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33 FORESTE E ARCIPELAGHIFORESTE E 
ARCIPELAGHI: NUOVE 
FIGURE TERRITORIALI 
DEGLI INSEDIAMENTI 

UMANI

SARA PROTASONI

Il selvatico è da sempre presente nell’immaginario collettivo 
sulle città. Si potrebbe dire che, nella cultura occidentale, esso 
strutturi per negazione l’idea stessa dell’urbano. Ma se nella vi-
sione classica il selvatico vive in un tempo e uno spazio altri ri-
spetto alla città – prima della fondazione, dopo il declino, fuori 
le mura e così via –, negli ultimi anni si sta manifestando in 
luoghi, forme e dimensioni inattese: bolle di naturalità imprevi-
ste, non progettate e non controllate, che si aprono nello spazio 
del quotidiano come occasioni per esperienze e comportamenti 
differenti, sganciati dai codici riconducibili all’urbano1.

Le forme, le modalità e i tempi con cui il selvatico si mani-
festa oggi e, di conseguenza, i caratteri e i significati che i luoghi 
dell’incolto assumono nell’esperienza della città sono molto di-
versificati e mutevoli non solo a causa della molteplicità e varia-
bilità degli elementi coinvolti e delle relazioni che li connettono 
nella biosfera, ma anche per la varietà dei punti di vista possibili, 
degli sguardi, dei progetti e delle azioni individuali e collettivi 
che li investono per effetto della co-esistenza di diverse popola-
zioni viventi, umane e non umane, animali e vegetali. A questo 
proposito Emanuele Coccia propone di pensare il mondo come 
comunità dei viventi, “realtà della mescolanza all’interno del-
la quale tutto si respira”2, in una visione che supera non solo 
il paradigma antropocentrico di matrice umanistica, ma anche 
quella visione maturata all’interno del pensiero ecologico che 
pone ancora il mondo vegetale in una posizione secondaria. Ne-
gli ultimi anni la cultura dell’Occidente ha iniziato a compren-
dere che le piante rappresentano, al pari del mondo animale, 
una forma di vita organizzata, capace di modificare gli ambienti 
e di costruire relazioni e forme specifiche di comunicazione3. 
Un secolo dopo Die Pflanze als Erfinder4, pubblicato a Berlino 
nel 1923 da Raoul Francé5, la cultura di massa guarda al miste-
rioso mondo delle piante scoprendo processi prima sconosciuti 
o considerati irrilevanti e attribuendo loro un ruolo essenziale 
per ridefinire le proprie responsabilità nell’era dell’Antropocene, 
fino a trarne insegnamenti ed esempi per affrontare gli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile. La contaminazione con le conoscen-
ze della ricerca scientifica nel campo della neurobiologia vege-
tale ha evidenziato come, se vogliamo occuparci di foreste, sia 
fondamentale scendere oltre la superficie del terreno, non solo 
per comprendere le dinamiche del suolo vivente studiate dalla 
pedologia, ma anche per delineare quella rete6 di relazioni co-
stanti fra piante e funghi che consente l’inestricabile rapporto 
simbiotico fra forme di vita differenti nei diversi habitat7.

È ormai noto come l’opposizione risolutiva e rassicurante 
tra Natura e Cultura sia oggi compresente e talvolta in conflitto 
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con idee differenti e molteplici – le nature e le culture, al plurale 
e senza maiuscole – che hanno aperto lo spazio per riflessioni 
imprescindibili: la contrapposizione tra una natura “buona” e 
un’umanità “cattiva”, che ne riduce le possibilità di sopravviven-
za attraverso la costruzione delle città, è sostituita da visioni più 
articolate8; in una sorta di revisione radicale che è stata ulte-
riormente alimentata dalla percezione dell’aggravamento della 
crisi ambientale che investe l’intero pianeta9 e dell’inadegua-
tezza delle politiche locali e internazionali di fronte alle spe-
requazioni tra le diverse aree geografiche che a livello globale 
caratterizzano la disponibilità di risorse primarie. 

La letteratura sul tema è ricca e vede impegnati diversi 
ambiti disciplinari in un fertile scambio di idee tra architettura 
e antropologia, geografia, estetica, letteratura, arte, fotografia, 
ecologia e scienze naturali. Un’ottima sintesi e riflessione criti-
ca è proposta nel recente volume di Annalisa Metta, Il paesaggio 
è un mostro10, che fa parte di un percorso di ricerca condotto 
dall’autrice e dal suo gruppo di ricerca negli ultimi anni, fonda-
to su una fitta rete di riferimenti alla riflessione internazionale e 
su una serie di indagini intorno ai luoghi e alle pratiche connes-
se con il selvatico nelle città11.

Questo breve testo si interroga su un tema più circoscritto: 
lo sguardo e la postura con i quali l’architettura – e in particola-
re l’architettura del paesaggio – contribuisce a questa ampia ri-
flessione, aprendosi verso contaminazioni oltre i convenzionali 
confini disciplinari ma tenendo saldamente al centro il proget-
to, e i suoi strumenti concettuali e operativi, in relazione al suo 
essere anticipazione di una condizione futura differente. 

FORESTE URBANE

Da alcuni anni Parigi si offre a nuove forme di esplorazione ur-
bana, dapprima grazie a un libro pubblicato nel 2006, intitolato 
Atlas de la nature de Paris12, e successivamente attraverso una 
sezione del sito della municipalità che invita a scoprire gli ha-
bitat e le specie animali e vegetali che vivono in città. Dal 2019 
Londra si presenta come National Park City, proponendo un 
nuovo tipo di mappatura che inaugura la serie di Urban Nature 
Maps, oggi disponibili anche per altre città come Edimburgo, 
Glasgow, Newcastle, Greenwich e Amsterdam.

