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SOMMARIO
Il presente lavoro di tesi indaga le potenzialità dello sport 
in quanto settore chiave per lo sviluppo e rigenerazione ur-
bana. Se opportunamente pianificato e gestito, promosso e 
spazialmente e socialmente radicato sul territorio può ac-
quisire un ruolo centrale nel contribuire alla salute fisica e 
psicologica delle persone, influenzando lo stile di vita ver-
so una comprensiva condizione di benessere. 
La pandemia dovuta al COVID-19, che ha colpito il mondo 
negli ultimi due anni, ne ha ulteriormente marcato l’impor-
tanza, facendo emergere la necessità di una nuova atten-
zione verso la progettazione di spazi, sia pubblici sia pri-
vati, aperti e al chiuso che valorizzino un’attività sportiva 
integrata nella quotidianità. 
Nella società contemporanea (principalmente occiden-
tale), lo sport è una delle attività ricreative più diffuse e 
con rilevanti ricadute spaziali. Generalmente, nelle città lo 
sport viene praticato all’interno di spazi chiusi dove le per-
sone dispongono di attrezzature specializzate da utilizzare 
in determinati momenti della giornata, a prescindere da 
condizioni climatiche e caratteristiche del contesto urbano. 
Nonostante i vantaggi di una pratica in luoghi circoscritti 
e dedicati, negli ultimi decenni sta emergendo l’interesse 
verso la possibilità di svolgere attività sportiva come parte 
del vivere quotidiano in un paesaggio urbano progettato 
per offrire e stimolare una nuova attenzione al corpo e ai 
benefici del movimento. Il presente lavoro propone la tra-
duzione di questo emergente interesse sociale e culturale 
in una proposta progettuale.  
La tesi è organizzata in tre sezioni. La prima inquadra un 
nuovo concetto di città incentrata sullo sport: la cosiddetta 
SportCity, in cui lo spazio urbano diventa luogo di svago, di 
attività sportiva e di opportunità per uno stile di vita più 
attivo. Questa visione di città viene associata al tema dei 
Grandi Eventi — e, nello specifico, alle Olimpiadi — che 
potenzialmente rappresentano un’opportunità di rigene-
razione e sviluppo urbano, producendo impatti (positivi 
e negativi) in grado di innescare e velocizzare significativi



processi nelle città ospitanti.
La seconda parte della tesi prende in analisi la candidatura 
olimpica di Milano-Cortina 2026 e si focalizza sulla pratica 
di un particolare sport poco conosciuto in Italia: lo Speed 
Skating, ovvero pattinaggio di velocità su ghiaccio, che ne-
cessita di un impianto di notevoli dimensioni, denominato 
Oval. 
La terza parte del lavoro propone, infine, una soluzione 
progettuale per l’Oval olimpico di Milano-Cortina 2026. Il 
progetto intende sfruttare appieno le potenzialità dei Gio-
chi Olimpici, sottolineando il valore della rifunzionalizza-
zione post-olimpica per una gestione sostenibile dell’“ere-
dità olimpica”. A seguito di uno studio approfondito di casi 
studio esistenti, è stato studiato l’inserimento di un edificio 
polifunzionale nella periferia metropolitana milanese, con 
il principale obiettivo di donare alla città uno spazio col-
lettivo di riconnessione spaziale e sociale a lungo termine 
attraverso la pratica di sport.



ABSTRACT
This thesis work investigates the potential of sport as a key 
sector for urban development and regeneration. If proper-
ly planned and managed, promoted and spatially and so-
cially rooted in the territory, it can acquire a central role 
in contributing to the physical and psychological health of 
people, influencing the lifestyle towards a comprehensive 
condition of well-being.
The pandemic due to COVID-19, which has hit the world 
in the last two years, has further marked its importance, 
highlighting the need for a new focus on the design of spa-
ces, both public and private, open and closed that enhance 
a sporting activity integrated in everyday life.
In contemporary society (mainly Western), sport is one 
of the most widespread recreational activities with signi-
ficant spatial repercussions. Generally, in cities, sport is 
practiced inside closed spaces where people have specia-
lized equipment to use at certain times of the day, regard-
less of climatic conditions and characteristics of the urban 
context. Despite the advantages of practicing in confined 
and dedicated places, in recent decades the interest in the 
possibility of carrying out sports activities as part of daily 
living in an urban landscape designed to offer and stimu-
late a new attention to the body and the benefits of mo-
vement has been emerging. This work proposes the tran-
slation of this emerging social and cultural interest into a 
project proposal.
The thesis is organized in three sections. The first frames a 
new concept of city centered on sport: the so-called Spor-
tcity, in which the urban space becomes a place for recrea-
tion, sporting activity and opportunities for a more active 
lifestyle. This vision of the city is associated with the theme 
of Mega Events - and, specifically, the Olympics - which po-
tentially represent an opportunity for urban regeneration 
and development, producing impacts (positive and negati-
ve) capable of triggering and speeding up significant pro-
cesses in host cities.
The second part of the thesis analyzes the Milan-Cortina 



2026 Olympic candidacy and focuses on the practice of a 
particular sport that is little known in Italy: Speed Skating, 
that is speed skating on ice, which requires a large facility, 
called Oval. 
Finally, the third part of the work proposes a design solu-
tion for the Milan-Cortina 2026 Olympic Oval. The project 
intends to fully exploit the potential of the Olympic Games, 
underlining the value of post-Olympic re-functionalization 
for sustainable management of “Olympic legacy”. Following 
an in-depth study of existing case studies, the insertion of 
a multifunctional building in the Milanese metropolitan 
suburb was studied, with the main objective of giving the 
city a collective space for long-term spatial and social re-
connection through the practice of sport.
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•     Fig. 1.  La maratona di Mugello, https://it.latuaitalia.ru/made-in-italy/5-mara-
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•     Fig. 12. House NA, Sou Fujimoto Architects, https://www.archdaily.
com/230533/house-na-sou-fujimoto-architects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 13. Shougang Big Air Olympic Site, https://www.repubblica.it/dossier/
sport/olimpiadi-pechino-2022/2022/02/02/news/riqualificazione_ex_acciaie-
ria_politecnico_torino-336148970/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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•     Fig. 1.  Sang Hwa Lee, Olimpiadi di Sochi 2014, www.pinterest.it . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 2.  Gara olimpica di Short Track, https://www.sltrib.com/spor-
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•     Fig. 5.  Pattini Clap Skates, https://skate-dump.com/product/10550/c-domo-
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•     Fig. 6. Sven Kramer, pattinatore olandese, https://embrace-yourself-embra-
ce-the-world.com/2018/12/26/sven-kramer-my-brother-from-another-mother/ .
•     Fig. 7. Minique Argermueller, atleta tedesca che cade durante lo Olimpiadi di 
Sochi 2014, https://www.zimbio.com/photos/Monique+Angermueller/fO2rh7sD-
S3L/Winter+Olympics+Speed+Skating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 8. Martina Sablikova, https://www.fanpage.it/sport/altri-sport/olimpia-
di-sochi-martina-sablikova-medaglia-d-oro-nei-5000-m-speed-skating/ . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 9. Pista di pattinaggio in Olanda, IJsstadion Thialf, https://en.wikipedia.
org/wiki/Thialf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

144
145

145

145

146

146

146

147

CAPITOLO 04

19



•     Fig. 10. Macchina rasaghiaccio durante le Olimpiadi di Torino 2006, https://
www.leitner.it/it/ghiaccio/accessori-rasaghiaccio/25-63.html . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 11. La macchina rasaghiaccio Ice Wolf, https://www.sporteimpianti.it/
prima-pagina/produzione/lesperienza-olimpica-engo-gli-stadi-del-ghiaccio/ . . . . . .
•     Fig. 12. Jan Dijkema, Presidente dell’ISU, https://www.insidethegames.biz/ar-
ticles/1058670/dijkema-modernising-isu-as-the-shadow-of-eu-ruling-looms. . . . . .
•     Fig. 13. Alexander Lakernik, Vice presidente Figure Skating, https://www.
ifsmagazine.com/isu-striving-to-keep-figure-skating-on-track/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 14. Tron Espeli, Vice presidente Speed Skating, https://www.gettyimages.
ch/detail/nachrichtenfoto/tron-espeli-isu-representative-looks-on-during-the-i-
su-nachrichtenfoto/1135034212?language=it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 15. Oval Olimpico di Calgary, interni, https://gecarchitecture.com/
projects/olympic-oval/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 16. Oval Olimpico di Calgary, vista aerea, https://commons.m.wikimedia.
org/wiki/File:Aerial_shot_of_the_Olympic_Oval.jpg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 17. Oval Olimpico di calgary, sezione e prospetto, https://www.research-
gate.net/figure/Olympic-Oval-Calgary_fig1_237562516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 18. Nagano Olympic Memorial Arena M-WAVE, vista interna della pista, 
https://livingnomads.com/2017/09/best-places-to-visit-in-nagano-city/nagano-
m-wave-best-places-to-visit-in-nagano-1/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 19. Nagano Olympic Memorial Arena M-WAVE, vista esterna, http://aloss.
biz/en/8792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 20. Nagano Olympic Memorial Arena M-WAVE, pianta primo piano, ht-
tps://www.nagano-mwave.co.jp/m_wave/language/en.php . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 21. Utah Salt Lake City, pista interna, https://olympics.nbcsports.
com/2020/02/11/world-single-distance-speed-skating-championships-tv-li-
ve-stream-schedule/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 22. Utah Salt Lake City, foto aerea, http://www.gsbsarchitects.com/recu-
vustudent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 23. Utah Salt Lake City, pianta, https://archive.sltrib.com/article.php?i-
d=2762342&itype=CMSID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 24. Oval Lingotto Torino, pista interna, https://www.lingottofiere.it/spa-
ce/it-29/oval#prettyPhoto[gallery1]/2/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 25. Oval Lingotto Torino, esterno, https://www.lingottofiere.it/space/it-
29/oval#prettyPhoto[gallery1]/1/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 26. Oval Lingotto Torino, disegno in pianta, https://www.sporteimpianti.
it/principale/tsport/rubriche-tsport/reportage/torino-2006/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 27. Richmond Olympic Oval, pista, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Richmond_Olympic_Oval_intern_View.jpg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 28. Richmond Olympic Oval, vista esterna, https://www.cannondesign.
com/our-work/work/city-of-richmond-richmond-olympic-oval/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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•     Fig. 29. Richmond Olympic Oval, sezione, https://www.archdaily.com/49705/
winter-olympics-2010-vancouver-skating-richmond-olympic-oval-cannon-desi-
gn/500f78ad28ba0d5eba000a4f-winter-olympics-2010-vancouver-skating-rich-
mond-olympic-oval-cannon-design-image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 30. Adler Arena Sochi, pista interna, https://yandex.ru/maps/org/adler_
arena/1241066140/?ll=39.952869%2C43.408760&z=16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 31. Adler Arena Sochi, vista esterna, https://sochi.kassir.com.ru/pla-
ces/349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 32. Adler Arena Sochi, assonometria, https://www.pngwing.com/en/sear-
ch?q=adler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 33. Olympic Oval Pyeongchang, pista interna, https://www.insidethega-
mes.biz/articles/1085202/pyeongchang-2018-legacy-plans-ioc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 34. Olympic Oval Pyeongchang, vista esterna, https://www.samoo.com/
home/works/map.do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 35. Olympic Oval Pyeongchang, pianta contesto, https://architectureofthe-
games.net/tag/gangneung-olympic-park/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 36. National Speed Skating Olympic Oval, Pechino, pista interna, https://
news.cgtn.com/news/2021-04-07/Live-Speed-skating-at-newly-built-Ice-Ribbon-
in-Beijing-ZgmT945ix2/index.html . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 37. National Speed Skating Olympic Oval, Pechino, vista esterna, https://
peoplesdaily.pdnews.cn/sports/stunning-transformation-of-beijing-olympic-sta-
diums-195059.html . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 38. National Speed Skating Olympic Oval, Pechino, prospetti, https://aa-
sarchitecture.com/wp-content/uploads/2022/02/The-National-Speed-Skating-O-
val-or-the-Ice-Ribbon-by-Populous-16.jpg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

167

167

167

169

169

169

171

171

171

•     Fig. 1.  Ice Rink, pista di pattinaggio scoperta di Baselga di Pinè, https://www.
icerinkpine.it/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 2. Forum Mediolanum, Milano, sede Short Track e Figure Skating, https://
visitpass.it/listing/mediolanum-forum-milano/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 3. Render Progetto Park Associati, https://parkassociati.com/progetti/ex-
ca-va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 4. Masterplan Progetto PACark Associati, https://parkassociati.com/pro-
getti/ex-ca-va . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 5. Progetto MIND, area di progetto, https://gadstudio.eu/2020/10/28/
mind-milano-innovation-district/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 6. Parco lineare, https://www.metropolitano.it/milano-ex-expo-cit-
ta-del-futuro/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 7. Ospedale Galeazzi, https://www.metropolitano.it/milano-ex-expo-cit-
ta-del-futuro/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITOLO 05

21

179

180

184

184

187

187

187



•     Fig. 8. Human Technopole, Palazzo Italia, https://www.archilovers.com/
projects/84146/italy-pavilion-human-technopole-foundation-gallery?1321728 . . . .
•     Fig. 9. Campus Scientifico, https://www.archilovers.com/projects/84146/
italy-pavilion-human-technopole-foundation-gallery?1321728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 10. Foto aerea ricavata da Google Earth, www. earth.google.com . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 11. Immagine aerea, area di progetto, https://blog.urbanfile. 
org/2021/09/16/milano-baranzate-firmato-il-protocollo-per-la-riqualificazio-
ne-dellex-cava-ronchi/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 12. EM2N, https://www.world-architects.com/it/em2n-zurich/project/
win4-sports-centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 13. Pianta EM2N, https://www.world-architects.com/it/em2n-zurich/
project/win4-sports-centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 14. Edificio sportivo polifunzionale a Ørestad, Copenaghen, https://www.
sporteimpianti.it/principale/tsport/altri-impianti/orestad-edificio-polifunziona-
le/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 15. Pianta Edificio sportivo polifunzionale a Ørestad, Copenaghen, https://
www.sporteimpianti.it/principale/tsport/altri-impianti/orestad-edificio-polifun-
zionale/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 16. BIT Sports Center, https://www.archdaily.com/946387/bit-spor-
ts-center-atelier-alter-architects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 17. Pianta BIT Sports Center, https://www.archdaily.com/946387/
bit-sports-center-atelier-alter-architects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Fig. 18. Centro commerciale, https://lanuovaprovincia.it/attualita/shop-
ping-di-domenica-e-turismo-nellastigiano-ci-sarebbero-35-porti-franchi/ . . . . . . . . . . .
•     Fig. 19. Palazzetto Volley, https://trentinovolley.it/it/news/superlega/35806-
blm-group-arena-gia-sold-out-per-il-derby-dell-a22-con-modena-di-domenica . . . .
•     Fig. 20. Concerto, https://www.lameccadeldisco.com/progettazione-e-allesti-
menti-per-concerti/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

187
189

202

205

205

205

205

205

205

236

236

236

22



23



INDICE DELLE 
TABELLE
CAPITOLO 01
•     Tab 1. Tipologie di evento, Maurice Roche (2000),rielaborato dall’autore . . . . . . . .
•     Tab 2. Azioni da mettere in atto per migliorare la mobilità della città ospitante, 
La Rocca, 2008, rielaborato dall’autore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 3. Green Games, principi di sostenibilità, La Rocca, 2008, rielaborat dall’au-
tore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 4. Effetti diretti, indiretti e indotti impatto economico, Martina Di Mario, “I 
grandi eventi sportivi come strumento di marketing territoriale per il turismo”, Cat-
tedra Marketing Territoriale, Anno Accademico 2016 - 2017, relatore Matteo Caroli
•     Tab 5. Effetti turistici a breve e lungo termine, Simona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Di Iorio, “Milano Cortina 2026: Dalla valutazione dei Mega Eventi alla pianificazione 
strategica per il futuro del movimento olimpico”, tesi di Laurea Magistrale, Anno 
accademico 2019-2020, relatore Nicola Pasini, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 6. Città ospitanti dei Giochi Olimpici, www. landgeist.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 7. Cronologia del Processo di Candidatura dellecittà ospitanti dopo il 2015, 
www.cladglobal.com, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 8. Building Information Modeling, https://www.picfair.com/pic-
s/01508207-word-cloud-bim, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

45

47

49

52
57

61

81

CAPITOLO 02
•     Tab 1 e 2.  La SportCity secondo gli italiani: il sondaggio di Istituto Piepoli, Ru-
neconomy, Pagliara F. & Di Caro P., Libro “SportCity. Viaggio nello sport che cambia 
la città”, 2020, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 3. La SportCity secondo gli italiani: il sondaggio di Istituto Piepoli, Pagliara 
F. & Di Caro P., Libro “SportCity. Viaggio nello sport che cambia la città”, 2020, riela-
borato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

96

24



•     Tab 1. Obiettivi Dossier Candidatura Milano Cortina 2026, Visione e concezione 
dei Giochi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 2. Obiettivo 2, Dossier Candidatura Milano Cortina 2026, Visione e conce-
zione dei Giochi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 3. Schema relazioni internazionali di Milano, Pierfrancesco Maran, Pre-
sentazione Power Point, “I 5 obiettivi per la Milano del 2030”, pp. 19. www.milano.
federmenager.it, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 4. Schema relazioni internazionali di Milano, livello regionale, www. www. 
blog.friendlyrentals.com, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 5. Connessioni tra stazioni ferroviarie e capolinea delle Metro 4 e 5, Pier-
francesco Maran, Presentazione Power Point, “I 5 obiettivi per la Milano del 2030”, 
pp. 20. www.milano.federmenager.it, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 6. I 13 nodi di interscambio, Pierfrancesco Maran, Presentazione Power 
Point, “I 5 obiettivi per la Milano del 2030”, pp. 21. www.milano.federmenager.it, 
rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 7. I 13 nodi di interscambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 8. Vuoti, Pierfrancesco Maran, Presentazione Power Point, “I 5 obiettivi per 
la Milano del 2030”, pp. 28. www.milano.federmenager.it, rielaborato dall’autore . . .
•     Tab 9. Progetto del verde, Pierfrancesco Maran, Presentazione Power Point, 
“I 5 obiettivi per la Milano del 2030”, pp. 41 e pp. 43. www.milano.federmenager.it, 
rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 10.  I quartieri di Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 11. Schema connessioni e nodi tra piazze, Pier-francesco Maran, Presenta-
zione Power Point, “I 5 obiettivi per la Milano del 2030”, pp. 47. www.milano.feder-
menager.it, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 12. Schema nuclei storici, Pierfrancesco Maran, Presentazione Power 
Point, “I 5 obiettivi per la Milano del 2030”, pp. 51. www.milano.federmenager.it, 
rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 13. Rinnovamenti e rigenerazioni urbane, Pierfrancesco Maran, Presenta-
zione Power Point, “I 5 obiettivi per la Milano del 2030”, pp. 55. www.milano.feder-
menager.it, rielaborato dall’autore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 14. Schema macro-aree, “PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO DELLA XI 
LEGISLATURA”, Allegato 1, 28 luglio 2018, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 15. Schema viabilità e poli di sviluppo regione Lombardia, www.regione.
lombardia.it, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 16. Piano dei trasporti Veneto, www.ilnordestquotidiano.it, rielaborato 
dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 17. Discipline sportive divise nei 4 gruppi territoriali olimpici . . . . . . . . . . . . . . .

114

115

118

118

119

120
120

121

123
124

125

125

126

128

129

131
132

CAPITOLO 03

25



•     Tab 18. Masterplan progetto olimpico, Dossier di Candidatura Milano Cortina 
2026, pp. 15, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•     Tab 19. Sedi olimpiche distribuite nei 4 gruppi territoriali olimpici, Dossier di 
Candidatura Milano Cortina 2026, pp. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

137

•     Tab 1. Misure standard della pista di pattinaggio di velocità, www.isu.org, riela-
borato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITOLO 04

•     Tab 1. Masterplan progetto olimpico, Dossier di Candidatura Milano Cortina 
2026, pp. 15, rielaborato dall’autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPITOLO 05

26

147

179



27



00

INTRODUZIONE



29

Nella società contemporanea, la pratica sportiva è conside-
rata un’attività chiave di sviluppo dell’individuo in quanto 
soggetto sociale e in quanto soggetto-corpo. Lo sport non 
solo aiuta a potenziare le prestazioni fisiche, ma contribui-
sce anche al benessere psicologico (Clinica Baviera , 2019) 
e conduce a uno stile di vita attivo e potenzialmente più 
sano di uno sedentario. Allo stesso tempo, può essere stru-
mento di trasformazione e rigenerazione spaziale. Nono-
stante vi sia ancora la tendenza — principalmente in alcuni 
Paesi Europei — a praticare attività motoria all’interno di 
spazi chiusi (impianti sportivi, palestre ecc.), negli ultimi 
anni risulta sempre più diffuso l’interesse in una pratica 
sportiva all’aria aperta, in relazione alla città e ai suoi spa-
zi pubblici, soprattutto a seguito della pandemia mondiale 
dovuta al Covid-19.

Il presente lavoro di tesi ha come principale obiettivo quel-
lo di indagare e studiare come l’attività sportiva possa coa-
diuvare un cambiamento nella progettazione architettoni-
ca e urbana contemporanea, affinchè la città possa favorire 
una progressiva integrazione di uno stile di vita attivo, in-
centrato sul benessere e la pratica sportiva all’aperto, nelle 
sue soluzioni spaziali. 
In letteratura, il termine “SportCity” (Pagliara & Di Caro, 
2020) è stato utilizzato per teorizzare un nuovo concetto di 
città in cui lo sport è strumento protagonista nell’analisi e 
nel disegno dello spazio pubblico urbano. La “SportCity” è 
una città che invita al movimento ed è adatta alla pratica di 
attività sportive, che, a loro volta, valorizzano il territorio, 
favoriscono lo sviluppo economico, promuovono socialità, 
inclusione e crescita culturale e stimolano la ricerca pro-
gettuale verso tipologie e tecnologie innovative coinvolte 
in ogni aspetto della vita quotidiana (lavoro, scuola, vita 
sociale). Lo sport è concepito quindi come tema di rigene-
razione spaziale, con potenziali ricadute benefiche su in-
frastrutture, servizi territoriali, progettazione dello spazio 
pubblico e, di conseguenza, sulla popolazione che ne usu-
fruisce. 

La ricerca di un nuovo concetto di città legato al movimen-
to e al benessere individuale e collettivo può, inoltre, esse-  



re ritrovata nell’approccio innovativo proposto dal campo  
di studi denominato Urban Ergonomics. Focalizzato su una 
progettazione dello spazio che mette al centro l‘uomo e la 
sua corporeità, si basa su uno scambio interdisciplinare tra 
architettura, urbanistica ed ergonomia. La tesi considera i 
principi alla base di questo emergente campo di sperimen-
tazione per proporre riflessioni spaziali.

Negli ultimi decenni, è emerso un crescente interesse per 
i Grandi (o Mega) Eventi — quali, Olimpiadi, Esposizioni 
Universali e Coppe del Mondo — poiché sono in grado di 
accelerare processi di pianificazione e trasformazione ur-
bana, organizzazione e gestione socioeconomica, turistica e 
ambientale del territorio e di promuovere l’immagine della 
città ospitante. Il successo di un Mega Evento può contribu-
ire alla valorizzazione di un territorio, generando impatti 
e un’eredità (legacy) che possono modificarlo radicalmen-
te a breve o lungo termine. Il presente lavoro si concentra 
sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per proporre una 
soluzione progettuale che sfrutti l’occasione olimpica per 
proporre una nuova concezione di polo sportivo e spazio 
pubblico basato sull’integrazione dell’attività motoria nella 
vita quotidiana della popolazione locale. 

La tesi è organizzata in tre parti e cinque capitoli. Nella pri-
ma parte, il primo capitolo propone un approfondimento 
sul tema del Grande Evento e, nello specifico, delle Olimpia-
di — evento internazionale incentrato sui valori legati allo 
sport, al rispetto tra Nazioni, alla condivisione e alla col-
laborazione — descrivendone le caratteristiche, le relative 
potenzialità e complessità. L’eredità dei Giochi viene indivi-
duata come questione centrale, non solo nella gestione della 
legacy post-olimpica ma sin dalla pianificazione dell’evento.  
Il secondo capitolo propone riflessioni sul tema della rela-
zione tra lo sport e lo spazio urbano. Introduce i concetti di 
“SportCity” e “Urban Ergonomics” e discute le potenziali-
tà di una progettazione urbana e architettonica ispirata da 
un’idea di vita attiva e pratica sportiva. 
La seconda parte della tesi prende in analisi la candidatura 
olimpica di Milano-Cortina 2026, che, in seguito alla vitto-
ria contro la Svezia, si sono impegnate a promuovere e tra- 
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sformare il proprio territorio attraverso Piani di Sviluppo, 
con l’intento di rafforzare la collaborazione strategica tra 
regioni (Lombardia, Veneto e Trentino-Alto-Adige) e ma-
nifestando un grande interesse per i temi di sostenibilità, 
spirito olimpico e connessione tra città e paesaggio mon-
tano. A seguito dell’analisi dei processi di candidatura, del-
la collocazione delle sedi olimpiche e del masterplan dei 
Giochi, il quarto capitolo si focalizza sullo Speed Skating, 
uno sport poco conosciuto in Italia, che negli ultimi anni 
sta guadagnando visibilità e rilevanza. In questa sezione 
sono descritte le caratteristiche di questo sport olimpi-
co, con particolare attenzione al ruolo del ghiaccio, la cui 
progettazione — insieme all’edificio stesso che lo ospita, 
l’Oval — deve essere costantemente controllata tramite la 
presenza di impianti di refrigerazione e di deumidificazio-
ne, necessari per il mantenimento di una corretta tempe-
ratura interna. Lo studio dei requisiti e delle prestazioni di 
un impianto sportivo del ghiaccio non solo è utile per com-
prendere il funzionamento e l’organizzazione dello Speed 
Skating, ma è fondamentale per l’elaborazione della parte 
conclusiva della tesi, in cui viene illustrata l’idea progettua-
le per un Oval olimpico. 

L’emergente interesse sociale e culturale legato allo sport 
che si sta diffondendo nelle città contemporanee è discusso 
a supporto di una proposta progettuale che punta a dare 
maggiore importanza ad uno sport invernale attualmen-
te poco conosciuto, sfruttando la candidatura olimpica di 
Milano-Cortina 2026 per concepire uno spazio urbano col-
lettivo incentrato sullo sport, ispirato da un’idea di “Spor-
tCity”. Il progetto consiste in un Palaghiaccio olimpico di 
Speed Skating per la città di Milano, pensato per essere lo-
calizzato in un’area del Comune di Baranzate, conosciuta 
come area Ex Cava Ronchi, al confine con la città. Lo scopo 
è quello di innescare una rigenerazione dell’area selezio-
nata grazie all’inserimento di nuovi accessi e nuovi volumi 
polisportivi e generare potenzialmente una connessione 
spaziale e sociale con il resto della città e l’area dell’Expo al 
di là dell’Autostrada dei Laghi. 
A differenza della proposta di candidatura presentata da 
Milano-Cortina 2026, che posiziona la pista di Speed Ska-

31



ting a Baselga di Pinè, la scelta progettuale è ricaduta sull’a-
rea metropolitana di Milano. La città risulterebbe, di fatto, 
una localizzazione più opportuna, dal momento che le di-
mensioni del palazzetto potrebbero essere sfruttate mag-
giormente a seguito della conclusione dei Giochi, con l’in-
serimento di nuove funzioni che ne eviterebbero sprechi 
energetici e l’abbandono. Nel dibattito relativo ai fenomeni 
legati ai Grandi Eventi, viene sempre più frequentemente 
enfatizzata l’importanza di considerare sin dalla fase di 
progettazione le possibili ricadute che un edificio di que-
ste dimensioni può avere sul territorio e sulla città che lo 
ospita, soprattutto in merito alla gestione e manutenzione 
post-olimpica, che spesso risulta essere un grave problema 
dal punto di vista economico. 

32

SVILUPPO PROGETTUALE

La proposta progettuale che si è andata a sviluppare è 
partita attraverso l’analisi di alcuni casi studio esistenti di 
impianti sportivi, le cui tipologie distributive e le funzioni 
interne ed esterne sono risultate un utile punto di partenza 
per la scelta formale di progetto. In seguito, si è studiato 
il dossier di candidatura e i requisiti del CIO e dell’ISU in 
ambito di Speed Skating, in modo da comprendere quali 
fossero gli aspetti principali da prendere in considerazione 
per la progettazione di un impianto olimpico. 
In una seconda fase si è svolta un’analisi territoriale del Co-
mune di Baranzate, sia attraverso fonti cartografiche che 
con un’indagine sul campo e raccolta di documentazione 
fotografica dell’area di progetto. Successivamente, è stata 
elaborata una soluzione progettuale, supportando il pro-
cesso con l’elaborazione di schemi di concept, disegni tec-
nici e viste assonometriche che possano illustrare in modo 
efficace il progetto. 
Nella fase conclusiva, la proposta è stata integrata con una 
pianificazione a lungo termine, includendo la presentazio-
ne di possibili visioni per funzioni future dell’Oval per un 
riuso sostenibile dell’edificio, oggetto spaziale dell’eredità 
olimpica. 
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Da sempre ho avuto una particolare passione e attenzione 
verso le tematiche relative all’attività sportiva. In questo 
lavoro ho voluto suggerire un approccio alla progettazione 
urbana contemporanea mirato a una visione di città in cui 
lo sport possa assumere un ruolo chiave nello sviluppo e 
nella rigenerazione di spazi e dinamiche sociali. 
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“L’Olimpismo è una filosofia di vita che esalta, combina e bilancia le qualità del 
corpo e della mente”

Carta Olimpica
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Al giorno d’oggi, è fondamentale comprendere l’importan-
za di un Grande Evento. La pianificazione ed organizzazio-
ne di un evento del calibro delle Olimpiadi, delle Esposi-
zioni Universali o delle Coppe del Mondo di Calcio mette in 
moto numerose attività e tra loro diversi ambiti, tra cui la 
pianificazione urbana, la gestione socio-economica, turisti-
ca e ambientale del territorio, la gestione del settore spor-
tivo e la relativa educazione. Il successo di un Mega Evento 
si presenta come un’ottima opportunità per il futuro della 
città ospitante, la quale può trarre un numero elevato di 
benefici sia dal punto di vista infrastrutturale che impian-
tistico, oltre che migliorare la propria immagine all’interno 
del contesto mondiale (Guarrasi V. 2002).
In questo capitolo, si andranno a descrivere le caratteristi-
che principali di un Grande Evento ed i possibili impatti, 
positivi e negativi, che questo può avere sulla host city, sia 
durante la fase di realizzazione che in seguito alla sua con-
clusione.
In particolare, ci si concentrerà sull’importanza delle Olim-
piadi, un evento conosciuto a livello globale che fonda le 
proprie basi su valori legati allo sport, al rispetto tra Nazio-
ni, alla condivisione e alla collaborazione (Carta Olimpica).
Successivamente, attraverso lo studio dei processi di can-
didatura delle città mondiali, l’analisi delle sedi olimpiche 
che hanno scritto la storia dello sport e la descrizione di 
alcuni casi studio fallimentari, si esporranno le criticità che 
caratterizzano l’eredità olimpica, la quale viene spesso tra-
scurata, provocando conseguenze negative per la popola-
zione e l’ambiente ospitante.
Inoltre, anche l’aspetto della rifunzionalizzazione post-o-
limpica è un tema di fondamentale importanza. Insieme 
alla progettazione tradizionale, esiste anche la progetta-
zione integrata (BIM), utile per affrontare i dilemmi lega-
ti all’abbandono delle strutture olimpiche, che possono in 
questo modo essere progettate e studiate in maniera più 
approfondita e precisa. 

INTRODUZIONE

Keywords:
Grande Evento, Olimpiadi, CIO, Green Games, impatti, eredità olimpica, riqualificazione, 
rifunzionalizzazione, BIM. 
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Nell’attuale contesto globale, caratterizzato da una forte 
diminuzione delle distanze tra aree geografiche e da un 
aumento della mobilità dei singoli individui, si è sviluppa-
ta la necessità di pensare a dei sistemi di offerta efficaci 
che possano migliorare la competitività internazionale dei 
territori. A partire dagli anni Ottanta, a livello mondiale 
è emerso l’interesse verso i cosiddetti “Grandi Eventi” (o 
“Mega Eventi”), in grado di dare una forte spinta allo svi-
luppo di processi di trasformazione legati al turismo, ad 
aspetti economici, sociali, ambientali e di “immagine” del 
territorio ospitante. 
Il termine “Grande Evento”, nel dibattito internazionale, 
viene definito in diversi modi ed assume numerosi signi-
ficati, spesso contrastanti. La prima definizione di Mega 
Evento venne introdotta nel 1987 da Ritchie:

“Un importante evento, ricorrente o organizzato solo una 
volta, di breve durata, che serve per accrescere la consape-
volezza, il fascino, l’economia di una meta turistica a breve 
e/o lungo termine. Il successo di questi eventi dipende dal 
loro successo, unicità, importanza o capacità di creare inte-
resse e attrarre l’attenzione” (J.R.B. Ritchie, 1987)

Un Grande Evento è una manifestazione di durata limitata 
nel tempo e di diversa natura (culturale, economica, isti-
tuzionale, sportiva, ricreativa, folkloristica, scientifica) che 
coinvolge un vasto numero di utenti e che produce un no-
tevole impatto economico, spaziale, psicologico, socio-cul-
turale e politico sul territorio che lo ospita. Un evento di 
questa portata rappresenta un’opportunità unica per inne-
scare positivi meccanismi di marketing territoriale ed in-
crementare i flussi turistici.
Per di più, i Grandi Eventi come le Olimpiadi, le Esposizioni 
Universali e le Coppe del Mondo, oltre ad innescare e velo-
cizzare processi di trasformazione territoriali, favoriscono 
le relazioni sociali tra diversi Paesi, in quanto coinvolgono 
e attirano un numero molto elevato di partecipanti e visi-

1.1. COS’È UN GRANDE EVENTO?

L’importanza di un Grande Evento



tatori. 

