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1 Concept di progetto 

I l  progetto presentato per la rea l izzaz ione d i  ab i taz ion i  ne l la loca l i tà P lan Reve l de l  Comune d i Bardonecchia s i  
sv i luppa in torno a l l ’ idea d i  poter ag i re responsabi lmente in un’area connotata da una for te va lenza paesaggist ica. 
Con questa af fermaz ione s i  ident i f ica l ’ag i re responsabi le come r isposta a dat i  sens ib i l i  e misurab i l i  su l  ter r i tor io, 
un’ impronta lasc iata a l  contesto che vada a ld i là s ia d i  immaginar i  autoreferenz ia l i  che d i  sempl i f icaz ion i  d i  
carat tere formale desunte da l l ’ im i taz ione de l la t rad iz ione costrut t iva. A l lo stesso modo per responsabi le s i  ind ica 
la vo lontà d i  con iugare aspett i  che spesso cadono in contrapposiz ion i  r idut t ive come i l  rapporto t ra l ’ in t im i tà de l  
s ingo lo propr ie tar io e la vo lontà d i  aggregaz ione soc ia le, v is te su l  paesaggio e log iche d i  pr iv i leg io ind iv idua l i ,  
rapporto con la t rad iz ione costrut t iva e l inguaggio contemporaneo, successo immobi l ia re e rapporto con la 
normat iva d i  set tore, sosten ib i l i tà ambienta le e p ian i  d i  invest imento a lungo termine. 
Le log iche sopra descr i t te, che sembrano tentare una strenua separaz ione de i va lor i  per un ragg iung imento d i  
una qua l i tà arch i tet ton ica, sono state af f rontate r ipar tendo dar rapporto tens iona le che s i  instaura t ra la 
morfo log ia de l ter r i tor io e la f rammentar ier tà de l tessuto c i t tad ino entro cu i in t rodurre un d isegno urbano: la sua 
coerenza v iene cos ì a rappresentars i  secondo una log ica processua le e non determinata apr ior is t icamente da l  
suo mero d isegno formale. 
In l inea con quanto precedentemente espresso, la proposta progettua le per i l  s i to d i  P lan Reve l non è potuta 
che der ivare da l la vo lontà d i  compiere innanz i tut to un’at tenta ana l is i  ter r i tor ia le e paesaggist ica de l s i to d i  
in tervento. La sua pos iz ione st rateg ica a monte de l l ’ in tero tessuto compatto de l comune d i  Bardonecchia, ha 
r ich iamato l ’a t tenz ione per un d isegno urbano che non t rad isse la ferma decis ione d i  pors i  come l im i te u l t imo 
de l l ’ed i f icaz ione a l le pendic i  de l la montagna. La morfo log ia d ’ in tervento proposta ins is te su l la necess i tà d i  non 
co l locars i  come tasse l lo aggiunt ivo e anonimo d i un ’espans ione ed i le a vocaz ione tur is t ica. La parce l l i zzaz ione 
f rammentata e a for te vocaz ione ind iv idua le, s ia estet ica che funz iona le, è stata negata per proporre forme d i  
organ izzaz ione spaz ia le che r ipar tano da l lo stud io de l l ’o rograf ia de l  ter r i tor io e da l la morfo log ia d i  in ter re laz ione 
f ra le ab i taz ion i  t ip iche de l paesaggio a lp ino. 
A l lo stesso modo la r ipropos iz ione d i  un tessuto i r rego lare, at to ad imi tare le ant iche borgate, non è stato 
r i tenuto né coerente né esaust ivo con un processo d i  ana l is i  de l le forme d i aggregaz ione, ma sempl icemente 
come at to emulator io. 
I l  progetto è qu ind i d ivenuto la test imonianza d i  una stor ia,  la metafora d i  un processo d i  in teraz ione f ra d iverse 
un i tà che parte da l la t rad iz ione e da l  ter r i tor io, ma s i  espr ime ne l la sua cost i tuz ione secondo le necess i tà d i  un 
model lo insediat ivo contemporaneo. 
R ipart i re da l la t rad iz ione ha s ign i f icato sotto l ineare l ’ importanza de l la fondaz ione d i  un nuovo luogo da insediare: 
partendo da l lo stud io de i dec l iv i  e de l le r isorse present i  s i  è g iunt i  a def in i re i l  b isogno d i  costru i re spaz i  dedicat i  
a l le in terre laz ion i  antrop iche t ra g l i  ab i tant i ,  andando o l t re la log ica ind iv idua l is t ica per approdare ad un va lore 
super iore come quel lo de l  paesaggio. 
La composiz ione de l l ’ impronta urbana è f ig l ia  d i  un ’ana l is i  processua le e de l l ’e red i tà de i  tant i  luoghi abbandonat i  
a l l ’ in terno de l contesto a lp ino.  
E ’  stato cos ì immaginato uno scenar io in cu i  a P lan Reve l andavano ad insediars i   t re borgate che r icercano i l  
s i to p iù adatto su cu i  pors i :  a i  p ied i  de l la montagna, lungo un’aggregaz ione l ineare che r icerca l ’ im i taz ione 
de l l ’o rograf ia c i rcostante. Le case de l le borgate s i  a f facc iavano l ’una a l l ’a l t ra, secondo un d isegno d’ ins ieme che 
non sugger iva la contemplaz ione de l paesaggio bens ì i l  suo v ivere quot id iano. Tra le case sorgeva un sent iero 
che le un iva tut te, in una log ica porta a porta dove i l  rapporto d i  v ic inato è la forza motr ice che né consol idava la 
st rut tura insediat iva.  



La narraz ione d i  queste borgate ipotet iche termina quando le is tanze d i  un v issuto quot id iano cedono i l  passo 
ad una vocaz ione a l ternat iva come quel la tur is t ico-r icet t iva, aspetto da non ind icare come t rad imento de i luoghi  
ma come presa d i  cosc ienza d i  una rea l tà in cont inua t rasformaz ione. R ipensare ora l ’ impronta ter r i tor ia le come 
quel la passata non è p iù coerente. I l  r ispetto de i luoghi de l la t rad iz ione pers is te ne l la compat ib i l i tà orograf ica e 
ne l le vo lumetr ie f rammentate, ma va lor i  come la v is ta su l  paesaggio e i l  r ispetto d i  un ecos istema sempre p iù 
f rag i le, vengono ad inc idere s ia su l la composiz ione urbana che arch i tet ton ica. 
La porz ione Sud de l le vecchie borgate è stata qu ind i immaginata decadere, lasc iando a terra la propr ia impronta 
mater ica. Su d i  essa è stata immaginata la poss ib i l i tà d i  r icuc i re ed espandere spaz i  d i  condiv is ione ter razzat i  
per ch i  ab i terà nuovamente i l  s i to. Un’ ipotet ica fer i ta da r imarg inare.  
La porz ione a monte s i  apre a l  paesaggio c i rcostante, svuotando i  prospett i  de i  corp i  d i  fabbr ica perché 
possano approvv ig ionars i  de i  vast i  apport i  so lar i  present i  su l  luogo. La mancata coes ione con g l i  ant ich i  ed i f ic i  
che erano d i  f ronte, ora sost i tu i t i  da spaz i  apert i  co l le t t iv i ,  d iv iene metaf is ica ne l la condiv is ione d i  un bene 
u l ter iore come la v is ta su l la va l la ta, equamente r ipar t i ta a tut t i  g l i  insediant i .  A l lo stesso modo una “democraz ia 
per i l  paesaggio” non è suf f ic iente a creare la coes ione de l l ’ab i ta to, che non può essere sempl icemente teor ico. 
In questo processo composi t ivo a cascata i  fabbr icat i  de l le t re borgate vengono cos ì r ivest i t i  sot to uno stesso 
strato mater ico, res i  omogenei ne l la loro impronta a ter ra modulare e r ip iegat i  su loro stess i  formando t re nuov i  
centr i  d i  incontro. 
V iene cos ì sa lvaguardata la montagna da l l '  l ’ed i f icaz ione forzata de l l ’ in tero decl iv io, preservando cos ì per P lan 
Reve l da un dest ino lontano da l le log iche speculat ive. L ’area a va l le v iene lasc iata l ibera af f inché venga dedicata 
a l la d ispos iz ione d i  un ’area a verde pubbl ico da f rappors i  a l  tessuto de l l ’ed i l iz ia c i t tad ina: una fasc ia d i  r ispetto a l  
f ine d i  ident i f icare P lan Reve l non so lo un punto pr iv i leg iato su l  contesto, ma a l t res ì  un d istacco ne l la 
composiz ione formale da l  tessuto c i t tad ino. 
P lan Reve l s i  presenta cos ì  come i l  r isu l ta to s ia de l le forze in t r inseche che mettono in contrapposiz ione la c i t tà e 
la sua montagna, e a l t res ì  d i  que l le estr inseche per una r innovata necess i tà de l  v ivere sosten ib i le i l  ter r i tor io e la 
sua stor ia, concetto da in terpretare a ld i là de l la sempl ice r iso luz ione d i  aspett i  energet ic i . 
 