Che valore ha per il progetto urbano l’immagine delle 
città che risulta dalle Urban Nature Maps? Solitamente queste 
rappresentazioni di carattere divulgativo lavorano su due piani 
tra loro intrecciati. Da un lato, nel descrivere la città esisten-
te, privilegiano il vuoto rispetto al pieno; tracciano sistemi di 

funzionamento biologico che suggeriscono di riformulare l’idea 
stessa di infrastruttura urbana; descrivono in dettaglio aspetti di 
biodiversità animale e vegetale rispetto ai valori d’uso tradizio-
nalmente associati all’idea – almeno dalla modernità – di con-
dizione urbana. D’altro canto, anticipano una possibile organiz-
zazione futura che sollecita un radicale cambio di prospettiva, 
assegnando nuova cittadinanza all’incolto, con la sua dimen-
sione non solo bio-diversa ma anche imprevedibile. E tuttavia, 
la città come luogo di co-esistenza dei viventi richiederebbe 
strumenti ben più sofisticati: il punto di vista unico zenitale, ti-
pico della rappresentazione cartografica “scientifica”, dovrebbe 
essere affiancato da altri sguardi, anche in movimento, capaci 
di dar voce anche a un approccio sensibile, qualitativo, di tipo 
immersivo13. Ma soprattutto capaci di interrogare i luoghi alla 
luce dell’idea contemporanea di natura come sistema plurale 
dinamico interconnesso, multiscalare, che può essere compre-
sa esclusivamente se si possiedono gli strumenti concettuali e 
operativi per passare dal microscopico al planetario per pren-
dere contatto con lo spazio fisico, i suoi diversi abitanti, i flussi 
delle relazioni che li connettono e la loro dimensione intangi-
bile, connessa alla sfera del senso, oltre che con le morfologie, i 
sistemi ambientali, le dotazioni tecniche e infrastrutturali, e le 
economie; un approccio alla cartografia ben definito sperimen-
talmente nel volume di grande interesse Terra Forma. Manuel de 
cartographies potentielles, pubblicato a Parigi nel 201914.

Menno Schiltuizen15 – biologo, evoluzionista ed ecologo 
olandese – ha pubblicato un intrigante saggio nel quale sostiene 
che tra la città e le diverse specie vegetali e animali che le abitano 
– tra cui l’uomo – non esista affatto un’assoluta incompatibilità. Al 
contrario, le specifiche condizioni dell’ambiente urbano generano 
inaspettati processi di adattamento e contribuiscono a incremen-
tare la biodiversità vegetale e animale al suo interno. Se questo è 
il ritratto frutto delle osservazioni di un naturalista, dall’osserva-
torio dell’architettura e dell’urbanistica tradizionali, la natura che 
torna imprevista nelle città non può essere semplicemente riguar-
data come quel locus amoenus pacificato descritto nelle sopracitate 
Urban Nature Maps. Al contrario è natura non controllata, imprevi-
sta e imprevedibile che si appropria solitamente di luoghi abban-
donati, imponendo regole proprie fondate sull’antagonismo tra 
le diverse specie e spesso manifestando una potenza demolitrice 
inquietante16. Sul piano simbolico, spesso apre lo spazio alla di-
mensione perturbante17 e oscura della selva: insidiosa, impene-
trabile e indisponibile per il dispiegarsi della civitas. 

Come ha scritto Augustin Berque ormai diversi anni 
fa18, il paesaggio è qualcosa di comune, mediato da parole e 
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immagini, interpretato da archetipi culturali; non deve essere 
riguardato esclusivamente come una cosa, bensì come un insie-
me mutevole di relazioni, connesse alla capacità dei viventi – 
umani e non-umani, animali e vegetali – di captare i messaggi 
dell’ambiente naturale e di farli rientrare nel circuito del pro-
prio agire/essere. Per la specie umana, si tratta di una relazione 
di valenza ecologica e, allo stesso tempo, culturale, da intendersi 
come sintesi capace di guidare l’azione dell’uomo nel proprio 
ambiente di vita. In questa relazione si manifesta quella fitta 
rete di connessioni che legano tra loro gli elementi dello spazio 
fisico – naturali e artificiali, viventi e minerali – con l’universo 
dei significati e dei valori. Diversamente, nella maggior parte 
dei casi i progetti di forestazione privilegiano un approccio pre-
stazionale, fondato esclusivamente su valutazioni ecologiche e 
su soluzioni tecnico-scientifiche riconducibili al campo della 
progettazione ambientale. Un approccio “bio-tecnico”, entro il 
quale le piante sono valorizzate in quanto contribuiscono a mi-
tigare l’effetto “isola di calore”, a ridurre la presenza di polveri 
sottili e altri inquinanti nell’aria, a incrementare la resilienza 
dei contesti urbani di fronte agli eventi metereologici estremi 
generati dal cambiamento climatico. La comunicazione verso 
il grande pubblico degli interventi di forestazione insiste su 
dati quantitativi – il numero di esemplari messi a dimora –, 
con buona pace delle conoscenze e delle pratiche consolidate 
in campo agro-forestale rispetto alla complessità delle misure 
necessarie per la formazione e la gestione dei boschi in contesti 
fortemente antropizzati. Senza tener conto che la foresta urba-
na è uno spazio fisico abitato da contraddizioni e conflitti che 
ancora chiedono di essere pienamente compresi e affrontati alla 
luce di quello che potrebbe essere definito il nuovo paradigma 
della co-esistenza tra tutti i viventi, umani e non umani, ciascuno 
portatore di ragioni e obbiettivi differenti.

Fare spazio al selvatico entro un contesto antropizzato ri-
chiede – anche e soprattutto – di progettare spazi e strutture di 
transizione che definiscano le condizioni per la co-esistenza tra le 
diverse specie viventi. Per affrontare questo impegno, in uno dei 
testi fondativi del progetto Sylva sono proposte due figure archi-
tettoniche: quella dell’avamposto e quella dell’attraversamento. 

