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Abstract 
In una società profondamente cambiata dalla lunga fase emergenziale dovuta al sopraggiungere della pandemia da 
COVID-19, in cui il vivere quotidiano e il benessere sociale sono stati messi a dura prova, emerge la necessità per le 
città e i territori di individuare idonei processi di rigenerazione urbana che valorizzino e riqualifichino il tessuto urbano, 
migliorino la qualità dell’abitare e dell’ambiente, favoriscano lo sviluppo economico e promuovano azioni di prossimità 
per le comunità. Questi processi di rigenerazione includono azioni quali la riqualificazione del patrimonio edilizio, la 
ricucitura tra i diversi spazi della città, il recupero e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio, la promozione 
di processi di partecipazione e inclusione sociale che valorizzino le energie di una crescente “società della cura”. 
Nell’ambito del bando “Prospettive urbane. Studi di fattibilità per la rigenerazione urbana” promosso da Fondazione 
Compagnia di San Paolo, il gruppo di ricerca ha condotto degli studi urbanistici e territoriali con attenzione alla 
dimensione economica e sociale per l’attivazione di due progetti di rigenerazione urbana: uno nel comune di Moncalieri 
(TO) e l’altro nel comune di Casale Monferrato (AL). Entrambi i progetti hanno in comune l’attenzione per gli aspetti 
ambientali e paesaggistici in relazione al contesto territoriale del Parco del Po piemontese e si strutturano mediante 
azioni puntuali e diffuse, che sono esito di un processo di partecipazione e di promozione sociale tra i diversi attori 
presenti sul territorio. 
 
Parole chiave: rigenerazione urbana, welfare, partecipazione 
 
 
1 | Introduzione 
La fase emergenziale che stiamo tuttora in parte vivendo ha dato grande risalto, ampliandoli, agli effetti 
causati da altre crisi già precedentemente presenti all’insorgere di quella da COVID-19. Infatti, da anni la 
comunità scientifica internazionale si interroga sugli effetti della crisi ambientale, ecologica, climatica ed 
energetica e cerca di fornire delle indicazioni e delle risposte adeguate. Le strategie promosse a livello 
internazionale (in particolare quanto delineato nell’Agenda 2030 dell’ONU sullo sviluppo di città sostenibili 
e resilienti), europeo e nazionale sono strettamente interconnesse tra di loro e individuano tra gli obiettivi 
chiave la sostenibilità e la resilienza. In questa discussione, il processo di transizione ecologica, nelle sue 
diverse componenti, e quello di rigenerazione urbana e sociale svolgono un ruolo centrale. In particolare, il 
termine rigenerazione urbana viene usato per descrivere processi di trasformazione all’interno della città 
contemporanea che ambiscono a riattivare quei luoghi o quei contesti che attraversano una fase di declino 
attraverso una molteplicità di azioni materiali e immateriali che coinvolgono il rinnovamento del patrimonio 
immobiliare, l’implementazione delle infrastrutture e dei servizi, lo sviluppo di spazi e azioni per la coesione 
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sociale (Ciaffi, Crivello, Mela, 2020), il miglioramento della componente ecologica e la costruzione di nuove 
politiche pubbliche (Balducci, 2000). 
L’approccio alla rigenerazione a cui si fa riferimento in questo contributo è quello di una visione globale che 
ambisce a risolvere i problemi urbani e a portare un miglioramento duraturo delle condizioni economiche, 
fisiche, sociali e ambientali dell’area soggetta a cambiamenti (Roberts & Sykes, 2000). Per raggiungere effetti 
a lungo termine, in contesti segnati da difficoltà e precarietà, è indispensabile che la rigenerazione si sviluppi 
gradualmente e attraverso interventi non traumatici per il tessuto urbano e sociale. 
Secondo questa lettura, la fase di innesco del processo assume una rilevanza critica e può avvenire con 
diverse modalità di interazione degli attori sociali e di azione sul territorio: coinvolgendo direttamente la 
popolazione in fase preliminare del progetto e responsabilizzando la cittadinanza e il terzo settore o 
mediante una progettazione iniziale sviluppata dai progettisti e dall’amministrazione e sottoposta a 
confronto e dialogo aperto con la popolazione. Analogamente, le azioni di rigenerazione possono 
configurarsi come azioni più puntuali, interventi “tattici” talvolta minimi che fungono da attivatori di un 
processo più lungo e da strumenti per definire le modalità del disegno strategico (Gabellini, 2018) oppure 
come azioni diffuse sul territorio raccordate da una strategia e da un disegno di sistema. 
Questi temi sono alla base del bando “Prospettive urbane. Studi di fattibilità per la rigenerazione urbana”, 
promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo nel 2021 che, inserendosi nel contesto di crisi 
sopraggiunta con la pandemia di COVID-19, si fa portavoce della necessità di aprire una nuova stagione 
di progettazione e programmazione, che risponda ai numerosi bisogni dei territori, attraverso processi di 
rigenerazione che sappiano porre al centro i cittadini e le sempre più emergenti esigenze abitative, lavorative, 
culturali e relazionali. In particolare, il gruppo di ricerca ha lavorato al progetto H2ousing nel comune di 
Moncalieri (TO) e al progetto del quartiere Oltreponte, nel comune di Casale Monferrato (AL). Le due 
esperienze serviranno da parametri di confronto e dialogo tra i due interventi e tra le diverse scelte 
strategiche adottate, al fine di costruire un nuovo glossario della rigenerazione urbana e sociale (Cellamare, 
2011) nel panorama piemontese. Per ciascuno verrà presentato il contesto nel quale si inseriscono i 
masterplan progettuali e le azioni di tipo sociale. 
 