“Un evento speciale è un evento che si verifica una sola volta 
o non frequentemente al di fuori del normale programma o 
delle attività di uno sponsor o di un soggetto organizzato-
re. Per il consumatore, un evento speciale è un’opportunità 
per un’esperienza di piacere, sociale o culturale non rien-
trante nel normale ventaglio di scelte o fuori dall’esperien-
za quotidiana”. (Donald Getz, 1991)

Un altro motivo alla base della diffusione dei Mega Eventi 
è legato all’esposizione mediatica, che negli ultimi anni ha 
esponenzialmente assunto un ruolo centrale per ragioni 
sia strutturali (TV globale, satellitale, internet) che strate-
giche (la visibilità di una città durante l’evento aumenta a 
dismisura). 

“Grandi eventi come le olimpiadi, i mondiali di calcio, le 
Esposizioni universali, i G8, ecc. sono componenti essen-
ziali di una nuova retorica urbana. Le metropoli che li 
ospitano ed organizzano li vivono come occasioni rare per 
attuare una politica della rappresentazione al passo con i 
tempi, per canalizzare ingenti risorse finanziarie, tecniche 
e progettuali verso grandi opere e progetti di riabilitazione 
urbana e per rilanciare la propria immagine in un contesto 
molto più competitivo rispetto al passato” (Vincenzo Guar-
rasi 1, 2002).

Per comprendere appieno cosa sia un Grande Evento è ne-
cessario distinguere le differenti tipologie di forma che può 
assumere. Numerosi autori nella letteratura (Guala C.2, Ro-
che M., Jago L.K.) hanno cercato di classificare i diversi tipi 
di eventi in base alle loro caratteristiche e alle loro qualità, 
senza però arrivare ad una definizione esaustiva per tutte 
le varie tipologie. 
Come affermano Luigi Bobbio e Chito Guala all’interno di 
“Olimpiadi e grandi eventi: verso Torino 2006: come una 
città può vincere o perdere le olimpiadi”, (Roma: Carocci, 
2002b: p.744): “Vari studiosi usano in termini quasi indiffe-
renti concetti come mega-eventi (megaevents), grandi eventi 
(big events), eventi «di qualità», o «meritevoli di una attesta-
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zione di qualità» (hallmark events) (Ritchie, 1984), «even-
ti speciali» (special events): gli autori citati richiamano le 
olimpiadi, o altri avvenimenti sportivi di eccellenza, o anco-
ra le esposizioni e le fiere internazionali (expo, international 
exhibitions, fairs...) senza che si faccia ricorso ad un appara-
to concettuale e classificatorio più preciso, che eviti sovrap-
posizioni e sia invece in grado di distinguere chiaramente gli 
eventi”. 
Una delle classificazioni più significative è quella di Roche,
il quale ordina gli eventi in 4 categorie distinte in base alla 
loro natura simbolica:  

•   Mega Event: Olimpiadi e Expo (coinvolgimento globale 
sia in ambito mediatico che di Target)
•   Special Event: Grand Prix F1, World Regional Sport (Tar-
get nazionale/mondiale e TV internazionali e nazionali)
•   Hallmark Event: National sport Events (Target e TV na-
zionale e locale)
•   Community Events: eventi a livello locale 

Si riscontra, tuttavia, una sostanziale concordanza sul fatto 
che esistano dei caratteri comuni quando si parla di Grande 
Evento. Questo tipo di evento, oltre al coinvolgimento di un 
numero elevato di visitatori e all’impatto turistico che ha 
su un luogo, porta ad un incremento della domanda di ser-
vizi (ad esempio il trasporto) in un limitato arco temporale, 
trasforma il contesto ospitante ed utilizza cospicui investi-
menti e risorse economiche esterne alla regione ospitante.
Organizzare un Grande Evento risulta essere un’impresa 
ardua, soprattutto perchè bisogna tenere conto di tutti i 
possibili impatti che questo può avere sul territorio. 

Tab. 1
Tipologie di evento, Mau-
rice Roche 2000, rielabo-
rato dall’autore

Fig. 1
Olimpiadi di Beijing 2022, 
www.ilgiornale.it

INTERESSE DEI MEDIATARGET/MERCATOEVENTO ESEMPIO

Mega Event Global TV

Special Event Grand P rix F1, World R egional 
Sport(Pan-AmGames) World Regional or National International or National TV

Hallmark Event

Community Event

National sport Event, 
Big City Sporr/FesHvai

Rural Town E vent and Local 
Community Event

National Regional National TV or Local TV

Regional/Local Local Tv or Local Press

GlobalExpos, Olympia, World Cup

Fig. 2
Albero della Vita, Expo 
Milano 2015, www.grazia.
it

Fig. 3
Coppa del Mondo 2014, 
www.dreamblog.it
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L’organizzazione di un Mega Evento porta spesso a dei so-
stanziali cambiamenti nella struttura delle città e dei terri-
tori coinvolti. L’effetto “Grande Evento” si presenta, infatti, 
come un’importante strategia ed opportunità in grado di 
favorire interventi urbani che possano rilanciare la città 
nel panorama nazionale ed internazionale. In particolare, 
questo tipo di evento agisce su diverse categorie e settori, 
tra cui l’immagine della città, il contesto urbano, la mobilità 
urbana e l’ambiente (La Rocca, 2008, p. 31-46).

L’immagine della città

Pur essendo difficili da misurare, gli effetti legati all’imma-
gine della città sono considerati, all’interno della letteratu-
ra, come i principali effetti di un Grande Evento, come può 
essere un’Olimpiade (Camagni, 1996). Difatti, la costruzio-
ne dell’immagine è strettamente legata al potere attrattivo 
della città, in grado di attivare investimenti e flussi turistici 
utili soprattutto in ambito economico. La società attuale è 
una società di immagine, in cui i mezzi di comunicazione e 
l’aspetto visivo vengono considerati come i maggiori indi-
catori di attrazione per la città. Per questo motivo, ospitare 
un Grande Evento costituisce un’importante occasione di 
rilancio, in grado di portare ad una ricostruzione e ad un 
rafforzamento dell’immagine complessiva del territorio 
(Galderisi, 2008, p. 7-20).

Il contesto urbano

Il Grande Evento agisce soprattutto come mezzo di trasfor-
mazione spaziale, a scala urbana e architettonica, della cit-
tà attraverso diverse tipologie di intervento: 

•  Riconversione di aree dismesse
•  Riqualificazione di aree urbane degradate;
•  Realizzazione di nuove infrastrutture
•  Adeguamento delle infrastrutture esistenti.

“L’effetto Grande Evento”: un’opportunità per le città
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Fig. 4
Anella Olimpica, Barcello-
na, www.tripadvisor.it

Per far sì che queste categorie possano essere sviluppate, 
è necessario che le istituzioni nazionali e locali del Paese 
ospitante stanzino numerosi finanziamenti, in modo da 
supportare l’azione pubblica. Il successo o il fallimento 
della trasformazione urbana che viene messa in atto verrà 
definito in una fase successiva all’evento, dove si capirà se 
la programmazione iniziale è stata in grado di considerare  
tutte le possibili conseguenze derivanti dal Grande Evento.   
Un esempio è il caso dei Giochi Olimpici di Barcellona del 
1992, in cui sono stati attuati dei processi di trasformazio-
ne urbana attraverso interventi che hanno portato al ridi-
segno di alcune aree degradate, come il waterfront urbano 
o il quartiere del Barrio Chino (La Rocca, 2008, p. 31-46). 
Anche per la città di Genova, sede di numerosi eventi alla 
fine degli anni ‘90 (Expo colombiana per i 500 anni della 
scoperta dell’America nel 1992, Vertice G8 dei capi di Stato 
nel luglio 2001, Capitale Europea della Cultura nel 2004), il 
Grande Evento si è presentato come una grande occasione 
di valorizzazione del Centro Storico, attraverso la rigenera-
zione ed il miglioramento della qualità urbana (Gastaldi F. 
2012). 
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Per favorire lo sviluppo dell’immagine della città e del con-
testo urbano, è necessaria, quindi, la presenza di alcuni im-
portanti caratteri: 

•  Il successo dell’evento in sé, dal punto di vista di organiz-
zazione, partecipazioni ufficiali, presenze ed introiti econo-
mici. Il successo esprime, infatti, la capacità organizzativa e 
gestionale della città e del Paese ospitante. 
•  Il riuso delle strutture al termine dell’evento attraverso 
la rifunzionalizzazione.
•  L’impatto sulla città e sul territorio in seguito all’evento, 
che deve portare ad un aumento sostanziale dell’attrazione 
nei confronti della città ospitante a livello internazionale. 

La mobilità urbana

Un altro importante fattore che deve essere preso in con-
siderazione durante l’organizzazione del Grande Evento è 
la mobilità urbana, in quanto una sua buona gestione offre 
la possibilità di usufruire agevolmente dei servizi territo-
riali (Calenda, 2008, p. 97-100). Nella fase di preparazione 
è importante considerare la gestione dei flussi dei visita-
tori attesi e la necessità di incrementare e/o migliorare le 
infrastrutture di trasporto (aeroporti, stazioni ferroviarie, 
metropolitane, bus, tram, ecc.).

Fig. 5
Stazione parco olimpico di 
Londra, www.pxfuel.com
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Essendo gli spostamenti influenzati da comportamenti sog-
gettivi e scarsamente prevedibili, la gestione della mobilità 
risulta essere una sfida difficile per gli organizzatori, i quali 
devono mettere in campo azioni sia sul sistema infrastrut-
turale (potenziamento e costruzione di strutture ad hoc) 
che sul sistema funzionale (implementazione dell’offerta di 
servizio pubblico, limitazioni sull’accesso dei mezzi privati, 
integrazione ingresso-trasporto, riduzioni tariffarie, buona 
distribuzione delle informazioni sull’utilizzo dei mezzi di 
trasporto pubblico, monitoraggio dei flussi di visitatori), in 
modo da minimizzazione gli effetti negativi sul funziona-
mento ordinario della città.
Inoltre, è fondamentale pensare a dei modi per ridurre l’in-
quinamento ambientale che un evento di questa portata 
può generare, a causa dei numerosi spostamenti. 
Il Movimento Olimpico, ad esempio, si è impegnato a pro-
muovere dei modelli di mobilità basati sull’utilizzo di mezzi 
non inquinanti e, soprattutto, sull’uso diffuso del trasporto 
pubblico, mentre per le brevi distanze si cerca di increme-
tare il ricorso a forme di mobilità dolce, ciclabile o pedona-
le (Galderisi, 2008, p. 7-20).

Tab. 2
Azioni da mettere in atto 
per migliorare la mobili-
tà della città ospitante, La 
Rocca, 2008, rielaborato 
dall’autore

AZIONI SULLA 
STRUTTURA 

FISICA

Realizzazione 
di nuove 

infrastrutture

Costruzione di 
strutture ad 

hoc

Miglioramento 
delle 

infrastrutture 
esistenti

AZIONI SULLA 
STRUTTURA 
FUNZIONALE Integrazione

ingresso-tra-
sporti

Riduzioni 
delle 

tariffe

Supervisione 
dei 

Limitazioni dei 
mezzi 
privati

Aumento
dell’offerta dei 

servizi 
pubblici

Buona 
distribuzione 

delle informazioni 
inerenti ai mezzi 

di 
trasporto
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Ambiente

Dagli anni Novanta si è diffusa sempre più un’attenzione 
particolare verso le problematiche ambientali, che interes-
sano in maniera approfondita anche la realizzazione di un 
Grande Evento. Il tema della sostenibilità e la necessità di 
ridurre gli effetti sull’ambiente, a causa dei tempi brevi di 
costruzione di un evento, sono ormai elementi fondamen-
tali nelle differenti scelte progettuali adoperate. Nei caso 
dei Giochi Olimpici, sin dal 1994 (Lillehammer) si è inten-
sificata la produzione di documenti, report e regolamenti 
incentrati sulla sostenibilità, arrivando alla definizione dei 
cosiddetti “Green Games” (La Rocca, 2008).
Nel 1995 venne istituita dal CIO (Comitato Olimpico Inter-
nazionale) la Commissione Sport e Ambiente, che aggiunse, 
l’anno successivo, uno specifico paragrafo nella Carta Olim-
pica con gli obiettivi di incentivare e supportare l’attenzio-
ne verso le problematiche ambientali e di promuovere, at-
traverso lo sport, lo sviluppo sostenibile. Lo scopo del CIO 
era quello di diffondere l’idea che i Giochi non dovevano 
essere causa di un peggioramento della qualità ambientale, 
ma piuttosto un’opportunità di miglioramento. 
I primi Giochi ad aver seguito il modello di Grande Evento 
ispirato alla sostenibilità sono state le Olimpiadi di Sydney 
del 2000, che, attraverso la tecnologia e l’innovazione, sono 
state in grado di applicare principi sostenibili e di salva-
guardia ambientale sul territorio ospitante e garantendo il 
perfetto funzionamento delle attività, sia a livello di acces-
sibilità che di trasporto pubblico (come nel caso, ad esem-
pio, del Sydney Olympic Park). 

Fig. 6
Sydney Olympic Park, 
www.sydneyolympicpark.
com.au

Tab. 3
Green Games, principi di 
sostenibilità, La Rocca, 
2008, rielaborato dall’au-
tore
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Incremento dei servizi pubblici

Utilizzo di materiali eco-compatibili per la realizza-
zione delle strutture e degli impianti per l’evento

Contenimento del consumo del suolo

Utilizzo di aree già urbanizzate per gli 
interventi

Riduzione dell’inquinamento acustico, 
luminoso ed elettromagnetico

principi guida nella fase di progettazione e gestione

Scelta di utizzi compatibili con le caratteristiche 
delle aree che ospitano l’evento

Nuova vita a spazi fondamentali per la città

GREEN GAMES: 
PRINCIPI DI 

SOSTENIBILITÀ
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Al termine di un Grande Evento, i potenziali benefici in ere-
dità alla città ospitante sono di varia natura: interessano 
tanto la rigenerazione spaziale quanto la riorganizzazione 
o implementazione gestionale e funzionale del territorio. 
A livello Nazionale ed Internazionale la host city, in caso in 
cui l’evento sia stato un successo, viene valorizzata in ma-
niera esponenziale, perfezionando la propria immagine a 
livello globale. 
Tuttavia, le conseguenze derivanti da un Mega Evento non 
sono sempre e solo positive, ma provocano impatti sul ter-
ritorio che spesso causano problemi e cambiamenti diffi-
cili da gestire. Questo accade perchè ogni manifestazione 
è unica e irripetibile; pertanto risulta complicato mettere 
a confronto gli eventi e comporre un quadro tipologico di 
riferimento uguale per tutti. 
Un metodo efficace per prevenire i possibili problemi di un 
Grande Evento è quello di ragionare sin da subito sull’ere-
dità (sia tangibile che intangibile) che questo può lasciare 
alla città ospitante (Di Mario M. 2016-2017) e di misurare 
gli impatti che possono essere generati sul territorio coin-
volto (oltre ai concetti analizzati nel sotto-capitolo prece-
dente). L’evento dà, infatti, la possibilità di realizzare strut-
ture e infrastrutture ex-novo (in grado di durare nel tempo, 
favorendo il territorio e i cittadini) che prendono il nome di 
eredità olimpica (legacy), la cui dimensione maggiormente 
analizzata è quella economica, ma non si devono sottova-
lutare le implicazioni anche a livello turistico e socio-cul-
turale.  

Impatti economici 

L’impatto economico può essere definito come l’ammon-
tare complessivo di spesa aggiuntiva che si ricava da uno 
specifico evento nell’area ospitante (Gratton et al., 2005). 
Nel caso dei Giochi Olimpici, l’impatto economico a cui si 
fa maggiormente riferimento è relativo al prestigio che 
deriva dall’organizzazione dell’evento, che ha permesso 
a molte città, inizialmente poco conosciute, di diventare 
famose a livello mondiale (Furrer, 2002). Un esempio è 

L’eredità di un Grande Evento
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il caso di Seoul 1988, la quale è stata in grado di attrarre 
numerosi investimenti nella costruzione di nuovi impianti 
sportivi, trasporti pubblici e linee metropolitane e amplia-
re le dimensioni dell’aeroporto. Il risultato è stato la crea-
zione di nuovi posti di lavoro, la nascita di nuove industrie 
e l’incremento di nuovi flussi turistici nella capitale.  
Le città che si candidano per ospitare i Giochi Olimpici ri-
cevono dal CIO ingenti finanziamenti (la cui percentuale 
comprende i diritti televisivi e i contributi degli sponsor 
negoziati dal Comitato Olimpico Internazionale), utili per 
l’organizzazione dell’evento e per attrarre altri investimen-
ti pubblici e privati in grado di migliorare impianti e infra-
strutture. I finanziamenti per l’evento portano ad effetti 
diretti, indiretti e indotti sul territorio ed ad un aumento di 
reddito e dei livelli di occupazione locale (turisti, strutture 
alberghiere ecc.).

Nonostante questi numerosi benefici, però, esistono stu-
di Ex-Ante (analisi svoltesi prima dell’inizio dell’evento, 
in modo da mettere in risalto i potenziali benefici econo-
mici) riguardanti l’impatto di breve periodo (Jones, 2001) 
che dimostrano come vi sia la tendenza da parte delle cit-
tà ospitanti di sovrastimare i benefici economici derivan-
ti dall’evento. Le host cities si trovano, di conseguenza, 
impreparate a fronteggiare costi più elevati, con notevoli 
ripercussioni sul territorio locale. Un’altra conseguenza è 
l’incapacità da parte della città di gestire i picchi di occupa-
zione durante l’evento, che, una volta terminato, porta alla 
disoccupazione di numerosi impiegati, impattando negati-
vamente l’economia del Paese (Smith, 2009).
Un altro studio importante è lo quello svolto da Matheson 
(2006), il quale definisce tre importanti effetti:

EFFETTO DIRETTO
EFFETTO INDIRETTO

EFFETTO INDOTTO
Generato dal comportamento 
di spesa degli spettatori per 

partecipare all’evento È l’impatto generato 
dall’intero tessuto economico 

locale

È l’impatto derivante dal 
cambiamento nei livelli di 

reddito e di spesa della 
comunità ospitante. È la 
conseguenza dell’effetto 

diretto e indiretto

Tab. 4
Effetti diretti, indiretti e 
indotti impatto economi-
co, Martina Di Mario, “I 
grandi eventi sportivi come 
strumento di marketing 
territoriale per il turismo”, 
Cattedra Marketing Terri-
toriale, Anno Accademico 
2016 - 2017, relatore Mat-
teo Caroli
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•  L’Effetto Sostituzione: si verifica quando la spesa locale 
si riversa sul Mega Evento in questione. Si ha come risulta-
to una ridistribuzione della spesa locale, piuttosto che una 
nuova fonte di reddito.
•  L’Effetto Spiazzamento: il flusso di turisti olimpici tende a 
modificare la normale attività turistica ed economica della 
città, minimizzando il profitto.
•  L’Effetto Perdite: i ricavi legati al settore del turismo non 
risultano a favore dei residenti e delle istituzioni locali che 
hanno parzialmente contribuito al finanziamento, ma va, 
piuttosto, a società extra-cittadine che si sono mobilitate 
solo temporaneamente in occasione dell’evento. 

Si può dire, quindi, che spesso lo sviluppo di una città o 
di un territorio viene messo in difficoltà dallo sforzo eco-
nomico necessario alla realizzazione del Grande Evento 
(come ad esempio il caso di Atene 2004, in cui le Olimpiadi 
hanno portato ad un elevato indebitamento). Inoltre, capita 
che diverse strutture olimpiche e padiglioni (nel caso del-
le Esposizioni Universali) non risultino essere più utili alla 
città in seguito alla fine dell’evento e che, quindi, vengano 
dismessi ed abbandonati. Per questi motivi è necessario 
studiare attentamente le conseguenze e gli impatti a lungo
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Dettaglio degli investimenti per opere essenziali Expo Milano 2015
Fonte: www.casaeclima.com, rielaborato dall’autore
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termine che un Mega Evento può generare sulle host cities, 
cercando di evitare il più possibile ripercussioni negative. 
Di seguito si vanno a presentare alcuni grafici e studi rea-
lizzati dalla Camera di Commercio di Milano, da parte di un 
team di analisti economici della SDA-Bocconi, in merito agli 
investimenti che sono stati impiegati per l’Esposizione Uni-
versale di Milano 2015, in modo da sottolineare l’impatto 
economico del Grande Evento.
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Impatti turistici 

Il primo impatto analizzato dipende molto dal consumo 
del turista che decide di visitare il territorio ospitante. Gli 
impatti che il visitatore ha sulla città (a breve termine o a 
lungo termine) sono influenzati dal suo comportamento 
e da quanto effettivamente spende durante lo svolgimen-
to dell’evento. Ad esempio, è possibile che il tipico turista 
dell’Expo o dei Giochi Olimpici spenda meno ed abbia un 
valore economico inferiore rispetto al visitatore medio del-
la città e ciò porterebbe ad una diminuzione delle presenze 
(Baade & Matheson, 2002, p. 127-151). Inoltre, sia durante 
la fase di preparazione che di realizzazione, può capitare 
che il turista medio sia disincentivato a visitare il luogo a 
causa dei sovraffollamenti, dell’aumento dei prezzi e dal 
rischio di trovare strutture chiuse per rinnovo (nella fase 
di preparazione), causando numerosi problemi e disagi a 
livello economico.
Ciò nonostante, sul lungo periodo gli effetti di un Grande 
Evento sono generalmente positivi, grazie al miglioramen-
to delle infrastrutture, del trasporto pubblico e dall’aumen-
to delle offerte che portano nuovi flussi turistici, attratti 
dall’eredità lasciata alla città. “L’unicità” dell’evento rap-

Breve termine Lungo termine

Miglioramento dell’immagine 
della località
Incremento degli arrivi turistici.

Incremento della durata dei 
soggiorni turistici.
Aumento della spesa turistica

Crescita dei livelli di attrazione 
delle risorse turistiche locali.

bassa stagione.
Incremento delle presenze 
turistiche straniere o di altri 

Miglioramento dell’immagine 
della località
Riconversione dell’immagine della 
località e nuovo posizionamento. 
Crescita della notorietà della 
località.
Incremento degli arrivi turistici.

Destagionalizzazione della 
domanda.
Sviluppo e miglioramento di 
infrastrutture e servizi, realizzazione 
di importanti opere pubbliche, 
miglioramento della capacità 

Tab. 5
Effetti turistici a breve e 
lungo termine, Simona 
Di Iorio, “Milano Cortina 
2026: Dalla valutazione 
dei Mega Eventi alla pia-
nificazione strategica per 
il futuro del movimento 
olimpico”, tesi di Laurea 
Magistrale, Anno accade-
mico 2019-2020, relatore 
Nicola Pasini, rielaborato 
dall’autore
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presenta uno dei fattori principali che porta ad un aumen-
to delle presenze e ad un miglioramento dell’immagine del 
territorio ospitante (La Rocca, 2008, p. 31-46).

Impatti socioculturali 

Quando si ospita un Grande Evento, che sia questo un’O-
limpiade o un’Esposizione Universale o una World Cup, il 
Paese ospitante si ritrova al centro dell’attenzione di tutto 
il mondo per un breve o lungo periodo di tempo. La comu-
nità locale percepisce un profondo senso di orgoglio gra-
zie a questa opportunità ed è spesso presa dall’entusiamo. 
Eventi del genere rafforzano il tessuto sociale, portando la 
collettività e gli organizzatori ad impegnarsi per far sì che 
tutto possa andare per il meglio e che ci possa essere uno 
sviluppo sostanziale del territorio. 
Oltre alla possibilità di poter usufruire delle infrastrutture 
e dei servizi (come spiegato in precedenza) in una fase suc-
cessiva, uno dei punti forti di un Mega Evento è la promo-
zione dell’innovazione, della creatività e delle capacità del-
le imprese locali (come è avvenuto, per esempio, nel caso 
delle Olimpiadi di Sydney 2000), in grado di migliorare la 
qualità della vita dei residenti, i quali sviluppano un inte-
resse favorevole alla realizzazione dell’evento. 
D’altra parte, però, non sempre la popolazione locale è pro-
pensa ad accogliere i visitatori, soprattutto quando l’evento 
è considerato dannoso per il comunità (Di Mario M., 2016-
2017). Ad esempio, un  problema che si può verificare, in 
seguito ad un eccessivo affollamento nella città ospitante, 
è l’aumento della criminalità causata dai visitatori, i quali 
potrebbero non rispettare gli usi e i costumi della comuni-
tà locale, provocando malcontento e situazioni di protesta 
da parte della popolazione del luogo (Rizzolo L.A., 2019-
2020). 
Il compito degli organizzatori è quello di prevedere delle 
modalità di coinvolgimento della popolazione, sia nella 
progettazione che nella realizzazione dell’evento, presen-
tandolo come una grande opportunità per la città e il ter-
ritorio.  
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Nell’ambito dei Grandi Eventi, i Giochi Olimpici hanno 
raggiunto negli ultimi anni una posizione di rilievo a livel-
lo globale, con un effetto mediatico che supera le Grandi 
Esposizioni Universali. 
Questo tipo di evento fu celebrato per la prima volta nell’an-
tica Grecia nel 776 a.C., ad Olimpia, e venne ripreso da Pier-
re De Coubertin alla fine dell’Ottocento, con l’istituzione 
dei Giochi Olimpici moderni il cui obiettivo era di esaltare 
il valore educativo dello sport ed esortare a principi di fra-
tellanza e pace tra i popoli. 

“La cosa importante nei Giochi Olimpici non è vincere ma 
partecipare. La cosa essenziale nella vita non è conquistare 
ma combattere bene” (De Coubertin)

Nel 1894 venne fondata a Parigi un’organizzazione interna-
zionale con lo scopo di coordinare e programmare l’evento: 
il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), il cui presidente 
attuale è il tedesco Thomas Bach.   
A differenza delle Esposizioni Universali, dove l’obiettivo è 
esaltare la potenza tecnologica ed economica dei Paesi at-
traverso un’organizzazione “elastica” a livello di contenuti 
ed architetture, le Olimpiadi sono un evento prettamente 
sportivo che fonda le proprie regole su un manuale impo-
sto dal CIO. Mentre, ad esempio, l’Expo è un evento che si 
sviluppa in un periodo di tempo molto lungo e che si svolge 
una volta ogni cinque anni in diversi Paesi di tutto il mon-
do, le Olimpiadi hanno una durata molto breve e si disputa-
no ogni quattro anni (estive o invernali).
Dal punto di vista mediatico, è cresciuta la consapevolezza 
del valore strategico dei Giochi Olimpici, essendo questi un 
ottimo strumento di marketing territoriale. Difatti, grazie ai 
Giochi, le Host Cities sono potenzialmente in grado di esalta-
re la propria immagine e di migliorare la percezione del ter-
ritorio attraverso numerosi fondi, stanziati per l’evento, che 
permettono di riqualificare, rinnovare e trasformare città e 
quartieri. L’eredità olimpica del Grande Evento deve essere

Le Olimpiadi e il CIO

1.2. I GIOCHI OLIMPICI
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sin da subito pianificata e programmata in maniera ade-
guata sia dal CIO che dai Comitati organizzatori del Paese 
ospitante, con lo scopo di limitare il più possibile le conse-
guenze negative che un evento di questa portata può cau-
sare (come ad esempio l’abbandono e il degrado degli im-
pianti sportivi). È importante infatti che non solo il CIO ma 
anche le numerose associazioni nazionali dei diversi Paesi 
(come ad esempio il CONI nel caso dell’Italia) si organizzi-
no affinchè  l’eredità olimpica possa durare nel tempo e che 
possa essere fattore di sviluppo per la host city. 
Fortunatamente, come già accennato, sono molti i vantag-
gi e i benefici che si possono potenzialmente ricavare dai 
Giochi. Non a caso, è aumentato negli ultimi anni il nume-
ro delle città che si sono candidate per ospitare il Grande 
Evento, con un conseguente aumento dei partecipanti e 
degli spettatori. Il sempre più vasto bacino mediatico fa-
vorisce la crescita costante dei “numeri” dei Giochi, come 
ad esempio eventi e medaglie assegnate, Nazioni e atleti, 
funzionari, volontari, addetti media e spettatori. 
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Città ospitanti dei Giochi Olimpici 

Numero di volte in cui un Paese ha 
ospitato i Giochi Olimpici 

Tab. 6
Città ospitanti Giochi 
Olimpici, www. landgeist.
com, rielaborato dall’au-
tore
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Città ospitanti dei Giochi Olimpici 

Numero di volte in cui un Paese ha 
ospitato i Giochi Olimpici 
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Olimpiadi e Paralimpiadi: numero di atleti partecipanti dal 1896 al 2016
Fonte: The Olympic and Paralympic database, www. ourworldindata.org, rielaborato dall’autore
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Numero di sport olimpici Invernali e Estivi dal 1896 al 2022
Fonte: www.statista.com, www.it.wikipedia.org, www.cyberghostvpn.com, rielaborato dall’autore
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Le motivazioni che spingono i diversi Paesi a candidarsi 
come sede per ospitare i Giochi Olimpici invernali o Estivi 
si sono evolute nel corso degli anni. Inizialmente, l’interes-
se per questo tipo di evento era legato alla gloria, al nazio-
nalismo, alle gesta atletiche di coloro che vi partecipavano 
ed aveva principalmente una valenza politica (come, ad 
esempio, nel caso delle Olimpiadi del 1936, svoltesi a Ber-
lino con l’obiettivo di esaltare la Germania nazista, o quelle 
del 1960 a Roma, la quale tentò di rilanciare l’Italia soprat-
tutto dal punto di vista economico).
Al giorno d’oggi, invece, le ragioni a candidarsi si basano 
sulla possibilità, come detto in precedenza, di ottenere una 
serie di benefici sia a livello di rigenerazione spaziale, ar-
chitettonica e territoriale, sia in termini di immagine della 
della host city a livello mondiale (Cashman, 2002). 
Dal 1999 la scelta di un Paese piuttosto che un altro viene 
definita attraverso una procedura scritta nella Carta Olim-
pica:

•  Le città candidate di ogni Paese prima di tutto devono 
essere scelte dal proprio CNO, Comitato Olimpico Naziona-
le, il quale deve selezionare, nel caso si presentassero più 
candidate, solo una città per il processo di candidatura.
•  Il NOC ha poi il compito di proporre al Comitato Olimpico 
Internazionale (CIO) la città prescelta, che diventerà “una 
città richiedente” per l’organizzazione dei Giochi Olimpici. 
•  Una commissione di esperti prepara, quindi, il dossier 
di candidatura da presentare al Comitato Esecutivo del 
CIO, che selezionerà le città più consone ad ospitare l’e-
vento, facendole diventare ufficialmente “città candidate”. 
•  Si attua, poi una votazione in cui la città viene eletta a 
maggioranza assoluta (Agenda Olmpica 2020).

Alla fine del 2014 la procedura venne semplificata, elimi-
nando la fase della “città richiedente”. 

La candidatura

Tab. 7
Cronologia del Processo 
di Candidatura delle cit-
tà ospitanti dopo il 2015, 
www.cladglobal.com, rie-
laborato dall’autore
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Cronologia del Processo di Candidatura dopo il 2015

Il CIO invita il Comitato Olimpico Nazionale (NOC) a 
dichiarare il p roprio i nteresse per l a candidatura 
(10 anni prima dell’inizio dei Giochi Olimpici) 

INVITATION PHASE

Le città candidate presentano 
al NOC il proprio interesse

(9 anni prima dei Giochi)

STAGE 1 | VISION, GAMES CONCEPT AND STRATEGIES

STAGE 2 | GOVERNANCE, LEGAL VENUE FUNDING

STAGE 3 | GAMES DELIVERY, EXPERIENCE AND VENUE LEGACY

Workshop CIO per le città 
candidate nello Stage 3

3 anni

7 anni

Il CIO fornisce workshop individuali 
per le potenziali città

Rapporto del CIO sul File 1 di candidatura

Video Conferenza di Introduzione 
del CIO per le città

Workshop C IO p er l e 
città c andidate nello 
Stage 1

Le città p resentano i l 
File 1 di candidatura 

Feedback Workshop Stage 1

Workshop CIO per le città candidate nello Stage 2

Le città partecipano al Programma di Osservazione 
durante i Giochi Olimpici 

Le città presentano il File 2 di 
candidatura 

Rapporto del CIO sul File 1  
di candidatura

La Commissione del 
CIO visita 
le città candidate

Riunione tra il CIO e la città candidata

Pubblicazione del report di valutazione 
della Commissione del CIO

Le città presentano il 
File 3 di candidatura

Elezione delle host City dai membri del CIO

PREPARATION FOR OLYMPIC GAMES
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Nell’ambito delle trasformazioni urbane che riguardano 
le Olimpiadi, la costruzione del Villaggio Olimpico è dive-
nuto col tempo simbolo della manifestazione sia dal punto 
di vista politico che economico e di immagine per la città 
ospitante. L’idea di inserire un Villaggio Olimpico venne in-
trodotta da De Coubertin all’inzio del 1900, con lo scopo di 
ospitare tutti i partecipanti alle Olimpiadi, inclusi allenato-
ri e atleti. Il primo villaggio fu quello costruito in occasione 
delle Olimpiadi di Los Angeles del 1932.
Dal punto di vista architettonico, la concezione iniziale del 
Villaggio Olimpico era quella di una struttura prefabbrica-
ta, facilmente smontabile e precaria; ora, però, la visione 
che si ha del villaggio è più di una struttura permanente, 
che si è concettualmente trasformata nel tempo fino a di-
ventare un importante elemento legato alla rifunzionaliz-
zazione e al riuso post-olimpico. 
Difatti, il Villaggio Olimpico non è solo un luogo di ritrovo 
per gli atleti di tutto il mondo durante l’evento, ma assume 
una notevole importanza anche in una fase successiva ai 
Giochi, spesso cambiando la propria funzione e il proprio 
aspetto (come ad esempio la trasformazione in funzione 
residenziale). Un esempio è il caso del Villaggio Olimpico di 
Roma, realizzato per le Olimpiadi del 1960, che in seguito 
alla conclusione dei Giochi è stato trasformato in un vero e 
proprio quartiere con l’intenzione di destinare i caseggiati 
ad alloggi popolari.
È essenziale, pertanto, che, nella fase di presentazione e di 
organizzazione dell’evento, la host city decida quale possa 
essere il luogo più adatto per realizzare il Villaggio Olimpi-
co, pensando anche alle possibili conseguenze future e agli 
aspetti legati alla sostenibilità e alla salvaguardia ambien-
tale. 