 

 
2 Il rapporto con il contesto paesaggistico e le forme insediative tradizionali 
 
La log ica sopra esposta de l la tens ione instaurata da l  versante montano che “sp inge” con i l  suo decl iv io verso 
va l le e de l la c i t tà che sugger isce una “ r isa l i ta”  verso monte per sott rars i  ad un panorama d iss imi le da l  contesto 
c i t tad ino d i  medie proporz ion i,  ha spostato l ’a t tenz ione verso la r icerca de l corret to pos iz ionamento 
de l l ’ in tervento arch i tet ton ico in una pos iz ione mediana r ispetto a l  lo t to d isponib i le.  Come d ich iarato ne l  concept 
d i  progetto, i l  rapporto con i l  contesto è stato assunto at t raverso la r icerca d i  un pos iz ionamento lungo i l  pendio 
ta le da permettere s ia una l ibera v is ione de l l ’ in tero panorama c i rcostante, che s ia la vo lontà d i  non creare 
condiz ion i  che andassero contro la natura le inc l inaz ione de l l ’o rograf ia ter r i tor ia le. In questo modo l ’ inser imento 
ambienta le de l l ’ in tero complesso è stato d ist r ibu i to lungo una stessa quota in e levaz ione, mantenendo ne l 
propr io ret ro aree in pendenza d i  d i f f ic i le ed i f icaz ione e a va l le,  zone in pendenza d i  minore ent i tà che a causa 
de l la pross imi tà con i l  contesto c i t tad ino non prevedono la poss ib i l i tà d i  uno sguardo pr iv i leg iato su l  paesaggio. 
Per questo mot ivo, anche secondo un a l l ineamento a l le carat ter is t iche presentate da l  P iano Part ico lareggiato, 
esse sono state occupate in min ima parte da l la d ist r ibuz ione ve ico lare e in misura maggiore da aree dest inate a 
verde pubbl ico. 
Frapponendo f ra quest i  due aree a d iverse vocaz ione l ’asse ab i tat ivo e i  propr i  spaz i  apert i ,  s i  è potuta creare 
una lunga terrazza su l  paesaggio c i rcostante, r iservando a co loro che v i  s i  insedieranno un vero e propr io 
sguardo in quota.  
L ’ent i tà insediat iva rappresentata da i  corp i  d i  fabbr ica e le ter razze hanno generato un oggetto compatto e 
soprae levato r ispetto a l  contesto ta le da s imboleggiare con forza l ’ is tanza d i  un vero e propr io l im i te u l t imo 
a l l ’u rban izzaz ione d i  questa parte d i  ter r i tor io. La sua strateg ia comunicat iva in tende af fermare i l  concetto che 
non è p iù poss ib i le prevedere un’u l ter iore dens i f icaz ione de l contesto, non è prev is to ampl iamento d i  sorta verso 
monte mentre a va l le sembra necessar io rendere pa lese i l  d is tacco da l tessuto consol idato.  
La vo lontà d i  creare un aggregato f ra i  d ivers i  corp i  ed i l iz i  lungo una prec isa l inea para l le la a l l ’o rograf ia de l  
ter reno non der iva da una presa d i  pos iz ione autoreferenz ia le a f f inché s ia d ich iarato so lo s imbol icamente i l  
d is tacco da l tessuto morfo log ico c i rcostante, ma bens ì da l l ’osservaz ione d i  ana logh i s is temi d i  d is t r ibuz ione 
morfo log ica a l l ’ in terno de l la t rad iz ione a lp ina. C i tando a lcune de l le t ipo log ie r icorrent i  d i  model l i  insediat iv i ,  come 
su fondova l le, poggio, sperone rocc ioso, cresta, c ima, co l le o ter razzo d i  eros ione, la conformaz ione de l lo stato 
de i luoghi sembra sugger i re una d ist r ibuz ione associata a l la mezza costa o pendio. 



In  quest i  cas i ,  come s i  può notare in f igura (….),  le aggregaz ion i  t rad iz iona lmente s i  svo lgono lungo d i ret t r ic i  
para l le le a l le iso ipse de l s i to, ponendo le facc iate pr inc ipa l i  deg l i  ed i f ic i  d i ret tamente f ronteggiant i  la va l la ta.  
I l  lo t to d ’ in tervento, v is ta la sua notevo le estens ione para l le la a l  dec l iv io, ha sugger i to la poss ib i l i tà d i  r icercare d i  
presentare nuovamente questa t ipo log ia d i  aggregaz ione f ra i  d ivers i  b locchi ab i tat iv i ,  abbandonando una log ica 
d ist r ibut iva pensata per success ive parce l l izzaz ion i  de l l ’ in tero spaz io aperto. Quest ’u l t ima è stata r i tenuta una 
log ica in cont inuaz ione con i l  tessuto c i t tad ino che per rag ion i  d i  economico- immobi l ia r i  ha cost i tu i to l ’ in tero 
fondova l le d i  Bardonecchia, con fabbr icat i  anche d i  notevo l i  vo lumetr ie, t ip iche d i  un at tegg iamento d i  for te 
s f rut tamento de l suo lo che un luogo paesaggist icamente cruc ia le come Plan Reve l non può permetters i  ne l  caso 
d i  una va lutaz ione g loba le d i  impatto ambienta le.  
A l lo stesso modo la log ica tesa a raggruppare le d iverse un i tà ha confer i to l ’un ic i tà d i  un af facc io l ibero 
su l l ’ in tero panorama c i rcostante, ev i tando a l t res ì  che l ’ impianto genera le s i  conf igur i  secondo terrazze 
sovrapposte a l ive l l i  a l t imetr ic i  d i f fe rent i  dove l ’a f facc io d i  a lcune ab i taz ion i  venga ad in ter fer i rs i ,  anche se in 
min ima parte, con i l  re t ro d i  a l t r i  corp i  d i  fabbr ica de l lo stesso intervento. 
I l  progetto ha r i tenuto la v is ta su l  paesaggio un bene che, anche se monet izzab i le, è da cons iderars i  co l le t t ivo e 
da rendere equamente d ist r ibu i to t ra g l i  insediant i  de l  s i to. Non v iene a conformars i  una v is ta “bassa” e una 
“a l ta” o un af facc io “pr inc ipa le” e uno “secondar io”:  i l  progetto ha in terpretato i l  va lore de l  paesaggio come 
asso luto ed ind i f ferenz iab i le se s i  persegue un’ idea d i  sosten ib i l i tà ambienta le in senso la to. 
A generare le d i f ferenze saranno i  carat ter i  arch i tet ton ic i  deg l i  ed i f ic i  ne l le var iab i l i  d i  composiz ione de l la t ipo log ia 
ab i tat iva, de l la d is t r ibuz ione interna e d i  serv iz io e la gerarch ia degl i  spaz i  l iber i .  Una d ist inz ione basata sug l i  
“opt iona ls”,  e qu ind i  v ic ina a l le log iche d i  mercato, e non su l  godimento d i  un bene da cons ideras i  co l le t t ivo. 
 