La prima strategia progettuale insiste sul considerare l’e-
sterno come un paesaggio incerto, compromesso, nel qua-
le attuare rifondazioni, costruire altre posizioni, altri dia-
loghi con la terra, con il passato ancestrale come sostanza 
del futuro. Nuovi avamposti possono essere innalzati 
come baluardi o tappe di passaggio a sfondare contorni già 
incerti; e ancora possono essere costruiti come arche per 

custodire “semi” di nature non perdibili o tracce di coltu-
re indispensabili. Si tratta di mettere in campo immagini 
concrete e non più di evocare metafore di un’architettura 
necessaria. La seconda strategia insiste sul neo-nomadi-
smo, sull’in-stabilità come condizione da elaborare non 
solo in sentieri, passaggi, varchi; e si interroga sulla tensio-
ne tra interesse/indifferenza: diviene magari un limitarsi 
ad attraversare perché la meta è altro, o un porsi di traverso 
a un concetto o a uno spazio, o percorrere fugacemente 
uno spazio perché il pensiero è altrove. Si può attraversare 
anche tutta una vita senza viverla, o attraversare Las Vegas 
non con lo sguardo decifratore di Venturi o alla ricerca del 
casinò perfetto, ma con la paura di rischiare o il totale di-
sinteresse al gioco.19
Queste figure rimandano a strategie che, per essere realiz-

zate, richiedono di spostarsi dal piano concettuale della defi-
nizione degli obiettivi, a un approccio profondamente radicato 
nella fisicità dei luoghi, che interviene instaurando nuove re-
lazioni tra gli elementi del campo (spazi e corpi viventi) e at-
traversando livelli dimensionali d’intervento diversi: da quello 
geografico del territorio, a quello topografico del sito fino alla 
misura dei corpi viventi, dei loro movimenti e dei flussi che li 
coinvolgono nelle diverse relazioni. 

Allo stato attuale due sono le immagini ricorrenti che de-
scrivono questa relazione tra spazi e i flussi: la città-arcipelago – 
la cui formulazione più nota tra le recenti è ascrivibile a Stefano 
Boeri20 e al grande progetto collettivo milanese Forestami – e 
la Ville Poreuse21 avviata dalle elaborazioni dello studio Secchi 
Viganò a partire dalla partecipazione nel 2008 alla consultazio-
ne Grand Pari(s), che includono diverse proposte riconducibili al 
cosiddetto “metabolismo urbano”22. 

CITTÀ-ARCIPELAGO / VILLE POREUSE

Nel settembre del 1977, Rem Koolhaas, Peter Riemann, Hans 
Kollhoff e Arthur Ovaska, raccolti intorno alla figura-guida di 
Oswald Mathias Ungers, pubblicano a Ithaca, New York, Die 
Stadt in der Stadt. Berlin das grüne Stadtarchipel. Si tratta di un 
manifesto, più volte modificato nel tempo, esito della Summer-
school organizzata a Berlino dalla Cornell University nei mesi 
precedenti. Il testo costituisce la base per le prese di posizione 
di Ungers nel dibattito sui futuri sviluppi della città di Berli-
no – città lacerata dalle distruzioni belliche e dalla costruzione 
nel 1961 del muro – che, più tardi, si consoliderà nell’iniziativa 
dell’IBA23. Le radici di questa figura possono indubbiamen-
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te essere individuate in quel filone di proposte fondate su una 
nuova visione biotecnica delle trasformazioni insediative deli-
neate in Germania a partire dai primi anni del Novecento: le di-
verse declinazioni della figura della Landschaftstadt in relazione a 
una revisione radicale del rapporto tra città e regione meritereb-
bero una rilettura approfondita, a partire dal progetto con cui 
Hermann Jansen vince nel 1910 la consultazione per la Grande 
Berlino, fino al lavoro del paesaggista Leberecht Migge24 e ai 
modelli del secondo Dopoguerra, tra Hans Bernhard Reichow, 
Hans Scharoun e Rudolf Schwartz25.

Il progetto Berlin als grüne Stadtarchipel prevede innanzi-
tutto di selezionare alcune isole urbane sulla base della loro 
evidenza formale e spaziale. Intorno alle isole, da consolidare 
attraverso interventi esplicitamente riferiti alla cultura dell’ar-
chitettura, la città esistente potrebbe anche essere consegnata 
a processi di abbandono e deterioramento per far spazio a una 
natura organizzata in forme differenziate26. In questo disegno, 
la figura dell’arcipelago incarna una strategia globale – ordinata 
e gerarchica – che orienta azioni locali finalizzate a bilanciare 
tra loro interventi di consolidamento, processi di deterioramen-
to controllato, azioni di gestione e manutenzione del territorio, 
che in ogni caso rimane sullo sfondo. 

Questa visione ordinata e gerarchica informa anche la “ra-
dicale riforma dello spazio abitabile” descritta da Stefano Boe-
ri – a partire dalla sintesi tra comunità e spazio geografico che 
include anche la natura vivente non umana (animale e vegetale) 
– come “una metropoli potenzialmente transnazionale ad arci-
pelago, capace di comprendere al suo interno aggregazioni ur-
bane molteplici, senza tuttavia consumare ulteriore suolo, e di 
riconoscere al sistema delle connessioni vegetali e faunistiche 
un ruolo cruciale e strutturale”27. 

La Ville Poreuse, invece, lavora intorno al rapporto tra den-
sità e intensità sulla base di un modello spaziale molto diver-
so: potenzialmente isotropo ma allo stesso tempo capace di 
includere spazi diversificati e mutevoli per forma, dimensione, 
posizione e destinazione, che possono accogliere situazioni, 
comportamenti e flussi diversi, anche in questo caso riferiti alla 
natura vivente umana e non umana28. 