Il Villaggio Olimpico

Fig. 8
Villaggio Olimpico Los An-
geles 1932, www.kcet.org

Fig. 7
Villaggio Olimpico Roma 
1960, www.secondama-
noitalia.it
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Dopo diverse settimane di gare e in seguito alla Cerimonia 
di chiusura, gli atleti ospiti possono tornare a casa. Ma cosa 
rimane alla host city alla fine dell’evento? E che cosa suc-
cede agli stadi, ai palazzetti e ai villaggi olimpici che hanno 
terminato la loro funzione principale?
Oltre ai benefici di cui abbiamo parlato nei paragrafi pre-
cedenti riguardanti la riqualificazione urbana, l’immagine 
della città, la mobilità e i diversi impatti sulla società, spes-
so capita che, dal punto di vista gestionale di palazzetti, im-
pianti e infrastrutture, vi sia una difficoltà da parte della 
città ospitante nel mantenere le strutture realizzate per i 
Giochi. Ciò avviene a causa della dimensione elevata degli 
stadi e dei palazzetti sportivi, la cui gestione risulta essere 
alquanto complicata e costosa, se non inutile. Difatti, una 
volta terminato il Grande Evento, si riducono le occasioni 
per utilizzare e riempire le strutture sportive, che di conse-
guenza vengono abbandonate o lasciate al degrado.
A fine evento, l’eredità olimpica risulta spesso complessa 
da gestire in modo fruttuoso e economicamente sostenibile 
poichè spesso manca la capacità economica o una pianifi-
cazione coerente a più scale (e talvolta l’interesse) da parte 
di enti e soggetti pubblici e privati per lo stanziamento di 
fondi in grado di mantenere gli impianti sportivi efficienti 
e attivi, anche dopo la conclusione dell’evento principale. 
Questo tipo di problema, come accennato in precedenza, 
può essere gestito e progettato nella fase di preparazione, 
tramite un’analisi approfondita dei vantaggi e svantaggi 
che si possono presentare nella fase post-olimpica. Pur-
troppo, non sono pochi i casi in cui queste analisi non ven-
gono messe in atto oppure vengono effettuate in maniera 
incompleta, provocando conseguenze negative sia per la 
città ospitante che per gli abitanti e la promozione dello 
sport stesso. 
Alcuni ricercatori delle Olimpiadi come Stephen Essex e 
Brian Chalkley sostengono che le host cities dovrebbero 
pensare alla loro potenziale eredità olimpica come un im-
patto sul contesto urbano di cui hanno bisogno e che po-
trebbero raggiungere anche senza le Olimpiadi. 

I problemi successivi alla chiusura dei Giochi

1.3. POST OLIMPIADE
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Fig. 9, 10, 11, 12
Loghi olimpici Sarajevo 
1984, Atene 2004, Tori-
no 2006, Rio 2016, www. 
it.wikipedia.org

Quattro esempi di insuccessi olimpici

Nel corso della storia delle Olimpiadi, sono molti i casi in 
cui le host cities si sono disinteressate delle strutture spor-
tive olimpiche alla fine dei giochi, provocandone un crollo 
funzionale e riducendone l’utilizzo. Le critiche da parte dei 
cittadini e dell’opinione pubblica, sia durante che dopo i 
Giochi, non bastano, però, a sistemare la situazione, che si 
presenta sempre più problematica e difficile da gestire. 
Di seguito si andranno ad analizzare quattro casi studio 
in cui l’eredità olimpica ha portato a onerose e ambiental-
mente invasive conseguenze sul territorio ospitante: 

•  Sarajevo 1984
•  Atene 2004
•  Torino 2006
•  Rio De Janeiro 2016

Rio De Janeiro 2016

Torino 2006 Sarajevo 1984
Atene 2004
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Sarajevo 1984
L’dea di organizzare la XIV edizione dei Giochi Olimpici in-
vernali del 1984 a Sarajevo emerse nella metà degli anni 
Settanta da parte dei leader del partito Comunista della 
Bosnia ed Erzegovina. Nonostante in pochi credevano che 
la città potesse vincere la candidatura, essendo il Paese ca-
ratterizzato da numerose disuguaglianze, le Olimpiadi di 
quell’anno furono, di fatto, un grande successo a livello in-
ternazionale. I Giochi rappresentarono una grande prova di 
unità per la ex-Jugoslavia e, alla fine dell’evento, si diffuse 
la speranza che la città potesse essere ricordata in maniera 
positiva a livello globale. 
Nel 1992, nel Paese scoppiò una guerra civile che vide il 
coinvolgimento dei tre principali gruppi nazionali (serbi, 
croati e musulmani), coinvolgendo sistematicamente la 
popolazione civile e portando all’assedio della città di Sa-
rajevo e alla conseguente distruzione di numerosi impianti 
sportivi utilizzati durante l’evento olimpico.
Molti edifici olimpici, simbolo della vita comune del popolo 
bosniaco, sono stati bombardati, come ad esempio il centro 
sportivo Zetra (cerimonia di chiusura), il museo olimpico, 
gli alberghi sulle montagne, il villaggio olimpico di Dobrinja 
e lo stadio olimpico Koševo, oggi divenuto cimitero per le 
migliaia di morti. 
Anche le opere sulle montagne sono state pesantemente 
distrutte, abbandonate (salto con gli sci) ed utilizzate come 
trincea (nel caso della pista da bob). 
In questo particolare caso, è chiaro che la principale causa 
di abbandono e degrado delle strutture sportive sia stata 
la guerra, che terminò nel 1995 con terribili conseguenze 
sui cittadini e il territorio. Ma nonostante i fatti accaduti, il 
ricordo delle Olimpiadi (e ciò che rimane della sua eredità) 
è ancora ben presente nella mente della popolazione, tan-
to che ogni anno Sarajevo festeggia l’anniversario dei Gio-
chi allo stadio Koševo. Le Olimpiadi sono viste ancora oggi 
come simbolo di forza e come modo per celebrare la pace e 
la cooperazione interregionale. 

Fig. 14
Salto con gli sci, Monte Ig-
man, a 25km da Sarajevo, 
www.meteoweb.eu

Fig. 13
Hotel in rovina, Sarajevo, 
www.meteoweb.eu

Fig. 15
Pista da bob abbandonata, 
www.meteoweb.eu

Fig. 16
Podio olimpico, www.me-
moriesofawar.com
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Atene 2004
Le Olimpiadi di Atene del 2004, a differenza di molte altre, 
sono ricordate come uno dei più grandi fallimenti della sto-
ria dei Giochi Olimpici, non solo a causa degli sprechi e dei 
costi eccessivi (sarebbero dovuti costare 5 milioni, ma si è 
arrivati a 8,9 milioni), ma anche per le condizioni degli im-
pianti sportivi che, subito dopo la conclusione dei Giochi, 
sono stati totalmente abbandonati. Difatti, dopo appena tre 
settimane dalla fine, ventuno siti olimpici di nuova costru-
zione sono rimasti inutilizzati e danneggiati dal tempo. 
Ancora oggi, a quasi vent’anni di distanza, il governo greco 
è alla ricerca di fondi privati per rifunzionalizzare gli im-
pianti, ma essendo strutture permanenti più o meno lonta-
ne da qualsiasi attrazione che non sia un’Olimpiade, risulta 
difficile trovare investitori disposti ad accettare. Inoltre, 
la spesa elevata di questa edizione dei Giochi può essere 
considerata, in parte, una delle cause della profonda crisi 
economica del 2008.
Dal punto di vista architettonico, sono molti gli impianti la-
sciati al degrado, tra cui: l’Athens Olympic Aquatic Centre, 
il Villaggio Olimpico, l’Hellenikon Olympic Canoe/Kayak 
Slalom Centre, il Schinias Olympic Rowing Centre, Il Faliro 
Olympic Beachvolley Centre e tanti altri. Gli esempi sono 
numerosi ed esprimono la totale incapacità degli organiz-
zatori, che non sono stati in grado di pensare ai possibili 
sviluppi futuri. I luoghi che, durante le Olimpiadi, hanno 
contribuito a far entrare lo sport nella storia del Paese, sono 
ora lasciati nel dimenticatoio, mentre, al contrario, dovreb-
bero continuare ad essere agibili ed operativi, mantenendo 
la memoria di ciò che è stato (FidelityNews, 2017).

Fig. 18
Cartelli con indicazioni 
olimpiche, www.contro-
verso.cloud

Fig. 17
Il Faliro Olympic Beach-
volley Centre, www.re-
pubblica.it

Fig. 19
Schinias Olympic Rowing 
Centre, www.gazzetta.it

Fig. 20
Athens Olympic Aquatic 
Centre, Atene, www.gaz-
zetta.it



69

IL GRAN
DE EVEN

TO

2



PA
RT

E 
I

70

Torino 2006
Un altro importante caso è quello di Torino 2006. Nono-
stante il grande successo dei Giochi, che sono stati in grado 
di contribuire alla costruzione di uno scenario di spettaco-
lo, successo mediatico, richiamo turistico (grazie alla rea-
lizzazione di numerosi impianti nella città e sulle monta-
gne) e valorizzazione delle località alpine piemontesi, negli 
ultimi anni si è sempre più concretizzato il problema relati-
vo alla mal gestione post-olimpica. I disastri che hanno col-
pito la città e gli impianti montani sono numerosi ed è ben 
evidente l’incapacità della politica torinese, piemontese e 
nazionale (Merlo G., 2021).
In particolare, le criticità che più preoccupano i cittadini e 
l’opinione pubblica riguardano l’impianto da bob di Cesana 
Torinese, il Villaggio Olimpico e i trampolini di Pragelato, 
totalmente abbandonati, vandalizzati e non più utilizzati. 
Troppo poco è stato fatto in più di 15 anni dalla fine dei 
Giochi, portando ad un grande malcontento soprattutto 
nella popolazione locale, che ha visto trasformare il pro-
prio territorio da meta olimpica di successo a luogo di de-
grado post-olimpico. 
L’occasione per risolvere la situazione si presentò nel  
2018, quando Torino, insieme a Milano e Cortina d’Ampez-
zo, si candidò per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, 
un’opportunità irripetibile per la città, che grazie ai fondi 
stanziati per l’evento sarebbe stata in grado di riqualificare 
gli impianti esistenti. Purtroppo l’idea non andò a buon fine 
e il territorio si ritrovò nuovamente a doverne affrontare 
le conseguenze. Dopo questo fatto, è chiaro come vi sia la 
necessità di un’iniziativa politica congiunta di tutti gli enti 
interessati, che devono affrontare la questione ed avanzare 
proposte di riuso ed eventuale conversione in nuove fun-
zioni per riportare gli impianti al loro splendore iniziale. 
Fortunatamente, ci sono stati alcuni casi positivi di gestio-
ne post-olimpica nella città, come ad esempio il caso del 
Palasport Olimpico (Palalpitour o Pala Isozaki), impianto 
più sfruttato dal 2006 per concerti e manifestazioni (Ro-
landi L., 2016). 

Fig. 22
Trampolino di Pragelato, 
www.neveitalia.it

Fig. 21
Mascotte olimpiche in sta-
to di degrado, www.cor-
riere.it

Fig. 23
Villaggio Olimpico Torino 
2006, www.befan.it

Fig. 24
Pista da bob di Cesana To-
rinese, www.corriere.it
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Rio De Janeiro 2016
Le Olimpiadi del 2016 sono state una vera e propria rivo-
luzione nella storia dei Giochi, soprattutto per la riuscita 
organizzazione di un evento così importante in un terri-
torio così difficoltoso come quello di Rio. La città, infatti, 
fino a poco tempo prima dall’inizio dei Giochi, si trovava 
in forte difficoltà e ritardo nella costruzione degli impianti, 
con zone totalmente degradate a livello ambientale e carat-
terizzate da corruzione e delinquenza (Cicchinè G., 2017). 
Durante l’evento, Rio ha cercato in tutti i modi di far fun-
zionale l’evento, che è stato di fatto un successo, ma subito 
dopo la conclusione tutto è crollato, mettendo alla luce la 
realtà dei fatti e le criticità causate dall’evento. 
A causa della crisi economica del Brasile, l’hosting dei Mon-
diali di calcio del 2014 e dei Giochi del 2016 ha portato ad 
una tragica situazione di promesse non mantenute. 
Le sedi di gara olimpiche, una volta luogo di sport, diver-
timento, unione e competitività, sono ora luoghi degradati 
e in disuso e la città si trova in una situazione di profondo 
indebitamento. Il Parco Olimpico oggi è una città fantasma, 
il Villaggio Olimpico è deserto, lo stadio di calcio Maracanà 
(luogo dove si sono svolte le cerimonie di apertura e chiu-
sura), saccheggiato e vandalizzato (Drehs W. & Lajolo M., 
2017), è ora abbandonato al proprio destino di rudere e 
l’Acquatic Center è lasciato al degrado. 
L’eredità olimpica, come nei casi studio precedenti, ha for-
temente colpito la città nel profondo, portando a conse-
guenze negative, piuttosto che positive. Ospitare i Giochi 
Olimpici, per la prima volta in Brasile, non è stata colta 
come un’opportunità di miglioramento e riqualificazione 
per la città di Rio, ma ha solo peggiorato la situazione eco-
nomica del Paese, aumentando la povertà della popolazio-
ne locale e del territorio. 

Fig. 26
La decadenza dei Giochi di 
Rio, www.idealista.it

Fig. 25
All’interno dell’Acquatic 
Center, www.medium.com

Fig. 27
Piscina Olimpica, www.
medium.com

Fig. 28
La decadenza dei Giochi 
Olimpici di Rio, www.eu-
rosport.it
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Per risolvere il problema dell’abbandono e degrado delle 
strutture olimpiche alla fine dei Giochi, è importante pensa-
re, a partire dalla prima fase di pianificazione e organizza-
zione a come utilizzare ed eventualmente rifunzionalizzare 
gli impianti una volta terminata la loro funzione principale. 
Essendo l’evento olimpico una manifestazione unica e irri-
petibile, capita spesso che la funzione iniziale di sport non 
sia più sufficente a mantenere l’impianto completamente 
funzionante e che ci sia bisogno di riadattare le strutture a 
nuove pratiche, quali ad esempio aree per concerti, mostre, 
fiere, musei ecc., utili per la città e la popolazione.  
Secondo le recenti regole ed obiettivi del CIO (in linea con 
gli obiettivi delle Nazioni Unite di rendere il mondo un 
post migliore e sostenibile), sin dalla fase di candidatura, 
la futura città ospitante deve presentare un Dossier appro-
fondito che tenga conto dell’uso post-olimpico, oltre che ai 
temi legati alla sostenibilità e alla salvaguardia ambienta-
le (uno dei tre pilastri dell’Agenda Olimpica 2020, accanto 
alla credibilità e alla gioventù). I progetti presentati devono 
rispettare i requisiti imposti dal Comitato Olimpico Inter-
nazionale per la fase realizzativa dei Giochi, senza però tra-
scurare l’importanza degli impatti che l’eredità post-olim-
pica può lasciare alla città.
In questa fase, è utile e fondamentale pensare a soluzioni di 
sviluppo urbano e impiantistico che siano flessibili ed ela-
stiche, in modo che le strutture permanenti realizzate pos-
sano essere riadattate e che non vi sia la necessità di stra-
volgere totalmente il progetto iniziale spendendo elevate 
somme di denaro. Si può affermare, che il riadattamento ed 
il rinnovamento degli impianti e degli spazi urbani olimpi-
ci consente di sfruttare appieno le potenzialità del Grande 
Evento e di donare alla città e al territorio ospitante nuove 
funzioni collettive vantaggiose a lungo termine, senza im-
pattare e danneggiare l’ambiente.
Ad esempio, un programma incentrato sulla sostenibilità 
è quello di Pyeongchang 2018, pianificato al fine di incor-
porare nell’organizzazione dell’evento ogni aspetto legato 
allo sviluppo di principi sostenibili. 

L’importanza della rifunzionalizzazione post-olimpica

1.4. IL TEMA DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE

Offrire ai bambini di 85 Paesi con poca neve 
l'opportunità di sperimentare gli sport 

invernali

26.601 studenti di 100 scuole hanno 
appreso i valori olimpici, lo sport e le 

future opportunità di carriera

Migliore accesso e gestione delle risorse di 
acqua potabile, compreso l'ampliamento 

dell'impianto di trattamento esistente

Il 42% delle atlete ha gareggiato ai Giochi, 
un numero record nella storia delle 

Olimpiadi

Tasso di consolidamento del 104% 
dell'energia elettrica necessaria durante i 
Giochi Olimpici con la realizzazione di un 

complesso di centrali eoliche

Una nuova linea ferroviaria collega la 
regione di PyeongChang con Seoul, creando 
le condizioni di sviluppo economico intorno 

a 5 poli turistici

580.000 studenti hanno partecipato a un 
programma di sensibilizzazione sui Giochi 

Paralimpici

I primi giochi 5G al mondo, che migliorano 
la qualità del servizio e aumentano la 

connessione

100% della foresta impattata ripristinata 
prima dei Giochi

Ottenere l'84% di compensazione del 
carbonio prima dell'inizio dei Giochi

5 partner hanno aderito al programma di 
sostenibilità, creando i propri programmi 

unici

Aprire un percorso per la pace attraverso la 
tregua olimpica e la partecipazione delle 

Nazioni
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La sostenibilità nel cuore del Movimento Olimpico - Il caso di 
Pyeongchang 2018
Fonte: https://olympics.com/ioc/news/sustainability-at-the-heart-of-the-olympic-movement, , 
rielaborato dall’autore

12
CONSUMO RESPONSABILE

8
BUONA OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA

SUSTAINABLE 
DEVELOPEMENT 

GOALS

3
BUONA SALUTE

4
ISTRUZIONE DI QUALI

5
PARITà DI GENERE

9
INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

11
CITTà E COMUNITà SOSTENIBILI

13
LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

15
FLORA E FAUNA TERRESTRE

16
PACE E GIUSTIZIA

17
PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

10
RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

6
ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI

7
ENERGIA RINNOVABILE

TàÀ

À

ÀÀ

Obiettivi del Movimento Olimpico riguardanti la sostenibilità
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Completato nel 1994, il Sydney Olympic Park Acquatic Cen-
ter è caratterizzato da una piscina olimpica di 50 metri, una 
piscina di allenamento, una piscina di servizio con torre per 
i tuffi a 4 livelli e una piscina per il tempo libero. In seguito 
ai Giochi Olimpici, la struttura è stata utilizzata dalle scuole 
e dai nuotatori ricreativi ed è tutt’ora sede dei Campionati 
Nazionali di Nuoto del Paese.
Oltre alle competizioni, l’edificio viene utilizzato per alle-
namenti di pallanuoto, lezioni di nuoto per principianti, 
lezioni subacquee, sessioni di acquagym e giornate per gli 
anziani.
Inoltre, il centro è anche palcoscenico di funzioni poliva-
lenti, quali ad esempio conferenze, concerti, sfilate di moda 
e funzioni private. 

Eredità olimpiche virtuose

SYDNEY INTERNATIONAL AQUATIC CENTRE

Fig. 29
Sydney Olympic Park 
Aquatic Centre, www.tri-
padvisor.it
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L’ex Villaggio Olimpico, situato nel Queen Elizabeth Park e 
ora noto come East Village, è caratterizzato da 3.300 case 
che sono state messe sul mercato a prezzi più o meno ab-
bordabili e dove ora vivono più di 6.000 persone.
Il Villaggio è diventato una zona molto gettonata per la po-
polazione, soprattutto grazie ai suoi ottimi collegamenti 
con il centro della città e all’ampia varietà di negozi, caffet-
terie, bar e ristoranti. 
L’area è anche caratterizzata da spazi comuni dedidati ai 
giochi per i bambini, due hotel, una palestra, un centro 
benessere e una nuova scuola, ospitata in quello che era 
il centro olimpico per i test sanitari e antidroga aperto nel 
2013. 

EAST VILLAGE LONDON

Fig. 30
East Village, London 2012, 
www.triathlonhomes.com
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Successivamente ai Giochi, il centro, caratterizzato da una 
struttura artificiale e da un sistema di refrigerazione, ha 
ospitato la IBSF Skeleton Intercontinental Cup 2020, la FIL 
Luge Asian Cup 2020 e la Coppa di Corea 2021.
Inoltre, la struttura è stata utilizzata come sede di allena-
mento di bob e skeleton per atleti ad alte prestazioni pro-
venienti da Nazioni del sud-est asiatico (Cambogia, Male-
sia, Vietnam e Thailandia), aiutandole a prepararsi per i 
Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. 
L’edificio include visite scolastiche organizzare da Pyeon-
gchang 2018 Legacy Fondation, campi sportivi per i giova-
ni e laboratori di produzione del ghiaccio.
I visitatori del Centro possono provare il bob in estate e in 
inverno, tra le altre attività.

ALPENSIA OLYMPIC SLIDING CENTRE, PYEONGCHANG

Fig. 31
Alpensia Olympic Sliding 
Centre, www.insidethega-
mes.biz
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L’Ice Skating Palace mantiene attualmente la sua funzione 
olimpica iniziale di Palazzetto del ghiaccio e viene utilizza-
to come base di allenamento per tutte le squadre nazionali 
russe di pattinaggio artistico e pattinaggio di velocità su pi-
sta corta (Short Track). L’edificio è anche sede di gara per le 
competizioni internazionali e nazionali di Hockey su ghiac-
cio e viene utilizzato tutt’ora come accademia di pattinag-
gio artistico per più di 200 pattinatori (tra i 6 e 18 anni). 
Essendo una struttura polivalente, lo spazio interno può 
essere sfruttato anche per altre funzioni sportive, tra cui 
arti marziali, tennis da tavolo, ginnastica ritmica e danza. 
Nel 2021 l’Ice Skating Palace ha anche ospitato i Campiona-
ti Europei di Ginnastica Trampolino 2021.

ICEBERG SKATING PALACE, SOCHI

Fig. 32
GUP MNIIP Mosproject-4, 
Iceberg Skating Palace, So-
chi, www.artribune.com
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Un esempio di progettazione integrata è stato sviluppato in 
occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si parla del Tokyo 
Aquatics Centre, un impianto pensato e progettato attra-
verso l’utilizzo dei Software BIM. 
Ma che cos’è il BIM?
Nell’ambito della progettazione architettonica e ambien-
tale sul territorio ospitante, è fondamentale una collabo-
razione tra tutti gli enti protagonisti (architetti, ingegneri, 
impiantisti, geologi, strutturisti ecc.), in modo da poter 
lavorare in maniera precisa e rispondere a tutti i requisiti 
necessari imposti dal CIO. Questa collaborazione, al gior-
no d’oggi, è possibile tramite un importante strumento in 
grado di velocizzare i tempi di realizzazione e la condivisio-
ne dei dati, migliorando le prestazioni dell’impianto che si 
ha intenzione di costruire in occasione dei Giochi. Questo 
strumento è il BIM (Building Information Modeling).

“Il Building Information Modeling (BIM) è il processo oli-
stico di creazione e gestione delle informazioni relative a 
una costruzione. Basato su un modello intelligente e sup-
portato da una piattaforma cloud, il BIM integra dati strut-
turati multidisciplinari per creare una rappresentazione 
digitale di un asset durante tutto il suo ciclo di vita, dalla 
pianificazione e dalla progettazione alla costruzione e alla 
messa in funzione” (Autodesk)

Il BIM presenta, infatti, numerosi vantaggi, sia nella fase di 
progettazione che nelle fasi di cantiere, di gestione e di ma-
nutenzione. Oltre alla facile condivisione dei dati contenuti 
all’interno del modello tridimensionale, il BIM  in grado di: 

•   Ridurre la duplicazione dei dati
•   Controllare le incongruenze tra i diversi modelli
•   Ottimizzare di costi e risorse
•   Aggiornare il modello complessivo
•   Favorire l’interoperabilità
•   Migliorare la collaborazione tra i team

Il BIM

1.5. L’EFFICACIA DI UNA PROGETTAZIONE INTEGRATA
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•   Ridurre i cicli di vita del progetto
•   Migliorare la gestione delle strutture
•   Migliorare la sicurezza dei siti di costruzione
•   Migliorare la visualizzazione del progetto

L’utilizzo del BIM per la progettazione e realizzazione di 
impianti olimpici e infrastrutture urbane consentirebbe 
al team di progettisti di superare numerose sfide che con 
il metodo tradizionale sarebbero state difficili da portare 
a termine. Inoltre, le informazioni contenute nel modello 
permetterebbero di ridurre gli errori e le incongruenze del 
progetto e porterebbero ad una semplificazione dal punto 
di vista della gestione e manutenzione dell’edificio in se-
guito alla chiusura dei Giochi.
Per questi motivi, all’interno di questo lavoro di tesi, si è 
deciso di utilizzare un Software BIM (Revit) per il progetto 
finale dell’Oval olimpico, in modo da sperimentare e com-
prendere appieno i punti di forza della progettazione inte-
grata. 

Tab. 8
Building Information Mo-
deling, www.picfair.com, 
rielaborato dall’autore
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In seguito a quanto analizzato all’interno del capitolo, è 
chiara l’importanza delle Olimpiadi sia per il Paese ospi-
tante che per tutti coloro che vi partecipano (atleti, spetta-
tori, volontari ecc.). Gli impatti e le conseguenze dell’ere-
dità olimpica sono ben noti a livello globale e le occasioni 
che si presentano dal punto di vista economico, urbano, di 
immagine della città, ambientale, sociale e turistico non 
possono essere ignorate. 
Tuttavia, non sempre le cose vanno per il verso giusto e 
spesso capita che il Grande Evento non porti a situazioni di 
miglioramento, ma piuttosto di peggioramento, sia a livel-
lo territoriale che per lo sport stesso. L’abbandono e il de-
grado di numerose strutture sportive provocano un danno 
profondo all’ambiente che le ospita, alla popolazione resi-
dente e all’immagine del luogo, con una conseguente dimi-
nuzione dei flussi turistici e della possibilità di essere sede 
di gare e competizioni internazionali. 
Lo sport, che durante i Giochi è il principale protagonista, 
viene in questo modo messo da parte, insieme ai valori che 
più lo caratterizzano: il rispetto, la collaborazione, la moti-
vazione e l’appartenenza. Le Olimpiadi moderne sono state 
concepite come mezzo di diffusione di valori e per permet-
tere alla pratica sportiva di essere svolta sempre e in qual-
siasi occasione. 
È fondamentale che le host cities si impegnino affinchè si 
possano sfruttare appieno le potenzialità di questo Grande 
Evento e che si possa migliorare la qualità del territorio e 
della vita delle persone mettendo al centro lo sport.

CONCLUSIONE



“Il Movimento Olimpico dona al mondo un ideale che fa i conti con la realtà 
della vita, e prevede la possibilità di guidare questa realtà verso la grande Idea 
Olimpica”.

Pierre De Coubertin
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“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di ispirare e unire le persone in un 
modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che compren-
dono. Lo sport può portare speranza dove una volta c’era solo disperazione.” 

Nelson Mandela
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Quanto è importante lo sport nella società contempora-
nea? Quali effetti può avere l’attività fisica sulle città e sulla 
salute delle persone che ogni giorno si muovono ed inte-
ragiscono con lo spazio urbano? Può lo sport contribuire 
a trasformare e riqualificare lo spazio pubblico delle città 
contemporanee?
All’interno del capitolo si cercherà di rispondere a queste 
domande andando a spiegare come le persone stiano pren-
dendo sempre più consapevolezza dell’importanza dello 
sport per il proprio benessere fisico e mentale, soprattutto 
dopo l’inizio della pandemia di Covid-19, che ha amplifica-
to l’interesse nei confronti della vita all’aria aperta. Inoltre, 
in seguito alla profonda crisi mondiale, a causa del virus, 
che ha portato alla chiusura di numerose società sportive 
(pubbliche e private), risulta necessario pensare a nuove 
attività integrate allo spazio urbano che possano favorire 
la ricerca di uno stile di vita più incentrato sul benessere e 
la pratica sportiva all’aperto. 
La possibilità di utilizzare lo sport come fattore trainante 
allo sviluppo di una città più sostenibile, più sana e accessi-
bile a tutti, ha portato alla ricerca di soluzioni innovative da 
parte per esempio di Federazioni sportive, come la Spor-
tCity, e laboratori sperimentali, come l’Urban Ergonomics 
Lab, in grado di promuovere un nuovo concetto di città e 
proporre un approccio che mira a reagire al graduale “de-
tachment” (Sennet, 2006) tra il corpo umano e lo spazio 
urbano. 
La Federazione SportCity, fondata negli ultimi anni, punta a 
promuovere lo sport nei centri abitati e a sviluppare nuove 
idee, in ambito di progettazione urbana ed architettonica, 
totalmente incentrate sulla possibilità di creare un lega-
me stabile tra attività sportiva e spazio pubblico urbano, 
andando di pari passo con l’innovazione tecnologica e va-
lorizzando il territorio, la crescita culturale, l’inclusione e 
l’integrazione.  
L’obiettivo dell’Urban Ergonomics Lab, invece, è quello di 
pensare a nuovi approcci per concepire lo spazio urbano 
“attraverso” il corpo umano e mettendo al centro del pro-
getto il benessere delle persone.

INTRODUZIONE
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Attraverso l’analisi di alcuni casi studio situati in nord Eu-
ropa e Italia, il capitolo punta ad esaminare le idee proget-
tuali, legate alla pratica sportiva, che stanno portando a un 
nuovo modo di pensare la città contemporanea, una città 
totalmente a “misura di sportivo” (Pagliara F. & Di Caro P., 
2020).

Keywords: 
Sport, benessere, salute, SportCity, ergonomia, spazio urbano, attività sportiva, Urban Er-
gonomics.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce 
lo sport come quell’attività fisica che richiede un qualsiasi 
movimento corporeo prodotto da muscoli e che porta ad 
un dispendio energetico. Nella società contemporanea, la 
pratica sportiva sta assumendo un ruolo sempre più im-
portante, poichè favorisce e migliora la salute e la vita del-
le persone (Clinica Baviera, 2019). Praticare sport, infatti, 
porta diversi benefici, sia dal punto di vista fisico che men-
tale; ad esempio migliora la regolazione ormonale, rinforza 
il sistema immunitario, favorisce il sonno e riduce lo stress, 
la depressione e le malattie cardiache (Movimento per l’e-
tica, la cultura e lo sport, 2020). 
L’attività sportiva (che sia una camminata al parco, una 
corsa, un giro in bicicletta o una partita a calcetto), svolta a 
qualsiasi età, è garanzia di una vita sana e duratura, soprat-
tutto nella società attuale, dove molto spesso il lavoro por-
ta a situazioni di stanchezza e stress, occupando gran parte 
della giornata e favorendo la sedentarietà, con conseguen-
ti ripercussioni sulla salute fisica (ad esempio l’obesità).  
Conciliare lo sport con la vita sociale e l’attività lavorativa 
(o scolastica nel caso di bambini e ragazzi adolescenti) è 
spesso un’impresa ardua, che viene quindi lasciata da par-
te, sottovalutandone l’importanza.  
Fortunatamente, negli ultimi anni e soprattutto in seguito 
alle chiusure causate dalla pandemia, lo sport ha conqui-
stato maggiore rilevanza e si è cominciato a comprendere 
come la pratica sportiva possa influire positivamente sul 
benessere psicofisico delle persone e sui rapporti sociali. 
Diversi studi condotti dall’International Society of Sport 
Psychology (ISSP1) dimostrano come lo sport svolga un 
ruolo sociale fondamentale, essendo esso uno strumento 
importante di inclusione ed aggregazione sociale, e come 
l’attività fisica produca benessere psicofisico e di preven-
zione a lungo termine. 