3 Composizione dell’impianto urbano 
 
I l  progetto urbano proposto non è da cons iderars i  un icamente cost i tu i to da l  pos iz ionamento degl i  ed i f ic i .  
R ispondendo a l  requ is i to d i  un ag i re responsabi le de l  concept arch i tet ton ico, la d ispos iz ione immobi l ia re r imane 
certamente un punto cruc ia le, anche per la portata de l l ’ invest imento monetar io ipot izzato, ma cons iderando 
necessar ia una st rateg ia sosten ib i le ne l  lungo per iodo sono stat i  pres i  in cons ideraz ione fat tor i  u l ter ior i .  Pr imo f ra 
quest i  è la necess i tà d i  min imizzare i l  t ra f f ico ve ico lare a l l ’ in terno de l l ’a rea, non so l tanto a l  f ine d i  d iminu i re la 
spesa manutent iva e l ’e ros ione de l la quota d i  verde a d ispos iz ione, ma bens ì per creare un luogo dove la 
s icurezza e l ’oas i  d i  t ranqui l l i tà lontana da l  caos de l le autovetture d iv iene va lore d i  mercato senza tempo 
ne l l ’o t t ica d i  un invest i tore pr ivato che r icerca un contat to s incero con i l  contesto s i lenz ioso de l la montagna. 
Questa è un’operaz ione strateg ica a l l ’ in terno de l l ’ impianto urbano, ne l  qua le è stato prev is to un un ico accesso a 
va l le da l la V ia P iet ro Micca che s i  d i rama in due d ivers i  access i a l  p iano in ter rato d isposto sotto le un i tà 
immobi l ia r i .  Lungo la st rada ve ico lare è stata inser i ta la quota d i  super f ic ie da dest inare a parcheggi pubbl ic i .  
L ’accesso a l  p iano interrato è d i  esc lus ivo ut i l i zzo pr ivato e, v is ta la propr ia estens ione in funz ione de l 
soddis fac imento de l la dotaz ione min ima d i  un parcheggio pr ivato per ogn i un i tà ab i tat iva, è stato dotato d i  due 
access i carrab i l i  o t temperando cos ì a l la normat iva ant incendio d i  set tore. 
Da l p iano in ter rato d isposto sotto l ’ in tero sv i luppo edi f icato, v i  è la poss ib i l i tà d i  ragg iungere d i ret tamente le aree 
condomin ia l i ,  completamente l ibere da qua ls ias i  in ter ferenza ve ico lare. 
A l t ro fat tore cruc ia le de l  d isegno urbano è stata la d ispos iz ione ne l la parte in fer iore de l lo t to de l la super f ic ie da 
dest inare a verde pubbl ico. Essa è stata immaginata come parco c i t tad ino at t raversato da un sent iero pedonale 
e c ic lab i le ut i le s ia per percorrere g l i  spaz i  verd i  da parte d i  co loro che ab i tano questa parte de l la c i t tà d i  
Bardonecchia, che per consent i re un co l legamento pedonale con le ter razze condomin ia l i  de l l ’ in tervento 
arch i tet ton ico. A l l ’ in terno de l parco, in prosecuz ione l ineare con i  co l legament i  sopra espost i ,  sono state 
ipot izzate de l le ter razze panoramiche per co loro che intendono v ivere l ’a rea non so l tanto come luogo d i  
passaggio, ma come sosta panoramica immersa ne l verde. 
I  percors i  pedonal i  d i  co l legamento con le aree condomin ia l i  sono stat i  immaginat i  come sa l i te r icavate a l l ’ in terno 
de l la st rut tura d i  sostegno de l le ter razze. A questo propos i to d iv iene qu ind i ev idente come i l  f ronte panoramico 
ipot izzato non s i  vuo le comunque porre come barr iera inva l icab i le f ra la c i t tà e l ’ insediamento d i  P lan Reve l,  ma 
a l t res ì  come f i l t ro percorr ib i le ne l l ’avv ic inamento lento a l la propr ia ab i taz ione o come corr ido io verde d i  qua l i tà 
ne l la d iscesa a l  tessuto c i t tad ino. 
In questo modo i l  progetto rende mani festa l ’ importanza d i  consegnare a l le aree verd i  pubbl iche non so lo 
un’estens ione maggiore d i  quanto presentato a l l ’ in terno de l P iano Part ico lareggiato, ma a l lo stesso modo un 
pos iz ionamento non marg ina le e consegnato a l le aree meno interessant i  per l ’ invest imento immobi l ia re, che le 
renderebbero de l tut to inut i l i zzate da l la comuni tà. I l  progetto prevede che i l  verde pubbl ico possa assurgere a l la 
funz ione d i  p icco lo parco panoramico d i  questo ambito urbano a carat tere pret tamente res idenz ia le. 
I l  d isegno urbano v iene a completars i  con le aree condomin ia l i  d isposte f ronta lmente a l le d iverse un i tà 
immobi l ia r i .  A l  d isegno degl i  spaz i  apert i  è stato dedicato uno stud io speci f ico in quanto facent i  parte in tegrante 
de l processo d i un invest imento sosten ib i le per l ’a rea. Queste d iventano a l l ’ in terno de l l ’ inquadramento d i  
progetto i l  fu lcro centra le per i l  rapporto con i l  paesaggio c i rcostante. Composi t ivamente s i  presentano come 
estese super f ic i  p iane pav imentate in doghe ef fet to legno poste ad una quota super iore a l le aree pubbl iche 
sottostant i ,  f rastag l ia te secondo un’ impronta p lan imetr ica para l le la a i  re la t iv i  f ront i  de l le un i tà ab i tat ive e 
contenent i  a l  loro in terno funz ion i  d ivers i f icate a seconda de l l ’u t i l i zzo prev is to qua l i  i l  percorso long i tud ina le de l la 
“promenade”, la v is ta gu idata su l  paesaggio, la sosta, e i l  ragg iung imento d i  aree verd i  poste su l  ret ro degl i  
ed i f ic i .  



La promenade s i  conf igura come i l  t racc iamento d i  un s inuoso percorso pedonale che co l lega da Est a Ovest 
l ’ in tero in tervento. Esso non s i  conf igura come sempl ice t racc iato ret t i l ineo ma, scandi to ne l la sua progress ione 
da spaz i  d i  aggregaz ione, sedute e af facc i.  Ne i suo i estremi e a l  suo centro sono state d isposte de l le st rut ture 
leggere in legno che inv i tano a contemplare i l  contesto paesaggist ico, inquadrando in con i ot t ic i  i  det tag l i  de l le 
A lp i  c i rcostant i .  
I l  va lore paesaggist ico de l le ter razze d iv iene l ’occas ione per creare spaz i  d i  condiv is ione f ra co loro che 
s ’ insedieranno. Sono state cos ì  prev is te a l l ’ in terno de l le ter razze condomin ia l i  p icco le p iazzet te r ibassate 
raggiung ib i l i  da gradonate verd i ,  da l le qua le è poss ib i le a f facc iars i  d i ret tamente su l  ter r i tor io. A l l ’ in terno de l le 
p iazze sono state d isposte una ser ie sedute ut i l i  ad inv i tare la sosta e l ’ in teraz ione f ra g l i  ab i tant i  de l l ’ impianto. 
Aspetto fondamenta le per comprendere l ’ impianto urbano proposto è la funz ione d i  que l la che è stata def in i ta “ la 
coperta” de l l ’ in tervento. Con questo denominat ivo s ’ in tende la st rut tura che raccorda in un un ico at to 
composi t ivo de l le coperture ognuno de i t re s ingo l i  borgh i presentat i  p lan imetr icamente. Essa svo lge i l  ruo lo, cos ì 
come esposto ne l  concept d i  progetto, d i  racch iudere sotto uno stesso strato mater ico l ’ in tero in tervento, 
tentando una coes ione d’ ins ieme che persegue l ’ idea d i  dens i f icaz ione de l tessuto d ’ impianto. Essa non assurge 
sempl ic is t icamente ad un ruo lo teor ico a l l ’ in terno de l la composiz ione compless iva ma a l  contrar io ospi ta a l  d i  
sot to de l la sua copertura s ia spaz i  ut i l i  a l l ’a l logg iamento degl i  impiant i  d i  d is t r ibuz ione vert ica le proven ient i  da l  
p iano interrato, che spaz i  d i  co l legamento con i l  verde  condomin ia le d isposto ne l la parte ret rostante i  corp i  d i  
fabbr ica. I l  lo ro at t raversamento permette la r isa l i ta a p ied i  de l  dec l iv io per g iungere in maniera l ibera la porz ione 
p iù a l ta de l  lo t to d ’ in tervento, ut i le  per ragg iugere una v is ta ancora p iù pr iv i leg iata su l  contesto a lp ino. 
A l  d i  sopra de l le ter razze sopra descr i t te sono stat i  ipot izzat i  ad un l ive l lo super iore de l percorso de l la 
promenade, spaz i  d i  verde pert inenz ia le de i l ive l l i  d i  p iano terra. Quest i  u l t im i hanno una super f ic ie es igua 
r ispetto a l l ’estens ione degl i  spaz i  co l le t t iv i  e condomin ia l i  propost i  ma sono comunque suf f ic ient i ,  in aggiunta a l la 
porz ione pav imentata esterna a l l ’un i tà ab i tat iva, per un congruo ut i l i zzo da l l ’ impronta tur is t ica. E ’  stato in fat t i  
prefer i to uno scenar io d i  min imizzaz ione degl i  spaz i  verd i  pr ivat i  anche in funz ione de l la e f fet t iva d i f f ico l tà d i  
cont inu i tà manutent iva ne l  caso d i  un ut i l i zzo sa l tuar io come quel lo d i  v i l legg iatura. 
In conclus ione s i  può af fermare che la progress iva d i f ferenz iaz ione de l le dest inaz ion i  degl i  spaz i  de l l ’ in tervento 
urbano der iv ino da l la g iustapposiz ione lungo i l  dec l iv io de l  versante montano. S i var ia costantemente da l le aree 
pubbl iche d i  va l le,  a l le aree condomin ia l i  su ter razza ag l i  spaz i  pr ivat i  f ronte ab i taz ione. Questa d ispos iz ione che 
sf rut ta l ’ inc l inaz ione natura le de l  s i to è la conseguenza d i ret ta de l l ’ana l is i  ter r i tor ia le esp l icata ne l  concept d i  
progetto, e tenta d i  avv ic inars i  a l le is tanze de l bando che r ich iedevano una d i f ferenz iaz ione degl i  spaz i  d ’ambito 
non esegui ta per lo t t izzaz ion i  o manufat t i  d iv isor i ,  f ig l i  d i  una log ica ind iv idua l is t ica e d i  appropr iaz ione 
int rans igente de l ter r i tor io, ma p iut tosto secondo le d i f ferenze d i  quote segnate ind iv iduate come ne l la t rad iz ione 
da l ter r i tor io stesso, che segna con i  propr i  ba lz i  natura l i  i  r ispett iv i  conf in i  pr ivat i .  
 

