasius Kircher  le  cui  osservazioni,  seppure dense di  un miscuglio di

osservazioni scientif iche,  ipotesi  e  miti ,  contenevano peraltro  alcuni validi

consigli  sul  controllo sonoro tramite la geometria  delle pareti  e dei  soff i t t i .

Ciò rappresentò un primo aiuto per i l  progett ista di  auditori .  

Alcuni studi del  1838, dell ’ingegnere scozzese John Scott  Russell ,

verificarono quindi  l’importanza dello  schema del  raggio per  tracciare

l’inclinazione ideale della  gradinata di  un auditorio,  per ottenere una buona

condizione di  ascolto e  di  vis ibil ità.  Egli  dimostrò che se la testa  e  le spalle

di  ogni ascoltatore sono visibil i  a l l’art ista,  la configurazione della gradinata

è una curva la cui  ripidezza varia  a  seconda della  distanza e dell’angolazione

dell’ascoltatore rispetto  al  palcoscenico.  Questo semplice metodo,

conosciuto come curva isacustica,  oggi  è di  uso corrente ed assicura

eccellenti  l inee di  visuale ed una traiet toria  di  suono diret to per  ogni

ascoltatore.

La  pr ima sa la  basa ta  su l  p r inc ip io  del la  curva  isoacus t ica  d i  Scot t

Russe l l  fu  i l  g igantesco  complesso  che  comprende un  teat ro  de l l ’opera  ed

un hote l  a  Chicago  noto  come Audi torium, che  fu  inaugura to  nel  1889 e

che  fu  i l  p recursore  d i  numeros i  audi tor i  de l  ‘900 .

Compito del  progett ista  è  pertanto quello di  creare una disposizione dei

post i  (davant i  e/o at torno al l’orchestra) tale  che la visione della sorgente
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sonora,  da un qualsias i  punto di  ascolto non risult i  mascherata dalle  teste

degl i  spettatori  che occupano i  posti  vicini  al l’orchestra,  dagli  aggetti  di

balconate e  da pilastri .

 6.4 La forma delle sale da concerto

Oltre al  volume ed al  tempo di  r iverberaz ione, anche la forma concorre

alla buona resa acustica di  una sala.  

Per la forma del le sale  si  sono prodotte nel  tempo varie  configurazioni,

che schematizzando possono essere riassunti  in tre  riferiment i  principali ,  i

quali  a  seconda dei  luoghi  e delle  epoche hanno goduto di  una maggiore o

minore diffusione:  la  sala “frontale”,  quella ad “emiciclo” e quella

“centrale” che,  combinate tra  loro,  hanno dis t into successive variazioni.

La sa la  “frontale”  o  “rettangolare”  comunemente  nota  anche  come

“scato la  da  sca rpe” ,  che  ancora  oggi  rappresenta  un  r i fe r imento  a t tua l e  ed

impor tant e,  è  cos t i tu i ta  da l l a  cont rappos iz ione  t ra  l a  scena  e  l a  sale ,  c ioè

t ra  l ’orchest ra  ed  i l  pubbl ico .  

Tale t ipo ha origine remote:  le aule delle  chiese,  i  giochi della  palla-

corda alla francese,  o più spesso le  grandi sale da ballo  dei  palazzi .  

La forma rettangolare è  ancora oggi  molto diffusa.  Può essere realizzata

con platea piana e balconate disposte a  ferro di  cavallo  o con una

disposizione a gradonate (Teatro Carlo Felice a  Genova-1990, Sala Berlioz

del complesso “Le Corum” a Montpell ier-1990, Sala del  Centro Culturale

Kursaal-1990-1995, nuova Sala da concert i  del  Nuovo Lingotto-1994,

Grosser  Musikvereinsaal  di  Vienna-1870).
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Te a t r o  C a r l o  F e l i c e  (  G e n o v a - 1 9 9 0 )
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La sa la ad  “emicic lo”  assomigl ia  a  quel la  d i  un  ventagl io  ne l  quale  i  

posti  scendono dolcemente in pendenza fino al  palco dell’orchestra.  Pur

essendo una forma che conserva i l  rapporto frontale tra  la  scena e la sala,

costi tuisce una sorta  di  evoluzione naturale della scena ret tangolare,  poiché

nasce dall’es igenza di  offrire  una migliora visibil i tà ad un numero maggiore

di spettatori .  Esempi sono l ’Auditorium del Centro Culturale Gasteig-1985 e

l’Opera House ad Essen-1988.