“Lo sport rappresenta un elemento fondamentale non sol-
tanto per la formazione dei cittadini ma anche per l’instau-
razione di legami e rapporti tra persone.” (Medici C., 2021)2

2.1 LA RELAZIONE TRA LO SPORT E LO SPAZIO URBANO

L’importanza dello sport
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2 Presidente della Pro-
vincia di Latina, Carlo 
Medici, durante il webinar 
organizzato il 16 aprile 
2021 dall’Osservatorio 
per lo Sport e il Turismo 
Sportivo della provincia di 
Latina, in collaborazione 
con la neonata Fonda-
zione Sport City, Scais, 
Società di Consulenza ed 
Assistenza Impiantistica 
Sportiva e con l’Ammini-
strazione Provinciale di 
Latina.

1 L’International Society of 
Sport Psychology (ISSP) 
è un’organizzazione che 
punta a promuovere la 
ricerca, la pratica e lo 
sviluppo della psicolo-
gia dello sport in tutto il 
mondo. 
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Per praticare attività sportiva in totale sicurezza e serenità 
(senza rischi legati alla possibilità di procurarsi infortuni), 
le persone hanno bisogno di spazi dedicati allo sport, siano 
questi pubblici o privati. 
A differenza di numerosi Paesi europei, dove ormai la cul-
tura sportiva è ben radicata e l’attività motoria è conside-
rata uno strumento educativo necessario per una crescita 
equilibrata, in Italia lo sport viene generalmente conside-
rato come un’attività legata al tempo libero e non uno sti-
le di vita consapevole finalizzato al benessere personale. 
Inoltre, mentre in Europa, durante il Consiglio d’Europa 
nel 1992, è stata approvata la Carta Europea dello Sport 3, 
la situazione normativa italiana si presenta ancora arretra-
ta sul tema dello sport e la cultura sportiva limitata delle 
istituzioni pubbliche ostacola il riconoscimento sociale di 
molte pratiche sportive.
L’assenza di chiari riferimenti normativi porta ad un nu-
mero elevato di criticità, legate principalmente alla distri-
buzione di finanziamenti, da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni, in grado di garantire una corretta gestione, 
organizzazione e manutenzione degli impianti sportivi 
esistenti, i quali vengono di conseguenza sottoutilizzati e 
spesso abbandonati. 

La situazione in Italia e Europa

Fig 1. 
La Maratona di Mugello, 
www. it.latuaitalia.ru

3 La Carta Europea dello 
Sport ha il compito di 
promuovere lo sport 
adottando misure in 
grado di “dare la possibi-
lità ad ogni individuo di 
praticare sport tramite 
programmi di educazione 
fisica, partecipazioni ad 
attività ricreative in am-
bienti sicuri e cooperazioni 
con gli organismi sportivi 
competenti”. Lo scopo del-
la Carta è anche quello di 
“proteggere e sviluppare le 
basi morali ed etiche dello 
sport, nonché la dignità 
umana e la sicurezza di 
coloro che partecipano ad 
attività sportive”. (Car-
ta Europea dello Sport, 
1992)

Lo sport è, di fatto, un’attività sociale, sia quando pratica-
ta individualmente che in contesti collettivi, strettamente 
collegata agli spazi pubblici urbani e agli impianti sportivi, 
dove i cittadini possono trascorrere il tempo libero e vivere 
in maniera attiva lo spazio della città. 



Ciò che ne deriva è la presenza di un numero elevato di pa-
lazzetti, palestre, piscine, impianti sportivi datati e in di-
suso, dove la pratica sportiva è priva di un riconoscimento 
sociale in termini di tutela della salute, formazione dei gio-
vani, prevenzione del crimine, creazione di posti lavoro e 
cura del tempo libero di giovani, anziani e famiglie.
La situazione è andata peggiorando con la diffusione dei 
contagi dovuti al virus Covid-19, nel marzo del 2020, che 
ha fatto passare in secondo piano la pratica sportiva e l’atti-
vità motoria (Iori T., 2020). Le misure di contenimento che 
sono state attuate, pur essendo necessarie, hanno portato 
ad un aumento della sedentarietà dei cittadini italiani e di 
tutto il mondo, con un conseguente aumento dei rischi le-
gati all’inattività fisica. Inoltre, anche i luoghi dello sport 
(impianti sportivi e spazi pubblici) hanno subito una tra-
sformazione, svuotandosi ed insediandosi negli spazi pri-
vati del singolo. 
Allo stesso tempo, però, la pandemia ha portato ad una 
maggiore consapevolezza negli italiani sull’importanza 
della salute psicofisica, incrementando la voglia di vivere in 
tranquillità e la necessità di praticare sport all’aria aperta.
Secondo una ricerca realizzata dall’Istituto Piepoli4(fonte 
webinar “Come lo sport cambia la città”, 2021), il 70% de-
gli italiani con una fascia d’età che va dai 18 ai 55 anni, ha 
dichiarato che alla fine dell’emergenza praticherà attività 
sportiva open air. Questo fenomeno è reso possibile dalla 
buona condizione climatica italiana, che, grazie alle sue fa-
vorevoli temperature (soprattutto al centro-sud) e la pre-
senza di eccezionali paesaggi (parchi comunali, lungomare 
e lungofiume), stimola le persone a voler praticare sport in 
luoghi aperti. 
Ma come si può praticare sport se la maggior parte delle 
città italiane non è in grado di garantire un’adeguata pre-
senza di strutture dedicate all’attività sportiva (sia pubbli-
ca che privata)? Quali sono i luoghi dove lo sport e gli eventi 
sportivi vengono promossi e riconosciuti?
Da un’indagine sulla misura della qualità della vita nelle 
città italiane in 30 anni, svolta da IlSole24Ore (Palazzolo R., 
2019) emerge che Milano, pur essendo la città con la qua-
lità della vita più alta, si presenta al terzo posto nella clas-
sifica dedicata allo sport e al tempo libero, sorpassata da

4 l’Istituto Piepoli è un 
istituto di ricerca indipen-
dente, situato a Milano, 
che si occupa di diversi 
ambiti legati al Marke-
ting, alla Comunicazione, 
al Design Thinking, alla 
Politica, alla Società, alla 
Ricerca e allo Sviluppo 
internazionale. 
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Trieste e Rimini, la vincitrice. Per quanto riguarda l’indice 
di sportività, prevale la città di Trento, mentre nel Sud-Ita-
lia si diffonde molto velocemente il running, il “sostituto” 
naturale alla mancanza di infrastrutture sportive. 
È evidente come nelle grandi città italiane ci sia bisogno di 
un maggiore impegno per promuovere lo sport tra i giova-
ni e come vi sia la necessità di un cambiamento profondo 
nel modo di pensare e di progettare la città contemporanea 
e gli spazi pubblici, in modo che possano essere maggior-
mente collegati alla pratica sportiva.

La città a “misura d’uomo” e “soft”: sport e benessere più importanti delle 
infrastrutture

Creare aree verdi dedicate per stare 
all’aria aperta (ad es. passeggiate, corsa)

COSA DOVREBBE FARE UNA CITTÀ PER ESSERE A MISURA D’UOMO?

Avere trasporti pubblici efficienti

Sviluppare infrastrutture per poter 
raggiungere qualsiasi posto della città in 

poco tempo e con il minimo sforzo

Creare aree all’aperto dedicate all’attività 
sportiva

Creare strutture dedicate all’attività 
sportiva

Incrementare car/bike sharing

Non saprei

Sport

64%

62%

46%

36%

10%

8%

7%

3%

Tab 1 e 2.
La SportCity secondo gli 
italiani: il sondaggio di 
Istituto Piepoli, Rune-
conomy, Pagliara F. & Di 
Caro P., Libro “SportCity. 
Viaggio nello sport che 
cambia la città”, 2020, 
rielaborato dall’autore

Piste ciclabili e corsi all’aria aperta indispensabili per creare la città dello 
sport

Molto Abbastanza Poco + Per nulla Non sa

CARATTERISTICHE DI UNA CITTÀ IDEALE PER PRATICARE SPORT

57%

51%

44%

41%

38%

37%

37%

41%

44%

46%

47%

50%

14

Organizzazione di corsi all’aria aperta con 
istruttori

Piste ciclabili che collegano tutti i luoghi 
della città

Incentivi economici per praticare l’attività 
sportiva

Organizzazione di eventi sportivi dedicati 
ai bambini per praticare l’attività sportiva

Aree verdi dedicate all’attività sportiva (es. 
attrezzature, percorsi dedicati, ecc..)

Orari flessibili delle strutture dedicate allo 
sport



Negli ultimi decenni, nelle città contemporanee di tutto il 
mondo, si sono cominciati ad avviare dei processi di riven-
dicazione di spazi sociali e collettivi, in cui la pratica sporti-
va e la salute si pongono come i principali motori di svilup-
po, in grado di promuovere nuovi usi dello spazio pubblico. 
Si tratta di “programmi e strategie in grado di ridefinire i 
luoghi e le loro modalità di fruizione in funzione dei temi del-
la salute e della qualità ambientale”, come riportato all’in-
terno del saggio di Marta Cognigni e Maria Pilar Vettori5 , 
“Spazio, Sport, Società. La pratica sportiva nel progetto dello 
spazio pubblico contemporaneo”. 
I nuovi e moderni spazi pubblici cittadini si fondano su 
concetti legati ad una pianificazione che possa promuove-
re l’idea di città sana (Healthy City6) e città attiva (Active 
City). Il concetto di “città sana”, definito dall’OMS, si pre-
senta come un’importante occasione per trasformare le 
città contemporanee in funzione della salute, migliorando 
il tessuto costruito e agendo sugli spazi aperti, in modo da 
favorire uno stile di vita più attivo e sano. Di conseguenza, 
vivere in maniera attiva può portare alla creazione delle co-
siddette “citta attive”, incentrate sui rapporti sociali, attivi-
tà fisica, mobilità sostenibile, tutela ambientale, capacità di 
erogare servizi utili alle persone, creatività ed innovazione 
tecnologica7. 
Le sperimentazioni attuate soprattutto nel nord Europa, 
fondate su innovazione e sostenibilità, hanno messo in 
evidenza il potenziale di aree degradate e abbandonate, 
trasformate in campi collettivi, parchi sportivi, aree mul-
tifunzionali e aree verdi, in grado di coinvolgere utenze 
differenti (dal bambino alla famiglia anziana). Lo sport è, 
quindi, potenzialmente, uno strumento di rigenerazione e 
di riqualificazione urbana. Lo spazio pubblico deve esse-
re in grado di promuovere l’attività fisica attraverso infra-
strutture pubbliche e private facilmente accessibili, sicure 
e che si possano fondere con il contesto urbano circostante. 

“Di qui la consapevolezza che lo sviluppo di una città non 
possa limitarsi all’aspetto urbanistico classico, ma debba 
diventare l’esito dell’interconnessione tra sviluppo tecno-

Lo sport e lo spazio pubblico

5 Dipartimento di Archi-
tettura, Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente 
Costruito, Politecnico di 
Milano, Italia

7 “Città Attive” (Spazio 
Sport, n29, 2014) legate 
alla mobilità sostenibile, 
attività fisica e buona 
alimentazione

6 “Città Sana” (Healthy 
City) è un termine utiliz-
zato nella salute pubblica 
e nella progettazione 
urbana per sottolineare 
l’impatto delle politiche 
sulla salute umana. Il 
compito dei progetti-
sti, delle istituzioni e 
dei cittadini è quello di 
migliorare le condizioni 
di salute e gli stili di vita 
delle comunità per far 
fronte alle criticità delle 
città contemporanee.
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Fig 3.
Water Square Benthem-
plein, Rotterdam 2013, 
www.theneweconomy.
com

Fig 2.
Israels Plads Square, 
www.archdaily.com

8 Andrea Lenzi, Presidente 
Health City Institute, Pre-
fazione “Sportcity, Viaggio 
nello sport che cambia la 
città”, Di Caro P. & Pagliara 
F., 2020.

logico (smart city), salutistico (healthy city), ludico-moto-
rio (SportCity) ed ambientale (green city)”. 8

A differenza del passato, dove lo sport era principalmente 
praticato da giovani con l’obiettivo di partecipare a com-
petizioni sportive professionistiche (Cognini M. & Vettori 
M.P.), ora la pratica sportiva ha subito un grande cambia-
mento.
L’attività motoria è ormai legata al benessere psico-fisico 
e porta a vivere gli spazi della città in maniera differente. 
La trasformazione del suolo urbano si presenta come un’op-
portunità per ripensare la città attraverso forme innovati-
ve di connessione sociale e spaziale. Le infrastrutture e gli 
impianti sportivi si basano, ora, sulla multifunzionalità, la 
polivalenza e l’inclusività. L’attività motoria non è più rin-
chiusa in uno spazio chiuso ed esclusivo, ma piuttosto può 
esprimersi liberamente sul suolo cittadino, in luogo aperto, 
integrando lo sport con l’ambiente e il territorio. Si parla 
dunque di un nuovo concetto di città, incentrata sul model-
lo della SportCity. 
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Lo sport sta cambiando il modo di vivere della società con-
temporanea. L’attività sportiva e la ricerca del benessere, 
dello star bene e della tranquillità sono ormai diventati una  
filosofia di vita (Pagliara F., 2019) ed una parte integrante 
del modo di pensare delle persone. Di conseguenza, anche 
le città stanno subendo un cambiamento, diventando sem-
pre più a misura di sportivo (Pagliara F.)
In Italia e nel mondo si sta diffondendo il nuovo concetto di 
“SportCity”, una città nella quale lo sport si presenta come 
lo strumento in grado di migliorare la qualità della vita 
della comunità e di adattarsi alle esigenze dei cittadini. La 
SportCity “È un sistema, una rete di connessioni fra inter-
preti e protagonisti della vita cittadina, che cooperano per 
il miglioramento generale della qualità della vita, attraver-
so lo sport. Non è un freddo elenco di impianti sportivi, an-
che moderni o avveniristici, dedicati allo sport agonistico; 
è anche quello, a patto che sia inserito in una dimensione 
urbana nella quale lo sport permei virtuosamente le scelte 
dei decisori politici” (Pagliara F. & Di Caro P. 9, 2020).
Durante il webinar organizzato nell’aprile del 2020 dall’Os-
servatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provin-
cia di Latina in collaborazione con la neonata Fondazione 
Sport City, il cui presidente è Fabio Pagliara, si è parlato 
molto dell’importanza di questa connessione tra Sport e 
Città. In seguito alle chiusure forzate, a causa del Covid-19, 
che hanno penalizzato soprattutto il mondo degli sportivi, 
la SportCity rappresenta un punto di ripartenza che propo-
ne lo “sport come strumento per cambiare i tessuti urbani” 
(Oppedisano G., 2021). 
Un sondaggio condotto dall’Istituto Piepoli dimostra come 
9 italiani su 10 considerino lo sport importante nella “città 
ideale”, un dato importante per la Fondazione, che sotto-
linea come la percezione della città stia cambiando nella 
popolazione e come lo sport e lo spazio urbano stiano cre-
ando un legame sempre più forte e duraturo. Pertanto, l’o-
biettivo della Fondazione è quello di elaborare nuove pro-

9 Fabio Pagliara, Presi-
dente della Fondazione 
Sport City, esperto in 
comunicazione sportiva 
e docente per diversi ma-
ster universitari. Paolo Di 
Caro, giornalista e amico 
di Pagliara. 

2.2 SPORTCITY

La città adatta allo sport
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poste concrete per promuovere la cultura sportiva nei cen-
tri abitati italiani, andando a pari passo con l’innovazione 
tecnologica.

“Le infrastrutture non possono essere concepite esclusi-
vamente come teatri di gesta sportive, ma elementi attivi 
all’interno di un tessuto sociale, economico e culturale”(Il 
Giornale dell’Architettura, 2021).

Pensare e progettare una SportCity significa, quindi, ideare  
una città adatta allo sport, professionistico e dilettantisti-
co, che valorizza il territorio, favorisce lo sviluppo econo-
mico, promuove la socialità, l’inclusione, l’integrazione e la 
crescita culturale, stimola la ricerca progettuale verso ti-
pologie e tecnologie innovative e che integra ogni aspetto 
della vita quotidiana (lavoro, scuola, vita sociale). 
È la città dei runners, dei ciclisti, dei pallavolisti da spiag-
gia, dei frequentatori dei parchi, degli amanti dello skate-
board e del Parkour, ma anche dei turisti, dei dipendenti 
pubblici e dei privati, degli operai, degli studenti universi-
tari e dei bambini. È la città di tutti, “la rivoluzione di tutti” 
(Pagliara F. & Di Caro P.). È il cambiamento che, attraverso 
il movimento e la tecnologia, porterà ad una società più so-
stenibile, più sana e più felice. 

Da parchi urbani a 
parchi dello sport

2 ITALIANI SU 3 CONVERTIREBBERO IL 
PROPRIO PARCO URBANO IN PARCO 

DELLO SPORT

Molto

Abbastanza

Poco 

Per nulla

Non sa43%

23%

3%
8%

23%

FAVOREVOLI
%molto + abbastanza 

66%

Città ideale
PER 9 ITALIANI SU 10 LO SPORT È 

IMPORTANTE NELLA LA CITTÀ IDEALE

Molto

Abbastanza

Poco 

Per nulla

Senza 
opinione

40%

50%

7%
1%

2%

IMPORNTANTE
%molto + abbastanza 

90%

Tab 3.
La SportCity secondo gli 
italiani: il sondaggio di 
Istituto Piepoli, Pagliara F. 
e Di Caro P., Libro “Spor-
tCity. Viaggio nello sport 
che cambia la città”, 2020, 
rielaborato dall’autore
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Fig 4.
Parigi, il campo da basket 
Duperré by Pigalle e 
Ill-Studio, www. barbara-
picci.com. Il campo è stato 
realizzato nel 2009 tra 
due edifici, a Parigi, e poi 
revisionato nel 2015. L’o-
biettivo dei progettisti era 
quello di dare al quartiere 
un nuovo punto di aggre-
gazione e di “celebrare il 
corpo nel suo mutamento 
e il suo tendere verso il 
futuro” (Stefano Anno-
vazzi Lodi, 2017, www.
elledecor.com)

Fig 5.
Polonia, Pista Ciclabile 
ad Energia Solare, www.
brn.it. La pista, progettata 
dalla TPA Instytut Badań 
Technicznych, è la prima 
ad energia solare in grado 
di ricaricarsi di giorno ed 
illuminarsi di notte, con 
una durata di oltre 10 ore.
Lo scopo era quello di 
donare allo stesso tempo 
sicurezza, anche nelle ore 
notturne, e un’esperienza 
emozionante per chi la 
percorre. Questo progetto 
rappresenta innovazio-
ne e modernità e ben si 
collega con il concetto di 
SportCity (Chiara Marras, 
2017, www. ecobnb.it)

Fig 6.
Parco giochi a Copenha-
gen, www.arkitecture-
onweb.com. In questo 
caso, il progettista ha 
voluto ideare uno spazio, 
utilizziando arredi prove-
nienti da tutto il mondo, 
che potesse racchiudere 
tutte le etnie del quar-
tiere, creando integrità 
sociale (www.arkitecture-
onweb.com)
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2.3 UNA NUOVA VISIONE: URBAN ERGONOMICS

Una nuova urbanizzazione centrata sulle persone 

La necessità ed il crescente interesse delle persone di avere 
uno stile di vita più sano, incentrato sulla vita all’aria aper-
ta e l’attività fisica, inizia a mostrare un significativo impat-
to sulla progettazione delle città e dei paesaggi urbanizzati. 
Il corpo e le esigenze del singolo sono, ora, alla base di studi 
multidisciplinari che coinvolgono più scale, dall’architettu-
ra, il paesaggio e la progettazione urbana al design, l’attivi-
tà sportiva e l’ergonomia. 
L’ergonomia è un campo d’indagine sviluppatosi all’inizio 
del XX secolo in Inghilterra e negli Stati Uniti con il compito 
di analizzare il sistema uomo-macchina-ambiente. All’epo-
ca, questa disciplina scientifica si basava su studi dell’uo-
mo all’interno di un ambiente lavorativo, con l’obiettivo di 
migliorarne il rendimento progettando posti di lavoro ade-
guati e studiando i movimenti dell’operaio in produzione. 
L’ergonomia moderna riguarda diversi altri ambiti, tra cui 
la psicologia, la biologia, la sociologia, l’ingegneria, la bio-
chimica, il design industriale, l’antropometria e le neuro-
scienze, discipline strettamente collegate al corpo umano 
e ai legami che il corpo genera con lo spazio che lo circon-
da. Lo sviluppo dell’ergonomia è, quindi, potenzialmente 
rilevante per l’architettura e la progettazione dello spazio 
urbano, che possono essere in grado di promuovere il mo-
vimento nella città e, di conseguenza, incrementare il rap-
porto tra uomo, spazio pubblico e benessere .
Nel 2017, un gruppo di ricercatori e studiosi del Politec-
nico di Torino e la Tsinghua University di Pechino hanno 
stretto una nuova collaborazione per avviare un Progetto 
di Ricerca incentrato sul “Corpo umano e lo spazio urbano” 
(Bonino M. & Mancini M., 2021). Questo nuovo campo di 
sperimentazione prende il nome di Urban Ergonomics, il 
quale si basa sulla relazione tra architettura, urbanistica ed 
ergonomia. La collaborazione Torino-Pechino ha dato vita 
al “Urban Ergonomics Lab”, il cui obiettivo si fonda sulla 
possibilità di concepire il design urbano “attraverso” il cor-
po umano e su nuovi approcci progettuali che mettono al 
centro il benessere delle persone. 
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All’interno di un articolo scritto da Zhang Li (2021), Presi-
de e Professore di Architettura dell’Università di Tsinghua 
di Pechino, si spiega come il rapporto tra uomo e spazio 
urbano può essere affrontato attraverso 5 differenti scale: 

1) Macro-scala (o interfaccia uomo-città): a questa scala il 
corpo umano corrisponde ad un punto. Il modo tipico di 
raduno è la massa, dove centinaia e migliaia di persone si 
muovono liberamente nello spazio. Studiare questa scala 
significa occuparsi di sistemi di movimento lento, quali reti 
ciclabili e pedonali che si estendono su tutto il territorio 
cittadino. 

2) Scala collettiva (o interfaccia uomo-strada): a questa 
scala il corpo corrisponde ad un vettore. Si parla di distri-
buzione, raccolta locale e interazione tra decine e centinaia 
di persone in piccole parti di città, studiate attraverso se-
zioni e disposizioni di arredi urbani. 

3) Scala intermedia (o interfaccia uomo-costruzione): si 
parla in questo caso di raggruppamento, interazione selet-
tiva e collaborazione tra decine di persone. Gli spazi comu-
nali e le strade sono gli elementi studiati a questa scala. 

4) Scala intima (o interfaccia uomo-camera): a questa scala 
corrispondono l’interattività multipla e le attività collabo-
rative che possono aver luogo da piccoli assembramenti e 
raggruppamenti di persone. Si studiano, in questo caso, i 
corpi umani in base alla loro posizione, alle loro espressio-
ni facciali, al suono e persino all’odore. 

5) Micro-scala (o interfaccia uomo-oggetto): a tale scala 
corrisponde solo un singolo corpo umano. Si studia l’inte-
razione che questo corpo ha con tutto ciò che lo circonda, 
con qualsiasi oggetto con cui esso entra in contatto. 

Attraverso le cinque scale, le potenzialità di questo nuovo 
approccio progettuale della città, incentrato sull’Ergono-
mia Urbana, sono infinite. L’elaborazione di nuovi dati spa-
ziali incentrati sul corpo è in grado di portare ad un cam-
biamento nella progettazione della città contemporanea, 
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aumentando il movimento delle persone e la voglia di stare 
insieme nello spazio pubblico. 
É, infatti, evidente come, durante la pandemia, ci sia sta-
ta una riduzione degli spostamenti all’interno degli spazi 
pubblici della città e la diffusione di un sistema di intera-
zioni basato sulla distanza fisica e l’individualità (social di-
stancing e shelter in place)(Miller, 2020). 
Ciò ha portato ad un aumento significativo della sedenta-
rietà (Rosenberg, 2015) e ad un peggioramento delle con-
dizioni di salute psicofisiche della popolazione mondiale. 
Per questo motivo, è importante incentivare il movimento 
non solo negli spazi privati del singolo, ma anche al di fuori 
delle mura domestiche.
Poichè il benessere psico-fisico delle persone è condiziona-
to dalle caratteristiche tipologiche e morfologiche del ter-
ritorio (Cellucci C. & Di Sivo M., 2021), il compito della pro-
gettazione di spazi aperti e urbani, basata sull’ergonomia 
e su sistemi di relazione corpo-spazio, risulta essere una 
soluzione ottimale per portare ad un maggiore movimento 
e ad un aumento dell’interazione spontanea con elementi 
spaziali urbani da parte della popolazione. L’insieme delle 
relazioni che si instaurano nello spazio porta ad un conse-
guente equilibrio nel sistema degli spazi urbani, miglioran-
do le condizioni di benessere (Appolloni L, 2016). 
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Il corpo umano ha sempre avuto un ruolo fondamentale 
nella concezione dell’architettura e dello spazio urbano. 
Nel corso dei secoli, soprattutto in Europa, il concetto di 
bellezza architettonica è sempre stato collegato al model-
lo corporeo, in grado di suggerire forme e proporzioni da 
tradurre in linguaggio architettonico. È solo negli anni ‘60 
del 900 che questa concezione è stata integrata con studi 
sociali, sensoriali e pensieri critici con l’intenzione di riela-
borare la progettazione dello spazio urbano più in dialogo 
con la natura del corpo umano. 
Nonostante questo cambiamento, le città contemporanee 
risultano essere spesso caratterizzate da spazi “distaccati” 
(Bonino M. & Mancini M., 2021), privi di una connessione 
con il corpo umano. La pianificazione urbana basata sulla 
cosiddetta “Functional City” (Mumford E. e CIAM, 2000), 
che promuoveva il movimento attraverso mezzi di traspor-
to più veloci, e la diffusione della salute pubblica hanno 
portato alla paura di interagire con lo spazio architettoni-
co, aumentando il distacco corpo-spazio. 
Come osservato e studiato all’interno del Progetto di 
Ricerca PoliTo-Tsinghua, attualmente il ruolo del cor-
po sta assumendo una maggiore importanza nella 
progettazione architettonica e urbana grazie, soprat-
tutto, agli studi di ergonomia, che contribuiscono a 
misurare il corpo e a farne un riferimento per il design ar-
chitettonico. Il corpo è, infatti, lo strumento di mediazione 
tra l’architettura e l’idea di movimento, la cui analisi ap-
profondita può portare ad una progettazione spaziale più 
centrata sull’uomo, portando i principi ergonomici tradi-
zionali verso una migliore comprensione della relazione 
corpo-spazio.
Seguendo questi principi, sono state sviluppate diverse 
strategie progettuali. Durante la Bi-City Biennale di Urba-
nistica/Architettura di Shenzhen del 2019, dedicata agli 
“Eyes of the City”, venne installata temporaneamente la 
“Urban Skin”, il risultato della collaborazione tra il Poli-
tecnico di Torino e l’Università di Tsinghua. L’installazione 
era ricoperta da 182 sensori, in modo da poter registrare il 
maggior numero di tocchi possibili da parte dei visitatori. 

Progettare in funzione del corpo 
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L’obiettivo consisteva nel comprendere ed analizzare quali 
tipologie di spazio urbano attirassero maggiormente il cor-
po umano, in modo da rispondere alle questioni riguardan-
ti l’Urban Ergonomics. 
Grazie a questa sperimentazione, si sono potuti elaborare 4 
principi fondamentali legati alla concezione di uno spazio 
urbano incentrato sul corpo:

•   Interno/Esterno
•   Artificiale/Naturale
•   Individuale/Collettivo
•   Forma/Spazio

Un altro esempio di progettazione urbana che cerca di met-
tere in relazione il corpo con lo spazio è, ad esempio, il Cen-
tral Green Park a Philadelphia, nel cuore del Navy Yard Cor-
porate Center. Lo scopo del design urbano, in questo caso, 
era quello di unire il potenziale urbano del sito (habitat na-
turale) dando vita a ad un ambiente sia sostenibile, verde e 
naturale che sociale, attivo e urbano.

Fig 9.
Ristrutturazione di un 
fienile nei pressi di Tori-
no, MARC studio, 2012. 
In figura viene rappre-
sentata una sezione per 
evidenziare le attività 
quotidiane che si svolgo-
no sulla soglia tra interno 
ed esterno, eliminando i 
confini. www.zeroundici-
piu.it

Fig 10.
Parco Dora, Torino. 
Unione tra elementi arti-
ficiali industriali e nuovi 
elementi naturali. www. 
hoppipolla.it

Fig 11.
Progetto di Vessel a New 
York, scala a chiocciola 
di Hudson Yards nel Far 
West Side di Manhattan, 
2019, www. buildingcue.it

Fig 12.
House NA, Sou Fujimoto 
Architects, www.arch-
daily.com

Fig 7.
Central Green Park di Phila-
delphia, www.dezeen.com

Fig 8.
Central Green Park di Phila-
delphia, www.arch2o.com
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Interno/Esterno

Artificiale/Naturale

Individuale/Collettivo

Forma/Spazio

L’Urban Ergonomics si focalizza sulla 
capacità del corpo umano di mediare 
tra lo spazio interno e quello ester-
no. Un esempio è la ristrutturazione 
di un fienile da parte di MARC studio 
nei pressi di Torino. 

L’Urban Ergonomics può essere in 
grado di imparare molto dalla natu-
ra, generalmente adatta ai ritmi e ai 
bisogni del corpo umano. Un esem-
pio di questa unione con la natura è 
il Parco Dora di Torino. 

L’Urban Ergonomics si occupa di tut-
to ciò che riguarda i cittadini, un in-
sieme di corpi nello spazio collettivo. 
Il progetto di Vessel a New York pro-
muove la ricerca dell’esplorazione 
corporea nello spazio urbano. 

Il corpo si relaziona con la città non 
solo attraverso il tocco delle super-
fici, ma anche attraverso comples-
se relazioni legate alla nozione di 
spazio. L’esempio della NA House a 
Tokyo rappresenta la relazione tra il 
corpo e lo spazio. 
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Le sperimentazioni riguardanti l’Urban Ergonomics hanno 
avuto riscontro anche nella progettazione sportiva, grazie 
alla continua collaborazione con l’Università di Tsinghua,  
che ha invitato i membri del China Room Research Center 
del Politecnico di Torino a partecipare al rinnovo del Oxy-
gen Factory di Shougang, Big Air Venue, in occasione delle 
Olimpiadi invernali di Beijing 2022. L’obiettivo di questo 
progetto era quello di aprire un ex edificio industriale e 
renderlo permeabile al pubblico attraverso l’introduzione 
di nuove funzioni sportive all’aperto. 
L’intervento progettuale ha cercato di preservare lo spazio 
e l’immagine della Fabbrica di Ossigeno, passando da vo-
lume chiuso a piazza pubblica. L’edificio doveva essere in 
grado di ospitare un fitto programma di attività per l’even-
to olimpico (gare di snowboard e freestyle), prendendo in 
considerazione anche l’uso post-olimpico. 
Il piano terra consente alle persone di poter essere al cen-
tro dello spazio architettonico e favorisce diverse poten-
ziali relazioni con lo spazio urbano. Seguendo i principi 
spiegati nel paragrafo precedente, i corpi in questo caso si 
trovano tra interno ed esterno, tra naturale e artificiale, tra  
individuale e collettivo.
La presenza delle persone è ciò che “attiva” lo spazio, ren-
dendo l’edificio il mezzo principale in grado di stimolare la 
relazione corpo-spazio e favorendo il movimento, il diver-
timento e la condivisione. 
L’Urban Ergonomics, quindi, non è solo un campo di spe-
rimentazione teorica che analizza dati fondamentali legati 
comprensione della relazione tra l’uomo e lo spazio, ma ha 
avuto un importante riscontro nella progettazione urbana 
e architettonica, introducendo nuove idee innovative per 
migliorare lo spazio che ci circonda, mettendo al centro il 
benessere e le esigenze dei cittadini. 

L’esempio di Shougang Big-Air Olympic Site

Fig 13.
Shougang Big Air Olympic 
Site, www.repubblica.it

Big Air Jump Oxygen 
Factory

Multiuse 
Pavilions

Fig 14.
Render Oxygen Factory, 
Vista sud-est, www.china-
room.polito.it

Fig 15.
Assonometria Oxygen 
Factory, www.chinaroom.
polito.it

Fig 16.
Sezione Oxygen Factory, 
www.chinaroom.polito.it

Fig 17.
Sezione e funzioni Oxygen 
Factory, www.chinaroom.
polito.it
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In seguito alle analisi effettuate dalla Fondazione SportCity 
e l’Urban Ergonomics Lab, si può comprendere come in al-
cune città emerga la tendenza a un radicale cambiamento 
delle proprie carattestiche organizzative in funzione dello 
sport e della salute. L’impatto che l’attività motoria ha sul 
territorio cittadino aumenta di anno in anno, soprattutto 
dopo l’arrivo della pandemia che ha reso la popolazione 
più consapevole e attenta al proprio benessere fisico. 
È, quindi, chiaro che lo sport non solo migliora le presta-
zioni fisiche del singolo, ma aiuta a diffondere principi so-
ciali di estrema importanza: la condivisione, l’integrazione, 
l’inclusione e la crescita culturale. Inoltre, lo sport stimola 
il benessere psicologico e la creatività delle persone, dimi-
nuisce lo stress e la depressione, valorizza il territorio, pro-
muove la tecnologia e l’innovazione, aumenta le relazioni e 
i rapporti sociali, favorisce lo sviluppo economico ed educa 
alla vita sana e salutare. 
Le città di oggi dovrebbero sempre più essere in grado di 
sostenere lo sviluppo sportivo, incentivando ed aiutando 
le associazioni sportive che spesso, soprattutto in Italia, 
vengono messe da parte perchè considerate “meno impor-
tanti”. Le famiglie e i cittadini, dai più giovani ai più anzia-
ni, devono potersi sentire liberi di praticare sport quando 
meglio preferiscono, senza ostacoli fisici (barriere, assenza 
di parchi e zone attrezzate, ciclabili non sicure ecc..) ed eco-
nomici.
La tecnologia, lo sport e le relazioni tra corpo e spazio ur-
bano si presentano come gli elementi di potenziale cambia-
mento radicale in grado di portare ad un’evoluzione della 
città contemporanea. 