2 | Due progetti di rigenerazione a confronto 
2.1 | H2ousing, Rive vive per una resilienza corrente a Moncalieri 
“H2ousing. Rive vive per una resilienza corrente”1 è un progetto presentato dal Comune di Moncalieri, una 
città di 56.000 abitanti collocata al confine sud-est della città di Torino. Il territorio di Moncalieri si 
caratterizza per essere in parte collinare e in parte pianeggiante con importanti corsi d’acqua, il fiume Po, 
che attraversa da nord a sud il comune, e le confluenze con i torrenti Sangone e Chisola. Questa specificità 
è riconosciuta a livello internazionale, grazie all’inclusione nel 2016 da parte dell’UNESCO della Riserva 
della Biosfera Collina Po nel programma Man and Biosphere (MAB). La presenza di questi tre corsi d’acqua 
e di una zona collinare rappresenta una ricchezza naturale straordinaria per il territorio di Moncalieri, ma 
allo stesso tempo lo espone a fenomeni di dissesto idrogeologico (non ultimo l’evento alluvionale di 
novembre 2016 che ha interessato il tratto torinese del Po). 
La città conosce una prima fase di espansione e crescita durante il XIX secolo, con lo sviluppo di numerose 
industrie del settore tessile e del settore metallurgico, ma è la costruzione della fabbrica Lingotto della FIAT 
ad affermare Moncalieri quale quartiere residenziale operaio. La crisi economica del 2008 segna un momento 
storico essenziale che porta alla chiusura di molte storiche fabbriche moncalieresi, lasciando il territorio in 
una situazione economica e sociale di grande necessità. 
Il progetto H2ousing individua strategie sistemiche di scala vasta e interventi puntuali ponendo al centro gli 
assi fluviali che diventano la cornice strategica e progettuale per la realizzazione di una green infrastructure 
(Voghera & Giudice, 2019) composta da un abitare sociale nuovo, green e curato con elevati standard 
qualitativi e maggiori servizi di prossimità e comunità. Il masterplan integra undici differenti interventi 
progettuali (figura 1) che definiscono scenari di trasformazione del paesaggio urbano e naturale, agendo 
contestualmente su aree private e aree pubbliche. 