Il progetto South Bay Sponge di James Corner – Field Ope-
rations per i territori ad alta vulnerabilità ambientale e sociale 
sulle coste meridionali della Baia di San Francisco e, in generale, 
l’impegno dell’architettura del paesaggio ad “aprirsi alla speri-
mentazione di milieux vivants umani e non umani, urbani e non- 
urbani”29 ampliano l’ambito di efficacia del principio della po-
rosità proponendo un modello spaziale-territoriale nel quale il 

tema della resilienza, come risposta agli effetti del cambiamento 
climatico anche sul piano della sicurezza, è affrontato attraverso 
un progetto di paesaggio di grande respiro, che mette a sistema 
gli obiettivi della progettazione ecologica, con quelli della pia-
nificazione degli insediamenti e delle reti infrastrutturali per la 
mobilità, la difesa del suolo e la distribuzione di acqua potabi-
le con le politiche per elevare la qualità dell’abitare rivolte alle 
comunità più vulnerabili e svantaggiate. Con la consapevolezza 
che, nella prospettiva della co-esistenza sopra delineata, ogni 
progetto di trasformazione sollecita il confronto con insiemi – 
spesso in conflitto gli uni con gli altri e non sempre ordinati 
al loro interno – di pratiche e valori sociali; di norme e vincoli 
giuridici; di aspettative, memorie, volontà, programmi e rappre-
sentazioni portati in campo da attori differenti che ogni volta 
possono rovesciare quel rapporto tra competenza e reputazione 
sul quale si fonda la legittimazione tecnica del progettista. Di 
questo complesso sistema il selvatico fornisce indubbiamente 
una potente metafora.



40 SARA PROTASONI 41 FORESTE E ARCIPELAGHI
1 S. Marini, Il ritorno della selva, in S. 
Marini, V. Moschetti (a cura di), Sylva. Città, 
nature, avamposti, Mimesis, Milano 2021. 

2 E. Coccia, La vie des plantes. Une 
métaphysique du mélange, Bibliothèque Rivages, 
Paris 2016.

3 Tra le più recenti iniziative editoriali a 
larga diffusione, si veda la collana di S. Mancuso 
per Editoriale Gedi dal titolo Un viaggio alla 
scoperta delle piante, 2022.

4 R. Francé, Die Pflanze als Erfinder, 
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart 
1920.

5 S. Protasoni, ‘Das Edaphon’. Raoul H. 
Francé and The Ecology of Soil, in “OASE”, n. 110, 
2021, pp. 23-31.

6 N. Galle, S.A. Nitoslawski, F. Pilla, The 
Internet of Nature. How Taking Nature Online Can 
Shape Urban Ecosystems, in “The Anthropocene 
Review”, n. 6 (3), 2019, pp. 279-287.

7 A. Lowenhaupt Tsing, The Mushroom 
at the End of the World. On the Possibility of Life 
in Capitalist Ruins, Princeton University Press, 
Princeton 2015.

8 Tra gli altri, P. Descola, Par-delà nature 
et culture, Gallimard, Paris 2005; I. Kowarik, City 
and Wilderness. A new Perspective, in “International 
Journal of Wilderness”, n. 19, 2013, pp. 32-36.

9 T. Morton, Hyperobjects. Philosophy and 
Ecology after the End of the World, University of 
Minnesota Press, Minneapolis 2013; Id., Dark 
Ecology. For a Logic of Future Coexistence, Columbia 
University Press, New York 2016.

10 A. Metta, Il paesaggio è un mostro. Città 
selvatiche e nature ibride, DeriveApprodi, Roma 
2022. 

11 A. Metta, M.L. Olivetti (a cura di), La 
città selvatica. Paesaggi urbani contemporanei, Libria, 
Melfi 2019; E. Ambrosio, Il Progetto di Paesaggio 
per la Città Selvatica. Indizi, traiettorie e depistaggi, 
Dissertazione finale presso il Dottorato in 
Paesaggi della Città Contemporanea. Politiche, 
Tecniche e Studi Visuali XXXIII ciclo, Università 
degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di 
Architettura, 2022. Relatrice A. Metta.

12 J.B. Vaquin, Atlas de la nature à Paris, Le 
Passage, Paris 2006.

13 J. Corner, The Agency of Mapping, in D. 
Cosgrove (a cura di), Mappings, Reaktion Books, 
London 1999, pp. 213-252.

14 F. Aït-Touati, A. Arènes, A. Grégoire, Terra 
Forma. Manuel de cartographies potentielles, B42, 
Paris 2019.

15 M. Schiltuizen, Darwin Comes to Town, 
Quercus, London 2018.

16 M. Pollan, Second Nature. A Gardener’s 
Education, Dell Books, New York 1995.

17 A. Vidler, The Architectural Uncanny. 
Essays in the Modern Unhomely, The Mit Press, 
Cambridge MA-London 1992.

18 A. Berque, Les raisons du paysage. De 
la Chine Antique aux environnements de synthése, 
Hazan, Paris 1995.

19 S. Marini, op. cit., p. 23.

20 Stefano Boeri Architetti, Gèneve. 
Constellation Métropolitane, per la cosultazione per 
la Grand Genève, indetta da Foindation Braillard 
e conclusa nel 2020. Si veda anche S. Boeri, 
Urbania, Laterza, Roma-Bari 2021.

21 B. Secchi, P. Viganò, La ville ‘poreuse’: état 
d’avancement du chantier 1 et 2 La métro-pole du 
XXIème siècle de l’après-Kyoto progetto elaborato 
per la Consultation internationale le Grand Pari(s) 
de l’agglomération parisienne, 2008. Si veda anche: 
S. Wolfrum et al. (a cura di), Porous City. From 
Metaphor to the Urban Agenda, Birkhäuser, Basel 
2018; M. Petranzan (a cura di), Bernardo Secchi e 
Paola Viganò. Opere recenti. Porosità e isotropia, in 
“Anfione e Zeto”, n. 25, 2014; B. Secchi, P. Viganò, 
La ville poreuse, MētisPresses, Genève 2011; P. 
Viganò, The Metropolis of the XXI st Century. The 
Project of a Porous City, in “OASE”, n. 80, 2009, pp. 
91-107.