CONCLUSIONE



“C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia ato-
mica: la volontà.”

Albert Einstein
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“I Giochi invernali più sostenibili e memorabili di sempre, fonte di ispirazione 
per cambiare la vita delle generazioni future” (Dossier di Candidatura Milano 
Cortina 2026, 2019).
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Da sempre, le Olimpiadi rappresentano una grande oppor-
tunità per le città che le ospitano, sia come evento sporti-
vo che come elemento catalizzatore di numerosi benefici 
economici, sociali ed ambientali. In occasione dei Giochi 
Olimpici invernali del 2026, sono le città italiane di Mila-
no e Cortina d’Ampezzo le protagoniste all’opera nell’or-
ganizzazione del Grande Evento. Sin da subito, le regioni 
della Lombardia e del Veneto (affiancate dal Trentino-Al-
to-Adige) si sono attivate per promuovere e sviluppare il 
proprio territorio attraverso Piani di Sviluppo in grado di 
migliorare e rafforzare l’unione tra regioni e manifestando 
un grande interesse per la sostenibilità, lo spirito olimpico 
e la connessione tra città e paesaggio montano. 
L’obiettivo principale che l’Italia si pone è quello di sfrut-
tare appieno i punti di forza che il territorio alpino può of-
frire, rispettando l’ambiente e cercando di instaurare delle 
migliori condizioni di urbanità attraverso la riqualificazio-
ne dello spazio pubblico esistente. Sia Milano che Cortina 
puntano a “rafforzare la posizione dell’Italia come primario 
Paese ospitante di eventi” (Dossier di Candidatura, p.6) e 
collaborano al fine di diffondere il più possibile i valori che 
più riguardano lo sport e il Movimento Olimpico: l’amicizia, 
il dialogo, l’uguaglianza e l’inclusione.
All’interno del capitolo, verranno descritte tutte queste te-
matiche, tra cui il processo di candidatura che ha portato 
alla vittoria di Milano e Cortina (preferite alle città di Stoc-
colma e Are) e l’esposizione dei diversi Piani di Sviluppo 
presentati dalle Regioni, concludendo con il masterplan dei 
Giochi e la collocazione delle diverse sedi olimpiche. 
 

INTRODUZIONE 

Keywords: 
Milano Cortina 2026, Giochi Olimpici, Piani di sviluppo, Milano 2030, Città verde, connes-
sioni, Dossier di candidatura.
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Durante la 134ª Sessione del Comitato Olimpico Internazio-
nale, a Losanna nel 2019, l’Italia è stata scelta come Paese 
ospitante per le Olimpiadi invernali del 2026. In particola-
re, sono le città di Milano e Cortina d’Ampezzo le protagoni-
ste vincitrici, preferite alle città di Stoccolma e Are (Svezia) 
per 47 voti a 34. Inizialmente, l’Italia si era proposta alla 
selezione indicando tre diverse sedi di interesse: Torino, 
Milano e Cortina. Le tre città avevano provato a partecipare 
in maniera unitaria, ma la sindaca di Torino, Chiara Appen-
dino, decise di rinunciare alla candidatura, non accettan-
do alcune condizioni poste dal sindaco milanese, Giuseppe 
Sala, il quale voleva Milano al centro dell’attenzione duran-
te i Giochi olimpici (Il Post, 2019). Con l’esclusione della 
città piemontese, venne proposta la collaborazione tra il 
capoluogo lombardo e la città veneta, le quali rispettaro-
no appieno i requisiti imposti dal CIO in merito a impatto 
ambientale contenuto ed ottimizzazione di infrastrutture 
e sfruttamento del suolo, arrivando ad una vittoria netta.
Le Olimpiadi del 2026 saranno per l’Italia le terze invernali 
(dopo Cortina 1956 e Torino 2006) e le quarte se si conta-
no anche i Giochi olimpici estivi di Roma 1960. Le gare si 
svolgeranno in tre Regioni del Nord Italia: Lombardia, Ve-
neto e Trentino-Alto-Adige, ricche di impianti sportivi già 
esistenti, permettendo una maggiore sostenibilità rispetto 
ai Giochi precedenti. 

3.1. LE OLIMPIADI A MILANO CORTINA 2026

Fig. 1
Logo Milano Cortina 
2026, www.milano.cor-
riere.it

La candidatura

Fig. 2
Vittoria dell’Italia, 2019, 
Losanna, www.ilsussidia-
rio.net
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“Congratulations to Milano Cortina. We can look forward 
to outstanding and sustainable Olympic Winter Games in a 
traditional winter sports country. The passion and knowle-
dge of Italian fans, together with experienced venue opera-
tors, will create the perfect atmosphere for the best athle-
tes in the world. The Olympic Winter Games Milan-Cortina 
2026 will feature iconic venues and beautiful settings, com-
bining the attractions of a modern European metropolis 
with a classic Alpine environment”(Bach T., 2019).1 

Fig. 3
Città di Milano, Lombar-
dia, www.vconsulting.it

MILANO

• Città ispiratrice
• Innovativa
• Creativa
• Potenza economica
• Città di moda e cultura
• Dinamica

CORTINA D’AMPEZZO

• Contesto montano
• Ex sede olimpica
• Approccio sostenibile
• Multiculturale
• Ecosistema alpino
• Meta internazionale di 

sport invernali

Fig. 4
Città di Cortina d’Ampez-
zo, Veneto, www.veneto.
info.

1 Presidente del CIO Tho-
mas Bach, discorso per la 
vittoria di Milano Cortina, 
2019
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Per la prima volta nella storia, saranno due città ad ospita-
re i Giochi Olimpici Invernali. La collaborazione tra Milano 
e Cortina d’Ampezzo non solo è un caso unico al mondo, ma 
porterà a diversi benefici soprattutto in ambito di sosteni-
bilità, rispetto ambientale, turismo, innovazione, sport e 
cultura, rafforzando la reputazione dell’Italia come sede di 
Grandi Eventi mondiali. La visione dei Giochi si basa su cin-
que importanti obiettivi. 

1. Giochi per tutti 
Grazie all’unione tra lo “stimolante contesto urbano di una 
metropoli moderna” ed il “ridente e tradizionale scenario 
montano delle spettacolari Alpi italiane” (Dossier di Can-
didatura, p. 5), le Olimpiadi del 2026 potranno garantire 
e regalare agli spettatori, atleti, media, volontari, autorità, 
sponsor e cittadini italiani un’esperienza indimenticabile 
all’insegna dello sport e della cultura. La cerimonia di Aper-
tura si svolgerà allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a 
Milano, con una capienza di 80.000 persone, che potranno 
assistere allo spettacolo con grande entusiasmo e coinvol-
gimento. La sede della cerimonia di chiusura, invece, sarà 
l’Arena di Verona, uno dei luoghi più ricchi di storia in Italia, 
che consentirà agli atleti di tutto il mondo di poter “esser 
accolti come eroi” (Dossier di Candidatura, p.5). L’obiettivo 
è quello di coinvolgere le comunità locali attraverso la pas-
sione, la cultura e l’innovazione, generando un forte senso 
di orgoglio tra i cittadini italiani. 

2. Sviluppo sostenibile e cooperazione nella macroregione 
alpina 
Un obiettivo molto importante è quello di promuovere lo 
sviluppo sostenibile, rafforzando anche la cooperazione 
nella regione macroalpina. Lo scopo è quello di utilizzare i 
Giochi per sottolineare l’importanza della protezione degli 
ecosistemi montani sensibili, avvalendosi dello sport come 
elemento catalizzatore di numerosi benefici economici, 
ambientali e sociali e per i piani a lungo termine delle città. 

Tab 1.
Obiettivi visione e conce-
zione dei Giochi, Milano 
Cortina 2026, Dossier di 
Candidatura, rielaborato 
dall’autore.

Visione e concezione dei Giochi 

Giochi per 
tutti

1

 Sviluppo sostenibile 
e cooperazione

nella macroregione 
alpina

2

3

4

5

Promuovere lo 
spirito olimpico

Le Alpi come 
importante polo 

sportivo

Rafforzare il marchio 
olimpico e 
aggiungere

 valore al Movimento 
Olimpico
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Fig 5.
Braciere Olimpico Torino 
2006, con i suoi 57 metri 
di altezza è il più alto in 
tutta la storia dei Giochi, 
rimase acceso per tutta la 
durata dei giochi olimpi-
ci e paraolimpici, www. 
viaggi.corriere.it

Collegamenti di 
trasporto più 

sostenibili

Nuovo centro 
residenziale 

destinato a stu-
denti 

universitari

Palaitalia di Santa 
Giulia, nuova arena 

polifunzionale

 Potenziamento 
della banda larga 

in aree mirate

Investimenti 
continui per forni-
re infrastrutture 

urbane e regionali 
più accessibili

Maggiore 
coinvolgimento at-
tivo della comunità 

nello sport, 
nella salute e 

nell’attività fisica
Maggiori 

collegamenti e 
rafforzata 

cooperazione tra 
regioni 

limitrofe

Prodotti turistici 
più interessanti, 
dinamici e inno-

vativi

3. Promuovere lo spirito olimpico 
I Giochi permetteranno di rafforzare la pratica dello sport 
in Italia, migliorando le infrastrutture sportive, garanten-
do maggiori benefici sociali e di salute (collegati all’atti-
vità sportiva) e promuovendo gli sport d’élite. L’obiettivo 
si basa sul tentativo di allargare ulteriormente la pratica 
sportiva in tutto il Paese e di aumentare il numero di giova-
ni che praticano regolarmente attività sportiva, diffonden-
do i valori olimpici nelle scuole e nelle società.

4. Le Alpi come importante meta sportiva
I Giochi puntano a “rafforzare la posizione dell’Italia come 
primario Paese ospitante di eventi” (Dossier di Candidatu-
ra, p.6) e non solo. Lo stile, il design e la cultura italiana 
rappresentano dei grandi punti di forza, che consentiranno 
alla moderna città di Milano di consolidare la propria re-
putazione globale e alle Alpi italiane di essere scelte come 
meta favorita per eventi sportivi invernali internazionali.

5. Rafforzare il marchio olimpico e aggiungere valore al 
Movimento Olimpico.
Verranno ridefinite le modalità con cui gli eventi mul-
ti-sportivi potranno essere organizzati secondo criteri più 
sostenibili, superando i requisiti della norma ISO-20121: 
Sistema di Gestione della Sostenibilità degli Eventi. Inoltre, 
si darà maggiore importanza ai valori che più riguardano lo 
sport e il Movimento Olimpico: l’amicizia, il dialogo, l’ugua-
glianza e l’inclusione. Dal 2014, il CONI ha promosso il pro-
getto “Sport e integrazione”, che vede lo sport come stru-
mento fondamentare contro la discriminazione razziale e 
l’intolleranza e a favore della comprensione multiculturale, 
all’interno e all’esterno delle scuole.

Tab 2.
Obiettivo 2, visione e con-
cezione dei Giochi, Milano 
Cortina 2026, Dossier 
Candidatura, rielaborato 
dall’autore
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L’organizzazione dei Giochi, nel pieno rispetto delle racco-
mandazioni dell’Agenda 2020 e della riforma del CIO (New 
Norm), punta ad accelerare il completamento delle infra-
strutture urbane, di trasporto ed ambientali già pianificate, 
migliorando la qualità di vita dei cittadini ed adattandosi 
perfettamente alle caratteristiche delle regioni e delle città 
ospitanti. Il percorso su cui si basa la candidatura si pone 
obiettivi strategici estremamente rilevanti, quali il rafforza-
mento dell’immagine dell’Italia nel mondo, la promozione 
di nuovi modelli basati sul settore sportivo, la valorizzazio-
ne di programmi di sviluppo sociale, l’incoraggiamento di 
politiche di sviluppo incentrate sulla montagna e l’integra-
zione tra le diverse componenti turistiche regionali (arte, 
cultura, mare, laghi, benessere ecc.). 
Tutti questi obiettivi strategici sono strettamente collegati 
ai piani di sviluppo a lungo termine che coinvolgono le città 
e le regioni protagoniste dei Giochi. Questi piani di svilup-
po sono:
• Il Piano di sviluppo urbano MILANO 2030
• Il Piano di sviluppo regionale per la Lombardia 2018- 

2023
• Il Piano strategico della Regione Veneto e della città di 

Cortina

Il Piano di sviluppo urbano MILANO 2030

Il 14 ottobre 2019 è stato approvato dal Consiglio Comu-
nale il Piano di Governo del territorio (PGT), il quale fissa 
cinque importanti obiettivi che porteranno la città ad una 
crescita importante sotto il profilo demografico, economi-
co, sociale e turistico. 
La città di Milano, attualmente, ha una visione molto chia-
ra del proprio futuro, tanto che molte delle infrastrutture 
previste per le Olimpiadi del 2026 sarebbero state realiz-
zate ugualmente anche in assenza dei Giochi. Il capoluogo 
lombardo è, quindi, in una fase di sviluppo incentrata sulla 
sostenibilità e l’innovazione, basandosi pienamente sul ri-
spetto dell’ambiente e del tessuto urbano esistente. 

Piani di sviluppo
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2 Assessore Urbanistica 
Pierfrancesco Maran, Ver-
de e Agricoltura, Comune 
di Milano, Documento 
“01DP Relazione Genera-
le - 05/02/2020”, pp. 5, 
www.pgt.comune.milano.
it

Milano è “una metropoli che fa spazio all’ambiente, una cit-
tà di nodi, che produce conoscenza, innovazione e inclusio-
ne, una città a misura d’uomo, una città di nuova generazio-
ne” (SintesiPGT_Milano2030, p.8).

“Questo Piano vuole accompagnare Milano verso il 2030 
proseguendo l’evoluzione positiva della nostra città a par-
tire da tre nuove finalità: estendere il buon momento di 
Milano a tutte le fasce anagrafiche e sociali, tenendo conto 
dell’incremento di popolazione soprattutto under 35 e over 
85; allargare la crescita a tutti i quartieri, non solo a quel-
li che ne hanno beneficiato negli ultimi anni; coniugare lo 
sviluppo con il miglioramento delle condizioni ambientali, 
di qualità della vita, dell’offerta di verde” (Maran P., 2020)2

I cinque obiettivi che verranno in seguito presentati sono: 
•    Una città connessa, metropolitana e globale
•    Una città di opportunita’, attrattiva e inclusiva
•    Una città verde, vivibile e resiliente
•    Una citta’, 88 quartieri da chiamare per nome
•    Una città che si rigenera

CONNESSIONE

INCLUSIONE

VERDE

RIGENERAZIONE

VALORIZZAZIONE

M
ILAN
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Milano è, attualmente, un importante polo di sviluppo re-
gionale in grado di influenzare persino i territori oltre il 
confine lombardo attraverso un sistema di relazioni inter-
nazionali unico. La città metropolitana si presenta, dunque, 
come un sistema territoriale integrato e caratterizzato da 
una fitta rete di relazioni materiali e immateriali (come il 
trasporto ed i servizi pubblici) in grado di garantire una 
perfetta connessione con i contesti urbani che la circonda-
no, acquisendo così il ruolo di “città globale”3.

1. Una Città Connessa, Metropolitana E Globale
Connettere luoghi e persone. I nodi come piattaforme di sviluppo.

Milano

Genova

Torino

Bergamo

Verona
Venezia

Bologna

Firenze

Bari

Roma

Monaco

Zurigo

Zurigo

Lione

RE
LA

ZI
O

N
I I

N
TE

RN
AZ

IO
NA

LI

N

Tab 3.
Schema relazioni interna-
zionali di Milano, Pier-
francesco Maran, Presen-
tazione Power Point, “I 
5 obiettivi per la Milano 
del 2030”, pp. 19. www.
milano.federmenager.it, 
rielaborato dall’autore

3 Il concetto di “città 
globale” è stato svilup-
pato da un’importante 
sociologa ed economi-
sta statunitense, Saskia 
Sassen, all’interno del suo 
libro “Le città nell’econo-
mia globale”. Il termine 
si riferisce a quelle città, 
sviluppatesi all’interno 
di mercati internazionali, 
che presentano caratteri 
in comune tra loro piut-
tosto che con i rispettivi 
contesti regionali. Il 
motivo è strettamente 
legato alla globalizzazione 
ed alla digitalizzazione 
dei mercati, che hanno 
portato ad un profondo 
cambiamento del tessuto 
sociale, economico e poli-
tico delle città. 

Tab 4.
Schema relazioni interna-
zionali di Milano, livello 
regionale, www. blog.
friendlyrentals.com, riela-
borato dall’autore

A4

A1

E62
Brescia

Cremona Mantova

Milano

Bergamo

Lodi

Pavia

Lecco
ComoVarese

Sondrio

Monza

A21

LI
VE

LL
O

 R
EG

IO
NA

LE



Da sempre, lo sviluppo urbano della città è strettamente 
collegato a quello delle infrastrutture di trasporto pubbli-
co. L’obiettivo principale del capoluogo lombardo è quello 
di incrementare la sua connettività rafforzando l’offerta 
di servizi e nodi d’interscambio per il trasporto pubblico.  
Alcuni esempi sono la realizzazione della M4 e la connes-
sione del centro città all’aeroporto di Linate in 14 minuti, 
il prolungamento delle linee metropolitane oltre i confi-
ni, verso Monza e Settimo Milanese, l’adeguamento della 
cintura ferroviaria della Circle-Line (con realizzazione di 
parcheggi pubblici integrati), il rafforzamento del Servizio 
Ferroviario Regionale e il potenziamento dell’alta velocità 
e del sistema aeroportuale. Inoltre, è anche di estrema im-
portanza valorizzare le porte di accesso lungo i binari ride-
finendo la natura dei nodi di interscambio che attraggono 
milioni di persone ogni giorno.  
Entro il 2030, anche le reti e i servizi di mobilità dolce ver-
ranno rafforzati attraverso la definizione di reti ciclabili si-
cure e diffuse. 
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S. Cristoforo
Tibaldi

Dergano
Stephenson

Monza Vimercate

Pioltello

Linate

PaulloCorsico

Settimo M.
MM5

MM4

Circle Line

MM5

Tab 5.
Connessioni tra stazioni 
ferroviarie e capolinea 
delle Metro 4 e 5, Pier-
francesco Maran, Presen-
tazione Power Point, “I 
5 obiettivi per la Milano 
del 2030”, pp. 20. www.
milano.federmenager.it, 
rielaborato dall’autore

CO
N

N
ES

SI
O

N
I

N

M
ILAN

O CORTINA 2026



PA
RT

E 
II

120

Bisceglie

Famagosta
Rogoredo

San Donato

Gobba
Centrale

Garibaldi

Comasina

Bovisa

Lampugnano

Bonola

Molino Dorino

Stepherson

Tab 7.
I 13 nodi di interscambio 

Tab 6.
I 13 nodi di interscambio, 
Pierfrancesco Maran, Pre-
sentazione Power Point, 
“I 5 obiettivi per la Milano 
del 2030”, pp. 21. www.
milano.federmenager.it, 
rielaborato dall’autore

I N
O

D
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TERSCAM

BIO

N

Stepherson

Molino Dorino

Bonola

Lampugnano

Bisceglie

Comasina

Bovisa

Garibaldi

Centrale

Gobba

Famagosta

Rogoredo

San Donato

Le grandi infrastrutture del trasporto pubblico e dell’inter-
scambio, essendo isolati del resto della città all’interno di 
spazi recintati, rappresentano grande insicurezza per gli 
utenti e gli abitanti dei quartieri entro cui ricadono. Il PGT 
ha lo scopo di rigenerare e valorizzare questi spazi attra-
verso regole flessibili in grado di instaurare delle migliori 
condizioni di urbanità riqualificando lo spazio pubblico e 
migliorando le relazioni con gli ambiti urbani circostanti.
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2. Una Città Di Opportunita’, Attrattiva E Inclusiva
Trasformare, attrarre, eccellere. L’occasione dei vuoti urbani.
Innovare e includere. Emanciparsi attraverso il lavoro
Rendere equa Milano. Più case in affitto sociale

Una delle più grandi opportunità che Milano può sfruttare è 
la possibilità di implementare un sistema di servizi di scala 
metropolitana, che porterebbe a una rigenerazione di aree 
degradate, rivitalizzando i quartieri della città e creando 
nuovi posti di lavoro per i giovani. Ciò è possibile non solo 
consolidando i servizi già esistenti, ma anche implemen-
tandone di nuovi, sia pubblici che privati, come ad esempio 
attività legate all’università, alla ricerca, all’innovazione, lo 
sport, la cultura e la salute. 
Lo sviluppo urbano-metropolitano milanese fonda le pro-
prie basi sulla rilocalizzazione di queste attività, sul rin-
novamento delle infrastrutture e sull’organizzazione di 
Grandi Eventi, quali ad esempio le Olimpiadi del 2026, una 
grande occasione per riempire i numerosi vuoti urbani 
che caratterizzano la città: Bovisa-Goccia-Villapizzone, San 
Siro, Piazza D’Armi, Ronchetto, Porto di Mare, Rubattino. 

Porto di Mare

San Donato

Bovisa-Goccia

San Siro - Trotto

Piazza d’Armi

Ronchetto

Tab 8.
Vuoti, Pierfrancesco Ma-
ran, Presentazione Power 
Point, “I 5 obiettivi per la 
Milano del 2030”, pp. 28. 
www.milano.federmena-
ger.it, rielaborato dall’au-
tore
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3. Una Città Verde, Vivibile E Resiliente
Trasformare, attrarre, eccellere. L’occasione dei vuoti urbani.

La Sostenibilità è al centro del Piano di sviluppo urbano 
di Milano 2030. L’immagine di una città green, con basso 
consumo di suolo e che valorizza le infrastrutture verdi 
(parchi, aree agricole) e blu (corsi d’acqua), può essere 
costruita partendo dai “vuoti” e generando grandi sistemi 
ambientali metropolitani. L’obiettivo è quello di rafforza-
re le relazioni ambientali, arrivando ad un risparmio di 
consumo di suolo (-4%) e riconnettere gli spazi pubblici e 
privati attraverso una rigenerazione ambientale di luoghi 
degradati e frammentati. 
Inoltre, “Milano 2030 vuole essere una città con nuovi 
standard ambientali” (PGT Relazione Generale, p. 17), fon-
data sulla tutela e la protezione degli eco-sistemi esistenti e 
costruita a partire da progetti e soluzioni in grado di recu-
perare la biodiversità e di ridurre il fabbisogno energetico 
degli edifici e le emissioni di gas serra.  
Alcuni esempi di aree che possono essere soggette a questi 
processi sono i sette scali ferroviari dismessi (tra cui il sito 
di Porta Romana che ospiterà il Villaggio Olimpico), i quali 
saranno riqualificati per ospitare sette nuovi parchi in cui 
verrà inserita una nuova edilizia residenziale e altri servizi 
di utilità sociale. Anche spazi aperti fatiscenti come le zone 
comprese tra la “cintura ferroviaria” e le aree periferiche, 
saranno recuperati e collegati, in modo da creare corridoi 
verdi, formando così il suddetto parco metropolitano citta-
dino.

Fig 6.
La Biblioteca degli alberi, 
Milano, www. siviaggia.it
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Tab 9.
Progetto del verde, Pier-
francesco Maran, Presen-
tazione Power Point, “I 
5 obiettivi per la Milano 
del 2030”, pp. 41 e pp. 43. 
www.milano.federmena-
ger.it, rielaborato dall’au-
tore
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La Milano del futuro punta a rigenerarsi e crescere in ma-
niera consapevole, con l’obiettivo di arrivare ad una qualità 
urbana e territoriale ricca di spazi pubblici sicuri e servizi 
di mobilità in grado di garantire una perfetta accessibili-
tà a tutti i quartieri che la compongono. Per rendere tutto 
ciò possibile, è necessario valorizzare 88 quartieri tramite 
la trasformazione di infrastrutture di connessione in ele-
menti di ricucitura, oggi considerate delle barriere che se-
parano gli spazi cittadini. Sono gli spazi pubblici (piazze, 
strade, marciapiedi, portici, fermate dei mezzi di trasporto)
che possono favorire un aumento del commercio ed un rie-
quilibrio del mercato dei valori urbani. La loro riorganizza-
zione e rifunzionalizzazione può portare alla formazione di 
gruppi di individui che imparano a vivere insieme, svilup-
pando un senso di appartenenza a un bene comune.
La strategia proposta riguarda 7 importanti Piazze: Loreto, 
Maciachini, Lotto, Romolo, Abbiategrasso, Trento e Corvet-
to, oggi snodi di traffico e passaggi tra centro e periferia, 
le quali devono essere ripensate come porte di vocazione 
pedonale e punti focali di rinnovamento dei quartieri. 
Inoltre, Milano si impegna a far riavvicinare le periferie al 
centro, facendo riemergere gli assi storici della città.

4. Una Citta’, 88 Quartieri Da Chiamare Per Nome
Adattarsi ai cambiamenti sociali. Servizi vicini a tutti i cittadini. 
Riavvicinare i quartieri. Lo spazio pubblico come bene comune.

Tab 10.
I quartieri di Milano

Fig. 7
Piazzale Loreto, progetto 
vincitore, studio Ceetrus 
Nhood,www.niiprogetti.it
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Tab 12.
Schema nuclei storici, 
Pierfrancesco Maran, Pre-
sentazione Power Point, 
“I 5 obiettivi per la Milano 
del 2030”, pp. 51. www.
milano.federmenager.it, 
rielaborato dall’autore

SP
AZ

I D
A 

RI
Q

UA
LI

FI
CA

RE

Nuclei storici esterni

Spazi di vocazione pedonale

N

Loreto

Lotto

Maciachini

Romolo

Abbiategrasso

Trento

Corvetto

Piazze

Collegamenti

PI
AZ

ZE
 E

 N
O

D
I

Tab 11.
Schema connessioni e 
nodi tra piazze, Pierfran-
cesco Maran, Presenta-
zione Power Point, “I 5 
obiettivi per la Milano 
del 2030”, pp. 47. www.
milano.federmenager.it, 
rielaborato dall’autore
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Secondo il PGT di Milano 2030, il modo migliore per con-
trastare il consumo di suolo e per valorizzare le infrastrut-
ture già esistenti è quello di attuare delle trasformazioni 
partendo dai concetti di riuso, riciclo e rinnovamento. Sotto 
questa ottica, la città punta a stimolare processi di rigene-
razione del patrimonio edilizio degradato, sfitto e dismes-
so, in modo da migliorarne la qualità edilizia e urbanistica 
e per inserire nuove funzioni sia pubbliche che private.   
Milano, inoltre, vuole riorganizzare i quartieri popolari re-
cuperando gli alloggi sfitti, ristrutturandoli e contrastando 
l’abbandono degli stessi. L’intervento verrà attuato anche 
sugli spazi aperti esistenti riducendo i suoli urbanizzati. 

5. Una Citta’ Che Si Rigenera
Rigenerare la città. Le periferie al centro. 

Tab 13.
Rinnovamenti e rigenera-
zioni urbane, Pierfrance-
sco Maran, Presentazione 
Power Point, “I 5 obiettivi 
per la Milano del 2030”, 
pp. 55. www.milano.fe-
dermenager.it, rielaborato 
dall’autore

RIN
N

O
VAM

EN
TI E RIGEN

ERAZIO
N

I U
RBAN

E

N

Aree di rinnovamento

Immobili dismessi



127

Fig. 8
Immagine aerea di Mila-
no, 2017, Fabio Polosa, 
www.aerialclick.com
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Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è il programma 
che la Regione Lombardia intende attuare in cinque anni di 
legislatura che vanno dal 2018 al 2023. Il Piano è suddivi-
so in quattro macro-aree (Istituzionale, Economica, Socia-
le e Territoriale) al cui interno vengono individuati alcuni 
degli obiettivi strategici principali. Come definito dal PRS, 
la Lombardia si presenterà come una Regione di estrema 
importanza in Italia e in Europa, proiettata al futuro, lega-
ta ai propri territori ed in grado di collegare solidarietà e 
competizione. 
All’interno di questo programma, i Giochi Olimpici inver-
nali di Milano Cortina 2026 rappresentano una grande op-
portunità per la Regione e un grande fattore di sviluppo. 
Come già accennato, il tema centrale su cui si fonda il piano 
regionale è la sostenibilità, che può essere garantita trami-
te il riuso e l’eventuale adeguamento delle strutture sporti-
ve esistenti sul territorio lombardo. 

Obiettivi: 
• Valorizzare la cultura e le tradizioni locali; 
• Colmare il divario digitale tra aree montane ed urbane; 
• Sviluppare nuovi collegamenti diretti tra le valli mon-

tane; 
• Promuovere il turismo sostenibile;
• Migliorare i collegamenti ferroviari e i servizi tra le 

grandi città e le valli montane;
• Rafforzare il ruolo e il posizionamento della Regione 

sulla scena internazionale e potenziarne le attrattive 
turistiche;

• Sostenere il sistema sportivo regionale;
• Attuare il piano regionale per gli appalti verdi; 
• Sostenere le imprese nella loro transizione verso mo-

delli produttivi più sostenibili; 
• Avviare programmi formativi specifici per promuovere 

comportamenti più responsabili e rispettosi dell’am-
biente

• Migliorare l’infrastruttura ferroviaria regionale e del 
materiale rotabile;

AREA ISTITUZIONALE

AREA ECONOMICA

AREA SOCIALE

AREA TERRITORIALE

 Assetti istituzionali, servizi istituzionali e 
generali, di gestione

Politiche per la montagna e programmazione 
negoziata

 Relazioni internazionali

Grandi progetti

Sviluppo economico e competitività
Turismo

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Istruzione e diritto allo studio

Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

 Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Soccorso civile

 Tutela della salute

Diritti sociali, politiche sociali, pari 
opportunità e famiglia

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente

Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

Infrastrutture, trasporti e mobilità 
sostenibile

Ordine pubblico e sicurezza
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• Inserire un sistema integrato di tariffazione e bigliette-
ria intelligente; 

• Migliorare l’integrazione tra le reti ferroviarie e stradali 
e i loro servizi tecnici

• Promuovere l’accessibilità alle stazioni e la creazione di 
collegamenti più agevoli per i passeggeri;

VI
AB

IL
IT

A’
 E

 P
O

LI
 D

I S
VI

LU
PP

O
 

Poli della fascia prealpina

Polarità storiche

Poli di sviluppo regionale

Sistema territoriale metropolitano

Viabilità autostradale esistente

Laghi

La Valtellina

Infrastrutture viarie in progetto

Infrastrutture ferroviarie in progetto

Ferrovie esistenti

N

Tab 14.
Schema macro-aree, 
“PROGRAMMA REGIONA-
LE DI SVILUPPO 
DELLA XI LEGISLATURA”, 
Allegato 1, 28 luglio 2018, 
rielaborato dall’autore

Tab 15.
Schema viabilità e poli di 
sviluppo regione Lom-
bardia, www.regione.
lombardia.it, rielaborato 
dall’autore
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Per quanto riguarda le Regione Veneto, uno degli obiettivi 
preposti si basa sul rinnovo ed il miglioramento della rete 
infrastrutturale viaria e ferroviaria locale, in modo da colle-
gare al meglio le sedi di gara per le Olimpiadi invernali del 
2026, per le quali sono stati stanziati un miliardo di euro 
(500 milioni destinati al Veneto). La necessità regionale è 
quella di mettere in sicurezza la rete stradale da nord a sud, 
che spesso attraversa piccoli centri urbani abitati causando 
traffico, inquinamento e inefficienze. 
Sul fronte ferroviario, entro il 2026 si punta ad elettrificare 
gran parte della rete veneta e si andrà a realizzare il colle-
gamento con l’aeroporto di Venezia. 

Inoltre, la Regione si impegna a rispettare altri importanti 
obiettivi strategici in occasione delle Olimpiadi: 

• Stimolare la crescita nelle zone di montagna per preve-
nire lo spopolamento, in modo da innalzare il profilo 
veneto dal punto di vista internazionale come punto 
focale per lo sport di base e di élite.  

• Ottimizzare i servizi per i turisti e i cittadini, aumen-
tando la capacità attrattiva del posto, attraverso mobi-
lità sostenibile e servizi digitali.

• Rinnovare le strutture sportive esistenti di livello mon-
diale, avvicinando i giovani agli sport invernali. Una di 
queste strutture è lo Sliding Center di Cortina, centro 
sportivo per il bob, molto importante nella tradizione 
della città. 

• Unificare sport, natura e cultura attraverso le Dolomi-
ti, divenute patrimonio dell’umanità nel 2009. Come 
descritto nel Dossier di Candidatura, i Giochi olimpici 
invernali si svolgeranno su un palcoscenico unico al 
mondo, in grado di combinare creatività e cultura e 
favorendo un afflusso turistico maggiore anche negli 
altri periodi dell’anno. 