 
1 Gruppo di lavoro POLITO: responsabile scientifico: A. Voghera; progetto urbanistico e territoriale: A. Voghera, B. Giudice, L. 
La Riccia; progetto architettonico: R. Ingaramo, D. Rolfo; estimo e valutazione economica: M. Rebaudengo, U. Mecca; 
rappresentazione e grafica: M. Vozzola, M. Gagliardi, A. Vitale, M. Tosi. 
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Figura 1 | Masterplan di H2ousing. 
Fonte: elaborazione di M. Gagliardi. 

 
 
La messa a sistema della strategia complessiva fa emergere tre categorie di interventi: la prima relativa al 
sistema della mobilità sostenibile, la seconda al patrimonio abitativo sociale, la terza a spazi pubblici strategici 
sottoutilizzati o degradati localizzati lungo le sponde dei fiumi. 
La prima categoria ridefinisce e completa il sistema esistente della mobilità sostenibile attraverso la 
predisposizione di percorsi, piste ciclabili e passerelle che permettono sia il superamento dei fiumi che la 
connessione di luoghi strategici. Il rinnovato sistema di mobilità sostenibile si inserisce in tratti di territorio 
con vocazione diversificata, come fasce naturali e rurali, territori di margine e aree urbane densamente 
edificate. 
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La seconda categoria include interventi di diverso tipo sul patrimonio residenziale: da un lato è prevista la 
realizzazione di un nuovo social housing nella località Barauda e dall’altro lato la ristrutturazione di alcuni 
edifici esistenti nel centro storico di Moncalieri destinandoli ad alloggi di social housing, aprendo al pubblico 
gli spazi del cortile e inserendo dei servizi di vicinato. 
La terza categoria intende ridefinire il ruolo e l’immagine del territorio fluviale attraverso la valorizzazione 
e rifunzionalizzazione di alcuni edifici e spazi pubblici sottoutilizzati posti lungo le sponde. In questa 
prospettiva, i corsi d’acqua non rappresentano solo più un territorio fortemente compromesso dalle 
alluvioni o il “retro” dell’azione progettuale ma si trasformano in un sistema naturale che lega nuove 
centralità: gli edifici e gli spazi pubblici sottoutilizzati diventano luoghi significativi della struttura 
paesaggistica. Tra gli immobili coinvolti dal progetto di valorizzazione e rifunzionalizzazione rientra l’ex 
mattatoio civico che si intende riconvertire in un Museo del Fiume (da anni richiesto dagli attori del 
Contratto di Fiume del Sangone), in stretta relazione con il fiume Po, con fini culturali, sportivi, turistici e 
di aggregazione sociale, interpretando il termine “museo” nell’accezione dell’International Council of 
Museums (ICOM) di luogo attivo “al servizio della società e del suo sviluppo”. Un altro intervento è quello 
delle botteghe Leimon da convertire in un centro dedicato alla diffusione e allo sviluppo della comprensione 
e dell’esercizio dei diritti digitali fra la cittadinanza, a servizio della popolazione giovane e anziana. 
Il progetto, in linea con le richieste del bando, prevede azioni immateriali volte a sensibilizzare e costruire 
l’empowerment delle comunità. In particolare, l’iniziativa “una comunità che scorre”, azioni di animazione 
e sviluppo comunità nei quartieri oggetti di intervento, interessa tutte le azioni progettuali collocandosi nei 
diversi quartieri e luoghi target. Le azioni verranno sviluppate dal basso, con una strategia bottom-up, 
partendo dai bisogni e dalle idee dei destinatari: verranno organizzati momenti di socialità diffusa per 
rafforzare i legami di quartiere (cene in cortile, passeggiate sulle rive, teatro on the road, caccia al tesoro in 
bici ecc.), insieme alla promozione di laboratori e workshop sui temi chiave di H2ousing, con particolare 
riguardo ai contenuti ambientali e di comunità. 
 