22 D. Ibañez, N. Katsikis (a cura di), 
Grounding Metabolism. New Geographies, Harvard 
University Graduate School of Design, 
Cambridge MA 2014.

23 Ungers presenta Die Stadt in der Stadt al 
congresso del SPD che si svolge a Berlino il 23 
settembre 1977. La costruzione dell’immagine 
della città-arcipelago è ricostruita con grande 
precisione in F. Hertweck, S. Marot (a cura di), 
The City in the City. Berlin: a Green Archipelago. 
A manifesto (1977) by Oswald Mathias Ungers and 
Rem Koolhaas with Peter Riemann, Hans Kollhoff 
and Arthur Ovaska, Lars Müller Publisher, Zürich 
2013.

24 L. Migge, Der soziale Garten. Das grüne 
Manifest, Mann, Berlin 1919; Id. Die wachsende 
Siedlung nach biologischen Gesetzen, Franckh‘sche 
Verlagshandlung, Stuttgart 1932. Si veda anche il 
volume di D.H. Haney, When Modern Was Green. 
Life and Work of Landscape Architect Leberecht Migge, 
Routledge, London 2010.

25 C.N. Terranova, M. Tromble (a cura 
di), The Routledge Companion to Biology in Art 
and Architecture, Routledge, New York 2017; 
D. Mertins, Living in a Jungle. Mies, Organic 
Architecture and the Art of City Building, in P. 
Lambert (a cura di), Mies van der Rohe in America, 
Hatje Cantz Publisher, Montreal 2001, pp. 591-
641.

26 “The green grid could accommodate 
suburbs at a variety of densities, belts of farmland 

that penetrate all parts of the city, and parts that 
are developed as ecological preserves – forests 
and wildparks – that would stimulate new forms 
of tourism, such as hunting safaris.” F. Hertweck, 
S. Marot, op. cit., p. 16.

27 S. Boeri, op. cit., p. 177.

28 “It is important to clarify that our 
particles concern flows of people, public 
transport irrigation, activities, differences in 
population, vegetation, water…”, ha scritto Paola 
Viganò alcuni anni fa. P. Viganò, op. cit., p. 96.

29 R. De Marco, Urbanité vivante. La 
co-evoluzione dei mileux-vivants nell’esperienza 
dell’Agence TER, in “Rassegna di architettura e di 
urbanistica”, n. 163, 2021, p. 25.



259 ERBARIO
Dissertazione finale presso il Dottorato 
in Paesaggi della Città Contemporanea. 
Politiche, Tecniche e Studi Visuali XXXIII 
ciclo, Università degli Studi di Roma Tre – 
Dipartimento di Architettura, 2022. Relatrice 
A. Metta.

Berque A., Les raisons du paysage. De la Chine 
Antique aux environnements de synthése, 
Hazan, Paris 1995.

Boeri S., Urbania, Laterza, Roma-Bari 2021.
Coccia E., La vie des plantes. Une métaphysique 

du mélange, Bibliothèque Rivages, Paris 2016; 
ed.it. La vita delle piante. Metafisica della 
mescolanza, Il Mulino, Bologna 2018.

Corner J., The Agency of Mapping, in D. 
Cosgrove (a cura di), Mappings, Reaktion 
Books, London 1999, pp. 213-252.

De Marco R., Urbanité vivante. La co-evoluzione 
dei mileux-vivants nell’esperienza dell’Agence 
TER, in “Rassegna di architettura e di 
urbanistica”, n. 163, 2021, p. 25.

Descola P., Par-delà nature et culture, Gallimard, 
Paris 2005; ed. it., Oltre natura e cultura, SEID 
Editori, Firenze 2014.

Francé R., Die Pflanze als Erfinder, Kosmos, 
Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart 1920.

Galle N., Nitoslawski S.A., Pilla F., The Internet 
of Nature. How Taking Nature Online 
Can Shape Urban Ecosystems, in “The 
Anthropocene Review”, n. 6 (3), 2019, pp. 
279-287.

Haney D.H., When Modern Was Green. Life 
and Work of Landscape Architect Leberecht 
Migge, Routledge, London 2010.

Hertweck F., Marot S. (a cura di), The City in the 
City. Berlin: a Green Archipelago. A manifesto 
(1977) by Oswald Mathias Ungers and Rem 
Koolhaas with Peter Riemann, Hans Kollhoff 
and Arthur Ovaska, Lars Müller Publisher, 
Zürich 2013.

Ibañez D., Katsikis N. (a cura di), Grounding 
Metabolism. New Geographies, Harvard 
University Graduate School of Design, 
Cambridge MA 2014.

Kowarik I., City and Wilderness. A new 
Perspective, in “International Journal of 
Wilderness”, n. 19, 2013, pp. 32-36.

Lowenhaupt Tsing A., The Mushroom at the 
End of the World. On the Possibility of Life in 
Capitalist Ruins, Princeton University Press, 
Princeton 2015; ed. it. Il fungo alla fine del 
mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del 
capitalismo, Keller, Rovereto 2021.

Marini S., Il ritorno della selva, in S. Marini, V. 
Moschetti (a cura di), Sylva. Città, nature, 
avamposti, Mimesis, Milano 2021. 

Mertins D., Living in a Jungle. Mies, Organic 
Architecture and the Art of City Building, in 
P. Lambert (a cura di), Mies van der Rohe in 
America, Hatje Cantz Publisher, Montreal 
2001, pp. 591-641.

Metta A., Il paesaggio è un mostro. Città 
selvatiche e nature ibride, DeriveApprodi, 
Roma 2022. 

Metta A., M.L. Olivetti (a cura di), La città 
selvatica. Paesaggi urbani contemporanei, 
Libria, Melfi 2019.

