
8
Mimesis

BESTIARIO
. N

ATU
RE E PRO

PRIETÀ 
D

I PRO
G

ETTI REALI E IM
M

AG
IN

ARI
EG

ID
IO

 C
U

TILLO

8€24,00

GINO BALDI, GIULIA BERSANI, THOMAS 
BISIANI, ALESSANDRO BRUNELLI, 

LISA CARIGNANI, FELICE CIMATTI, 
SEBASTIANO CIMINARI, SERENA COMI, 
EGIDIO CUTILLO, JACOPO DI CRISCIO, 
DAMIANO DI MELE, PAOLO D’ORAZIO, 

GIANLUCA DRIGO, LUCA ESPOSITO, 
PIETRO FRANCHIN, MASSIMILIANO 

GIBERTI, VINCENZO GIOFFRÈ, 
SILVANA KÜHTZ, LUCA LANINI, 

JACOPO LEVERATTO, INA MACAIONE, 
MARIA MASI, ANNALISA METTA, ELISA 

MONACI, VINCENZO MOSCHETTI, 
LAURA MUCCIOLO, ALBERTO 

PETRACCHIN, ALBERTA PISELLI, 
ALESSANDRO RAFFA, MARTINA RUSSO, 

FRANCESCO STORTI, ALESSANDRO 
VALENTI, VINCENZO VALENTINO, 

CECILIA VISCONTI, MATTEO ZAMBON, 
FRANCESCA ZANOTTO, DAVIDE ZAUPA

EGIDIO CUTILLO
A CURA DI

A C
U

RA D
I

BESTIARIO. 
NATURE 

E PROPRIETÀ DI 
PROGETTI REALI  

E IMMAGINARI

9
7
8
8
8
5
7
5
9
8
3
8
3



BESTIARIO. 
NATURE 

E PROPRIETÀ DI 
PROGETTI REALI  

E IMMAGINARI

BESTIARIO. NATURE E PROPRIETÀ  
DI PROGETTI REALI E IMMAGINARI
a cura di Egidio Cutillo

Il Bestiario si propone come indagine corale sulla 
nozione di selva attraverso la raccolta e la narra-
zione critica di architetture “estranee al consue-
to ordine naturale” che popolano l’immaginario 
e la realtà silvestre. Il volume raccoglie gli esiti di 
una call for paper bandita nell’ambito del Prin 
«SYLVA» dalle unità di ricerca dell’Università Iuav 
di Venezia e dell’Università degli Studi di Genova.

EDITORE
Mimesis Edizioni
Via Monfalcone, 17/19  
20099 Sesto San Giovanni
Milano – Italia
www.mimesisedizioni.it

PRIMA EDIZIONE
Ottobre 2023

ISBN
9788857598383

DOI
10.7413/1234-1234014

STAMPA
Finito di stampare nel mese di ottobre 2023 
da Digital Team – Fano (PU)

CARATTERI TIPOGRAFICI
Union, Radim Peško, 2006
JJannon, François Rappo, 2019

LAYOUT GRAFICO
bruno, Venezia

IMPAGINAZIONE
Egidio Cutillo

© 2023 Mimesis Edizioni
Immagini, elaborazioni grafiche e testi
© Gli Autori

Il presente volume è stato realizzato con
Fondi Mur-Prin 2017 (D.D. 3728/2017).
Il libro è disponibile anche in accesso aperto alla 
pagina www.iuav.it/prin-sylva-prodotti.

Ogni volume della collana è sottoposto alla 
revisione di referees scelti tra i componenti del 
Comitato scientifico.

Per le immagini contenute in questo volume 
gli autori rimangono a disposizione degli 
eventuali aventi diritto che non sia stato 
possibile rintracciare. I diritti di traduzione, di 
memorizzazione elettronica, di riproduzione e 
di adattamento anche parziale, con qualsiasi 
mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Laddove non diversamente specificato, tutte le 
traduzioni sono degli autori.

COLLANA SYLVA 
Progetto dell’Unità di ricerca dell’Università 
Iuav di Venezia nell’ambito del PRIN «SYLVA. 
Ripensare la “selva”. Verso una nuova alleanza 
tra biologico e artefatto, natura e società, 
selvatichezza e umanità». Call 2017, SH2. Unità 
di ricerca: Università degli Studi di Roma Tre 
(coordinamento), Università Iuav di Venezia, 
Università degli Studi di Genova, Università 
degli Studi di Padova.

