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Il ricorso ai metodi di lettura elaborati nel-
l’ambito della “scuola tipologica”, con-
duce in maniera graduale alla compren-
sione di una globale organicità del reale.
Ad ogni salto di scala corrisponde un
grado di approssimazione asintotica alla
globalità dell’ambiente: anche la com-
prensione della città, pertanto, passa at-
traverso lo studio degli organismi di sca-
la superiore (il territorio) e inferiore (i tes-
suti edilizi). L’analisi delle anomalie che si
possono presentare nel confronto tra
l’organismo in studio e quelle che sono le
caratteristiche generali desumibili dal
tipo di appartenenza invita, inoltre, ad
approfondire le letture intraprese. Ampio
spazio è dato ai problemi di ordine mor-
fologico, intimamente legati a quello del-
la struttura di un organismo e diretta-
mente correlati con quello della ricono-
scibilità dei caratteri propri di un sito.
La scala territoriale - Operazione prelimi-
nare è il riconoscimento della porzione di
territorio di pertinenza del centro in analisi,
la quale generalmente coincide con il ba-
cino idrografico che ospita l’insediamento.
La rappresentazione di tale ambito avvie-
ne per mezzo di un modello tridimensio-
nale della struttura vergine del territorio.
- Struttura naturale dei luoghi - Descrizio-
ne e rappresentazione dei principali carat-
teri orografici e idrografici qualificanti il ter-
ritorio, come il tipo di regime delle acque o
la natura della vegetazione presente.
- Struttura insediativa dei luoghi: percor-
si e tipi insediativi - Ricostruzione delle
fasi di antropizzazione del territorio me-
diante la “teoria dei crinali”, suffragata
da studi storico-bibliografici tesi al rico-
noscimento della viabilità storica e alla
datazione degli insediamenti presenti.
Utilizzando come base la vista zenitale
del modello territoriale viene realizzata
una prima analisi che consiste nell’ipo-
tizzare la rete dei percorsi di crinale, di
controcrinale, di fondovalle e di piano, e
dei relativi centri, la cui effettiva presen-
za viene successivamente verificata sul-
la cartografia IGM di riferimento. Di cia-
scuna tipologia di insediamento vengo-
no analizzati nel dettaglio tre esempi; di

ogni centro viene effettuata una lettura
della forma urbana in funzione della mor-
fologia del luogo e delle vicissitudini sto-
rico-urbanistiche. Vengono inoltre indivi-
duate quelle emergenze architettoniche
con valenza urbana pertinenti al periodo
di formazione dell’abitato, mettendo in
evidenza e giustificando le rispettive po-
sizioni in seno all’abitato stesso.
- Struttura produttiva del luogo: lettura
dei tessuti territoriali - La conoscenza dei
caratteri del paesaggio agrario passa at-
traverso l’analisi delle tracce del passato
ancora presenti in situ: dimensione, for-
ma e orientamento dei lotti in relazione
alla morfologia del terreno, alla modalità
di regimentazione delle acque, al tipo di
uso del suolo e al sistema socio-econo-
mico che le ha generate. Laddove la pre-
senza di alcuni segni lascia presagire una
probabile suddivisione del territorio rea-
lizzata dai romani, si procede alla verifica
della “teoria della forma quadrata Italiae”.
La Scala urbana - Ricostruzione dei pro-
cessi di formazione e trasformazione
della città e analisi dei suoi tessuti edilizi.
Le principali indagini sono tese alla da-
tazione dell’edificato, all’individuazione
dei diversi tessuti edilizi e al riconosci-
mento dei caratteri propri di ciascuna
delle tipologie edilizie presenti.
La Scala edilizia - Una volta identificata
l’unità di vicinato di cui si desidera ap-
profondire lo studio, tramite una campa-
gna di rilevamento a vista vengono foca-
lizzati i caratteri qualificanti sia il costruito
che l’ambiente circostante. Successiva-
mente vengono redatti degli elaborati
grafici (planimetrie e prospetti-sezioni)
nei quali viene restituita l’immagine che
questa porzione di tessuto da di sé. Infi-
ne, utilizzando i quadri di unione del ca-
tasto terreni, vengono realizzare alcune
letture quantitative e qualitative inerenti
la stessa area: individuazione degli spazi
pubblici, semipubblici e privati, ricono-
scimento della destinazione d’uso pre-
valente, descrizione degli elementi di ar-
redo urbano, valutazione del numero di
piani, dello stato di conservazione e del-
l’epoca di costruzione.

Alessandro Merlo
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