Migge L., Der soziale Garten. Das grüne 
Manifest, Mann, Berlin 1919. 

Migge L., Die wachsende Siedlung nach 
biologischen Gesetzen, Franckh‘sche 

Verlagshandlung, Stuttgart 1932. 
Morton T., Hyperobjects. Philosophy and 

Ecology after the End of the World, University 
of Minnesota Press, Minneapolis 2013; ed. it., 
Iperoggetti, Produzioni Nero, Roma 2018.

Morton T., Dark Ecology. For a Logic of Future 
Coexistence, Columbia University Press, New 
York 2016; ed. it. Ecologia oscura. Logica della 
coesistenza futura, Luiss University Press, 
Milano 2022.

Petranzan M. (a cura di), Bernardo Secchi 
e Paola Viganò. Opere recenti. Porosità e 
isotropia, in “Anfione e Zeto”, n. 25, 2014.

Pollan M., Second Nature. A Gardener’s 
Education, Dell Books, New York 1995; ed. it. 
Una seconda natura, Adelphi, Milano 2016.

Protasoni S., ‘Das Edaphon’. Raoul H. Francé 
and The Ecology of Soil, in “OASE”, n. 110, 
2021, pp. 23-31.

Schiltuizen M., Darwin Comes to Town, 
Quercus, London 2018; ed. it. Darwin va 
in città. Come la giungla urbana influenza 
l’evoluzione, Raffaello Cortina, Milano 2021.

Secchi B., Viganò P., La ville poreuse, 
MētisPresses, Genève 2011.

Terranova C.N., Tromble M. (a cura di), The 
Routledge Companion to Biology in Art and 
Architecture, Routledge, New York 2017.

Vaquin J.B., Atlas de la nature à Paris, Le 
Passage, Paris 2006.

Vidler A., The Architectural Uncanny. Essays 
in the Modern Unhomely, The Mit Press, 
Cambridge MA-London 1992; ed. it. Il 
perturbante dell’architettura. Saggi sul disagio 
nell’età contemporanea, Einaudi, Torino 2006.

Viganò P., The Metropolis of the XXI st Century. 
The Project of a Porous City, in “OASE”, n. 80, 
2009, pp. 91-107.

Wolfrum S., et al. (a cura di), Porous City. From 
Metaphor to the Urban Agenda, Birkhäuser, 
Basel 2018.

I LUOGHI DELL’ABBANDONO
LUCIA LUDOVICI, MARIA CHIARA PASTORE

AA.VV., Governare i territori della dismissione in 
Lombardia, Maggioli Editore, Milano 2015.

AA.VV., Proposte per favorire le bonifiche di 
siti contaminati in Italia, CeRAR – Centro 
di Ricerca Risanamento ambientale e 
recupero di aree degradate e siti contaminati 
dell’Università degli Studi di Brescia, Brescia 
2020.

Barchetta L., Walking with Plants. Disrupting 
the Material Logics of Degrade at the Banks of 
Turin’s Stura River, in Gandy M., Jasper S. (a 
cura di), The Botanical City, Jovis Publisher, 
Berlin 2020, pp. 170-177.

Bigatti G., Crisi e rigenerazione urbana nella 
Milano contemporanea, in Biondi T., Furia 
P. (a cura di), Metamorfosi di un paesaggio, 
“Cosmo”, n. 17, 2020, pp. 207-226.

Borruso E., Studi di storia dell’industria 
milanese, 1836-1983, LIUC Libero Istituto 
Universitario Carlo Cattaneo, Guerini 
Scientifica, Milano 1996.

Clément G. Manifesto del Terzo Paesaggio, 
Quodlibet, Macerata 2016; ed. or. Manifeste 
du Tiers Paysage, Sujet/Object, Paris 2004.

258 BIBLIOGRAFIE
UN ERBARIO IMMAGINATO
JACOPO LEVERATTO

Argan G.C., Ignazio Gardella, Edizioni di 
Comunità, Milano 1959.

Beltrami L., Leonardo da Vinci e la Sala delle 
asse nel Castello di Milano, Tipografia 
Umberto Allegretti, Milano 1902.

Bonfadio J., A M. Plinio Tomacello, in Lettere 
volgari di diversi nobilissimi huomini, et 
eccellentissimi ingegni, scritte in diverse 
materie, libro secondo, eredi di Aldo Manuzio, 
Venezia 1556.

Bosoni G., Bucci F., Il design e gli interni di 
Franco Albini, Electa, Milano 2009.

Braidotti R., The Posthuman, Polity, Cambridge 
2013.

Buzzati D., La «nera» di Buzzati, a cura di L. 
Viganò, Mondadori, Milano 2002.

Clément G., Manifesto del Terzo Paesaggio, 
Quodlibet, Macerata 2016; ed. or. Manifeste 
du Tiers Paysage, Sujet/Object, Paris 2004.

Dardi D., Herbaria. Piante, erbari moderni e 
florilegi, 24 Ore Cultura, Milano 2022.

Figini L., L’abitazione di un architetto, in 
“Domus”, n. 99, 1936, pp. 1-7.  

Leveratto J., Posthuman Architectures. A 
Catalogue of Archetypes, ORO Editions, 
Novato CA 2021.

Locati S.G., Architetto Sebastiano Gius. Locati. 
Progetti, costruzioni, rilievi, Tipografia 
Rossetti, Pavia 1936.

Marani P.C., Leonardo e le colonne ad 
tronchonos. Tracce di un programma 
iconologico per Ludovico il Moro, in “Raccolta 
vinciana”, vol. 21, 1982, pp. 103-120.

Melano O.P., Veronesi R., Milano liberty. Il 
decorativismo eclettico, Mursia, Milano 1991. 

Moggi G., L’erbario. Che cosa è, a che cosa 
serve, come si prepara, Museo botanico 
dell’Università, Firenze 1984; 

Molinari L., Portaluppi. Linea errante 
nell’architettura del Novecento, Skira, Milano 
2003.