La forma ad emiciclo deriva dalla pianta semicircolare dell’anfi teatro dei

teatri  greco-romani  ed è una forma che si  è svi luppata più per i  teatri  l i rici

che per le  sale  da concerto vere e  proprie .

La forma a ventaglio  presenta tuttavia dei  difet t i  che le  hanno conferi to

una scarsa reputazione acustica.  

Le pareti  laterali ,  in  questo t ipo di  sale ,  non forniscono quelle adeguate

rif lessioni lateral i  senza le  quali  la sala  tende ad assumere una acustica non

uniforme, “poco intima”,  con condizioni povere al  centro.  
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La sa la  “a  scena centrale”  fa  s i  che  “l ’uomo,  l a  mus ica  e  lo  spaz io…

si  incontr ino  su  nuove bas i  raz ional i” .  Tale  sa la ,  che  presenta  l a  scena  in

pos iz ione  avanzata  f ino  ad  assumere  una  posiz ione  cent ra le ,  r app resenta

un  compromesso  che  consente  di  superare  l e  l imi taz ioni  acust iche  del la

forma a  ventagl io  e  d i  osp i tare  a l lo  s tesso  tempo un  pubbl ico  maggiore .

Ques to  t ipo  d i  sa le ,  f ra  l e  qual i  l a  pr ima d i  t a le  genere  è  l a  Fi larmonica  d i

Berl ino  del  1963,  possiedono  infa t t i  un  volume maggiore  r i spet to  a  quel le

d i  a l t ra  forma.  I l  mot ivo  è  che  gl i  spet tator i  sono  p iù  v ic in i  a l l ’orches t ra

r i spet to  a l la  sa la  ret tangolare  e  c iò  aumenta  la  superf ic ie  d i  assorbimento ;

è  per tan to  necessa rio  un  volume maggiore  per  raggiungere  i  va lor i

r ich ies t i  del  t empo d i  r iverberaz ione.

             F i l a r m o n i c a  d i   B e r l i n o - 1 9 6 3
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 6.5 Le idee progettuali

L’auditorium costi tuisce uno degli  elementi  nel la composizione del

“Nuovo centro per la  cultura” della  ci t tà  di  Forl i’ .  L’edif icio si  t rova proprio

di fronte al l’ex fabbrica dello zuccherificio “Eridania”,  dal la quale è

separato dalla grande piazza sulla  quale si  affacciano entrambi.

L’auditorium, insieme alla  fabbrica di  zuccherificio,  rappresentano un nuovo

prospet to del la ci ttà.

Alla destra dell’auditorium, sul  lato es t ,  è si tuato un ulteriore edif icio

che verrà uti l izzato come galler ia,  mentre sui  restanti  lat i(sud ed ovest)

risulta circondato da un ampio giardino romantico.

           

      1 . A u d i t o r i u m                                                        4 .E x  ma g a z z i n i

       2 . La b o r a t o r io  d i  c r e a t i v i t à                                     5 . Ed i f i co  p e r  u f f i c i

       3 . Ex  f a b b r i ca  “ Zu cc h e r i f i c i o  E r id a n i a ”
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Il  corpo di  fabbrica è  costitui to da un parallelepipedo di  dimensione

37x55x18m, che a sua volta  comprende la sala dell’auditorium, si tuata in

posizione centrale  e  sopraelevata rispetto  al  restante corpo e chiaramente

identificabile  dal l’esterno. 

L’edificio,  che si  sviluppa su tre piani ,  è  infatt i  ubicato su un basamento

di al tezza di  metri  1,5,  che interrompe l’orizzontali tà del  si to circostante e

permette  di  creare un terrazzo sopraelevato,  offrendo così  una migliore

visibil i tà del  restante complesso.

Sul lato nord di  tale basamento si  evidenziano due ampie rampe

convergenti ,  parallele al  la to della  stessa piazza,  che delimitano una scala

centrale,  perpendicolare al la precitata  piazza e al l ’asse principale

dell’edificio.