 
 

4 Composizione architettonica dell’intervento immobiliare 
 
I l  progetto arch i tet ton ico coerentemente con le is tanze sopra esposte, s i  compone d i  una ser ie d i  invo lucr i  che 
der ivano la propr ia immagine composi t iva r ipar tendo da uno stud io de l le forme t rad iz iona l i  de l l ’ insediamento 
a lp ino non tanto come der ivaz ione d i  stampo formal is t ico, ma p iut tosto percorrendo e lement i  g l i  e lement i  
t ipo log ic i  r icorrent i .  
I l  complesso è cost i tu i to da una ser ie d i  corp i  d i  fabbr ica der ivat i  da l la r icombinaz ione d i  un modulo p lan imetr ico 
costante ut i le a l la  creaz ione d i  d iverse so luz ion i  ab i tat ive. 
Questo ha creato la poss ib i l i tà d i  g iustapporre a l l ’ in terno de l d isegno urbano una ser ie cont inua d i  b locchi 
r ipet ib i l i  u t i l i  a l la  conformaz ione d i  un aggregato insediat ivo d i  vo lumetr ie s imi l i ,  ma non ser ia l i ,  ta l i  da mantenere 
l ’aspetto f rammentato de l le borgate a lp ine.  
A corredo de l l ’ immaginar io insediat ivo t rad iz iona le è la r icombinaz ione de l le fa lde d i  copertura secondo un 
d isegno in modi f icaz ione cont inua lungo l ’ in tero sv i luppo long i tud ina le, conferendo un carat tere d i  un ic i tà d i  ogn i 
s ingo la un i tà ab i tat iva a l l ’ in terno d i  un d isegno che appare comunque formalmente coeso. 
Aspetto fondamenta le ne l la r icerca t ipo log ica è stata la d ist r ibuz ione de l le aperture su i  d ivers i  f ront i  de l le un i tà 
ab i tat ive.  
I l  cr i ter io genera le è der ivato da l l ’ana l is i  de i  f ront i  permeabi l i  e apert i  verso i l  versante maggiormente esposto 
a l l ’ i r ragg iamento so lare ne l  caso de l l ’a rch i tet tura t rad iz iona le a lp ina su pendi i .   
A quest i  spesso d i  contrappone i l  t ra t tamento de i f ront i  la tera l i  meno espost i  dove le aperture a l l ’ in terno de l la 
tess i tura murar ia sono r idot te a l  min imo per la suf f ic iente i l luminaz ione de l le zone d i  serv iz io. 
A l lo stesso modo è stata comunque prev is ta la poss ib i l i tà d i  creare f ra le d iverse t ipo log ie prev is te spaz i  logg iat i  
su i  f ront i  la tera l i  r icavat i  a l l ’ in terno de l la st rut tura, potendo cos ì benef ic iare d i  a f facc i a l ternat iv i  a que l lo 
preminentemente esposto a Sud (vedas i  ne l l ’ immagine sovrastante immagin i  d i  Champlas Seguin, borgata de l  

Comune d i  Cesana T.se)  



Lo stesso cr i ter io qu i enunciato ne l l ’ana l is i  de l le forme d’ insediamento a lp ino è stato adottato ne l le t ipo log ie 
res idenz ia l i  proposte, dove l ’accento è stato ind i r izzato a l le facc iate Sud completamente vetrate e dotate d i  
ba lconate, in contrapposiz ione a l  gusc io mater ico r ivest i to in doghe ef fet to legno, forato so lo puntua lmente ed 
ove necessar io, ne i  prospett i  Nord- Est ed Ovest. 
Questo ha sugger i to la vo lontà d i  porre a l l ’ in terno de l la maggior parte de l le t ipo log ie ipot izzate, la 
g iustapposiz ione degl i  spaz i  dedi t i  a l la zona g iorno verso l ’a rea Sud, mentre i  restant i  loca l i  facent i  par te 
de l l ’un i tà ab i tat iva in loca l i  verso monte p iù s i lenz ios i  e dotat i  d i  un e levato l ive l lo d i  pr ivacy. 
I  prospett i  vet rat i  verso va l le sono carat ter izzat i  da grandi vetrate che occupano l ’ in tero f ronte de l l ’ed i f ic io per un 
godimento tota le de l la pr iv i leg iata v is ta su l  contesto paesaggist ico of fer to da l  s i to d i  P lan Reve l.  L ’e levata 
t rasparenza è f i l t ra ta da un d isegno d i  facc iata composto da una ser ie d i  s t rut ture ombreggiant i  f isse poste a l  
centro de l f ronte e ut i l i zzate a l t res ì  per aumentare la pr icacy d i  porz ion i  in terne de l l ’ed i f ic io. 
A queste st rut ture è stato af f iancato l ’u t i l i zzo d i  s t rut ture st rut ture mobi l i  cost i tu i te da pannel l i  l igne i  che scorrono 
lungo la facc iata per mezzo d i  gu ide poste a pav imento e a l l ’ in t radosso d i  ogn i un i tà ab i ta t iva e che possono 
s l i t tare f ino a scompar i re de l tut to d iet ro la st rut tura f issa sopra esposta. Questo doppio ut i l i zzo non so lo 
permette una composiz ione formale var iab i le ne l  tempo e in funz ione degl i  ut i l i zz i  de i  d ivers i  condomin i ,  ma g ioca 
un fat tore determinante ne l la poss ib i l i tà d i  oscurare a propr io p iac imento s ino a l  50% ogni s ingo la vetrata 
de l l ’un i tà ab i tat iva.  
O l t re a l la d is t r ibuz ione de l le st rut ture ombreggiant i  la  t rama de i prospett i  a va l le è stata arr icch i ta da l  d isegno d i  
serrament i  in legno a tut ta a l tezza d iversamente combinat i  t ra le d iverse un i tà, per un inquadramento su l  
paesaggio che esu l i  da l la monoton ia d i  aperture ser ia l i ,  e da l  pos iz ionamento d i  ba lconate vetrate ut i l i  a non 
impedire la v is ta esterna. 
I  prospett i  la tera l i  a l  contrar io s i  compongono d i una super fetaz ione mater ica un i forme cost i tu i ta da doghe ef fet to 
legno poste or izzonta lmente che, graz ie a l la st rut tura d i  sostegno ancorata a l la muratura sottostante, le permette 
d i  r isvo l tare completamente su l le d iverse facc iate de l l ’ed i f ic io, copertura compresa, creando una cont inu i tà d i  
ident i tà formale t ra i  d ivers i  invo lucr i .  
La so l id i tà st i l is t ica rappresentata da i  prospett i  la tera l i  d iv iene parte in tegrante de l f ronte pr inc ipa le def inendo 
con un tag l io inc l inato uno sporto che racchiude l ’ in tero prospetto Sud non so lo da l le prec ip i taz ion i  atmosfer iche, 
ma l im i ta l ’ inc idenza de i ragg i az imuta l i  su l  f ronte ne i mesi p iù ca ld i ,  que l l i  radent i  proven ient i  da Est e Ovest e 
in f ine r icerca l ’aumento de l senso d i  pr ivacy de l la propr ia ab i taz ione anche su l  f ronte pr inc ipa le. 
In conclus ione la carat ter izzaz ione formale s i  è concentrata su l la combinaz ione d i  e lement i  appartenent i  a l la  
t rad iz ione a lp ina de l la A l ta Va l le Susa s ia in senso t ipo log ico ( f ront i  permeabi l i  a va l le con ba lconate, f ront i  ch ius i  
la tera lmente, grandi sport i  su f ronte) che mater ico con l ’u t i l i zzo d i  e lement i  l igne i  s ia per la copertura che per 
porz ion i  d i  prospetto, ma r ich iamat i  secondo un d isegno che r ispett i  le es igenze d i  un l inguaggio 
contemporaneo ne l qua le d iv iene predominante la g iusta con iugaz ione de l l ’abbatt imento de i consumi energet ic i  
g ià a l l ’ in terno de l la progettaz ione de l l ’ invo lucro e non sempl icemente d ipendente da sce l te impiant is t iche. 
 