2.2 | Oltreponte in centro a Casale Monferrato 
Il progetto di riattivazione urbana “Oltreponte in centro”2 interessa il quartiere di Oltreponte nel comune 
di Casale Monferrato. Quest’area periferica, sviluppatasi sulla sponda sinistra del fiume Po nel secondo 
dopoguerra e che conta attualmente 2.621 abitanti, nasce sotto la spinta della crescita industriale che ha 
portato il comune alessandrino a diventare uno dei poli produttivi più rilevanti del Piemonte. 
Dopo un periodo di fiorente crescita tra gli anni ‘60 e ‘70, caratterizzato dall’arrivo di numerose compagnie 
industriali e anche di molti lavoratori stranieri, con il nuovo millennio si assiste a un progressivo 
deterioramento della condizione economica e sociale del quartiere: la spinta industriale cala, i progressi nel 
sistema produttivo provocano la chiusura di numerose fabbriche, con la conseguente perdita di posti di 
lavoro e la permanenza fatiscente di enormi complessi sul territorio. Le ondate di flussi migratori causano 
ingenti problemi di integrazione e di convivenza, comportando il graduale aumento del degrado sociale e 
dello spazio cittadino. Contestualmente, l’evento calamitoso dell’alluvione del 2000 contribuisce a una 
situazione già critica provocando non solo danni a buona parte dell’edilizia popolare risalente alla fine degli 
anni ’50 ma innescando una gravissima crisi immobiliare. 
Anche il quartiere Oltreponte oggi vive una condizione di particolare disagio dovuto alla combinazione di 
fattori di diversa natura: il progressivo disinvestimento industriale e la desertificazione commerciale si 
uniscono alla frattura sociale fortemente legata all’immigrazione. In questa prospettiva, il progetto 
Oltreponte muove dall’obiettivo di restituire al quartiere il suo valore di centro cittadino con una propria 
identità e autonomia, partendo da una strategia collettiva, nella quale la cooperazione e la sinergia tra 
ambiente, trasformazione urbana, esistenza individuale e comunità indirizzano il cambiamento. La ricerca 
di un rinato sviluppo del quartiere su tutti i livelli richiede un progetto di masterplan articolato (figura 2), 
ricco di azioni puntuali sia materiali che immateriali volte alla riattivazione non solo del tessuto edilizio e 
dello spazio urbano ma anche della comunità locale. Alcuni degli spazi e parte delle azioni individuate sono 
già state oggetto di iniziative e di progetti (per esempio, la realizzazione di un nuovo collegamento ciclabile 
di connessione con il centro storico della città e la rinaturazione dello spazio verde nella fascia prossima al 
Po oggetto di intervento grazie ai fondi del Bando Restauro Ambientale Sostenibile di Fondazione 
Compagnia di San Paolo). 
 

 
2  Gruppo di lavoro POLITO: responsabili scientifici: D. Ciaffi, A. Voghera; esperti in Sociologia: R. Novascone, esperti in 
Urbanistica: B. Giudice, G. Lodetti; esperti in Estimo e valutazione economiche: M. Rebaudengo, U. Mecca. 
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Figura 2 | Masterplan di Oltreponte in centro. 
Fonte: elaborazione di G. Lodetti. 