Tab 16.
Piano dei trasporti 
Veneto, www.ilnordest-
quotidiano.it, rielaborato 
dall’autore

Fig 9.
Milano-Cortina, sognando 
le Olimpiadi 2026, www. 
.dire.it
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Attraverso l’analisi dei Piani di Sviluppo Regionali della 
Lombardia e del Veneto, si può notare come la mobilità (sia 
ferroviaria che stradale) venga presa in forte considerazio-
ne. Il rafforzamento dei collegamenti tra città e montagna 
è estremamente importante, affinché gli impianti e le sedi 
di gara possano essere facilmente raggiungibili in condi-
zioni di sicurezza, soprattutto ambientale. In questo modo, 
gli spettatori, intenzionati ad assistere alle gare, potranno 
spostarsi con facilità attraverso l’intero territorio olimpico, 
il quale trarrà notevoli ed importanti benefici sociali, turi-
stici ed economici. 
Inoltre, l’obiettivo delle regioni è un obiettivo a lungo ter-
mine, in grado di soddisfare la popolazione sia durante lo 
svolgimento dei Giochi olimpici invernali che in una fase 
successiva, continuando ad attuare programmi di sviluppo 
efficienti anche sul lungo periodo.   
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Il masterplan realizzato in occasione delle Olimpiadi in-
vernali di Milano Cortina 2026 comprende 14 sedi di gara, 
distribuite in quattro grandi gruppi territoriali: Milano, 
Valtellina, Cortina e Val di Fiemme. Oltre alle sedi per le 
competizioni sportive si considerano anche le sedi destina-
te alle Cerimonie di Apertura (Milano) e Chiusura (Verona), 
insieme a tre villaggi olimpici e l’IBC/MPC.

Milano 
• PalaItalia Santa Giulia: palazzetto con una capienza di 
15.000 posti destinato alle gare di Hockey su ghiaccio, ben 
fornito dai mezzi pubblici e che verrà utilizzato successiva-
mente alle Olimpiadi come spazio polifunzionale.  
• Arena Hockey Milano: impianto costruito nel 1985, ver-
rà ristrutturato per diventare una sede polifunzionale con 
una capienza di 7000 posti.  
• Forum Mediolanum: l’impianto, con 12.000 posti, è la 
principale struttura sportiva e di intrattenimento della cit-
tà di Milano, che verrà potenziato e sarà la sede del patti-
naggio di Figura e Short Track in occasione delle Olimpiadi. 
• Stadio Giuseppe Meazza (San Siro): sarà la sede per la 
Cerimonia di Apertura, con una capienza di 80.000 posti a 
sedere.
• Villaggio Olimpico: come definito nel Piano di Milano 
2030, la città prevede la bonifica di sette scali ferroviari 
dismessi, tra cui quello di Porta Romana dove verrà posi-
zionato il nuovo Villaggio Olimpico per ospitare gli atleti di 
tutto il mondo.
• Centro Espositivo IBC/MPC: situato nel quartiere fieristi-
co di Milano Rho-Fiera, ospiterà i media e le televisioni.

Valtellina 
• Bormio, Pista Stelvio: qui si svolgeranno le gare di Sci 
alpino maschile. La partenza del tracciato si trova a 2.255 
metri e il traguardo a 1.268 metri, una pista molto famo-
sa per aver ospitato numerose gare di Coppa del Mondo, 
omologata anche per gare notturne grazie all’impianto di 
illuminazione.
• Livigno: ospiterà tutte le gare di freestyle e snowboard. La 

Tab 17.
Discipline sportive divise 
nei 4 gruppi territoriali 
olimpici

Il territorio dei Giochi 

MILANO

Short Track

Figure Skating

Ice Hockey

VALTELLINA

Alpine Skiing

Snowboard

Freestyle Skiing

12
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capienza varia da 3.000 posti a sedere nel Carosello 3000, 
a 10.000 posti nelle sedi di Mottolino e Sitas-Tagliede. Inol-
tre, a Livigno verrà realizzato anche il Villaggio Olimpico. 

Val di Fiemme 
• Baselga di Piné: le gare di pattinaggio di velocità si svolge-
ranno a Baselga di Pinè, dove è presente una pista esterna 
che verrà rinnovata e coperta, con una capienza di 5.000 
posti.
• Tesero: qui si svolgeranno le gare dio Sci Nordico, dato 
che si tratta di una delle piste più versatili a livello mon-
diale. La sede ha una capienza di 30.000 posti, in grado di 
ospitare anche gare notturne. 
• Predazzo: sede delle gare di Salto con gli sci, utilizzata 
ogni anno per le gare di Coppa del Mondo, in grado di ospi-
tare 20.000 spettatori.

Cortina 
• Cortina: lo Stadio Olimpico è stato accuratamente ristrut-
turato, mantenendo le tribune in legno originali che erano 
state coperte nel 2009 per ospitare i Campionati del Mon-
do di Curling 2010. 
• Cortina, Tofane: qui si svolgeranno le gare di Sci alpino 
femminile e l’evento a squadre. 
• Cortina, Sliding Centre “E. Monti”: sede per le gare di Bob, 
Slittino e Skeleton. Questo è stato in funzione dal 1956 al 
2010 senza interruzioni e verrà ristrutturato trasformando 
l’attuale struttura in una pista all’avanguardia. La capienza 
è di 9000 posti a sedere.
• Anterselva/Antholz, Südtirol Arena: si svolgeranno le 
gare di Biathlon. L’impianto è il più grande d’Italia e uno 
dei più grandi del mondo, ad un’altezza di 1600 metri e con 
capienza di 19.000 spettatori. 
Inoltre a Cortina verrà realizzato il terzo Villaggio Olimpico 
e il Mountain Media Centre. 

Verona
• Arena di Verona: sede per la Cerimonia di Chiusura delle 
Olimpiadi

VAL DI FIEMME
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Poli della fascia prealpina

Polarità storiche

Poli di sviluppo regionale

Sistema territoriale metropolitano

Viabilità autostradale esistente

Laghi

La Valtellina

Infrastrutture viarie in progetto

Infrastrutture ferroviarie in progetto

Ferrovie esistenti

NCittà protagoniste 

Città

Stazioni treno

Area per competizioni montane

Collegamenti autostradali 

Laghi

Collegamenti ferroviari principali

Collegamento ferroviario alta velocità

Strade nazionali

Strada pianificata 
Ferrovia secondaria

Tab 18.
Masterplan progetto 
olimpico, Dossier di Can-
didatura Milano Cortina 
2026, pp. 15, rielaborato 
dall’autore
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Tab 19.
Sedi olimpiche distribuite 
nei 4 gruppi territoriali 
olimpici, Dossier Milano 
Cortina 2026, pp. 80, rie-
laborato dall’autore
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In seguito a quanto analizzato nei precedenti paragrafi, si 
può osservare come vi sia una stretta connessione tra la 
città metropolitana ed il paesaggio montano alpino. 
È, infatti, di estrema importanza considerare questi due 
elementi, che presentano caratteristiche morfologiche dif-
ferenti, come un tutt’uno, soprattutto in vista dei Giochi 
olimpici invernali. L’introduzione e lo sviluppo dei PRS, così 
come il progetto di Milano 2030, dimostrano la necessità 
di dover avviare una pianificazione che tocchi il territorio 
da diversi punti di vista, partendo da una scala più ampia 
(regionale) fino ad arrivare ad una scala urbana (città) ed 
architettonica (riqualificazione dei singoli elementi archi-
tettonici). 
È interessante come gli obiettivi strategici (che le città di 
Milano e Cortina si pongono) tentino di avvalorare l’unio-
ne tra l’area urbana e l’area montana attraverso processi di 
riqualificazione, riuso, rafforzamento e valorizzazione del 
patrimonio naturale, urbano ed architettonico esistente. Il 
loro tentativo (proposto durante il processo di candidatu-
ra) si presenta coerente con gli obiettivi dei Piani di Svilup-
po Regionali, in grado di portare, come già detto in prece-
denza, a numerosi benefici in ambito sociale, economico ed 
ambientale.  
Inoltre, anche il tema dello sport è centrale nell’organiz-
zazione del territorio. Ospitare i Giochi Olimpici invernali 
significa non solo promuovere lo spirito olimpico e i valori 
dello sport nella società, ma anche permettere a sport “mi-
nori” di essere seguiti in maniera più approfondita duran-
te l’evento, diversamente da come accade durante il resto 
dell’anno. 
È, quindi, fondamentale pensare ad una corretta riqualifi-
cazione degli impianti sportivi, in modo da renderli mag-
giormente accessibili e sicuri, soprattutto in seguito ai pro-
blemi verificatesi a causa della pandemia di Covid-19. 

CONCLUSIONE



“Costruiremo una rete olimpica strutturata tra tutti i territori per portare 
avanti una promozione sinergica” (Lara Magoni, Assessore al Turismo, mar-
keting territoriale e Moda).

“Le Olimpiadi non saranno soltanto un successo sportivo. I Giochi costituiran-
no anche una leva per i nostri territori che hanno sofferto a causa del Covid. 
Sia in termini di servizi che di occupazione. E, in questo senso, saranno uno 
stimolo per i giovani per raccogliere la sfida che li attende” (Stefano Bolognini, 
assessore Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione).
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“...It is the only sport in human being, where highest speed on flat surface is 
reached without any mechanical device...” 

E. Locatelli
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Le città ospitanti dei Giochi Olimpici invernali, come spie-
gato nei precedenti capitoli, hanno l’importante compito 
di dare allo sport maggiore rilevanza, soprattutto a quegli 
sport considerati “minori” e spesso poco conosciuti. Uno 
di questi sport è lo Speed Skating (pattinaggio di veloci-
tà), che negli ultimi anni, insieme allo Short Track, ha pian 
piano acquisito maggiore visibilità, soprattutto grazie agli 
atleti che si sono distinti per il loro talento, la loro perseve-
ranza e la passione arrivando a vincere diverse medaglie 
nelle ultime edizioni Olimpiche invernali. 
All’interno di questo capitolo, si andranno a descrivere le 
caratteristiche di questo sport olimpico, mettendo partico-
lare attenzione al ghiaccio, un elemento fondamentale ed 
alla base di questa disciplina sportiva. La progettazione del 
ghiaccio, insieme all’edificio stesso che lo ospita, come ver-
rà spiegato, deve essere precisa e ben controllata tramite la 
presenza di impianti di refrigerazione e di deumidificazio-
ne, necessari per il mantenimento di una corretta tempera-
tura interna.
I palazzetti del ghiaccio, oltre ad avere grandi dimensioni a 
causa della lunghezza stessa della pista, presentano requi-
siti e caratteristiche che non possono essere ignorate e il 
cui controllo è affidato agli organi tecnici dell’ISU, la federa-
zione sportiva internazionale che si occupa di tutto ciò che 
riguarda il pattinaggio di figura e il pattinaggio di velocità.
È importante comprendere come la progettazione degli im-
pianti del ghiaccio, nel corso del tempo e soprattutto negli 
ultimi anni, si sia sempre più concentrata sulla sostenibilità 
e sulla possibilità di poter riutilizzare la struttura dopo la 
conclusione dei Giochi Olimpici. 

INTRODUZIONE

Keywords: 
Speed Skating, CIO, ISU, ghiaccio, Oval olimpici
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Il pattinaggio di velocità su ghiaccio, conosciuto anche 
come Speed Skating, è uno sport agonistico praticato in 
gran parte del mondo, dove i concorrenti si sfidano in una 
gara su pista per raggiungere il traguardo nel minor tempo 
possibile. Lo Speed Skating si differenzia in tre categorie di 
competizione: short track speed skating (pista corta), long 
track speed skating (pista lunga) e la Marathon speed ska-
ting, le quali presentano delle caratteristiche differenti sia 
in base al tipo di gara che alle dimensioni della pista. 
I pattinatori scivolano sul ghiaccio ad una velocità estrema-
mente elevata (fino ai 60 Km/h nelle brevi distanze) all’in-
terno di una pista ovale caratterizzata da tre corsie: una di 
riscaldamento, una interna ed una esterna, nelle quali gli 
atleti si alternano da giro a giro in modo da percorrere la 
stessa distanza. 

Questo tipo di sport gode di grande popolarità in Olan-
da, Inghilterra, Norvegia e Corea del Sud, ma viene anche 
preso in considerazione in molti altri Paesi, come Canada, 
Italia, Stati Uniti, Germania, Giappone, Russia, Kazakistan, 
Cina, Bielorussia e Polonia.   

4.1. PATTINAGGIO DI VELOCITÀ SU GHIACCIO

Fig. 2
Gara olimpica di Short 
Track tratta da 
www.sltrib.com

Distanze durante le Olimpiadi
Donne: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m

Uomini: 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m

Fig. 1
Sang Hwa Lee, atleta della 
Corea del Sud, vince la 
medaglia d’oro nei 500m 
alle Olimpiadi di Sochi 
2014, www.pinterest.it



Un po’ di storia 

A metà del XIII secolo appaiono, nei Paesi Bassi, i primi 
pattini su ghiaccio, realizzati in ferro e su suole di legno. 
Nell’Ottocento il pattinaggio di velocità si diffonde nel resto 
d’Europa e nel Nord America. Nel 1889 viene organizzato 
il primo campionato “mondiale”, al quale ne seguono poi 
altri nei due anni successivi, con l’aggiunta di un vincitore 
di tre delle quattro distanze previste. Nel 1892 viene fon-
data l’International Skating Union (ISU), la quale stabilisce 
le prime regole ferme per quanto riguarda le distanze e le 
competizioni internazionali, ma è solo nel 1924 che que-
sto sport entra a far parte effettivamente del programma 
olimpico, partecipando ai Giochi Olimpici invernali di Cha-
monix Mont Blanc. Le donne gareggiano per la prima volta 
alle Olimpiadi nel 1932, diventando sport da medaglie nel 
1960.
Nel corso degli anni l’attrezzatura da gara non ha subito 
grandi e significativi cambiamenti, a parte l’arrivo delle 
tute da corsa attillate negli anni Settanta.

Gli attrezzi e il vestiario

Gli atleti utilizzano delle scarpette basse in cuoio con del-
le lame lunghe fino a 44 cm. Nel 1997 lo sport ha avuto 
il primo sviluppo tecnologico con l’introduzione dei “Clap 
Skates”, che hanno permesso un aumento di velocità stra-
ordinario, abbattendo tutti i precedenti record mondiali. 
In questo caso la lama è fissata con una molla sulla punta 
della scarpa mentre sulla parte del tacco si stacca, permet-
tendo così una spinta più potente e lunga. 
Per quanto riguarda il vestiario, i pattinatori indossano 
tute da corsa attillate con cappuccio, conformandosi alla 
forma naturale del corpo dell’atleta in modo da ridurre la 
resistenza all’aria.

Fig. 3
Olimpiadi di Chamonix 
Mont Blanc del 1924, 
Francia, partenza compe-
tizione speed skating.

Lo sport e le sue caratteristiche 

Fig. 4
Eric Heiden, famoso pat-
tinatore americano che 
durante i Giochi di Lake 
Placid del 1980 vinse 5 
medaglie d’oro, scrivendo 
la storia, www.sport.it

Fig. 5
“Clap Skates”, innovazio-
ne tecnologica del 1997, 
www. skate-dump.com
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Le regole

Gli atleti, nel caso del long track speed skating, gareggiano 
in due corsie separate e tutte le distanze vengono corse in 
senso antiorario. Sulla pista vengono posizionati dei piccoli 
coni di gomma che delimitano le corsie, i quali non posso-
no essere attraversati, ma solo sfiorati o colpiti con la lama 
sinistra del pattino. 
I pattinatori gareggiano in diverse batterie (stabilite du-
rante un sorteggio la sera prima della gara), ma vincere la 
propria batteria non significa vincere la gara. Soltanto l’at-
leta che ha raggiunto il tempo più veloce nel corso della 
giornata di gara viene decretato vincitore.

Squalifiche

Un pattinatore può essere squalificato nei seguenti casi:
• Ritardo alla partenza
• Due partenze false
• Tagliando i coni di demarcazione in curva
• Non effettuando il cambio di corsia
• Ostacolando l’avversario nella corsia di cambio
• Indossando una tuta da gara che non è conforme  
              alla fisionomia naturale del corpo umano.

Cadute

Se un atleta cade durante una gara può comunque rialzarsi 
e continuare la competizione, nonostante sia molto difficile 
recuperare il tempo perso. In caso di caduta in prossimità 
dell’arrivo, il tempo viene fermato quando il pattino attra-
versa la riga del traguardo.

Fig. 8
Martina Sablikova, speed 
skating long , track, meda-
glia d’oro, Olimpiadi Sochi 
2014, www.fanpage.it

Fig. 7
Monique Angermüller, at-
leta tedesca caduta duran-
te una gara alle Olimpiadi 
di Sochi 2014.

Fig. 6
Sven Kramer, talentuoso 
pattinatore olandese, vin-
citore di 19 medaglie d’o-
ro e detentore di 9 record 
mondiali ed europei.
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La pista di pattinaggio è un ovale di 400 metri, larga 13 
metri, divisa in tre corsie (4-5 m di larghezza ciascuna) e 
caratterizzata da un raggio di virata interna compreso tra 
25 e 26 metri. Ogni distanza ha la sua linea di partenza, con 
un traguardo alla fine del rettilineo, ad eccezione dei 1000 
metri che iniziano a metà del rettilineo e terminano a metà 
del rettilineo sul lato opposto. 
In passato, le gare si svolgevano principalmente su piste a 
cielo aperto, mentre attualmente, specialmente in occasio-
ne dei Giochi Olimpici invernali, vengono praticate all’in-
terno di uno spazio coperto munito di tutti i sistemi di si-
curezza e degli impianti di raffreddamento necessari per il 
mantenimento della temperatura ideale del ghiaccio.  

Fig. 9
IJsstadion Thialf, Olanda.

La pista di pattinaggio

Tab. 1
Disegno in pianta di una 
pista di pattinaggio su 
ghiaccio a lunga distanza, 
rielaborato dall’autore

2m 2m 2m

2m2m12,57m

100m

5m

1m

4m

Linea blu di demarcazione

Linea rossa di demarcazione

Linee tratteggiate non dipinte sul ghiaccio 



La velocità raggiunta dai pattinatori durante una gara di 
Speed Skating è garantita grazie soprattutto ad una cor-
retta progettazione delle condizioni del ghiaccio presente 
sulla pista di pattinaggio. Esso, infatti, ha un ruolo estrema-
mente importante per questo sport e deve presentare delle 
caratteristiche ottimali, in modo da consentire all’atleta di 
potersi esprimere nella maniera migliore possibile. Duran-
te la fase di progetto, non possono mancare l’impianto di 
refrigerazione ed il sistema di deumidificazione, così come 
l’inserimento di uno spazio apposito per le macchine rasa 
ghiaccio, fondamentali per mantenere una corretta tempe-
ratura del ghiaccio.

L’impianto di refrigerazione

Lo strato di ghiaccio che si viene a generare artificialmen-
te su una pista viene mantenuto costante grazie all’aiuto 
di un impianto di raffreddamento, collegato ad una pompa 
d’acqua. Tramite dei collettori e delle tubazioni, un liquido 
anticongelante viene fatto scorrere fino alla copertura fri-
gorifera posizionata sulla pista di pattinaggio. L’impianto 
di raffreddamento porta ad un abbassamento della tempe-
ratura del liquido fino a -10° C. Successivamente si spruzza 
ripetutamente l’acqua sulla superficie frigorifera, che subi-
to si ghiaccia formando uno strato di 6-8 cm, ideale per lo 
svolgimento della gara.

Sistema di deumidificazione

La pista per il pattinaggio sul ghiaccio è come se fosse un 
grande frigorifero. I problemi che si vengono a creare, in 
assenza di un sistema ottimale di deumidificazione, sono 
diversi: 
• L’acqua di condensa che gocciola dal soffitto può 
portare ad incidenti per i pattinatori a causa della forma-
zione di piccole disuguaglianze o pozzanghere sulla super-
ficie del ghiaccio.
• Un altro rischio è la formazione di nebbia, la quale 
impedisce la visibilità da parte degli spettatori. 

L’importanza del ghiaccio 
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• Si può formare all’interno del palazzetto un clima 
ambientale sgradevole, bagnato e freddo, che causa la for-
mazione di muffa e ruggine sui tubi o sui supporti metallici, 
portando al degrado degli stessi. 

Tutto ciò porta a dei costi di manutenzione molto elevati, 
oltre che ad una spiacevole esperienza da parte degli at-
leti e degli spettatori. Inoltre, la sicurezza della superficie 
ghiacciata è di fondamentale importanza. Per questo mo-
tivo l’elevata umidità dell’aria deve essere contenuta, in 
modo da poter ottenere vantaggi dal punto di vista econo-
mico e da poter garantire una permanenza piacevole all’in-
terno dell’impianto

Macchina rasa ghiaccio

Per una superficie ghiacciata perfetta, ciò di cui si ha biso-
gno è una macchina rasa ghiaccio. 

“Durante ogni rifacimento ghiaccio, eventuali buchi do-
vranno essere sistemati con neve ghiacciata ed azoto. La 
quantità di acqua rilasciata dalla macchina rasa ghiaccio, 
durante ogni rifacimento, deve essere tale da garantire 
un’asciugatura uniforme su tutta la pista. Per rifacimento 
ghiaccio si intende la preparazione di tutta la superficie 
ghiaccio delle due corsie di gara, zona del cambio corsia 
completa compresa. Se questa non è fatta come da richie-
sta, il giudice arbitro chiederà nuovamente il rifacimento 
ghiaccio” (FISG)1

1 Federazione Italiana 
Sport del Ghiaccio (FISG), 
NORMATIVA ATTIVITA’ 
SPORTIVA PISTA LUNGA 
Stagione 2020-2021, Pista 
e sicurezza, pag. 10

Fig. 10
Macchina rasa ghiaccio 
durante le Olimpiadi di 
Torino 2006

Fig. 11
La macchina rasaghiaccio 
Ice Wolf, tratta da www.
sporteimpianti.it



L’international Skating Union (ISU) è una federazione spor-
tiva internazionale, fondata nel 1892, riconosciuta dal CIO 
e che si occupa di tutto ciò che riguarda il pattinaggio di fi-
gura (compreso del pattinaggio di coppia e singolo, la dan-
za sul ghiaccio e il pattinaggio sincronizzato) e di velocità 
(long track e short track) in tutto il mondo. 
L’ISU è costituita da diverse associazioni nazionali (i Mem-
bri ISU), le quali si occupano di tutti gli aspetti a livello 
nazionale, sempre controllati ed approvati dall’ISU stes-
sa. L’obiettivo principale dell’ISU è quello di regolamenta-
re, promuovere e governare gli sport legati al pattinaggio, 
cercando di ampliare l’interesse per le diverse discipline e 
migliorandone la qualità. La sua sede principale si trova a 
Losanna, In Svizzera. 
In ambito di Speed Skating, l’ISU organizza diversi eventi 
importanti: 

• ISU World Cup Speed Skating Series
• ISU Junior World Cup Speed Skating Series
• ISU European Speed Skating Championships
• ISU World Sprint Speed Skating Championships
• ISU World Allround Speed Skating Championships
• ISU World Single Distances Speed Skating 
              Championships
• ISU World Junior Speed Skating Championships

Il Consiglio dell’ISU è composto dal Presidente, dal Vice 
Presidente e cinque membri legati al pattinaggio di figura 
e dal Vice Presidente e cinque membri legati al pattinaggio 
di velocità. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare 
anche altri organi dell’ISU, come i Titolari, i Dirigenti, I Co-
ordinatori, i Consulenti e i Direttori Generali, i quali hanno 
diritto di parola e possono essere consultati per qualsia-
si decisione riguardante l’organizzazione di un evento. Un 
ruolo molto importante è anche svolto dal Comitato Tecni-
co e dai rispettivi Direttori Tecnici Sportivi, i quali hanno 

4.2. THE INTERNATIONAL SKATING UNION (ISU)
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il compito di preparare e monitorare le “Technical Rules” 
legate al pattinaggio di figura e di velocità. 
Gli aspetti tecnici che devono essere controllati riguarda-
no, soprattutto, i requisiti che deve avere un impianto del 
ghiaccio e le normative che si devono rispettare in modo da 
garantire lo svolgimento ottimale dell’evento.  

Fig. 12
Jan Dijkema, Presidente 
dell’International Ska-
ting Union, Nazionalità 
olandese, www.insidethe-
games.biz

Fig. 14
Tron Espeli, Vice Pre-
sidente Speed Skating, 
nazionalità norvegese,
Fotografia di Christof 
Koepsel, www.gettyima-
ges.ch

Fig. 13
Alexander Lakernik, Vice 
Presidente di pattinaggio 
di Figura, nazionalità 
russa,  Fotografia di Susan 
D. Russell, www.ifsmaga-
zine.com

Le principali risorse finanziarie dell’ISU provengono dai di-
ritti televisivi, dagli Sponsor strettamente legati agli eventi 
ISU e dai contributi da parte del Comitato Olimpico Inter-
nazionale (CIO) per la partecipazione ai Giochi Olimpici in-
vernali. Questi ultimi sono di proprietà esclusiva del CIO, 
il quale stabilisce il programma e le condizioni applicabili. 
Inoltre, il CIO deve consultare il Consiglio dell’ISU, che è re-
sponsabile del controllo tecnico di tutto ciò che riguarda gli 
sport ISU (pattinaggio di figura e di velocità). 

L’ISU e i Giochi Olimpici invernali 
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I requisiti di un impianto sportivo del ghiaccio 

Un impianto del ghiaccio che ospita gare di pattinaggio 
di velocità presenta diversi requisiti e vincoli che devono 
essere rispettati, in modo da garantire un corretto svol-
gimento di un evento, che sia questo di piccola o grande 
dimensione. Il compito di controllare questi requisiti è af-
fidato al Direttore Tecnico Sportivo dell’ISU, il quale deve 
essere in grado di fornire tutte le informazioni necessarie 
ad una corretta progettazione degli spazi interni ed esterni, 
insieme alle funzioni permanenti e temporanee richieste 
dall’evento.
Per quanto riguarda un impianto del ghiaccio olimpico, le 
funzioni che lo caratterizzano riguardano diversi aspetti, 
tra cui la sicurezza, la sanità e tutto ciò che è strettamente 
legato alla funzione sportiva principale.

Funzioni Permanenti

• Spazi sportivi: gli spazi interni, oltre che la pista di 
pattinaggio vera e propria per le gare e le tribune per gli 
spettatori, devono comprendere spogliatoi per gli atleti 
protagonisti dell’evento, per gli allenatori e i giudici di gara, 
affiancati da uno spazio di riscaldamento per gli atleti, mu-
nito di sala pesi e stanze per i massaggi in caso di bisogno. 
Inoltre, per controllare che tutto proceda in maniera otti-
male, l’impianto deve essere fornito di uffici ISU, ISU Mee-
ting rooms e uffici tecnici. 
• Area operazioni di stampa: durante un Grande Even-
to è importante la presenza di spazi appositi per i mezzi di 
comunicazione, fondamentali per trasmettere le informa-
zioni in tutto il mondo in tempo reale. Oltre agli uffici dei 
Media e alle sale conferenze, al di sotto della pista deve es-
sere posizionata una sala denominata “Mixed Zone”; un’a-
rea riservata in cui la stampa attende gli atleti per fare loro 
domande e interviste subito aver lasciato la pista.  In prati-
ca, è il luogo dove i giornalisti e gli atleti si “mescolano”. 
• Area medica: è assolutamente necessaria la realiz-
zazione di uno spazio dedicato alla salute, dove in caso di 
malessere si possa intervenire in maniera immediata. Gli 
atleti devono anche essere controllati tramite visite medi-
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che e test anti-doping (Doping control).
• Area ristoro: le aree ristoro nel palazzetto (come 
ad esempio la ISU Lounge, Olympic Family Lounge, Media 
Lounge) permettono alle persone di potersi godere ap-
piento l’evento, che può essere di lunga o media durata.  
• Locali tecnici: come detto in precedenza, gli impian-
ti di refrigerazione e di deumidificazione devono essere 
ben progettati e devono rispettare i requisiti necessiari.
• Parcheggi: l’impianto ha bisogno di uno spazio de-
dicato alle macchine rasaghiaccio, ai parcheggi per gli spet-
tatori, per i Media, per le famiglie olimpiche, per gli atleti e 
per i lavoratori ISU e le ambulanze.

Funzioni Temporanee

Ogni Grande Evento deve poter avere abbastanza spazio 
per gli allestimenti temporanei, che comprendono la sicu-
rezza, gli spazi per i volontari, la Logistica, i Broadcast, i ser-
vizi di gestione (ad esempio il check-in e la biglietteria) e, 
soprattutto, i servizi di salute pubblica. È infatti importante 
considerare la situazione epidemiologica attuale e pensa-
re a delle aree apposite di prevenzione, come ad esempio 
stanze di isolamento e stazioni mediche per i Tamponi e i 
Test-rapidi.



L’edificio riprende la forma 
delle montagne situate vicino 
a Nagano ed è circondato da 
campi agricoli ed edifici resi-
denziali. 
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Il palazzetto è stato realiz-
zato all’interno del Campus 
dell’Università di Calgary, in 
una zona non troppo distante 
dal centro della città.

Olympic Oval Calgary 1988

1998

2006

2002

Nagano Olympic Oval

Utah Salt lake City

Oval Lingotto Torino

In questo caso, l’edificio è 
stato inserito in un’area del-
la città dedicata ad attività 
sportive e d edcuative (scuo-
le), circondate da quartieri 
residenziali. 

L’oval è posizionato lontano 
dal centro della città di Tori-
no, a fianco della ferrovia. 

4.3. APPROFONDIMENTO: ESEMPI OVAL OLIMPICI
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La struttura è ubicata all’in-
terno del Parco olimpico di 
Adler, città di Sochi, isolata 
dal resto della città.

Il palazzetto è stato proget-
tato lungo le rive del Fiume 
Fraser. Esso è il fulcro di un 
nuovo grande quartiere sul 
waterfront urbano, con un 
mix di sviluppo residenzia-
le, commerciale e pubblico.

Richmond Olympic Oval 2010

2014

2022

2018

Adler Arena Sochi

Olympic Oval Pyeongchang

National Speed Skating Oval 

Il palazzetto di trova  nella 
città di Gangneung, a circa 
un’ora di macchina da Pye-
ongchang, vicino alla Gan-
gneung Ice Arena, al Gan-
gneung Hockey Centre e al 
Gangneung Curling Centre.

E ‘stato costruito sulla posi-
zione dell’ex Olympic Green 
Hockey Field e l’Olympic Gre-
en Archery Field. 

 

Strade 

Percorso pedonale 

Palazzetto

Aree verdi 
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Anno di completamento: 1987
Architetto: Graham McCourt Architects
Dimensioni: 26.012 mq

Il Palaghiaccio di Calgary, progettato in occasione delle 
Olimpiadi del 1988, è stato primo edificio nella storia co-
struito per ospitare le gare di pattinaggio di velocità, che 
per la prima volta dovevano svolgersi al coperto e non su 
una pista all’aperto (come succedeva fino a quel momen-
to). L’edificio si trova nel campus dell’Università di Calgary 
ed è caratterizzato da 2000 posti a sedere permanenti e 
4000 temporanei. La maggior parte della struttura è sta-
ta costruita utilizzando il cemento prefabbricato precom-
presso, con un tetto ad arco in telaio a traliccio.
È in occasione di queste Olimpiadi che l’edificio viene de-
nominato con il nome The Oval “The Fastest Ice in the 
World”, ciò dovuto alla combinazione della struttura cli-
matizzata e degli effetti dell’alta quota.
Oltre alla pista lunga, l’Oval contiene anche una pista da 
Hockey e una pista corta, una pista da corsa di 450m e una 
pista da 110m a 8 corsie per l’atletica. Essendo ancora in 
ottime condizioni, l’edificio è la meta preferita di allena-
mento per gli atleti di tutto il mondo. 
Durante l’anno, lo spazio interno viene utilizzato per mo-
stre, eventi per l’Università, fiere automobilistiche, esposi-
zioni, spettacoli, campionati nazionali di Judo e Taekwon-
do, pallavolo, ginnastica, corsa e biliardo.
Si può dire, quindi, che nonostante le sue grandi dimensio-
ni, l’Oval non solo è in grado di mantenere la sua funzione 
originaria ma permette lo svolgimento di tantissime altre 
attività durante tutto il periodo dell’anno. 