 
 

5 Caratteristiche distributive dell’intervento 
 
L ’ in tervento s i  è posto s in da l l ’ in iz io l ’ob iet t ivo d i  consegui re a l  megl io la con iugaz ione t ra la poss ib i l i tà d i  dotare 
tut te le un i tà ab i tat ive de l la necessar ia access ib i l i tà imposta da l la normat iva e la min imizzaz ione degl i  e lement i  
d is t r ibut iv i  ver t ica l i  meccanizzat i  so lo ove necessar io s ia per un conten imento responsabi le de i  cost i  d i  
invest imento ( in quanto i  loca l i  d is t r ibu i t iv i  sono da contemplare a l l ’ in terno de l le ver i f iche vo lumetr iche) che d i  
fu tura manutenz ione a l l ’ in terno d i  un ambito a preva lente vocaz ione tur is t ica. 
Per questa rag ione sono state formulate t re d iverse t ipo log ie d i  co l legamento vert ica le partendo da l p iano 
interrato de l l ’ed i f ic io. La d i f ferenz iaz ione è, un i tamente a l la d iversa t ipo log ia sce l ta, uno de i parametr i  entro cu i  
va lutare la d i f ferenz iaz ione d i  va lore commerc ia le d i  ogn i d iversa un i tà. 
Ognuna de l le d iverse t ipo log ie co l lega d i ret tamente i l  p iano interrato a i  d ivers i  l i ve l l i  de l l ’ in tervento ed i l iz io.  
L ’ ipotes i  “a” prevede la d is t r ibuz ione de l le d iverse un i tà ab i tat ive d isposte su i  t re l ive l l i  a t t raverso sca la e 
ascensore a l l ’ in terno de l lo stesso vano.  
L ’ ipotes i  “b” d isg iunge i l  vano ascensore, posto sotto “ la coperta” f ra due d ivers i  fabbr icat i ,  e i l  vano sca le 
in terno a l l ’ed i f ic io. Quest ’u l t imo, posto secondo un andamento ret t i l ineo in facc iata, d ist r ibu isce s ino a l  secondo 
l ive l lo de legando la d ist r ibuz ione a l  p iano super iore a l le sca le in terne d i  un i tà ab i tat ive poste su due l ive l l i .  
L ’ascensore sf rut ta la propr ia usc i ta a l l ’esterno de l la “coperta” posta f ra due b locchi ab i tat iv i ,  d ivenendo cos ì 
ut i le  come terrazzo che s i  conf igura come smistamento d ist r ibut ivo f ra un numero maggiore d i  un i tà immobi l ia r i .  



L’ ipotes i  “c” è stata invece prev is ta per g l i  ed i f ic i  osp i tant i  l ’ed i l iz ia convenz ionata accorpata neg l i  u l t im i due 
b locchi Est de l l ’ in tervento. Esso sf rut ta le potenz ia l i tà de l la so luz ione “b”, ma secondo una var iante a ba l la to io 
posta su l  versante Nord degl i  ed i f ic i  s i  ha la poss ib i l i tà d i  condiv idere con lo stesso s is tema un numero ancora 
p iù a l to d i  un i tà immobi l ia r i .  
L ’ in tervento arch i tet ton ico proposto ha cos ì la poss ib i l i tà d i  presentars i  f less ib i le ne l la sua conformaz ione 
d ist r ibut iva in funz ione de l le vo lontà d ’ invest imento de l la Commit tenza, che potrà scegl iere in base a l lo scenar io 
immobi l ia re des iderato qua le l ive l lo d i  serv iz io of f r i re a l le propr ie un i tà ab i tat ive.  

6 Scenari immobiliari e flessibilità tipologica 

 
G l i  spaz i  d is t r ibut iv i  sopra presentat i  vanno a compors i  un i tamente a l le numerose t ipo log ie d i  adattab i l i tà in terna 
a l legata a l la proposta d ’ in tervento per P lan Reve l.  I l  progetto d i  d imens ionamento arch i tet ton ico de l le d iverse 
un i tà immobi l ia r i  de l  complesso è stato stud iato secondo la creaz ione d i  un modulo ab i tat ivo netto in terno d i  8 x 
11 metr i  cost i tuente un l ive l lo de l l ’ed i f ic io. Ad esso è stato af f iancato p lan imetr icamente, a seconda de i cas i  e 
de l lo scenar io proposto, una de l le d iverse ipotes i  d i  d is t r ibuz ione vert ica le componendo cos ì i  d ivers i  b locch i d i  
un i tà ab i tat ive v is ib i l i  p lan imetr icamente. 
I l  modulo in p ianta è stato in segui to e laborato secondo suddiv is ion i  e r icombinaz ion i  mul t ip le su p iù l ive l l i  a l  f ine 
d i  creare 4 macro- famig l ie t ipo log iche in grado d i  soddis fare es igenze e set tor i  d i  mercato d i f ferent i .  
Le t ipo log ie proposte sono i l  B ILO (modest i  b i loca l i  a for te vocaz ione tur is t ica),  i l  DUPLEX ( t ipo log ie d isposte e 
r icombinate su due l ive l l i ) ,  i l  FLAT (a l logg i su un ico l ive l lo )  e i l  TR IPLEX (a l logg i su t re l ive l l i  d i  ampia metratura e 
per un mercato d i  lusso).  
Ognuna d i  queste quatt ro famig l ie è stata decl inata secondo d iverse d ispos iz ion i  p lan imetr iche interne, creando 
la poss ib i l i tà d i  o f f r i re a i  propr i  c l ient i  una gamma d i 15 so luz ion i  spaz ia l i  d i f fe rent i .  
La poss ib i l i tà d i  r icombinare i  d ivers i  a l logg i a l l ’ in terno de l la stessa impronta p lan imetr ica senza a lcuna 
sostanz ia le var iante de l  complesso arch i tet ton ico, garant isce un l ive l lo d i f less ib i l i tà ta le da poter contenere le 
poss ib i l i  osc i l laz ion i  de l  mercato immobi l ia re e d i  soddis fare un’ampia gamma d i r ich ieste da parte degl i  
acqui rent i .  
A d imostraz ione de l la bontà de l s is tema sono stat i  pre f igurat i  d ivers i  scenar i  immobi l ia r i ,  mantenendo comunque  
costante la d ispos iz ione degl i  e lement i  d is t r ibut iv i  ver t ica le, a seconda de l le vo lontà de l la Commit tenza d i  vo ler 
puntare su una tag l i  immobi l ia r i  cos ì  r icombinat i :  
-  SMART: 71 a l logg i d i  cu i  56 pr ivat i  e 15 convenz ionat i  dove la predominanza è data da l le t ipo log ie B ILO e 
DUPLEX 
- EASY: 76 a l logg i d i  cu i  61 pr ivat i  e 15 convenz ionat i  dove aumentano i  p icco l i  tag l i  de l  B ILO 
- DELUXE: 68 a l logg i d i  cu i  53 pr ivat i  e 15 convenz ionat i  dove aumentano i  tag l i  deg l i  a l logg i a maggior 
metratura FLAT E DUPLEX. 
 

7 Contenuti del progetto urbanistico 
 
L ’ed i f icaz ione e l ’u rban izzaz ione proposta ne l l ’ in tervento progettua le ha conservato i  parametr i  ind icat i  a l l ’ in terno 
de l P iano Part ico lareggiato a garanz ia de l le prescr iz ion i  in mater ia d i  vo lumetr ia costru i ta, super f ic i  dest inate ag l i  
s tandards urban ist ic i ,  a l tezza de l costru i to e d istanze da i  conf in i .   
A questo proposi to sono r iportat i  qu i  d i  segui to i  dat i  d imensiona l i  de l  complesso immobi l ia re in progetto: 
 
7.1 Verifica compatibilità volumetrica 
 
I l  progetto prevede la rea l izzaz ione d i  un complesso immobi l ia re composto da 12 fabbr icat i  per un vo lume 
compless ivo d i  18.160 mc suddiv is i  t ra res idenza pr ivata (15.133 mc) e convenz ionata (3.027 mc): quest ’u l t ima, 
è stata accorpata negl i  u l t im i 3 fabbr icat i  post i  ad est seguendo le log iche funz iona l i  ed economiche ind icate 
da l la commit tenza ma garantendo a l t res ì  l ’a t tenz ione per la qua l i tà de l l ’ab i tare.  
I l  ca lco lo è stato ef fet tuato computando i  vo lumi de i  d ivers i  so l id i  in cu i  può essere scomposto i l  fabbr icato per  
 parte emergente cos ì  come cons iderata a i  f in i  de l  ca lco lo de l l ’a l tezza de i f ront i  (ar t .  10 comma 1.5 de l le NTA) 
 

BLOCCO 1 - 1.664,22 mc | BLOCCO 2 - 972,98 mc |BLOCCO 3 - 1.940,92 mc | BLOCCO 4 - 972,98 mc | 
BLOCCO 5 - 1.940,92 mc  |  BLOCCO 6 - 1.940,92 mc | BLOCCO 7 - 972,98 mc |BLOCCO 8 - 1.940,92 mc 
BLOCCO 9 - 845,60 mc |BLOCCO 10 - 1.940,92 mc | BLOCCO 11- 1.048 mc *ed i l iz ia convenz ionata |  
BLOCCO 12 - 1.977 mc *ed i l iz ia convenz ionata  
 