Morton A.G., History of Botanical Science, 
Academic Press, London-New York 1981.

Morton T., Dark Ecology. For a Logic of Future 
Coexistence, Columbia University Press, New 
York 2016.

Morton T., Being Ecological, The Mit Press, 
Cambridge MA 2018.

Neickel C.F., Museographia oder Anleitung zum 
rechten Begriff und nüsslicher Anlegung der 
Museorum oder Raritäten-kammern, Leipzig-
Breslau 1727.

Piazza G.M., Marani, P.C., Il codice di Leonardo 
da Vinci nel Castello sforzesco, Electa, Milano 
2006.

Rossi A., Autobiografia scientifica, Pratiche 
Editrice, Parma 1990; ed. or. A Scientific 
Autobiography, Oppositions Books, 
Cambridge MA 1981.

Sironi M., Mario Sironi, a cura di M. Valsecchi, 
Editalia, Roma 1962.

Sironi M., Scritti inediti. (1927-1931), a cura di E. 
Pontiggia, Abscondita, Milano 2013.

Stocchi A., Vittoriano Vigano. Etica brutalista, 
Testo & Immagine, Torino 1999.

Taegio B., La villa. Dialogo, Moscheni, Milano 
1559.

Taffetani F. (a cura di), Herbaria. Il grande libro 

degli erbari italiani. Per la ricerca tassonomica, 
la conoscenza ambientale e la conservazione 
del patrimonio naturale, Nardini, Firenze 2012

Testori G., I segreti di Milano, Feltrinelli, Milano 
1982.

DERIVE CONTEMPORANEE
FRANCESCO REPISHTI

AA.VV., Internazionale situazionista 1958-69, 
Nautilus, Torino 1994.

AA.VV., Potlatch. Bollettino dell’internazionale 
lettrista 1954-57, Nautilus, Torino 1999.

Bassoli N., Il Grande Vuoto, in “Lotus 
International”, n. 161, 2016, pp. 30-36.

Biondillo G., Monina M., Tangenziali. Due 
viandanti ai bordi della città, Guanda, Parma 
2010.

Burckhardt L., Why is Landscape Beautiful? 
The Science of Strollology, a cura di Ritter M., 
Schmitz M., Birkhäuser, Basel 2015.

Careri F., Walkscapes. Camminare come pratica 
estetica, Einaudi, Torino 2006.

Collectif Etc., Détour de France, in “Lotus 
International”, n. 152, 2013, pp. 48-57.

Debord G., Thèorie de la dérive, in “Les lèvres 
nues”, n. 9, 1956, pp. 116-118.

Debord G., Rapport sur la construction des 
situations et sur le conditions de l’organisation 
et de l’action de la tendance situationniste 
internationale, s.l., 1957.

Debord G., Critica dell’urbanistica, in 
“Internazionale situazionista”, n. 6, 1961, pp. 
6-12. 

Debord G., In Girum Imus Nocte et Consuminur 
Igni, Gallimard, Paris 1999.

De Certeau M., Giard L., Mayol P., L’invention du 
quotidien, Gallimard, Paris 1990.

Kagge E., Camminare. Un gesto sovversivo, 
Einaudi, Torino, 2018.

Le Breton D., Il mondo a piedi. Elogio della 
marcia, Feltrinelli, Milano 2003.

Lefebvre H., Critique de la vie quotidienne, 
Grasset, Paris 1947.

Lefebvre H., Les nouveaux ensembles urbains 
(un cas concret: Lacq-Mourenx et les 
problèmes urbains de la nouvelle classe 
ouvrière), in “Revue française de sociologie”, 
n. 1-2, 1960, pp. 186-201.

Repishti F. (a cura di), Glossario del 
paesaggismo contemporaneo, Amazon 
Fulfillment, Wroclaw 2021.

Sinclair I., London Orbital. A piedi attorno alla 
metropoli, ilSaggiatore, Milano 2008.

Solnit R., Wanderlust. A History of Walking, 
Viking, New York, 2000.

Vazquez D., Manuale di psicogeografia, 
Nerosubianco, Cuneo 2010.

FORESTE E ARCIPELAGHI
SARA PROTASONI

Aït-Touati F., Arènes A., Grégoire A., Terra 
Forma. Manuel de cartographies potentielles, 
B42, Paris 2019.

Ambrosio E., Il Progetto di Paesaggio per la 
Città Selvatica. Indizi, traiettorie e depistaggi, 



BOVISA, LA GOCCIA
GIULIA SETTI

Bassoli N., Il Grande Vuoto, in “Lotus 
International”, n. 161, 2016, p. 31.

Borghese G., Colonnello I., Dove era la fabbrica. 
Milano 1987, Mazzotta, Milano 1987.

Coccia E., Filosofia della casa. Lo spazio 
domestico e la felicità, Einaudi, Torino 2021.

Colomina B., Wigley M., Are We Human? Notes 
on an Archaeology of Design, Lars Müller, 
Zürich 2016.

Hejduk J., Bovisa, Rizzoli, Milano 1987.
Hejduk J., Bovisa, Milano, in “Lotus”, n. 161, 

2016, pp. 26-29.
Marini S., Moschetti V. (a cura di), Sylva. Città, 

nature, avamposti, Mimesis, Milano 2021.
Moro A. (a cura di), Bovisa. Un parco per la 

ricerca e il lavoro, Maggioli, Santarcangelo di 
Romagna 2017.

Morton T., Dark Ecology. For a Logic of Future 
Coexistence, Columbia University Press, New 
York 2016.

OMA, Bovisa Masterplan, Milano 2007. 

CAVALCAVIA BUSSA
FRANCESCA ZANOTTO

Airoldi R., Villa A., Architetture per il Piano. Otto 
progetti, in “Casabella”, n. 451-452, 1979, pp. 
92-95.