“Lighting costs for the Oval will be minimal since the bu-
ilding is designed so that natural light will be reflected 
through exterior windows to the underside of the roof 
by a precast concrete light shelf locked under the peri-
meter of the Oval” 
(Olympic Oval construction progress report)

Fig. 15
Pista interna dell’Oval di 
Calgary, tratta da 
www.gecarchitecture.com

Oval olimpico di Calgary  

Fig. 16
Foto aerea del palazzetto 
di Calgary, tratta da 
www.commons.m.wiki-
media.org

Città di Calgary 
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Sezione e prospetto edifi-
cio, tratto da 
www.researchgate.net
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Anno di completamento: 1998
Architetto: Kume Sekkei 
Dimensioni: 31.300 mq

L’Olympic Memorial Arena M-WAVE (il soprannome deri-
va dalla forma del tetto a M, che riprende le catene mon-
tuose di Nagano) è stato inaugurato nel 1998, come sede 
delle gare di pattinaggio di velocità durante le Olimpiadi 
invernali in Giappone. L’Oval è stato anche sede della ce-
rimonia di apertura e di chiusura dei Giochi, nonché sede 
dell’evento con lo slittino sul ghiaccio dei Giochi Paralimpi-
ci Invernali dello stesso anno. Ancora oggi viene utilizzato 
come pista in inverno, ma ha anche la funzione di luogo di 
intrattenimento multifunzionale in estate, ospitando even-
ti musicali, culturali e sportivi vari. L’edificio è famoso non 
solo per questi aspetti, ma soprattutto perché è conosciuto 
come la prima pista di pattinaggio indoor mai realizzata in 
Giappone, che ospita una doppia pista di 400m ed ha una 
capienza di 6500 posti.
L’M-WAVE è caratterizzato da un sistema di controllo pre-
ciso sulla qualità dell’acqua e sulla temperatura del ghiac-
cio, grazie al quale vengono stabiliti uno dopo l’altro nuovi 
record durante le coppe del mondo e campionati mondiali.
La struttura dell’edificio è stata realizzata in legno lamella-
re di larici coltivati a Nagano. 
Uno degli elementi caratteristici principali dell’edificio è la 
seduta mobile posizionata al secondo piano fuori terra, che 
può essere spostata lungo i lati dell’arena in modo da poter 
progettare ed allestire gli interni in maniera efficacie a se-
conda del tipo di evento richiesto. Al piano interrato sono 
presenti i parcheggi per 500 autovetture, la sala controllo 
dell’impianto di condizionamento e le macchine per la pro-
duzione del ghiaccio. 

Fig. 18
Pista interna, tratta da 
www.livingnomads.com

Nagano Olympic Memorial Arena  M-WAVE

Fig. 19
Vista esterna palazzetto 
olimpico tratta da 
www. aloss.biz

Città di Nagano
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Pianta del primo piano 
con vista sulla pista, uffici, 
negozio e gli spogliatoi, 
www.nagano-mwave.co.jp
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Anno di completamento: 2001
Architetto: Gilles Stransky Brems Smith Architects
Dimensioni:  25,500 mq

L’Utah Olympic Oval è stato cosrruito in occasione delle 
Olimpiadi invernali del 2002. L’edificio è situato a sud- 
ovest della città di Salt Lake, in Kearns, Utah. L’ovale è co-
nosciuto come una delle piste più veloci al mondo, grazie 
soprattutto alla sua altitudine rispetto al livello del mare, 
che consente ai pattinatori di avere minore resistenza ae-
rea e quindi maggiore velocità durante la gara. 
L’edificio è in grado di ospitare 5.200 spettatori ed ha una 
dimensione di 25.500 mq, la grandezza di quattro campi da 
calcio messi insieme. 
Successivamente alla vittoria della candidatura olimpica 
presentata nel 1995, il Comitato Organizzatore di Salt Lake 
ha avviato il processo di progettazione della copertura per 
l’oval già esistente, ma in seguito decise di sostituire l’inte-
ro ovale originale, affidando il progetto del nuovo edificio 
all’architetto Gilles Stransky Brems Smith. L’obiettivo del 
progettista era quello di ridurre il più possibile i costi di 
costruzione; per questo motivo, la copertura venne pro-
gettata con una struttura simile ad un ponte sospeso. Sono 
stati tesi cavi d’acciaio lunghi 120 m e con un diametro di 
89 mm, sospendendo il tetto sopra l’ovale. 
Durante la fase di cantiere si verificarono diversi incidenti, 
tra cui il crollo di parte del tetto (poi ripristinato) e una mal 
progettazione del pavimento (poi sostituito) dove si sareb-
be dovuta posizionare la pista di pattinaggio. 
L’edificio è ancora oggi utilizzato sia per le gare di pattinag-
gio di velocità e hockey che per altre funzioni durante tutto 
l’anno (corsa, palestra, meeting romms ecc.). 
Attualmente, attraverso le contribuzioni di settori privati 
e pubblici, si sta attuando un progetto di sostenibilità che 
riguarda l’installazione di pannelli solari in grado di ge-
nerare abbastanza energia da ridurre del 20% la bolletta 
energetica dell’ovale.

“The oval is the heart and soul of our community. This 
facility and the park that surrounds it mean everything 
to us. We hold our Kearns Hometown Days events there, 
our “Night Out Against Crime” events”
(Eric Hutchings, un legislatore repubblicano di Kearns e 
un fiduciario della Olympic Legacy Foundation)

Fig. 21
Pista interna dell’Oval di 
Slat lake City, tratta da 
www.olympics.nbcsports.
com

Utah Salt lake City  

Fig. 22
Foto aerea del palazzetto 
di Salt Lake City, tratta da 
www.gsbsarchitects.com

Città di Salt Lake City 
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Pianta impianto, tratta da 
www. archive.sltrib.com
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Anno di completamento: 2005
Architetto: Studio Zoppini associati 
Dimensioni: 20.000 mq

Il Palaoval Lingotto, conosciuto anche come Oval Olym-
pic Arena, è stato progettato e realizzato dagli architetti 
Alessandro e Pino Zoppini in occasione dei Giochi Olimpi-
ci invernali di Torino 2006. La costruzione dell’opera (un 
edificio rettangolare di 220x110m di dimensione e con una 
capienza di circa 8000 spettatori), si è conclusa nel 2005, 
un anno in ritardo rispetto ai tempi previsti. Al suo interno 
è stata inserita la pista di pattinaggio di 400 m dove, duran-
te i Giochi, si sono svolte le gare di pattinaggio di velocità su 
pista lunga. Attualmente l’edificio è utilizzato per ospitare 
Fiere e Congressi. 
Dal punto di vista architettonico, l’edificio si presenta come 
una grande scatola, caratterizzata da 15000 metri quadrati 
di vetrate. La parete a est è leggermente inclinata mentre 
la parete a nord ha un andamento curvilineo, in modo da 
variare la conformazione dell’assetto volumetrico. I mate-
riali utilizzati vanno da un rivestimento esterno in lamiera 
d’acciaio sul lato ovest all’utilizzo del calcestruzzo a vista 
per le pareti interne. 
La struttura di copertura, rivestita in alluminio naturale, è 
caratterizzata da elementi tubolari in acciaio, costituiti da 
un perno a forma di piramide, mentre il pavimento dell’a-
rena è stato realizzato in cemento armato (con una soletta 
sagomata per ospitare l’ovale di ghiaccio). 
All’interno della grande sala principale sono anche pre-
senti tre “Pods” (tre sale curviformi che evidenziano gli in-
gressi differenziati e che donano spazialità), ispirati a Ren-
zo Piano e realizzati in zinco titanio naturale, la cui forma 
richiama quella di un’automobile, quasi a ricordare la città 
di Torino, patria dell’industria automobilistica.

“Abbiamo voluto dialogare con la città e soprattutto con 
l’edificio adiacente del Lingotto. Anch’esso una struttu-
ra estremamente chiara e razionale scandita da precisi 
ritmi, messi in discussione solamente da poche e qualifi-
cate emergenze, come per esempio la Bolla2“  
(Architetto Alessandro Zoppini)

Fig. 24
Pista di pattinaggio vista 
interna, www.lingottofie-
re.it

Palaoval Lingotto di Torino 

Fig. 25
Palazzetto vista esterna, 
tratta da www.lingotto-
fiere.it

Città di Torino 

2 Costruzione in vetro e 
acciaio posizionata sul 
tetto di Lingotto Fiere, 
simbolo della Torino 
industriale rappresentata 
da Fiat
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Oval pianta piano terra, 
www.sporteimpianti.it
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Anno di completamento: 2010
Architetto: Cannon Design 
Dimensioni: 33.600 mq

Il Richmond Olympic Oval, progettato da Cannon Design 
lungo le rive del fiume Fraser in occasione delle Olimpiadi 
del 2010, è famoso per il suo riutilizzo Post-olimpico, ca-
ratterizzato da attività ricreative interne ed esterne, aree 
shopping e di servizi per lo sport e il benessere. 
Il pattinaggio di velocità fino al 1988 si svolgeva su una pi-
sta a cielo aperto, creando molti disagi e sfide per mantene-
re il ghiaccio nelle condizioni consone a una gara olimpica, 
ed è solo successivamente che si sono cominciate a costru-
ire piste coperte. Essendo, però, un edificio di grandissime 
dimensioni, spesso è difficile convertire un Oval ad altri usi. 
Il caso del Richmond Olympic Oval non presenta questo 
problema, perché è stato progettato in modo che potesse 
essere convertito sin da subito in edificio multisport, grazie 
alla sua forma che si ispira ad un airone, simbolo della città. 
L’edificio è caratterizzato da dei portici esterni, da un tetto 
in legno che riprende la sagoma dell’airone e da una gran-
de vetrata sul lato nord che si affaccia sul fiume Fraser e le 
montagne della North Shore.
Inoltre, è anche strettamente legato alla sostenibilità. Il suo 
design sostenibile ed ecologico porta a risparmi sui costi di 
gestione e operativi durante la vita dell’edificio. Per esem-
pio, l’energia termica rilasciata durante la produzione del 
ghiaccio viene riutilizzata per altre parti dell’edificio, por-
tando ad un risparmio considerevole sia dal punto di vista 
economico che ambientale, così come l’acqua piovana che 
viene raccolta per irrigare gli alberi circostanti, abbellendo 
il paesaggio. 
Quasi tutti i materiali utilizzati per la costruzione sono ri-
ciclati e ben lavorati, mettendo in mostra le pratiche di svi-
luppo sostenibile.

“I don’t think this is anything close to an (overstate-
ment)- this building has no equal anywhere in the wor-
ld. No building in Olympic history looks anything like 
this and will do anything like this”.
(John Furlong, CEO)3

Fig. 27
Richmond Olympic Oval, 
pista interna, tratta da 
www.commons.wikime-
dia.org

Richmond Olympic Oval, Canada

Fig. 28
Palazzetto vista esterna, 
tratta da www.cannonde-
sign.com

Città di Richmond 

3 John Furlong è stato il 
CEO del Comitato Orga-
nizzatore di Vancouver 
per i Giochi Olimpici e 
Paralimpici Invernali del 
2010.
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Sezione, tratta da www.
archdaily.com
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Anno di completamento: 2012
Architetto: CannonDesign
Dimensioni: 66.000 mq

L’Adler Arena è stato costruito per ospitare le gare di pat-
tinaggio di figura, di Short Track e di Speed Skating in oc-
casione dei Giochi Olimpici invernali di Sochi del 2014. 
L’impianto, disegnato da Bob Johnston dello Studio di Can-
nonDesign, costituisce uno dei cinque edifici più importan-
ti dell’Olympic Park, insieme al Fisht Olympic Stadium, al 
Bolshoy Ice Dome, all’ Iceberg Skating Palace ed al Sochi 
Medals Plaza. 
La costruzione dell’edificio è iniziata nel 2010 per poi ter-
minare nel 2012. Difatti, l’Arena è stata messa in uso prima 
dei Giochi Olimpici invernali in occasione dei Mondiali rus-
si di pattinaggio di velocità.
La forma dell’Arena richiama una lastra di ghiaccio, carat-
terizzata da facciate di cristallo e da muri di vetrate colora-
te, attraverso le quali gli spettatori (fino ad 8000 persone) 
possono guardare fuori mantenendo il contatto con l’ester-
no. Al suo interno si divide in tre parti: nella parte centrale  
si trova il palazzetto del ghiaccio stesso, le tribune e spazi 
per gli spettatori, mentre nelle due estremità sono posizio-
nati i locali tecnici. 
L’impianto presenta delle caratteristiche davvero eccezio-
nali anche per quanto riguarda l’illuminazione, toccando 
livelli altissimi di uniformità luminosa, senza ombre e con-
sentendo alle telecamere di mostrare immagini in alta de-
finizione.
Dopo il completamento dei Giochi Olimpici, lo stadio è sta-
to trasformato in un centro espositivo, dove si svolgono 
vari eventi agonistici e culturali.

Fig. 30
Pista interna, tratta da 
www.yandex.ru

Adler Arena Sochi

Fig. 31
Vista esterna palazzetto 
olimpico tratta da 
www.sochi.kassir.com.ru

Città di Sochi
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Assonometria Pala-
ghiaccio, tratta da www.
pngwing.com
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Anno di completamento: 2017
Architetto: Samoo Architects & Engineers
Dimensioni: 37.455 mq

Il sito su cui è stato progettato e costruito l’Olympic Oval di 
Pyeongchang 2018, a Gyodong, Gangneung, ha una gran-
dezza di quasi 430.000 mq ed è caratterizzato dalla presen-
za di una discarica sanitaria e di una foresta di pini giappo-
nesi. Il punto di partenza del progetto, da parte dello Studio 
Samoo Architects & Engineers, consisteva nel ripristino 
della discarica e nella conservazione della foresta, adattan-
do le caratteristiche dell’edificio alla tipografia originale. 
L’obiettivo del piano era quello di permettere allo stadio, 
alla piazza e alle aree paesaggistiche di comunicare con la 
natura circostante. 
Con due piani sotterranei e tre fuori terra, incarnando il 
tema “Ice Scape”, lo stadio di pattinaggio di velocità (che 
può ospitare fino a 8000 spettatori) riflette il paesaggio 
naturale montano e marittimo di Gangneung attraverso le 
grandi vetrate delle facciate, connettendosi appieno con la 
natura e creando un simbolo iconico per le Olimpiadi in-
vernali.
Inoltre, l’elemento verticale del design della facciata colle-
ga le parti meridionale e settentrionale della struttura. Il 
tetto dello stadio è stato, invece, progettato per essere sem-
plice, privilegiando l’efficienza economica e la costruibilità.

“With our compact venue plan, spectators will be able 
to visit all three cities (PyeongChang, Gangneung and 
Jeongseon) and enjoy the mountains and beach all in 
one day. PyeongChang is also one of the few places in 
the world where you can hit the slopes by day and party 
in a major metropolis – Seoul – by night.”

(Sung Baikyou, portavoce del Comitato Organizzatore 
per PyeongChang 2018 (POCOG)).

Fig. 33
Pista di pattinaggio vista 
interna, tratta da www.
insidethegames.biz

Olympic Oval Pyeongchang

Fig. 34
Palazzetto vista esterna, 
tratta da www.samoo.com

Città di  Pyeongchang
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Pianta contesto Oval 
Olimpico di Pyeongchang, 
tratta da www. architectu-
reofthegames.net
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Anno di completamento: 2021
Architetto: Populous
Dimensioni: 80.000 mq

Lo Studio Populous è stato selezionato per progettare il Na-
tional Speed Skating Oval (NSSO), detto anche “Nastro di 
Ghiaccio”, come nuova sede olimpica in seguito ad un con-
corso mondiale al quale parteciparono più di 60 diverse 
aziende.
Il sito su cui è stato costruito l’edificio è di circa 17 etta-
ri e le dimensioni dell’impianto garantiscono una perma-
nenza di 12.000 spettatori (8000 posti permanenti e 4000 
temporanei), raggiungendo dimensioni da record a livello 
mondiale. 
La forma ovale ed il disegno di facciata dell’impianto cele-
brano l’eleganza, il ritmo, la precisione e la dinamica del 
pattinaggio di velocità e sono in stretto contatto con lo sta-
dio olimpico a fianco, il “Nido di uccello”, utilizzato durante 
i Giochi olimpici come sede delle cerimonie di apertura e di 
chiusura. Ventidue fili di luce (o nastri) separati scorrono 
su tutt’intorno all’Ovale, avvolgendolo fino a un’altezza di 
circa 33,8 metri. Di notte, i nastri si illuminano creando uno 
spettacolo di luci emozionante.
Dopo i Giochi, l’obiettivo è quello di trasformare la struttu-
ra ed utilizzarla come sede del pattinaggio pubblico e degli 
sport sul ghiaccio, supportando il continuo coinvolgimento 
della Cina negli sport invernali. In questo modo lo stadio 
diventerà il punto di riferimento principale della capitale 
che fornirà una nuova esperienza di vita invernale per la 
comunità.

“In the magnificent and dazzling Olympic spaces, we get 
to know more about ourselves, make our dreams come 
true and anjoy the feeling of interdependence, We also 
find a model for smart cities and low-carbon life in the 
future.”

(Zheng Fang, designer principale del National Speed 
Skating Oval)

Fig. 36
Vista pista interna, tratta 
da www. news.cgtn.com

National Speed Skating Olympic Oval, Pechino 

Fig. 37
Palazzetto vista esterna, 
tratta da www. people-
sdaily.pdnews.cn

Città di Pechino
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Prospetti Est e Ovest, 
tratti da www.aasarchi-
tecture.com
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Tramite le analisi dei casi studio e dei requisiti riguardanti i  
palazzetti del ghiaccio per lo Speed Skating, è chiaro come, 
nel corso del tempo, la loro progettazione si sia sempre più 
avvicinata ai principi di sostenibilità riguardati la sarva-
guardia dell’ambiente. Questo tema è ormai ben radicato 
anche all’interno del CIO, il quale punta alla realizzazione 
di impianti che sfruttino il riciclo delle risorse naturali e 
che riducano il più possibile l’impatto ambientale.
Come spesso accade, successivamente alla conclusione dei 
Giochi Olimpici, molte strutture vengono abbandonate al 
degrado o utilizzate con meno frequenza, complicandone 
la gestione dei costi e la manutenzione. I progettisti sono 
ora in grado di risolvere questo problema, nonostante l’e-
levata dimensione degli edifici. È importante pensare ad un 
progetto che permetta un riuso funzionale dell’opera una 
volta terminati i Giochi, in modo da avere uno spazio riuti-
lizzabile a prescindere dalla sua funzione originaria. 
Spazi espositivi, aree sportive, piste di pattinaggio pubbli-
che ecc. sono tutte possibili soluzioni ai problemi dell’ab-
bandono post-olimpico, che non deve essere sottovalutato.
Il compito del CIO, dell’ISU e della Città ospitante non è solo 
quello diffondere i principi dello sport, ma anche quello di 
protratte lo spirito olimpico anche in seguito alla cerimo-
nia di chiusura dei Giochi, tramite opere architettoniche 
che possano ricordare il passato e guardare al futuro. 

CONCLUSIONE



“C’è qualcosa di indefinibile nelle Olimpiadi, che scaturisce dall’anima, che 
deve essere preservata.”

Chris Brasher
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“Il ruolo dell’architettura è quello di dare risposte e soluzioni intelligenti ai 
problemi della nostra società.” (Tadao Ando).
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M
ILAN

O DI SPORT

INTRODUZIONE

In seguito alle analisi effettuate nei capitoli precedenti, l’i-
dea progettuale che si ha intenzione di presentare riguarda 
la realizzazione di un Palaghiaccio olimpico di Speed Ska-
ting per la città di Milano (in particolare in un’area del Co-
mune di Baranzate, conosciuta come area Ex Cava Ronchi, 
al confine con la città), in occasione delle Olimpiadi Inver-
nali di Milano Cortina 2026. L’obiettivo del progetto punta 
a dare maggiore importanza ad uno sport invernale attual-
mente poco conosciuto, sfruttando la candidatura olimpica 
per regalare alla città uno spazio urbano collettivo total-
mente incentrato sullo sport e sull’idea di SportCity. 
Attraverso uno studio territoriale approfondito, si sono an-
date a sviluppare delle scelte progettuali in grado di rige-
nerare l’area di progetto, attualmente in disuso e abbando-
nata, inserendo cinque volumi fuori terra multifunzionali e 
multisportivi, ripensando la viabilità circostante ed intro-
ducendo nuovi accessi e collegamenti. 
Inoltre, in contrasto con la proposta di candidatura pre-
sentata da Milano e Cortina in cui la pista di Speed Skating 
si sarebbe dovuta realizzare a Baselga di Pinè, un piccolo 
paese trentino già in possesso di una pista all’aperto, si è 
ritenuto necessario ripensarne la collocazione, prendendo 
in importante considerazione l’uso Post-olimpico. A diffe-
renza di Baselga di Pinè, Milano si presenta come una meta 
più opportuna, in cui le dimensioni del palazzetto potranno 
essere sfruttate maggiormente in seguito alla conclusione 
dei Giochi, inserendo nuove funzioni ed evitandone l’ab-
bandono e lo spreco energetico. 

Keywords: 
Baselga di Pinè, Milano, Ex Cava Ronchi, Baranzate, Expo Milano, Analisi Territoriali, Pro-
getto, rifunzionalizzazione.
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Come spesso accade, la progettazione e costruzione di un 
impianto sportivo del ghiaccio dedicato allo Speed Skating 
risulta essere particolarmente problematica, soprattutto a 
causa delle sue elevate dimensioni e delle difficoltà riguar-
danti la gestione e manutenzione dell’edificio. Se si consi-
dera il territorio italiano, sono pochi gli impianti esistenti 
in grado di poter ospitare un evento olimpico e, il più delle 
volte, devono essere rinnovati e sistemati in occasione dei 
Giochi. 
Secondo il programma del Dossier di candidatura presen-
tato da Milano e Cortina, sarà l’Ice Rink di Baselga di Pinè 
ad ospitare le gare di Speed Skating nel 2026. La pista sco-
perta, conosciuta come una delle strutture più importanti 
d’Italia, è stata sede di Grandi Eventi come l’Universiade 
invernale nel 2013 e dei Campionati del Mondo Juniores 
nel 2019. La sua caratteristica principale è quella di tro-
varsi a 1030 metri sopra il livello del mare, guadagnando il 
titolo di struttura più alta d’Europa. Una volta coperta la pi-
sta esistente (caratterizzata da 5000 posti), la piccola città 
trentina sarà in grado di fornire un impianto di pattinaggio 
sul ghiaccio all’avanguardia per allenamenti e gare. 
Tuttavia, trasformare la pista in un impianto all’altezza di 
un evento olimpico non solo ha un costo elevatissimo (cir-
ca 180 milioni di euro)(Cordellini U., 2022), ma presenta 
anche diverse problematiche legate ai costi di gestione e di 
manutenzione (1 milione di euro all’anno), al riuso post-o-
limpico e alla salvaguardia ambientale. Sono molti i dubbi 
presentati dalle associazioni ambientaliste (L.P., 2022), so-
prattutto in seguito a quanto successo dopo le Olimpiadi 
del 2006 a Torino, dove numerosi impianti alpini sono stati 
abbandonati a loro stessi e totalmente lasciati al degrado 
(come ad esempio l’impianto da bob di Cesana Torinese). 
Attualmente, sono stati presentati alla Provincia autonoma 
diversi progetti che puntano a rendere la copertura per la 
pista totalmente sostenibile (tra cui il progetto dell’archi-
tetto Carlo Ratti3), ma c’è il rischio che la piccola cittadina 

La sede dello Speed Skating

5.1 UN PALAGHIACCIO PER MILANO 

1 Carlo Ratti è un archi-
tetto, urbanista, teorico 
dell’architettura e accade-
mico italiano.
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trentina possa  fare la fine di Cesana. Infatti, in seguito alla 
fine del Grande Evento, le probabilità che l’impianto si tra-
sformi in una cosiddetta “Cattedrale nel deserto” sono ele-
vate e la città potrebbe ritrovarsi a dover mantenere una 
struttura enorme e costosa nel bel mezzo delle montagne, 
con conseguenze sia sulla popolazione che sul territorio al-
pino.   
Per questo motivo, il Comitato olimpico Internazionale ha 
chiesto di valutare la possibilità di utilizzare Milano come 
sede del pattinaggio di velocità (L.A., 2021), cercando di ri-
sparmiare il più possibile i costi di costruzione e gestione. 
Al momento, il Trentino e il Comune di Baselga di Pinè re-
stano fissi sul progetto e sull’idea iniziale, sottolineando 
come questo sport sia considerato come una vera e propria 
tradizione storica per la provincia locale. 

Fig. 1
Ice Rink, pista di pattinag-
gio scoperta di Baselga di 
Pinè, www.icerinkpine.it

Tab 1.
Masterplan progetto 
olimpico, Dossier di Can-
didatura Milano Cortina 
2026, pp. 15, rielaborato 
dall’autore

Bolzano

Predazzo

Tesero
Egna/Ora

Baselga di Pinè

Trento

Veneto

Trentino 
Alto Adige

A22

SS48

SP83

B
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Come spiegato all’interno del Dossier di Candidatura, Mi-
lano si presenta come uno dei quattro clusters principali 
in grado di ospitare le sedi di gara olimpiche competitive 
e non competitive. La città, infatti, ospiterà la Cerimonia di 
Apertura allo Stadio Giuseppe Meazza, il Villaggio Olimpico 
a Porta Romana ed il Media Centre nel quartiere fieristico 
di Milano Rho-Fiera. 
Nell’ambito del pattinaggio, la città include tre impianti di 
gara: il Palaitalia Santa Giulia (per l’Hockey), l’Arena Hockey 
Milano (sempre per l’Hockey) e il Forum Mediolanum (per 
lo Short Track e il pattinaggio di Figura), che dovranno es-
sere risistemati in occasione dell’evento.
Oltre a queste importanti strutture, la città possiede uno 
scarso numero di piste da pattinaggio sul ghiaccio, la mag-
gior parte temporanee ed allestite durante il breve perio-
do invernale. L’assenza di un vero e proprio palazzetto del 
ghiaccio dedicato allo Speed Skating è uno dei motivi che 
ha portato lo sviluppo della tesi verso un’idea progettuale 
che potesse diffondere questo particolare sport nella città 
di Milano. 

Perchè Milano?

Fig. 2
Forum Mediolanum, 
Milano, sede Short Track 
e Figure Skating, www.
visitpass.it
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Essa, infatti, presenta delle caratteristiche e dei punti di 
forza che la rendono un’ottima candidata per la costruzio- 
ne di un Oval Olimpico, come ad esempio la sua ricchez-
za economica, la sua posizione strategica (vicinanza con 
aeroporti, Autostrade e Stazioni ferroviarie) e la capacità 
di poter sfruttare le dimensioni dell’edificio per un uso fu-
turo (eventi, mostre ecc.). Difatti, una rifunzionalizzazione 
dell’impianto in una fase successiva ai Giochi consentireb-
be alla città di poter “recuperare” i soldi spesi durante la 
sua costruzione e ridurre le spese gestionali e di manuten-
zione, spesso molto elevate, con una conseguente diminu-
zione dell’impatto ambientale.
Inoltre, la presenza di un impianto di queste dimensioni 
potrebbe risultare meno impattante in una città grande 
come il capoluogo lombardo rispetto ad un piccolo paese 
di montagna come Baselga di Pinè. 
Per questi motivi, si è ritenuto necessario pensare ad una 
soluzione differente rispetto a quanto presentato nel Dos-
sier di candidatura di Milano-Cortina 2026. Il primo passo 
è stato cercare un’area di progetto, sul territorio provin-
ciale milanese, che presentasse le caratteristiche adegua-
te per la progettazione del palaghiaccio di Speed Skating.  
L’obiettivo è stato trovare un luogo facilmente raggiungibi-
le dai mezzi, delle dimensioni giuste e che fosse adatto ad 
ospitare un evento olimpico. 
Attraverso un’analisi approfondita del territorio cittadino, 
della distribuzione delle sedi olimpiche, delle linee della 
Metropolitana e delle ferrovie, si è individuata un’area al 
confine della città (a nord-ovest), più precisamente nel Co-
mune di Baranzate, di circa 51000 mq.
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L’area che si è presa in considerazione per il progetto del-
la tesi si trova al confine con la città di Milano, nel Comu-
ne di Baranzate a nord-ovest, a fianco dell’ex Area Expo, 
dove attualmente è situato il MIND. Il sito prende il nome 
di “Ex Cava Ronchi”, un luogo utilizzato negli anni Sessanta 
per l’escavazione di sabbia e ghiaia. Successivamente, negli 
anni Settanta, la cava venne dismessa ed occupata abusiva-
mente dai rottamatori, poi dal canile dell’associazione di 
volontariato senza permessi ed infine dai nomadi, che uti-
lizzano l’area come discarica a cielo aperto.
La situazione è diventata insostenibile sia per il Comune di 
Baranzate che per Milano, i quali hanno cercato di risolve-
re il problema costruendo una barriera e cercando di con-
tenere le montagne di immondizia che col tempo si sono 
accumulate nell’area. 
Nel 2015 viene attuato un progetto di una bonifica parzia-
le dell’area, trasformandola in edificabile, e nel 2017 viene 
presentato un progetto da parte di Park Associati, denomi-
nanto “EX.CA.VA.”, con l’obiettivo di inserire nel sito diverse 
funzioni: terziario, commercio, residenziale, spazi pubblici 
per la collettività e un edificio per il Comune o biblioteca. Al 
momento il progetto non è ancora stato approvato e l’area 
attende di essere riqualificata e risanata, soprattutto dal 
punto di vista ambientale. 
La scelta progettuale è ricaduta su questo luogo grazie alla 
sua posizione strategica. Difatti, l’Ex Cava si trova proprio 
a fianco del MIND, nell’Area Expo, una zona significativa di 
interesse progettuale e di connessione. Inoltre, la vicinan-
za con l’Autostrada dei Laghi, con la stazione ferroviaria di 
Rho e con Via Milano la rende una zona con delle grandi 
potenzialità, in grado di portare innovazione e modernità, 
riqualificando l’intero quartiere. 

L’area di Progetto: Ex Cava Ronchi 

5.2 IL PROGETTO

Fig. 3
Render Progetto Park 
Associati, www. parkasso-
ciati.com

Fig. 4
Masterplan progetto Park 
Associati, www. parkasso-
ciati.com
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Come già accennato, a fianco dell’Ex Cava Ronchi si trova il 
MIND (Milano Innovation District), un’area di 1,1 milioni 
di mq dove la città, successivamente all’Expo 2015, si ap-
presta a dar vita a un nuovo concetto di città, un progetto 
di trasformazione incentrato sulla sostenibilità e l’innova-
zione. L’obiettivo è quello di realizzare una “città nella cit-
tà”, una città del futuro dove innovazione e vita si uniscono 
creando un luogo di condivisione sia pubblico che privato.  
Secondo il progetto, il sito sarà caratterizzato da:

•   Un Parco lineare (il più grande d’Europa), lungo 1,5 km, 
che si estenderà anche nei piani terra degli edifici, che sa-
ranno aperti e con spazi comuni accessibili a tutti. Il parco 
sarà caratterizzato da quattro parchi tematici, quello dello 
sport, del cibo e della salute, l’orto botanico e il parco at-
trezzato e da 4 km di piste ciclabili.
•   Un lab-hub per l’innovazione sociale, con sede a Cascina 
Triulza, già attiva durante l’Expo 2015.
•   Un nuovo polo ospedaliero, ICRSS Galeazzi, di 150.000 
mq e alto 90 m.
•   Un Istituto di ricerca, lo Human Technopole, con sede a 
Palazzo Italia. Il progetto è stato portato avanti dallo studio 
di architettura Piuarch, con una superficie di 16.500mq. 
•   Un nuovo Campus Scientifico per l’Università Statale 
di Milano, che trasferirà alcune delle sue facoltà nell’area 
(scienze e tecnologia, scienze agricole e dell’alimentazione, 
medicina e chirurgia, farmacologia). 
•   Un’area commerciale e residenziale (155.000 mq di uf-
fici commerciali, 15.000 mq per il retail e il rimanente re-
sidenziale)
•   Il Mind Village: il parco scientifico e tecnologico, dove 55 
prime aziende insedieranno i propri quartier generali.

Il progetto porterà, quindi, alla realizzazione di un luogo 
da vivere, animato da ricercatori, studenti, professionisti e 
abitanti, che ben si sposa con l’idea progettuale che si in-
tende sviluppare nell’area a fianco, nel Comune di Baran-
zate. Le due aree possono, infatti, essere connesse sia dal 
punto di vista spaziale che funzionale attraverso lo sport.

A fianco della nuova “Città nella Città”

Fig. 8
Human Technopole, Pa-
lazzo Italia, www.archilo-
vers.com

Fig. 9
Campus Scientifico, www.
metropolitano.it

Fig. 6
Parco lineare, www.me-
tropolitano.it

Fig. 7
Ospedale Galeazzi, www.
metropolitano.it

Fig. 5
Progetto MIND, www.
gadstudio.eu
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Ospedale Galeazzi
Campus Scientifico

Parco Lineare

Human Technopole
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Immagini Sopraluogo
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Fig. 10
Foto aerea ricavata da 
Google Earth, www. earth.
google.com
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VISTA 1 - VIA MONTE SPLUGA

VISTA 2 - VIA MILANO
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VISTA 3 - CICLABILE

VISTA 4 - FABBRICA
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VISTA 5 - AREA DI PROGETTO

Padiglione Italia Albero della Vita
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VISTA 6 - VIA BISSONE

VISTA 7 - INCROCIO VIA MONTE SPLUGA
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VISTA 8 - VIA MONTE BISBINO

VISTA 9 - AUTOSTRADA
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La città si presenta come maggiormente ditribuita a sud, con la pre-
valenza di volumi residenziali e commerciali a est ed industriali a 
sud-ovest. L’area di progetto, situata al confine sud della città 
di Baranzate, si circonda di edifici industriali, attualmen-
te in uso, a nord e a nord-ovest, mentre a sud-ovest vi 
sono delle piccole case residenziali che la separano 
dall’Autostrada dei Laghi e dall’Area Expo.
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Per quanto riguarda i servizi, il Comune di Baranzate offre diverse op-
portunità per praticare sport, distribuite in maniera equa in tut-
to il territorio cittadino. L’area di progetto si presenta, quindi, 
come un ottimo luogo di ritrovo sportivo, in cui tutte le 
attività motorie della città possono riunirsi e relazio-
narsi. Nonostante vi siano diversi piccoli negozi, è  
importante notare come vi sia la presenza di un 
solo centro commerciale a nord; pertanto, la 
possibilità di trasformare il Palazzetto in una 
futura funzione commerciale è da prendere 
in considerazione. 
Anche la scarsità di aree verdi pubbliche 
risulta essere un fattore importante nelle 
scelte di progettazione urbana all’interno 
dell’area. 
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L’area di progetto si trova in una posizione strategica: a fianco di Via 
Milano, la strada principale che collega il Comune di Baranzate alla 
città di Milano, e a nord dell’Autostrada dei Laghi. Su Via Mila-
no esistono numerose fermate degli autobus che rendono 
la zona facilmente accessibile e semplice da raggiunge-
re. Inoltre, nel Comune di Rho, a circa 10 minuti di 
distanza, si trova la stazione ferroviaria, anch’essa 
un elemento utile e fondamentale per uno spo-
stamento veloce ed efficiente. 
Per quanto riguarda i percorsi ciclopedona-
li, la città sta sviluppando un progetto che 
punta ad estendere la ciclabile esistente, 
espandendola sia nella zona centrale che 
in quelle periferiche. 
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In seguito agli studi effettuati nelle precedenti analisi, si sono potuti 
rappresentare gli elementi cardine che caratterizzano l’area di pro-
getto e che possono essere utili nella scelta progettuale. Nella map-
pa a fianco si sono evidenziati i percorsi principali che consento-
no alle persone di poter raggiungere l’area in maniera efficace, 
utilizzando come mezzo principale l’automobile. Successiva-
mente, si sono messi in evidenza i possibili ingressi all’area, 
sia carrabili che pedonali, sottolineando l’importanza del 
collegamento con l’Area Expo al di là dell’Autostrada. 
L’idea progettuale che si ha intenzione di sviluppare fa-
vorirebbe una connessione tra le diverse società sporti-
ve, palestre e club sportivi esistenti e porterebbe ad una 
rigenerazione non solo dell’Ex Cava Ronchi, ma anche di 
tutto il contesto circostante, portando innovazione, so-
stenibilità, benessere e divertimento. 