TOTALE EDILIZIA  PRIVATA 15.133 | CUBATURA RESIDUA 18 mc 
TOTALE EDILIZIA CONVENZIONATA 3027 | CUBATURA RESIDUA 3 mc  
 
Car ico urban ist ico prev is to 
Super f ic ie ter r i tor ia le: 34.611 mq 
Superf ic ie fond iar ia:  23.512 mq 
Superf ic ie coperta: 2.341 mq ( i l  va lore garant isce una super f ic ie l ibera min ima > de i 2/3 de l la super f ic ie 
fondiar ia )  
Super f ic i  a verde pr ivato: d i  pert inenza degl i  ed i f ic i  15.874 mq  
Super f ic i  a verde pubbl ico: 12.933 mq (d i  cu i  654 mq dest inat i  ag l i  spaz i  pedonal i /c ic lab i l i  pubbl ic i )  
Super f ic i  a parcheggi:  934 mq 
Superf ic ie dest inata a l la v iab i l i tà ve ico lare pubbl ica: 2.529 mq 
 

 
 
7.2 Altezza della costruzione 

 
L ’a l tezza de l la costruz ione è, per def in iz ione, l ’a l tezza media de l la scato la geometr ica emergente da l  suo lo 
corret tamente s is temato ed è stata ca lco lata da l la media de l le a l tezze medie de i 4 f ront i  d i  ogn i fabbr icato in 
progetto (ar t .  10 comma 1.4 de l le NTA).   
Qui d i  segui to v iene perc iò r iportato lo schema graf ico progettua le a ver i f ica de l l ’a l tezza mass ima par i  a 8 m. 
 
7.3 Distanze dai confini 

 
I l  progetto r ispetta le d is tanze min ime verso i  conf in i  de l  lo t to (5 m) e v ia P iet ro Micca (20 m) e in r i fe r imento a l le 
prescr iz ion i  re la t ive a l le d is tanze t ra i  f ront i  s i  r imanda a quanto prev is to da l l ’a r t .  9 de l Decreto In termin is ter ia le 
de l 2 Apr i le 1968 n. 1444 che ammette deroghe in caso d i  gruppi d i  ed i f ic i  formant i  P ian i  Part ico lareggiat i  con 
prev is ion i  p lanovo lumetr iche. 
 

8 Strategie energetiche 
 
Le in tenz ion i  ecososten ib i l i  che sono state poste a l la base de l la progettaz ione f in da l le pr ime fas i ,  s i  sono 
t radotte in un e lenco prec iso e dettag l ia to d i  az ion i  che hanno accompagnato l 'evo luz ione progettua le e 
tecnolog ica de l l ' in tero complesso. 
S in da l le pr ime battute, la morfo log ia de l l ' inser imento urbano e la r icercata compattezza de i vo lumi hanno 
permesso d i creare un complesso ar t ico lato d i  ed i f ic i  che r isu l tano avere un ot t imo rapporto super f ic ie/vo lume. 
La sce l ta d i  un l inguaggio arch i tet ton ico moderno e la necess i tà d i  mass imizzare l ' i r ragg iamento luminoso per i  
mesi inverna l i  e, la protez ione de i ragg i so lar i  ne l la stag ione est iva, hanno fat to s i  che s i  ven issero a de l ineare 
aggett i  ver t ica l i  ed or izzonta l i  su l  f ronte sud, in tegrat i  con l 'organ ismo edi l iz io e le st rut ture. 
L 'e f f ic ienza energet ica der iva in gran parte da l l 'a t tenz ione a l  dettag l io ed a l la r iso luz ione de i pont i  termic i ;  
l ' invo lucro progettato r ispetta tut te le normat ive v igent i  r iguardo la t rasmit tanza termica, la d i f fus ione de l vapore e 
consente un ot t imo comportamento anche ne l la stag ione est iva, graz ie a l l 'u t i l i zzo d i  mater ia l i  d i  der ivaz ione 
natura le e non der ivant i  da l  petro l io, t rasp i rant i  e con una buona percentua le d i  mater ie der ivant i  da l  processo d i  
r ic ic lagg io. 
L ' invo lucro ino l t re, s i  d i f ferenz ia in funz ione de l l 'o r ientamento a l  f ine d i  mass imizzare i  guadagni so lar i  e 
min imizzare le d ispers ion i  d i  ca lore.  
Improntando l ' in tervento con ot t ica ecososten ib i le e ut i l i zzando energ ia proven iente da font i  r innovabi l i ,  è stato 
sce l to d i  dotare i l  complesso d i  set te centra l i  termiche ind ipendent i  a l imentate a pe l le t  d i  legno, mantenendo la 
poss ib i l i tà d i  gest ione autonoma da parte deg l i  occupant i ,  in accoppiamento ad un s is tema d i vent i laz ione 
forzata in grado d i  recuperare i l  ca lore uscente da l l 'a r ia d i  r icambio in terna, contestua lmente a l l ' immiss ione d i  
ar ia f i l t ra ta. 
L 'at tenz ione progettua le de l contesto ambienta le è sotto l ineata da l l ' inser imento d i  con i fere a monte de l 
complesso ed i l iz io con la funz ione d i  r iparo de i vent i  proven ient i  da nord e vo l te a l  consol idamento ambienta le 
de l pendio.  
La morfo log ia de i vo lumi permette ino l t re la parz ia le raccol ta de l le acque p iovane che vengono convogl ia te in 
c is terne in terrate e success ivamente f i l t ra te per i l  r iu t i l i zzo come i r r igaz ione degl i  spaz i  verd i  condomin ia l i  e come 
r iu t i l i zzo ne l la rete de l le acque gr ig ie. 
 



 