La facciata  principale è simmetrica ed è in part icolare carat terizzata

architet tonicamente da una grande vetrata centrale che inizia  appena al  di

sotto  della  copertura del  solaio ,  per poi scendere fino al  piano del

basamento.  Questa vetrata permette  così  al la  luce naturale di  penetrare e di

inondare di  luce l’interno dei  foyers .  

In  posizione laterale e simmetricamente a tale  vetrata,  sono si tuate al lo

stesso piano di  ingresso ulteriori  vetrate di  dimensioni inferiori ,  per

garantire anche una maggiore i lluminazione dello  spazio posto al l’ingresso.  

Al primo e secondo piano della facciata a nord,  in contrapposizione alla

grande vetrata  centrale,  sono situate lateralmente alcune piccole aperture

vetrate che offrono una part icolare vista  della  piazza l imit rofa.

Al centro della facciata  nord del l’auditorium è posto l’ingresso

principale,  al l’interno del  quale si  apprezza un ampio spazio ret tangolare a

tripla al tezza,  sul  quale si  affacciano tutt i  i  r idott i  dei  piani  superiori ,

caratterizzato dalla presenza di  un lucernaio centrale  dal  quale entra la  luce

naturale.  
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                   P r o s p e t t o  n o r d  A u d i t o r i u m

Subito di  fronte al l’ingresso è visibile la  zona bigliet teria,  mentre

simmetricamente,  a destra  e  a sinis tra,  vi  sono le scale con i  relat ivi

ascensori  che permettono di  sal ire ai  piani  superiori .  

Lateralmente al la bigliet teria  sono ubicat i  i  servizi  igienici ,una zona

ufficio ed i  guardaroba.

Sono inoltre presenti  due rampe che lateralmente scendono e permettono

di accedere di ret tamente al la quota più bassa della  sala ed anche a due porte

di  sicurezza sui  lat i  est  ed ovest  dell’edif icio.

Al primo piano si  trova i l  foyer,  dal  quale si  accede al la  quota più al ta

della platea (metri  6) ,  dotato da un lato di  uno spazio per  la ristorazione e

dall’al t ro  di  uno spazio dedicato ai  giornalist i  ed al la promozione di

materiale  musicale.

Tali  spazi  saranno part icolarmente fruibil i  dagli  spettatori  mentre,  sotto

il  profi lo  architet tonico,  le  grandi vetrate  offri ranno agl i  stess i  una

apprezzabile e  suggestiva vista  sul  giardino romantico ci rcostante.

Dal  foyer  posto al  secondo piano si  accede, mediante due porte

d’ingresso,  al la  galleria  in quota di  metri  12 ; lateralmente e

simmetricamente sono state inolt re  progettate due logge, che fungono come

luogo di  sosta durante le pause degli  spettacoli  e sono dotate di  vista

panoramica che permettono di  ammirare la  natura circostante e forniscono

una migliore vista verso i l  centro storico della  ci t tà  ed i l   complesso nella
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sua globali tà.

         

         P r o s p e t t o  o v e s t  A u d i t o r i u m

La sala da concert i ,  progettata per ospitare musica da camera ma anche

concert i  di  musica sinfonica e contemporanea,  presenta una pianta

rettangolare ed ha una capienza di  500 posti ,  d i  cui  380 in platea e  120 in

galleria.

Si  mostra come una cavea inclinata verso i l  palco,  costitui ta da venti

gradoni  disposti  ad arco di  cerchio.  La platea è  composta di  due set tori  da

venti  fi le ciascuno e tutt i  i  passaggi  hanno una larghezza minima di  metri

1,20, come impone la normativa.  Il  palco,  in legno, presenta una dimensione

di 9x20metri  ed è rialzato di  circa un metro rispetto  al la sala.

Gli  spet tatori  che trovano posto in gal leria,  che è caratterizzata da una

balaustra curvil inea,  possono godere ugualmente di  ot time condizioni di

visuale ed acustica.

Le pareti  interne della sala  sono state  rivesti te con pannell i  costi tuit i  da

lamelle  in legno fonoassorbenti ,  mentre la  pavimentazione è in parquet  ed il

controsoffi t to è  rivesti to in  legno di  ci liegio.
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L’impianto di  riscaldamento e venti lazione funziona tramite immissione

di aria  dagli  alzati  delle gradonate,  nella parte  sottostante le  poltrone.  Tale

soluzione consente,  olt re  al  miglior confort  ambientale,  anche la

minimizzazione dei  rumori  provocati  dal  movimento d’aria.