 
Il masterplan si compone di tre ambiti specifici composti da diverse azioni progettuali e interventi. Il primo 
ambito riguarda lo sviluppo del cuore del quartiere (riqualificazione della piazza della parrocchia e della 
piazza centrale intitolata ai Marinai d’Italia), unitamente alla modifica della viabilità urbana per facilitare 
l’inserimento di una nuova bretella ciclabile e di spazi di marciapiede più ampi e sicuri. Si prevede inoltre la 
sistemazione del complesso di edifici residenziali pubblici in via Piacibello, sul quale si è ipotizzato un 
rifacimento della facciata e dello spazio comune centrale, con spostamento dei parcheggi privati nel retro 
del lotto. Il secondo ambito coinvolge la porzione della sponda sinistra del Parco Fluviale del Po (già oggetto 
di progetti di rinaturazione) all’interno del quale si ambisce a realizzare uno spazio verde di qualità, che 
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diventi attrattore della cittadinanza ma anche dei turisti che viaggiano lungo la vicina ciclovia VenTo. Infine, 
il terzo ambito riguarda la porzione in prossimità della linea ferroviaria e propone la realizzazione di uno 
spazio attrezzato in prossimità dell’asilo comunale e la sistemazione del Circolo di quartiere, con un cambio 
di gestione e di fruibilità. 
Il progetto Oltreponte si compone di diverse azioni immateriali, che restituiscono alla comunità attualmente 
frammentata un senso di appartenenza e di azione concreta sul proprio territorio. A tale fine, oltre ad azioni 
di animazione e di governance proposte come sviluppo futuribile dei siti coinvolti, il gruppo di ricerca ha 
attivato un momento di partecipazione, con l’intento di ascoltare e far dialogare tra loro le diverse 
componenti sociali del quartiere e di ricavarne spunti per la proposta progettuale. Da una parte, si è lavorato 
con le classi delle scuole, proponendo il metodo delle mappe di comunità, una tecnica partecipativa utilizzata 
principalmente in ambiti territoriali ristretti che ben si adatta a un lavoro con le fasce giovani della 
popolazione, fungendo da stimolo per idee e percezioni su una possibile rivalorizzazione delle aree. Ai fini 
della consultazione, si sono predisposte diverse tipologie di mappe del contesto, alle quali si chiedeva di 
reagire con spunti e osservazioni, con l’obiettivo di mettere in luce le mancanze ma anche le potenzialità del 
quartiere. Dall’altra parte, per il confronto tra la cittadinanza attiva, il terzo settore e l’amministrazione è 
stata organizzata una passeggiata di quartiere nel territorio e nei punti strategici del progetto e si è tenuto un 
momento di ascolto per discutere dei temi salienti della rigenerazione per Oltreponte. 
Questi momenti si sono rivelati di fondamentale importanza per lo sviluppo del progetto, in quanto hanno 
esplicitato alcuni bisogni concreti del contesto di intervento, ma hanno anche palesato alcune criticità e 
tensioni interne alle diverse parti coinvolte, nonché delle fragilità e debolezze evidenti e percepite 
esclusivamente da coloro che vivono e frequentano il quartiere. 
 
3 | Prime riflessioni conclusive 
Collocandosi all’interno dello stesso bando, i due progetti presentano obiettivi e caratteristiche comuni 
nonostante le dinamiche e gli approcci presentati risultino differenziati. I due progetti, infatti, si inseriscono 
in cornici geografiche diverse ma simili sotto diversi aspetti, in primo luogo la prossimità a zone collinari e 
al fiume Po, e, allo stesso modo, sono caratterizzate da un simile passato industriale che ha rappresentato la 
ricchezza del XX secolo e la successiva crisi economica e sociale. 
Entrambi i progetti integrano obiettivi urbanistici, territoriali, ambientali, paesaggistici e socioeconomici e 
individuano delle strategie coerenti con gli strumenti di pianificazione vigenti (come il Piano Strategico 
Metropolitano della Città Metropolitana di Torino), con le strategie internazionali (in particolare, gli SDGs3), 
europee, nazionali (PNRR, Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”) e regionali (per 
esempio, la Strategia regionale per la sostenibilità). Inoltre, in entrambi i contesti la sfida, a livello di 
governance, sembra essere quella di cercare un incrocio tra politiche sistemiche dall’alto e comunità in azione 
dal basso, in un’alleanza anche con gruppi informali, singoli cittadini attivi, soggetti dell’imprenditoria sociale 
e profit, istituzioni locali e sovralocali, associazioni (Arena, 2020). 
In generale, le strategie progettuali individuate possono essere ricondotte a cinque categorie (tabella I e II): 
• la ricucitura di parti di città poste lungo le sponde dei corsi d’acqua; 
• la promozione di strategie che mettono al centro la natura, la reticolarità ecologica e gli spazi pubblici; 
• l’implementazione di visioni per la resilienza e la sostenibilità; 
• il rafforzamento del senso di comunità attraverso azioni di cura di beni comuni (im)materiali; 
• il rilancio della città con una nuova immagine e una rinnovata qualità agli spazi di aggregazione e ai servizi 