9 Progettazione dell’involucro performante 
 
Le paret i  per imetra l i  opache, sono rea l izzate in b locch i d i  la ter iz io e iso lante con pannel l i  in  f ibra d i  vetro. I l  
la ter iz io ut i l i zzato cont iene a l  suo interno per l i te in granu l i  che ne aumenta la prestaz ione termica garantendo 
un'ot t ima t rasp i rab i l i tà e d i f fus ione de l vapore. L ' iso lante sce l to è un iso lante a base d i  f ib ra d i  vetro composto 
per c i rca l '80% da vetro r ic ic la to, t rat tato con res ine termoindurent i  ed adatto a l le paret i  vent i la te; la lana d i  vetro, 
t ra i  mater ia l i  present i  in commerc io, è stata sce l ta per i l  suo ot t imo potere iso lante, per la grande quant i tà d i  
mater ia le r ic ic la to e per l 'o t t imo coef f ic iente d i  d i f fus ione de l vapore acqueo. A protez ione de l pacchetto termico, 
l ' iso lante v iene protet to da due membrane impermeabi l izzant i ,  t rasp i rant i  e adatte a i  c l im i f reddi.  I l  r ivest imento 
esterno è composto da doghe e montant i  in legno, at t i  a formare una parete vent i la ta a protez ione 
da l l ' inso laz ione est iva e carat ter izzante la sce l ta tecnolog ico - composi t iva. 
La copertura è rea l izzata con strut tura portante in cemento armato con so la i  get tat i  in opera con e lement i  d i  
a l legger imento e, carat ter izzata da un grande iso lamento termico. A l  d i  sopra de l la st rut tura è presente la 
barr iera a l  vapore a protez ione degl i  s t rat i  d i  iso lamento. Sono present i  due strat i  d i  iso lante a pannel l i  incroc iat i  
in f ibra d i  vetro t rat tat i  con res ine termoindurent i ,  ognuno de l lo spessore d i  cm 4 su cu i è posto un u l ter iore 
st rato iso lante in lana d i  vetro idrorepel lente ad a l ta dens i tà de l lo spessore d i  cm 16. La protez ione dagl i  agent i  
a tmosfer ic i  avv iene graz ie a l l 'u t i l i zzo d i  una gua ina impermeabi l izzante a base d i  po l ie t i lene e ad un'u l ter iore 
gua ina impermeabi l izzante a base b i tuminosa. Ana logamente a l  r ivest imento esterno de i mur i  per imetra l i  su i  la t i  
est ed ovest, anche su l la copertura sono present i  montant i  e doghe d i legno d i  protez ione per le gua ine 
impermeabi l izzant i .  Questo r ivest imento permette la cana l izzaz ione de l l 'acqua p iovana e la protez ione de i ragg i 
u l t rav io let t i  ne l la stag ione est iva. La spaz iatura t ra le doghe crea un s is tema ferma-neve funz iona le ed integrato 
con l ' immagine arch i tet ton ica un i formata t ra paret i  e copertura. 
La parete r ivo l ta a nord d i f fer isce da l le paret i  esposte ad est ed a ovest in quanto lo st rato d i  f in i tura è rea l izzato 
in in tonaco termoiso lante con f in i tura b ianca carat ter izzata da un basso fat tore d i  assorb imento so lare. 
La parete esposta a sud è completamente vetrata e composta da serrament i  f iss i  e apr ib i l i  con te la io in legno ed 
a l lumin io a tag l io termico e da doppivetr i  basso-emiss iv i  con interposto gas argon per mass imizzare la 
prestaz ione termica. Sono stat i  sce l t i  vet r i  carat ter izzat i  da un grande potere iso lante che s i  t raduce in un va lore 
Ug d i  0,7 W/mqK e sopratut to in un a l to fa t tore so lare g, vo luto per mass imizzare g l i  apport i  so lar i  inverna l i ;  ne l  
per iodo est ivo i l  fa t tore so lare par i  a 0,6 non penal izza i l  confor t  in terno in quanto a segui to de l le ver i f iche 
de l l 'ombreggiamento, sono stat i  progettat i  g l i  aggett i  ombreggiant i  ver t ica l i  ed or izzonta l i  a l  f ine d i  proteggere la 
vetrata da l le rad iaz ion i  so lar i  inc ident i  durante le ore p iù ca lde de l la stag ione est iva, in aggiunta a l le schermature 
f i l t rant i  mobi l i .  I l  vet ro sce l to è ino l t re carat ter izzato da un e levato fat tore d i  t rasmiss ione luminosa (74%) at to a 
garant i re un i l luminamento natura ef f ic iente. 
I  serrament i  r ivo l t i  a nord sono invece carat ter izzat i  da vetr i  con un e levat iss imo fat tore d i  t rasmiss ione luminosa 
l im i tando la prestaz ione de l fa t tore so lare, va lutando l ' inc idenza nu l la de l la rad iaz ione so lare su l la parete r ivo l ta a 
nord. 
I l  so la io conf inante con i l  p iano interrato è anch'esso rea l izzato in cemento armato gettato in opera con b locchi 
d i  a l legger imento in terpost i  e, anche in questo caso, è stato apposto un iso lamento a cappotto in f ibra d i  vetro 
su l  la to in fer iore de l lo spessore d i  cm 16, per l im i tare u l ter iormente le d ispers ion i  d i  ca lore verso i  loca l i  non 
r isca ldat i  de l  p iano interrato. 
Part ico lare at tenz ione è stata r iservata a l la r iso luz ione de i pont i  termic i  in pross imi tà de i  p i last r i  in c.a.,  e de l le 
t rav i  d i  bordo de i so la i .  L 'ob iet t ivo è i l  r ispetto de l l 'un i formità de l  comportamento termico de l l ' invo lucro garant i to 
da l la cont inu i tà de l l ' iso lamento esterno e da l pos iz ionamento d i  un u l ter iore st rato d i  iso lamento in po l iuretano 
estruso con pe l le de l lo spessore d i  cm 4, s ia per le t rav i  d i  bordo, s ia per i  p i last r i .  Su l la to in terno de i p i last r i  e 
de l le t rav i  de l la copertura, è stata ino l t re prev is ta l 'appos iz ione d i  tave l le in la ter iz io a prevenz ione de l le 
fessuraz ion i  de l l ' in tonaco. La mass imizzaz ione de l l ' iso lamento e la cura de i punt i  cr i t ic i  ha permesso d i  ot tenere 
un va lore d i  t rasmit tanza per la parete opaca r ivo l ta a nord d i  0,143 W/mqK, per le paret i  r ivo l te a est e ad 
ovest d i  0,155 W/mqK, per i l  so la io in fer iore verso i l  p iano in ter rato d i  0,164 W/mqK e per la copertura inc l inata 
d i  0,155 W/mqK.  
A segui to d i  ana l is i  energet ica, secondo la normat iva v igente de l la Regione P iemonte, i l  complesso edi l iz io 8 
comprendente 7 un i tà immobi l ia r i  è r isu l ta to esser carat ter izzato da una prestaz ione energet ica g loba le Ep l d i  19 
kWh/mqanno corr ispondente a l la c lasse energet ica A+. 

 
10 Energia rinnovabile 
 
I l  vet tore energet ico sce l to per i l  soddis fac imento de i fabbisogni d i  r isca ldamento ed acqua ca lda san i tar ia è i l  
pe l le t  d i  legno. I l  complesso s i  compone d i set te centra l i  termiche pos iz ionate ne l  p iano interrato che 
raggruppano i  b locch i ed i l iz i  secondo lo scenar io immobi l ia re proposto. Ana logamente a l la f less ib i l i tà proposta 
per la composiz ione de l le un i tà immobi l ia r i ,  anche le centra l i  termiche possono essere modi f icate e pos iz ionate 
in punt i  d ivers i  de l  p iano interrato, garantendo la mass ima f less ib i l i tà.  La centra le termica è af f iancata da un 
loca le d i  stoccaggio de l pe l le t  d i  legno, d imensionato in modo da garant i re i l  soddis fac imento de l l ' in tero 
fabbisogno annua le d i  combust ib i le.  La sce l ta d i  non creare una centra le un ica è f rut to de l la vo lontà d i  



mantenere una d imensione "domest ica" de l l ' impianto, garantendo i l  p iù basso costo d i  gest ione poss ib i le.  I l  
s is tema d i  generaz ione de l ca lore sce l to s i  compone d i  un generatore d i ca lore a condensaz ione a l imentato da 
pe l le t  d i  legno d i  potenza in fer iore a 35 kW che forn isce ca lore ad un serbato io inerz ia le per i l  r isca ldamento ed 
un serbato io inerz ia le per acqua ca lda san i tar ia. La d ist r ibuz ione avv iene per p iano, con c i rcu i t i  ind ipendent i  per 
ogn i ambiente de l l 'ab i taz ione serv i t i  da co l le t tor i  d i  d is t r ibuz ione. I l  s is tema d i emiss ione è rea l izzato con i l  
r isca ldamento rad iante a pav imento a bassa temperatura, s f rut tando la grande inerz ia de l  massetto rea l izzato in 
cm 5 d i  spessore. La regolaz ione è ind ipendente per ogn i un i tà ed ind ipendente per ogn i ambiente, graz ie a l  
pos iz ionamento d i  sonde d i temperatura. I l  fabb isogno d i energ ia per r isca ldamento per ogni un i tà immobi l ia re 
r isu l ta essere molto contenuto s ia graz ie a l l ' invo lucro per formante, s ia graz ie a l  s is tema d i vent i laz ione forzata 
con recuperatore d i  ca lore a doppio f lusso integrato. A f ronte d i  cost i  d i  insta l laz ione contenut i ,  graz ie a l la sua 
d i f fus ione, i l  s is tema d i vent i laz ione contro l la ta VMC a doppio f lusso con recuperatore d i  ca lore ad a l ta e f f ic ienza, 
permette d i  recuperare i l  ca lore uscente e t rasfer i r lo a l l 'a r ia d i  immiss ione, garantendo la min ima d ispers ione d i  
ca lore a f ronte d i  una mass imizzaz ione de l la qua l i tà de l l 'a r ia in terna. 
Per i l  soddis fac imento de l fabbisogno d i  energ ia e let t r ica de l le zone comuni,  dato da l l ' i l luminaz ione de l la cors ia 
auto de l p iano interrato, da l l ' i l luminaz ione de i van i  sca le, da l l ' i l luminaz ione de l percorso de l la  promenade, 
da l l ' i l luminaz ione de l le ter razze panoramiche e da l funz ionamento degl i  ascensor i ,  sono stat i  prev is t i  167 pannel l i  
fo tovo l ta ic i  po l ic r is ta l l in i  avent i  d imension i  cm 86 x 165 in grado d i  produrre ognuno 240 Wpicco con un 
rendimento d ich iarato de l 17,1% insta l la t i  su l la parete ver t ica le de l le ter razze panoramiche, in grado d i  garant i re 
la copertura de l 100% del fabbisogno energet ico annuo. La sce l ta d i  ut i l i zzare pannel l i  fo tovo l ta ic i  insta l la t i  su 
paret i  ver t ica l i ,  der iva da l la necess i tà d i  funz ionamento durante tut to l 'anno, anche in condiz ion i  inverna l i ;  con 
questa conf iguraz ione, in fat t i ,  i  pannel l i  fo tovo l ta ic i ,  non vengono r icopert i  da l la neve inverna le e permettono la 
cont inu i tà d i  produz ione. Tut ta l ' i l luminaz ione degl i  ambient i  estern i  e degl i  spaz i  comuni è prev is ta con 
l 'u t i l i zzando d i  sorgent i  a led ad a l t iss imo r isparmio energet ico. L ' i l luminaz ione de l la pubbl ica st rada d i  accesso a l  
complesso res idenz ia le e de l le aree a parcheggio avverrà con lampion i  fotovo l ta ic i  ad accumulo con sorgent i  a 
led. 
 