         

         S e z io ne  l o n g i t u d i n a l e  Au d i t o r i u m

L’edificio dell’auditorium si  compone in part icolare di  due aree ben

dist inte  e  separate tra  loro:  una dedicata al  pubblico e l ’al tra ,  in quota più

bassa rispet to al  piano di  ingresso principale,  di  pert inenza degl i  ar t ist i  e  del

personale tecnico.  

A quest’ult ima area si  accede attraverso un ingresso secondario posto sul

lato sud dell’auditorium e collocato nella zona retrostante i l  palco;  tale area

è stata progettata  per  ospitare tutte  le  funzioni di  servizio necessarie  per il

corretto svolgimento dello spettacolo.  

Le zone tecniche,  i  camerini  per gli  ar t ist i ,  i l  deposito  per  gli  strumenti

musicali  ed i servizi  accessori  ed igienici ,  si  t rovano tut t i  al  piano inferiore,

mentre i  servizi  amminist rat ivi  e le sale  di  prova trovano posto ai  piani

superiori  che vengono servit i  mediante due torrette  di  scale ed ascensori ,
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poste simmetricamente sui  due lat i  estremi sul  prospet to sud dell’edificio.  

Quest’ult ima facciata è  infine caratterizzata architet tonicamente proprio

dalle precitate  due torrette  di  vano scala;  queste presentano piccole finestre

ordinate in 2 fi le regolari  e  simmetriche su due lat i  che le rendono

facilmente identi ficabil i .

Al centro della facciata  è posta una porta d’ingresso di  grandi

dimensioni,  al lo scopo di  facil i tare l’accesso di  materiale  scenografico e di

strumenti  musical i ,  mentre in posizione più laterale ,  e  simmetricamente al la

porta centrale,  sono si tuate due finestre a  tutta al tezza.  

Al primo e secondo piano della facciata vi  sono pareti  vetrate  dotate di

ballatoi  che corrono per  tutta la  larghezza della facciata fino a congiungere

le due torrette  laterali  dell’edificio.

             P r o s p e t t o  s u d  A u d i t o r i u m

Riferimenti  progettuali

Come già espresso in precedenza,  la  class ica sala a  pianta ret tangolare ha

rappresentato in passato e  rappresenta a tutt’oggi  una tipologia ott imale per

quanto r iguarda la  visibil i tà  e la  resa acustica.  

Uno dei  riferimenti  presi  in esame,  per  quanto r iguarda la pianta

dell’auditorium, è  stato  l’auditorium di Barcellona (1988-1990) progettato
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da Rafael  Moneo,  dove i l  complesso dell’auditorium è costi tuito da due sale:

una progettata  per  la musica sinfonica ed una adibita  al la  musica da camera.

Gli  spazi  circostanti  a  tal i  sale  sono uti l izzat i  come ambienti  per  studio,

biblioteca con raccolta di  spart i ti  e test i  musicali  ed ulteriori  spazi  laterali

per  funzioni varie .  

Nel  caso dell’auditorium de quo, le dimensioni della sala  sono similari  a

quelle della sala di  minori  dimensioni progettata di  R.Moneo per

l’auditorium di Barcellona.

     A u d i t o r i u m  d i  B a r c e l l o n a  ( S p a g n a - 1 9 8 8 - 1 9 9 0 ) ;  P i a n t a  p i a n o  t e r r a .

Dal  punto  d i  v is ta  fo rmale  s i  è  presa  isp i raz ione  dal  p roget to

del l ’arch i te t to  Aldo  Rossi  del  “Campus”  del l ’Univers i tà  d i  Miami ;

in  t a le  proget to  gl i  ed if i ci  sono  pos t i  su  uno  zoccolo  ( in  p ie t ra  o  in

cemento) ,  su  un  ter rap ieno  che  rompe l ’o rizzonta l i tà  de l  t e rr i to r io .
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Esso  rappresenta  l ’Akropol is ,  i l  “san tuar io” ,  i l  cen t ro  del l a

comuni tà  sopra  i l  quale  gl i  ed i f ic i  sono  s i tua t i  l ’uno  vic ino

al l ’a l t ro  per  creare  un  effe t to  urbano.
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