di prossimità incrementandone la permeabilità e l’accessibilità. 
Tra queste categorie, gli approcci più strettamente legati alla progettazione fisica e funzionale trovano molte 
affinità, mentre le dinamiche sociali risultano molto più differenziate. Nel caso di Oltreponte, infatti, il 
confronto attivo con la popolazione ha rappresentato il trampolino di lancio per la definizione degli 
interventi progettuali, mentre nel caso di H2ousing le attività di partecipazione si presentano come vaghe e 
frammentate. In prospettiva, per garantire un’ampia inclusività, si auspica che il Comune di Moncalieri si 
attivi per l’avvio di un qualificato processo di partecipazione con le diverse componenti interessate da tutti 
gli interventi previsti. 

 

 
3 Nello specifico: l’obiettivo 1 di sconfiggere la povertà; l’obiettivo 3 che promuove salute e benessere; l’obiettivo 10 di ridurre ogni 
forma di disuguaglianza; l’obiettivo 11 che si riferisce a città e comunità sostenibili; gli obiettivi 12 e 13, riferiti rispettivamente 
all’utilizzo responsabile delle risorse e alla lotta al cambiamento climatico; gli obiettivi 14 e 15 che si riferiscono all’uso sostenibile 
del mare (delle acque) e della terra. 
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Tabella I | Le strategie e gli interventi progettuali di H2ousing. 
 

Strategie  Ricucire la città Promuovere 
strategie di 
rigenerazione 
urbana, 
territoriale e 
sociale 

Implementare 
visioni per la 
resilienza e la 
sostenibilità 

  Ricostruire le     
  comunità  
  attraverso azioni   
  immateriali  

  Nuova immagine   
  agli spazi di   
  aggregazione e ai  
  servizi di  
  prossimità 

H2ousing 

1 - Social housing 
Barauda 

 X X   

2 - Pista ciclabile 
lungo canale 
scolmatore IREN 

X  X  X 

3 - Pista ciclabile 
borgo S. Maria - 
centro storico 

X  X  X 

5 - Nuove 
connessioni nella 
zona del foro 
boario 

X  X  X 

6 - Area ex 
mattatoio civico 

X X X X X 

7 - Area lungo Po 
Abellonio 

X  X  X 

8 - Social housing 
via Santa Croce 

 X X X X 

9 - Nuova 
passerella 
ciclopedonale e 
area Vignotto 

X  X  X 

10 - Botteghe 
Leimon 

X X X X X 

11 - Nuova 
passerella 
ciclopedonale 
Vallere - pza 
Panissera 

X  X  X 

12 - Ex villa Enaoli X  X  X 
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Tabella II | Le strategie e gli interventi progettuali di Oltreponte in centro. 
 

Strategie  Ricucire 
la città 

Promuovere strategie di 
rigenerazione urbana, 
territoriale e sociale 

Implementare visioni 
per la resilienza e la 
sostenibilità 

  Ricostruire 
le     
  comunità  
  attraverso 
azioni   
  immateriali  

  Nuova 
immagine   
  agli spazi di   
  aggregazione 
e ai  
  servizi di  
  prossimità 

Oltreponte in centro 

1 - Piazza della 
Parrocchia e Via 
Italo Rossi 

X X X X X 

2 - Complesso 
Residenze Erp Via 
Alfredo Piacibello 

 X X X X 

3 - Pista ciclabile Via 
Antonio Olearo 

X  X   

4 - Via Adam e 
Piazza Marinai 
D’italia 

X X X X X 

6 - Bretella di 
ciclovia congiunta a 
VenTo 

X  X   

7 - Parco Fluviale del 
Po con area ex 
discarica 

X X X X X 

8 - Spazio attrezzato 
su Via Fratelli 
Bandiera 

 X X X X 

9 - Circolo di 
quartiere 

  X X X 

 
 
Attribuzioni 
La redazione di § 1 e 3 sono frutto di una riflessione congiunta degli autori, § 2.1 è di Benedetta Giudice e 
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