Fig. 11
Immagine aerea area 
di progetto, www. blog.
urbanfile.org

IMMAGINI
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Dopo aver individuato l’area di progetto, è stato necessario  
pensare ad una possibile forma progettuale che non risul-
tasse troppo impattante rispetto al contesto circostante. 
Tramite alcune ricerche riguardanti edifici sportivi multi-
funzionali in tutto il mondo, sono stati individuati 3 pro-
getti importanti, che presentano caratteristiche e funzioni 
differenti. 
Attraverso la loro analisi approfondita, sia dal punto di vi-
sta funzionale che progettuale, si sono realizzati dei piccoli 
schemi descrittivi dei processi che hanno portato alla for-
ma finale. Tutti e 3 i progetti sono stati di grande ispirazio-
ne nella scelta della forma dei volumi che avrebbero carat-
terizzato il progetto e, di conseguenza, i suoi percorsi e le 
funzioni interne ed esterne.

Esempi edifici sportivi multifunzionali 
E S E M P I  E D I F I C I  S P O R T I V I  P O L I F U N Z I O N A L I

WIN4 SPORTS CENTRE, Winter-
thur, Svizzera, 2018, EM2N

Esterno Descrizione Pianta Schema progetto 

Esterno Descrizione Pianta Schema progetto 

BIT Sports Center / Atelier Alter 
Architects, China

Esterno Descrizione Pianta Schema progetto 

D I S T R I B U Z I O N E  
C O N N E S S A

A C C E N T R A M E N T O

A C C O S TA M E N T O

Vicinanza

Collegamento

Rotazione e 
spostamento

Connessione

Rotazione

Rotazione

Taglio

Unione

Fig. 15
Pianta edificio sportivo 
polifunzionale a Ørestad, 
www.sporteimpianti.it

Fig. 16
BIT Sports Center, www.
archdaily.com/

Fig. 13
Pianta EM2N, www.wor-
ld-architects.com

Fig. 14
Edificio sportivo polifun-
zionale a Ørestad, www.
sporteimpianti.it

Fig. 12
EM2N, www.world-archi-
tects.com

Fig. 17
Pianta BIT Sports Center, 
www.archdaily.com/
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E S E M P I  E D I F I C I  S P O R T I V I  P O L I F U N Z I O N A L I

WIN4 SPORTS CENTRE, Winter-
thur, Svizzera, 2018, EM2N

Esterno Descrizione Pianta Schema progetto 

Esterno Descrizione Pianta Schema progetto 

BIT Sports Center / Atelier Alter 
Architects, China

Esterno Descrizione Pianta Schema progetto 

D I S T R I B U Z I O N E  
C O N N E S S A

A C C E N T R A M E N T O

A C C O S TA M E N T O

Vicinanza

Collegamento

Rotazione e 
spostamento

Connessione

Rotazione

Rotazione

Taglio

Unione
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Il lavoro di tesi propone l’elaborazione del progetto di un 
Palaghiaccio Olimpico di Speed Skating. La scelta è legata 
all’occasione delle Olimpiadi Invernali, che verranno ospi-
tate tra Milano e Cortina nel 2026, ed alla possibilità di 
sfruttare l’evento per presentare un’idea progettuale che 
possa portare ad un ripensamento dello spazio pubblico 
della città contemporanea, in funzione dello sport e della 
vita all’aria aperta, in seguito alla pandemia di Covid-19. 
L’obiettivo del progetto è quello di portare ad una rigene-
razione dell’Area “Ex Cava Ronchi” del Comune di Baranza-
te, al confine con Milano, attraverso una serie di volumi e 
spazi aperti essenzialmente dedicati allo sport e al tempo 
libero, basandosi principalmente sui concetti che più ca-
ratterizzano l’idea di Sportcity, in cui la città si trasforma 
per lasciare il posto a spazi per lo sport e l’attività motoria, 
completamente incentrati sul benessere psico-fisico delle 
persone.
I temi proposti all’interno del progetto sono 5 e riguardano 
diverse scale, da quella urbana a quella architettonica: 
•     Polmone multi-sportivo: la proposta punta a riconver-
tire l’area di progetto in un sito sportivo centrale per la cit-
tà, un luogo di unione e ritrovo sociale in cui i cittadini si 
possano sentire liberi di praticare qualsiasi tipo di sport, 
in perfetta sicurezza e tranquillità, all’interno dello spazio 
pubblico e privato. L’obiettivo coincide con la visione della 
SportCity, che in questo caso si presenta come il principale 
fattore di trasformazione dell’area, ed è in grado di favorire 
processi di inclusione, aggregazione sociale e condivisione.
•     Collegamenti: la vicinanza con l’Area Expo, attualmente 
in una fase di sviluppo, risulta essere un grande punto di 
forza per il progetto, che, attraverso possibili collegamenti 
spaziali, è in grado di creare una “rete sportiva di connes-
sione” tra il Comune di Rho e il Comune di Baranzate. La 
possibilità di collegare le due aree facilita il dialogo ed il le-
game tra le due città, arricchendo sia dal punto di vista fun-
zionale che spaziale il quartiere metropolitano milanese.
•     Azioni: il progetto mira a creare spazi “dello stare” e del 
“movimento” che possano rispondere ai bisogni dei cittadi-
ni. Attraverso questa diversificazione degli spazi, lo scopo
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è quello di rendere l’area un luogo libero, flessibile, mute-
vole, sia negli usi che nelle attività chepossono essere svol-
te, e adattabile alle diverse esigenze delle persone che lo 
vivono.
•     Multifunzionalità: lo sport viene affiancato da altre nu-
merose funzioni (come ad esempio uffici, spazi commer-
ciali e aree culturali) con il fine di unire l’attività sportiva, 
legata al tempo libero, con tutti gli aspetti della vita quoti-
diana, rendendo il progetto un luogo di incontro per diver-
se tipologie di visitatore.
•     Durata nel tempo: il progetto è elaborato non solo in 
previsione delle Olimpiadi, ma soprattutto per diventare 
funzione urbana permanente. Le grandi dimensioni dell’O-
val e le caratteristiche dell’impianto, progettato per essere 
il più flessibile possibile, permettono alla città di organiz-
zare eventi culturali, sportivi e commerciali di diverso ge-
nere, anche in una fase successiva ai Giochi, e di favorire 
uno sviluppo urbano, economico e sociale che possa durare 
nel tempo all’interno del tessuto cittadino.

Lo studio preliminare del lotto di progetto si è focalizzato 
su numerosi aspetti legati all’elaborazione formale dei vo-
lumi ed alla distribuzione delle funzioni, sia nelle aree in-
terne che in quelle esterne. Il Concept progettuale, riguar-
dante la realizzazione di un Palaghiaccio Olimpico di Speed 
Skating e di una serie di impianti sportivi multifunzionali 
che possano essere utilizzati sia durante l’evento olimpico 
che in una fase successiva, si fonda su un’idea formale che 
comprende 4 elementi fondamentali: i volumi sportivi, un 
sistema di passerelle sviluppato su due piani che permette 
uno spostamento orizzontale, le due piazze principali e le 
torri, comprensive dei vani scala utili per lo spostamento 
verticale.
In una prima fase (“Localizzazione”), si è ragionato su come 
inserire i volumi all’interno dell’area, in modo da generare 
uno spazio in grado di ospitare ogni tipologia di sport. Es-
sendo l’Oval un edificio di grandi dimensioni ed il protago-
nista del progetto, si è scelto di inserirlo proprio al centro 
del lotto, mentre i volumi sportivi sono stati posizionati 
nella zona ad ovest, dato che lo spazio ad est si prestava 
maggiormente ad ospitare il parcheggio esterno dedicato 
agli spettatori ed i cittadini. Una volta sistemati i volumi
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multisportivi all’interno del lotto, si è deciso di svilupparli 
fino ad un massimo di tre piani fuori terra (“Innalzamen-
to”), in modo da non distaccarsi dal contesto circostante 
(caratterizzato da numerosi edifici industriali alti non più 
di 10 metri) e si sono posizionati sui tetti dei pannelli foto-
voltaici che possano portare ad un risparmio energetico in 
termini di gestione degli edifici. 
In seguito, attraverso “l’estensione” di due volumi, si è cre-
ata un’unione fisica tra l’Oval e gli edifici sportivi, che ha poi 
portato alla formazione di una delle due piazze principali: 
uno spazio centrale dello “stare” dove le persone possono 
rilassarsi e passare il tempo, munito di sedute e aree ver-
di (“Trasformazione”). La piazza è, inoltre, attraversata da 
una pista ciclabile che corre lungo tutto il perimetro dell’a-
rea e che si collega con la ciclabile esistente su via Milano. 
Attraverso la ciclabile, i percorsi pedonali e le passerelle 
(le quali formano un percorso orizzontale in grado di colle-
gare tutti e cinque gli edifici multisportivi), il progetto è in 
grado di favorire una “connessione” spaziale tra le funzioni 
sportive all’interno del lotto e il resto della città, generan-
do in questo modo continui spostamenti e movimento, uno 
degli aspetti più importanti del progetto. 
Il movimento è, infatti, favorito non solo dai collegamenti 
orizzontali, ma anche da quelli verticali: le torri (vani scala) 
e le ampie gradinate a ovest e a nord, le quali consentono 
un facile raggiungimento della seconda piazza principale, 
posizionata sul tetto del palaghiaccio olimpico, dove si pos-
sono praticare numerosi sport outdoor. 
Le torri, oltre che collegare i diversi piani degli edifici, sono 
caratterizzate da grandi vetrate, per garantire una buona 
visione dello spazio esterno, e riprendono i rivestimenti 
degli edifici (legno per i volumi multisportivi e una rete 
metallica per il palaghiaccio). Inoltre, essendo gli elementi 
più alti, presentano sulla sommità una piccola terrazza pa-
noramica alla quale si può accedere tramite la piazza spor-
tiva sul tetto del palazzetto, con l’obiettivo di creare una 
zona di relax a contatto con la natura e il paesaggio.
Attraverso tutti questi elementi, si è, quindi, cercato di ide-
are un concept progettuale che potesse mettere insieme 
numerose funzioni e tipologie spaziali in grado di rende-
re l’area, attualmente abbandonata e in disuso, uno spazio 
legato al divertimento, all’attività sportiva e al benessere 
personale.
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Attività sportive indoor1

L’area di progetto è caratterizzata 

da 5 grandi volumi coperti in grado 

di ospitare diverse tipologie di 

sport.  

Sviluppo verticale2

I volumi si sviluppano in altezza  

arrivando ad un massimo di 3 piani 

fuori terra, in modo da non rovina-

re il contesto.

LOCALIZZAZIONE

Unione3

La piazza che dà forma4

L’idea è quella di inserire uno spazio 

collettivo dello “stare”, pubblico e di 

unione sociale. La piazza centrale 

tocca tutti e 5 i volumi, trasforman-

doli formalmente.

Collegamenti5

Una ciclabile e l’aggiunta di passe-

relle tra i volumi formano una linea 

in grado di collegare i percorsi 

pedonali.  

Salite e sport outdoor6

Le attività sportive outdoor vengo-

no posizionate sul tetto del volume 

più grande, al quale si può accede-

re tramite rampe esterne e 5 vani 

scala collegati ai volumi.

INNALZAMENTO

ESTENSIONE MOVIMENTO

CONNESSIONE

TRASFORMAZIONE

+3

+3
+3

+3

+2

-1

-1

-1
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ASSONOMETRIA
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Percorsi
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Aree sportive

Volumi
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Verde

Pavimentato
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MASTERPLAN

Pieni e vuoti 

Volumi e passerelle

Spazi aperti

Ingressi pedonali

Ingressi carrabili

Edifici sportivi  

Palaghiaccio

Passerelle

Vani scala 

Piazza pubblica 

Vuoti 

Rampe esterne

Parcheggio esterno

Aree verdi

Ciclabile

Parco giochi

Sport outdoor
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FUNZIONI

Il progetto si basa sulla costruzione di un luogo caratte-
rizzato da cinque edifici multisportivi che possono essere 
utilizzati sia durante i Giochi Olimpici Invernali che in una 
fase successiva, con la possibilità di aggiungere nuove fun-
zioni a seconda dell’occasione.
Il volume principale è il Palaghiaccio olimpico, posiziona-
to in centro all’area di progetto e al quale si collegano al-
tri due volumi più piccoli in cui si praticano sport indoor. 
All’interno del palazzetto è posizionata la pista di Speed 
Skating, circondata da tribune sia permanenti che mobili 
in grado di ospitare più di 6.000 persone, che potrà essere 
utilizzata durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 
2026. Successivamente la pista, grazie soprattutto alle sue 
notevoli dimensioni, potrà lasciare il posto a sport differen-
ti, come ad esempio la pallavolo, il basket o la pallamano, 
ed a spazi espositivi, concerti e mostre. Tutto intorno alla 
pista (al di là delle tribune) gli uffici, le lounge e le aree re-
lax verranno sostituite da spazi commerciali e di ristora-
zione, in modo da evitare un totale abbandono dell’edificio. 
Sul tetto del palazzetto, la piazza sportiva comprende una 
serie di sport all’aperto per i giovani, gli appassionati e i 
più esperti, come Basket, Beach Volley, Palestra all’aperto, 
calcetto e una pista di atletica a tre corsie, mentre al piano 
terra è presente una pista di Skateboard e Tennis da tavolo. 
All’interno degli altri volumi più piccoli si possono pratica-
re sport agonistici di diverso tipo. Nel volume a sud-ovest 
si trovano gli sport acquatici (con la possibilità di usufruire 
di un piano interamente dedicato al benessere e spa), il vo-
lume a sud-est è dedicato agli sport legati alle arti marziali, 
allo joga ed al pilates, mentre i volumi a nord presentano 
sport come la danza, pugilato, tennis, palestra e molto al-
tro. Ogni volume ha una propria funzione iniziale che può 
però essere cambiata nel corso del tempo. 
Al piano terra, alcuni volumi presentano, inoltre, delle aree 
di ristorazione (bar, ristoranti) che si affacciano alla piazza, 
creando uno spazio sociale e di ricreazione. Tutto è orga-
nizzato e pensato in modo da poter rispondere alle esigen-
ze attuali e future dei cittadini.
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SEZIONE 1

SEZIONE 2

SEZIONE 3

SEZIONE 4

SEZIONE 1

SEZIONE 2

SEZIONE 3

SEZIONE 4

SPOGLIATOI

PILATES
KARATE

JUDO
PARCHEGGIO INTERRATO

SPA E RELAX

UFFICI

TRIBUNE

SPOGLIATOI, PISTA, IMPIANTI, PALESTRA

UFFICI E HALL
UFFICI

JUDO
KARATE

PIPLATES

PARCHEGGIO INTERRATO

TENNIS

RISTORAZIONE

BILIARDO

BOX
RIS

SPOGLIATOI

SPA E RELAX

UFFICI

TRIBUNE
PARCHEGGIO 
INTERRATO

PALESTRA

BOWLING

GINNASTICA 
DANZA E RISTORAZIONE

GINN.
DANZA

BOWL. PARCHEGGIO INTERRATO PARCHEGGIO 
INTERRATOTRIBUNE

UFF. UFF.

UFF. UFF.

SP. SP.

SP.
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Ristorazione

SEZIONE 1

SEZIONE 2

SEZIONE 3

SEZIONE 4

SPOGLIATOI

PILATES
KARATE

JUDO
PARCHEGGIO INTERRATO

SPA E RELAX

UFFICI

TRIBUNE

SPOGLIATOI, PISTA, IMPIANTI, PALESTRA

UFFICI E HALL
UFFICI

JUDO
KARATE

PIPLATES

PARCHEGGIO INTERRATO

TENNIS

RISTORAZIONE

BILIARDO

BOX
RIS

SPOGLIATOI

SPA E RELAX

UFFICI

TRIBUNE
PARCHEGGIO 
INTERRATO

PALESTRA

BOWLING

GINNASTICA 
DANZA E RISTORAZIONE

GINN.
DANZA

BOWL. PARCHEGGIO INTERRATO PARCHEGGIO 
INTERRATOTRIBUNE

UFF. UFF.

UFF. UFF.

SP. SP.

SP.

Piscina

Sport indoor

Sport indoor

Sport indoor

Palaghiaccio

Spogliatoi 
sport outdoor

Bagni
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PIANTE scala 1:2000

Piano interrato

Il piano interrato è caratterizzato da 41.500 mq calpesta-
bili, tra cui 12.682 mq dedicati ai parcheggi e 9.906 mq ai 
percorsi pedonali esterni. 
Questo livello (di altezza massimo 5 metri) è stato inserito 
per una necessità fondamentale: avere un grande parcheg-
gio a disposizione del Palazzetto (compreso del parcheggio 
per gli Autobus, i Taxi, le Ambulanze, i familiari degli atleti, 
lo staff tecnico, i membri ISU e i media) e dei due volumi 
nella parte ad ovest, al cui interno vengono svolte diverse
funzioni sportive, come bowling e sport acquatici. 
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Funzioni

MIXED ZONE

BOWLING

PISCINA

PALAGHIACCIO 
SPEED SKATING

UFFICI MEDIA

MASSAGGI E PALESTRA

UFFICI

VANI SCALA

BAGNI

SPOGLIATOI

MACCHINE RASAGHIACCIO

CORRIDOI

PISCINA

BOWLING

MAGAZZINI

AREA RELAX

PISTA PATTINAGGIO TRIBUNE

IMPIANTI

AREA MEDICA

Percorsi

Ingressi edificio 

Percorso carrabile 

Ingresso Auto

Percorso principale
Vani scala

Per quanto riguarda gli ingressi al Palaghiaccio, vi sono nu-
merose entrate su tutti e 4 i lati dell’edificio, attraverso le 
quali gli atleti, i dirigenti, i media e tutti coloro che sono 
collegati allo sport di pattinaggio vengono controllati pri-
ma di potersi recare agli spogliatoi e ai propri uffici, oltre 
che alla pista centrale.  
Per salire ai piani superiori sono stati posizionati diversi 
vani scala (le torri) sia esterni che interni, in modo da avere 
uno spostamento distribuito. Nella parte a nord è presente 
una scalinata che porta direttamente ad una delle piazze 
principali del piano superiore.
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Piano terra

Il piano terra, invece, è caratterizzato da 10.734 mq calpe-
stabili, 36.700 mq di pavimentato, 3000 mq di verde pub-
blico e 4300 mq di parcheggio. Ad est si trova il parcheggio, 
dedicato agli spettatori e munito di 2 ingressi, mentre a 
nord-est è stato inserito un accesso pedonale, collegato con 
Via Milano, che porta direttamente alle entrate principali 
del Palaghiaccio sul lato nord, dove si possono trovare fon-
tane, giochi d’acqua per i bambini, un’area Skateboard e un 
piccolo parco giochi. Lungo tutto il perimetro corre la pista 
ciclabile (di 2.500 mq) che taglia la piazza a nord-ovest a 
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Funzioni

RISTORAZIONE

DANZA

JUDO

PISCINA

PALAGHIACCIO 
SPEED SKATING

RISTORAZIONE

ARRAMPICATA

UFFICI

VANI SCALA

BAGNI

SPOGLIATOI

DANZA

PISTA PATTINAGGIO

JUDO

TRIBUNE PISCINA

CORRIDOI

TRIBUNE

Percorsi

Ingressi edificio 

Percorso carrabile 

Ingresso Auto

Percorso principale
Vani scala

a contatto con i volumi multisportivi e di ristorazione. 
La piazza è un luogo di contatto ed unione, dove le persone 
possono passare il tempo in compagnia e divertendosi. 
All’interno del Palazzetto si trovano gli uffici ISU, le Lounge 
e gli uffici tecnici, insieme ad una piccola parete dedicata 
all’arrampicata che sale fino al piano superiore. Intorno 
alla pista centrale si trovano le tribune, organizzate a bloc-
chi, alle quali gli spettatori posso accedere una volta attra-
versati i larghi corridoi delle Hall. 
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Piano primo

Il primo piano è composto da 24.279 mq calpestabili, com-
presi del percorso che compone la passerella, la quale si 
affaccia sulla piazza principale al piano terra. È importante, 
infatti, la presenza di questo percorso, perchè favorisce il 
collegamento e la connessione di tutti e 5 i volumi. Il punto 
di partenza e di fine è sempre il Palazzetto, al quale si può 
accedere una volta superate due rampe di scale a nord e ad 
ovest (oltre che dalle torri).
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Percorsi

Ingressi edificio 

Percorso principale

Vani scala

BOX

KARATE

UFFICI

VANI SCALA

BAGNI

SPOGLIATOI

PERCORSO PASSERELLE

CORRIDOI

DANZA

TENNIS

TENNIS 

GINNASTICA 

KARATE

PISCINA

PALAGHIACCIO
SPEED SKATING

Dal punto di vista funzionale, i volumi sportivi riguardano 
sport come Tennis, Ginnastica, Piscina, Box e Karate, men-
tre nel Palazzetto vi sono altri uffici tecnici e di controllo. In 
alcuni punti, il primo piano presenta della bucature, tra cui 
quella dedicata all’arrampicata.  
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Piano secondo

All’ultimo piano i mq calpestabili corrispondono a 45.992, 
tra cui 10.334 mq di piazza e 28.380 mq di percorso pedo-
nale. Anche in questo caso, la passerella collega i 5 edifici, 
distribuendo le persone su tutta la piazza sportiva presen-
te sul tetto del Palazzetto (munita di un campo da calcetto, 
campi da Beach volley, campi da Basket, una palestra all’a-
perto, una pista di atletica, un volume per i bagni e uno per 
gli spogliatoi).
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Percorso passerelle

Percorsi

Ingressi edificio 

Percorso principale

Vani scala

Funzioni

BILIARDO

PALESTRA

PILATES

SPA

SPORT OUTDOOR

BASKET

PALESTRA

SPA

VANI SCALA

BAGNI

SPOGLIATOI

BEACH VOLLEY

CORRIDOI

PILATES

BILIARDO

CALCETTO

PALESTRA ALL’APERTO

Il percorso si collega anche con l’Area Expo al di là dell’Auto-
strada attraverso una passerelle nella zona a sud-ovest alla 
quale si connette anche la ciclabile dal piano terra tramite 
una rampa. 
Per raggiungere la piazza sul tetto, bisogna percorrere le 
scalinate a nord e ad ovest oppure sfruttare le torri, sulle 
quali si può salire per raggiungere delle piccole terrazze 
panoramiche, in modo da poter ammirare appieno il pae-
saggio circostante. 
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PROSPETTO SUD

PROSPETTO NORD

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST 
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SEZIONE BB

SEZIONE AA

A

A

B

B
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Vista 2 PalaghiaccioVista 1 Piazza
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Vista 2 Palaghiaccio
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Vista 3 Pista di pattinaggio
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Vista 4 Piazza sportiva sul tetto
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Un tema di fondamentale importanza per il progetto è la 
rifunzionalizzazione post-olimpica. Come accennato nel 
primo capitolo della tesi, sono molti i casi in cui il Grande 
Evento Olimpico porta a degli impatti negativi sul territorio 
ospitante, soprattutto dal punto di vista economico. L’inca-
pacità della host city di sostenere le spese di manutenzio-
ne e gestione degli impianti nella fase successiva ai Giochi 
porta ad un conseguente abbandono delle strutture ed a 
situazioni di degrado dannose per la popolazione e l’am-
biente. 
Nel caso del palaghiaccio per Milano, per evitare questi pro-
blemi, sin dalla fase di progettazione si sono pensate delle 
possibili funzioni da inserire all’interno dell’edificio, una 
volta terminati i Giochi, che avrebbero sostituito tempora-
neamente la funzione principale di Impianto del Ghiaccio 
per lo Speed Skating. Queste nuove funzioni, oltre che esse-
re utili per i cittadini, possono evitare un abbandono della 
struttura attraverso la realizzazione di spazi collettivi in 
grado di ospitare qualsiasi tipo di evento o manifestazione, 
donando alla città di Baranzate un’eredità olimpica a lungo 
termine. 
La rifunzionalizzazione post-olimpica (che riguarda prin-
cipalmente il volume centrale dedicato allo Speed Skating), 
in questo caso, è legata ad aspetti commerciali (negozi, 
spazi di ristorazione, bar da inserire nei corridoi principa-
li), sportivi (al centro dell’edificio principale, dove ora si 
trova la pista di pattinaggio, si possono aggiungere campi 
da basket, pallavolo, calcetto, tennis e tanto altro) e cultu-
rali (musei, spazi espositivi, biblioteche, fiere e concerti). 
La funzione principale di palaghiaccio olimpico può sem-
pre essere sfruttata per possibili gare e competizioni futu-
re, mantenendo le proprie caratteristiche iniziali. 
L’obiettivo progettuale si è focalizzato molto sulla necessi-
tà di rendere l’impianto il più flessibile possibile, in modo 
da poter sfruttare le sue grandi dimensioni in qualsiasi 
momento, senza problemi e senza interventi diretti sulla 
struttura principale.  

Nuove funzioni

5.3 LA TRASFORMAZIONE POST-OLIMPICA 

Fig. 18
Centro commerciale, 
www. lanuovaprovincia.it

Fig. 19
Palazzetto Volley, www.
trentinovolley.it

Fig. 20
Concerto, www.lamecca-
deldisco.com
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L’inserimento di nuove funzioni commerciali (ad esempio 
negozi, grandi catene e aree di ristorazione) favorisce una 
notevole crescita economica per Baranzate. La trasforma-
zione della struttura in centro commerciale permette un 
aumento del numero di utenze e porta ad un ricavato in 
grado di consentire alla città di mantenere le spese di ma-
nutenzione e gestione dell’impianto. 

Opzione 1: funzioni commerciali

SEZIONE PROSPETTICA

Corridoi commerciali

Negozi, bar, ristoranti

Esempio di allestimento per 
degustazioni
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Vista allestimento
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Opzione 2: funzioni sportive

SEZIONE PROSPETTICA

Spazi ricreativi

Aree gioco a tema

Pa
lla

vo
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Le funzioni sportive sono in grado di mantenere l’impianto 
attivo tutto l’anno, sia d’inverno che d’estate. La possibilità 
di ospitare competizioni internazionali e mondiali di ogni 
genere rende la struttura un luogo di grande attrazione per 
gli appassionati di sport, mantenendo la propria funzione 
sportiva originale. 

Campi da gioco 

Tribune

9m

18m

14 m

28m

15 m

25 m

10,97m

23,77 m
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Vista sport
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La possibilità di rendere l’impianto un’area multifunziona-
le in grado di ospitare manifestazioni culturali di diverso 
tipo è di fondamentale importanza. Lo spazio centrale può 
essere utilizzato per concerti, mostre, fiere, allestimenti, 
musei, spettacoli teatrali e aree cinema, funzioni che favo-
riscono la nascita di nuovi posti di lavoro e di nuovi flussi 
turistici. 

Opzione 3: funzioni culturali

SEZIONE PROSPETTICA

Aree multifunzione

Biblioteche, uffici

Tribune

Palcoscenico 
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Vista concerto
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“Se vuoi avere tutto dallo sport devi prima dargli tutto.”

Domenico Fioravanti



Il lavoro di tesi ha come principale obiettivo la valorizza-
zione della relazione tra progettazione architettonica e ur-
bana e il benessere delle persone legato ad attività motoria 
e pratica sportiva. Lo sport assume quindi un ruolo poten-
zialmente fondamentale nel disegno degli spazi pubblici e 
privati della quotidianità. 
Allo stesso tempo, i Grandi Eventi risultano essere occasio-
ni di rigenerazione urbana e accelerazione dei processi di 
trasformazione. In questo caso, le Olimpiadi di Milano-Cor-
tina 2026 sono state scelte come opportunità di proposta 
per una nuova visione di città che possa favorire e migliora-
re la salute fisica e mentale della popolazione e in tutto ciò 
attraverso un libero accesso ad attività collettive. 
Il concetto di “SportCity”, che sta emergendo in questi ul-
timi anni, rappresenta un punto di partenza per la costru-
zione di un obiettivo condiviso: l’idea di città sostenibile, 
innovativa e “a portata di sportivo”, dove la popolazione 
può spostarsi tramite mezzi di trasporto a bassa emissione 
e dove lo spazio pubblico non viene più considerato come 
una barriera fisica, ma piuttosto un luogo di connessione. 
Incentrare i progetti di riqualificazione urbana sullo sport 
offrirebbe ai cittadini l’opportunità di integrare più libe-
ramente l’attività motoria nel proprio stile di vita in piaz-
ze pubbliche sportive, parchi urbani e aree attrezzate, ad 
esempio, e avrebbe effetti positivi anche sull’ambiente. 
La tesi prende in analisi gli eventi sportivi di importanza 
mondiale — come le Olimpiadi —, gli impatti che possono 
generare sulle città e i territori ospitanti, e la loro capaci-
tà di stimolare processi urbani virtuosi (riqualificazioni, 
rinnovi, risistemazioni e nuove trasformazioni) o nocivi 
(abbandono e degrado), al fine di proporre un progetto già 
proiettato verso un possibile multiforme riuso post-olim-
pico. 
Subito dopo la vittoria della candidatura olimpica per il 
2026, Milano e Cortina d’Ampezzo hanno avviato processi 
di rigenerazione e crescita del proprio territorio attraver-
so programmi di trasformazione che puntano a rendere le 

CONCLUSIONI



città sempre più “smart” dal punto di vista urbano e archi-
tettonico. Si è deciso, quindi, di sfruttare questa possibilità 
per avanzare ad una possibile proposta progettuale, total-
mente incentrata sullo sport, che avesse come protagoniste 
la regione Lombardia e l’area metropolitana di Milano (più 
in particolare il Comune di Baranzate), essendo la città ca-
pitale economica d’Italia. 
La scelta è ricaduta sullo Speed Skating (pattinaggio di ve-
locità sul ghiaccio), una disciplina olimpica poco conosciuta 
in Italia, che necessita di un impianto di notevoli dimensio-
ni: l’Oval. Questo tipo di struttura non solo è tecnicamen-
te complessa, ma, come emerso da più edizioni olimpiche 
passate, ha anche un notevole impatto economico sulla cit-
tà, sia durante lo svolgimento dei Giochi sia nella fase suc-
cessiva di gestione. 
L’idea progettuale prevede l’impianto olimpico in un sito 
attualmente vacante a fianco dell’Expo (MIND) in un’area 
di Baranzate, di circa 51.000 mq, che necessita di riquali-
ficazione. L’obiettivo è stato quello di ideare uno spazio di 
luogo di incontro sportivo —oltre che di memoria olimpica 
— dove le persone possano praticare attività sportiva sia 
durante il Grande Evento che in una fase successiva. La ri-
funzionalizzazione dell’impianto di Speed Skating è, infatti, 
un tema di estrema importanza, tenuto in considerazione 
sin dalla fase iniziale di progettazione.
Attraverso il progetto, si è cercato di rispettare il protocollo 
imposto dal CIO (munito di linee guida per rendere i Gio-
chi sostenibili e ad impatto zero) e, in seguito alle analisi 
territoriali effettuate sulla città, si è cercato di rispondere 
ai bisogni del quartiere e dei cittadini, con lo scopo princi-
pale di creare uno spazio collettivo e che potesse donare 
a Milano un edificio sportivo e polifunzionale flessibile a 
lungo termine. Lo sport è stato sfruttato quindi come mez-
zo attraverso cui progettare un nuovo approccio al vivere 
quotidiano.
In questo modo, non solo le potenzialità dei Giochi Olimpici 
verrebbero sfruttate appieno, ma si otterrebbe anche un’e-
redità olimpica accessibile, attraente e in grado di portare 
crescita, sviluppo e innovazione alla città.
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