 

 
11 Considerazione di indagine geologica 
 
Sono stat i  ana l izzat i  pre l im inarmente g l i  aspett i  d i  natura geolog ica, idrogeolog ica e geotecn ica re lat iv i  a l  s i to 
denominato P lan Reve l (Bardonecchia, TO), ove è prev is to l ’ in tervento in oggetto, che hanno consent i to d i  
t racc iare de l le l inee gu ida ut i l i  a prospettare una so luz ione progettua le in armonia con le matr ic i  paes ist ico-
ambienta le ed urban ist ico- funz iona le, ot t im izzando a l  contempo i  cost i  d i  rea l izzaz ione pur mantenendo e levato 
lo standard qua l i ta t ivo d i  progettaz ione. 
1. Consideraz ion i  d i  carat ter is t iche geolog ico 
La t ipo log ia d i  deposi t i  su cu i  è impostato l ’ in tervento in progetto non presenta part ico lar i  cr i t ic i tà a l la 
rea l izzaz ione d i  loca l i  in ter rat i .  L ’ in tervento in progetto, in fat t i ,  r isu l ta impostato ne i  deposi t i  quaternar i  d i  
copertura de l substrato rocc ioso. Quest i  deposi t i  sono r iconducib i l i  ad un accumulo p iù super f ic ia le d i  or ig ine 
grav i ta t iva (detr i t ico-e luv ia le )  e a sottostant i  deposi t i  g lac ia l i  d i  morena d i  fondo cost i tu i t i  da mater ia l i  sc io l t i  
lap ide i  eterogenei (gh ia ia, c iot to l i  e b locchi sub-arrotondat i )  immers i  in una matr ice l imosa o l imoso-sabbiosa 
senza c lassaz ione o accenno d i  st rat i f icaz ione. Ta l i  deposi t i  r isu l tano interessat i  d i ret tamente da l le opere 
fondaz iona l i  e dag l i  scav i  per la rea l izzaz ione de i loca l i  in ter rat i ,  e i l  lo ro spessore st imato è d i  c i rca 6,0 m. 
La d ispos iz ione p lano-a l t imetr ica de i t re lo t t i  ed i f icator i  è stata concepi ta con i l  dup l ice ob iet t ivo s ia d i  
assecondare le forme geomorfo log iche de l ter reno e de l versante ne l  suo ins ieme, che ev i tare d i  d is t r ibu i re su 
una vasta super f ic ie i  s ingo l i  ed i f ic i  e garantendo cos ì la rea l izzaz ione e sa lvaguard ia d i  una vasta area verde. 
2. Loca l i  in ter rat i ,  opere d i  sostegno de l lo scavo e d i  fondaz ione 
In cons ideraz ione de l contesto geolog ico, idrogeolog ico e geotecn ico de l vo lume d i deposi t i  in teressato dagl i  
scav i  in cu i  s i  inser isce l ’ in tervento, la d ispos iz ione “s fa lsata” a monte ( in sez ione) t ra g l i  ed i f ic i  e i  p ian i  in ter rat i  è 
stata concepi ta con la dupl ice f ina l i tà d i  ev i tare la rea l izzaz ione d i  uno sbancamento (h = c i rca 3,5 m) in 
corr ispondenza de l p iede de l versante che sovrasta i l  p ianoro, ev i tando cos ì d i  andare a sca lzare a l  p iede i  
deposi t i  detr i t ico-e luv ia l i  che r icoprono i l  versante andando potenz ia lmente ed acc identa lmente ad innescare 
c i rcoscr i t t i  fenomeni d i  instab i l i tà,  e contemporaneamente d i  pred isporre un andamento sub-p ianeggiante per le 
super f ic i  ant is tant i  g l i  ed i f ic i  ( ter razze). 
La d ispos iz ione p lan imetr ica de l p iano interrato a l  d i  sot to de i t re lo t t i  r isu l ta pressoché ass imi lab i le ad un 
para l le lep ipedo, o leggermente concava verso va l le; ta le prof i lo è stato in tenz iona lmente mantenuto sempl ice 
con lo scopo d i  raz iona l izzare a l  mass imo i  vo lumi e f fet t iv i  d i  scavo (dovendo r iu t i l i zzare la maggiore quant i tà 
poss ib i le d i  mater ia le in s i to ) ,  garantendo a l  contempo un’ot t imale organ izzaz ione de i loca l i  in ter rat i  e 
contenendo i  cost i  d i  rea l izzaz ione. Ta le so luz ione s i  r ive la ot t imale da l  punto d i  v is ta cost i /benef ic i  per l im i tare 



for temente la presenza d i  aree ve ico lar i  in super f ic ie come espressamente r ich iesto. La dispos iz ione p lan imetr ica 
degl i  ed i f ic i ,  a l  contrar io, è stata concepi ta quanto p iù poss ib i le a r idosso de l cambio d i  pendenza t ra i l  p ianoro 
ed versante in maniera ta le da r iusc i re a s f rut tare quanta p iù super f ic ie poss ib i le da dest inare a verde su l  la to di  
va l le degl i  ed i f ic i .  
3. R iport i  e ter re armate 
Per far f ronte a l la necess i tà d i  dover smal t i re i  mater ia l i  natura l i  d i  scavo, r icorrendo quanto p iù poss ib i le a l  
r iu t i l i zzo degl i  s tess i  d i ret tamente in s i to abbattendo in maniera s ign i f icat iva i  cost i  d i  gest ione, è stata 
prospettata la so luz ione d i  aumentare la cont inu i tà topograf ica e l ’omogenei tà de l l ’a rea d i  progetto, a carat tere 
sub-p ianeggiante, rea l izzando modest i  in tervent i  d i  r iporto f ina l izzat i  a l la  r imodel laz ione de l la morfo log ia de l l ’a rea 
aumentando cos ì la super f ic ie ca lpestab i le de i set tor i  p ianeggiant i  dest inat i  a verde e mig l iorando quel le g ià 
es istent i  a l lo stato d i  fa t to at tua le. Per rea l izzare ta le in tento è stato ca lco lato un vo lume compless ivo de i 
mater ia l i  d i  r isu l ta degl i  scav i  che è s tato adeguatamente d ist r ibu i to su l l ’a rea d i  in tervento mediante la 
rea l izzaz ione d i  r iport i  con a l tezze comprese t ra c i rca 0-3,5 m. Gl i  in tervent i  d i  r iporto sono stat i  s tud iat i  con 
l ’ in tento d i  r imodel la re la morfo log ia senza però generare set tor i  carat ter izzat i  da pendenze t roppo e levate (sa l t i ) ,  
quanto p iut tosto cercando d i “compensare” le aree topograf icamente depresse. Ponendosi po i i l  prob lema d i 
come conf inare e sostenere a va l le ta l i  r iport i ,  anche d i  a l tezze modeste, pur preservando la cont inu i tà 
paesaggist ica de l l ’a rea o l t re che a garant i rne la stab i l i tà,  s i  è optato per una so luz ione che a seconda de l le 
necess i tà facc ia r icorso s ia a l le tecn iche d i  ingegner ia natura l is t ica che a l la rea l izzaz ione d i  ter re armate (queste 
u l t ime p iù idonee a stab i l izzare e levate a l tezze a maggiore acc l iv i tà ) ,  l im i tando a l lo st ret to necessar io la 
rea l izzaz ione d i  mur i  d i  conten imento in cemento for temente impattant i  da l  punto d i  v is ta paesaggist ico ed 
ambienta le. 
4. Regimaz ione de l le acque super f ic ia l i  
Dovendo l im i tare l ’az ione degradante de l le acque d i  scorr imento super f ic ia le proven ient i  da l  versante ( f luss i  
ve loc i )  che andrebbero certamente ad in ter fer i re negat ivamente con le opere e g l i  in tervent i  rea l izzat i  causando 
potenz ia l i  fenomeni d i  eros ione accelerata e d i  instab i l i tà de l  versante e de i r iport i ,  s i  rende necessar ia la 
corret ta reg imaz ione e smal t imento d i  queste acque ed ev i tare i  r is tagn i d ’acqua ne i set tor i  p ianeggiant i ,  onde 
garant i re ne l  tempo la s icurezza e la stab i l i tà degl i  in tervent i  rea l izzat i .  A ta l  f ine la so luz ione progettua le 
prospettata prende in cons ideraz ione d i  suddiv idere la reg imaz ione de l le acque super f ic ia l i  in t re “ fasce” para l le le 
a l lo sv i luppo long i tud ina le de i lo t t i ,  ed in part ico lare: la rea l izzaz ione d i  in tervent i  d i  reg imaz ione ne l set tore d i  
versante a monte degl i  ed i f ic i ,  un s is tema d i raccol ta e smalt imento acque proven ient i  da l le aree 
impermeabi l izzate d i  neo-formaz ione ( tet t i ,  p iazza l i ,  ecc.)  ed una reg imaz ione che ev i t i  lo scorr imento e la 
stagnaz ione de l le acque su i  r iport i  in ter ra ant is tant i  g l i  ed i f ic i .  
 

 
 

 