Amorosi G., A Milano tra passato ed avvenire, 
1927-1967. I problemi dell’urbanistica, gli 
studi e le soluzioni, le opere, idea del futuro, 
Romano Amodeo, Milano 1981.

Cimino P.A., Dall’idea della città alla città 
costruita. L’area di Garibaldi-Repubblica, 
Ordine e Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Milano, Milano 
s.d.

Cinemaperto, CINEMAPERTO proiezioni 
clandestine di strada, 20 luglio 2009.

Comune di Milano e AIM, Progetti per Milano. 
Concorso di idee per il polo direzionale-
finanziario nell’area Garibaldi Repubblica, 
Abitare Segesta Cataloghi, Milano 1992.

Redazione Casabella, Progetti per la Zona 2 
“Isola-Garibaldi-Porta Nuova”. Gae Aulenti, 
Lodovico Belgiojoso, Guido Canella, 
Ignazio Gardella, Vittorio Gregotti, Franca 
Helg, Vittoriano Viganò, Marco Zanuso, in 
“Casabella”, n. 451-452, 1979, pp. 96-118.  

Redazione Milano in Movimento, Vent’anni 
fa MetropoliX, casa occupata & ostello 
autogestito, Milano in Movimento, 10 ottobre 
2018.

Spazi Occupati Autogestiti Liberati, Comitati per 
l’abitare contro sfratti e sgomberi, Manifesto 
OccupyEstate, luglio 2013.

CHIOSTRO DEL BRAMANTE
MICHELE PORCELLUZZI

Borsi F., Bramante in Lombardia, in Id., 
Bramante, Electa, Milano 1989, pp. 200-201.

Borsi F., Il “modo” di Bramante, in Id., Bramante, 

261 ERBARIO
Electa, Milano 1989, pp. 49-140. 

Bruschi A., L’ultima attività lombarda. Impegno 
metodologico e interesse per lo spazio 
urbano, in Id., Bramante, Laterza, Roma-Bari 
1973, pp. 87-102.

Murray P., Bramante Paleocristiano, in 
Studi Bramanteschi. Atti del congresso 
internazionale, 1970, De Luca Editore, Roma 
1974, pp. 27-34.

Tamburelli P.P., Opportunities and Propaganda, 
in Id., On Bramante, The Mit Press, 
Cambridge MA 2022, pp. 111-116.

CIVICA STAZIONE IDROBIOLOGICA
JACOPO LEVERATTO

Agamben G., Profanazioni, Nottetempo, Milano 
2005.

Audenino P. (a cura di), Milano e l’esposizione 
internazionale del 1906. La rappresentazione 
della modernità, Franco Angeli, Milano 2008.

Canadelli E., Zoologia e piscicoltura. L’Acquario 
civico e la Stazione di idrobiologia applicata, 
in Id. (a cura di), Milano scientifica, 1875-1924, 
Volume I. La rete del grande Politecnico, 
Sironi, Milano 2008, pp. 139-160.

Fagiolo M., La Festa a Roma. Dal Rinascimento 
al 1870, Allemandi, Torino 1997.

Leveratto J., Sebastiano Giuseppe Locati. 
Effimero permanente, in “ARK”, n. 42, 2022, 
pp. 16-24.

Locati S.G., Architetto Sebastiano Gius. 
Locati. Progetti, costruzioni, rilievi, Tipografia 
Rossetti, Pavia 1936.

Melano O.P., Veronesi R., Milano liberty. Il 
decorativismo eclettico, Mursia, Milano 1991. 

Redondi P. (a cura di), Città effimera. Arte, 
tecnologia, esotismo all’esposizione 
internazionale di Milano del 1906, Mazzotta, 
Milano 2015.

Relazione sulla mostra di pesca ed acquicoltura 
alla Esposizione di Milano 1906, Tipografia 
Marcolli, Milano 1907.

EX-CAMPO SANTO DI CRESCENZAGO
INA MACAIONE, ALESSANDRO RAFFA

Barrett G.W., Barrett T.L., Cemeteries as 
Repositories of Natural and Cultural Diversity, 
in “Conservation Biology”, n. 15, 2001, pp. 
1820-1824.

Capitini A., La compresenza dei morti e dei 
viventi, Il Saggiatore, Milano 1966.

Nordh H., Swensen G. (a cura di), Cemeteries 
as Green Urban Spaces, in “Special feature 
in Urban Forestry & Urban Greening”, n. 33, 
2018, pp. 1-106.

Pogliani L., Memoria e Futuro per i cimiteri 
milanesi. Un contributo di ricerca e progetto, 
in “Territorio”, n. 95 (4), 2020, pp. 158-169.

Tedeschi C., Origini e vicende dei cimiteri di 
Milano e del servizio mortuario, Agnelli, Milano 
1899.

Uslu A., An Ecological Approach for the 
Evaluation of an Abandoned Cemetery as a 
Green Area, in “African Journal of Agricultural 
Research”, n. 5 (10), 2010, pp. 1043-1054.

Ciocchetti A., Spaziante A. (a cura di), La 
riconversione delle aree dismesse. La 
valutazione, i risultati, AUDIS, Franco Angeli, 
Milano 2006.

Gastaldi F., Camerin F., Aree militari dismesse 
e rigenerazione urbana. Potenzialità di 
valorizzazione del territorio, innovazioni 
legislative e di processo, LetteraVentidue 
Edizioni, Siracusa 2021.

Gibelli M.C., Milano. Da Metropoli Fordista a 
Mecca Del Real Estate, in “Meridiana”, n. 85, 
2016, pp. 61-80.

Grandi M., Pracchi A., Milano. Guida 
all’architettura moderna, Zanichelli, Milano 
1980.

Khun N., Come la vegetazione spontanea 
migliora gli spazi verti postmoderni, in Panzini 
F. (a cura di), Prati Urbani. I prati collettivi nel 
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