DIRETTA DA 
Sara Marini
Università Iuav di Venezia

COMITATO SCIENTIFICO
Piotr Barbarewicz
Università degli Studi di Udine
Alberto Bertagna
Università degli Studi di Genova
Malvina Borgherini
Università Iuav di Venezia
Marco Brocca
Università del Salento
Fulvio Cortese
Università degli Studi di Trento
Esther Giani
Università Iuav di Venezia
Massimiliano Giberti
Università degli Studi di Genova
Stamatina Kousidi
Politecnico di Milano
Luigi Latini
Università Iuav di Venezia
Jacopo Leveratto
Politecnico di Milano
Valerio Paolo Mosco
Università Iuav di Venezia
Giuseppe Piperata
Università Iuav di Venezia
Alessandro Rocca
Politecnico di Milano
Eduardo Roig
Universidad Politécnica de Madrid
Micol Roversi Monaco
Università Iuav di Venezia
Gabriele Torelli
Università Iuav di Venezia
Laura Zampieri
Università Iuav di Venezia
Leonardo Zanetti
Alma Mater Studiorum Università di Bologna



 MURO DI CONFINE NELLA FORESTA DI BIAŁOWIEŻA/BELAVEŽSKAJA, 2022
76 — 94 PARS MONSTRUENS: (S)CONFINAMENTI 

SELVATICI. BORDER(SCAPE) NELLA 
FORESTA DI BIAŁOWIEŻA/BELAVEŽSKAJA

 SILVANA KÜHTZ, INA MACAIONE, 
ALESSANDRO RAFFA

ZOOMORFE

 A. ANSELMI, PROGETTI PER SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN, 1995
96 — 113 FIGURE MOSTRUOSE A SOTTEVILLE-

LÈS-ROUEN. IL TERMINAL E CENTRO 
COMMERCIALE DI ALESSANDRO 
ANSELMI

 ALESSANDRO BRUNELLI

 C. MOLLINO, DRAGO DA PASSEGGIO, 1963
114 — 125 ARCHITECTURE PRÊT-À-EMPORTER. 

NOTE DISINTERESSATE SUL DRAGO DA 
PASSEGGIO DI CARLO MOLLINO

 ANDREA PASTORELLO

 A. ROSSI, BAGNI VERA, 1980 
126 — 137 ALDO ROSSI: PRESENZE ANIMALI
 VINCENZO MOSCHETTI

 F. KIESLER, ENDLESS HOUSE, 1965
138 — 155 KIESLER, SPAZIO E ANIMALI
 LISA CARIGNANI

 V. GIORGINI, CASA SALDARINI, 1965
156 — 171 LA BALENA. OVVERO COME SI ABITA  

IL VENTRE 
 ELISA MONACI

SUL BESTIARIO

10 — 19 ARCHITETTURE ESTRANEE AL 
CONSUETO ORDINE NATURALE.  
LOGICHE DEL PROGETTO  
TRA BESTIALE E MOSTRUOSO

 EGIDIO CUTILLO

20 — 34 AVVILUPPATI SPAZI E NOBILI 
DEFORMITÀ. OSSERVAZIONI SUL 
RAPPORTO EROE/SYLVA 
NELL’IMMAGINARIO MEDIEVALE  
(E NON SOLO)

 FRANCESCO STORTI

GEOMORFE

 JUNYA.ISHIGAMI+ASSOCIATES, FOREST KINDERGARTEN, 2015 
36 — 47 IL DIVENIRE-ANIMALE DELLA SOGLIA. 

L’ASILO-FORESTA DI JUNYA ISHIGAMI
 MARIA MASI, VINCENZO VALENTINO

 ARAKAWA + M. GINS, BIOSCLEAVE HOUSE, 1999-2008 
48 — 61 ABITARE PER NON MORIRE. 

BIOSCLEAVE HOUSE DI ARAKAWA E 
MADELINE GINS

 MARTINA RUSSO

 L. ESPOSITO, AREA DELLA STAZIONE AV NAPOLI-AFRAGOLA, 2018
62 — 75 LA GEOGRAFIA DEI MOSTRI. TEORIA 

DELLA COALESCENZA: VERSO UNA 
NUOVA EPIDEMIA VERDE

 LUCA ESPOSITO



 F. DI GIORGIO MARTINI, ROCCA DI SASSOCORVARO, 1475
172 — 185 LA TARTARUGA. FRANCESCO DI 

GIORGIO MARTINI E LA ROCCA DI 
SASSOCORVARO

 ALBERTO PETRACCHIN

 ANT FARM, DOLPHIN EMBASSY, 1974-1978
186 — 199 DOLPHIN EMBASSY: ARCHITETTURA 

COME TERRITORIO DI MEDIAZIONE 
INTERSPECIE

 FRANCESCA ZANOTTO

 F. HIGUERAS, CIUDAD DE LAS GAVIOTAS, 1970
200 — 214 CITTÀ DEI GABBIANI. UNA SELVA 

NELL’ARIDO DESERTO VULCANICO
 DAMIANO DI MELE

FITOMORFE

 E. JAMES, LAS POZAS, 1948-1984
216 — 235 LA CASA DELLE ORCHIDEE. 

L’ARCHITETTURA COME INNESTO
 JACOPO LEVERATTO

 VACUUM ATELIER, OLOTURIA, 2021-IN CORSO
236 — 253 OLOTURIA. ROVINA E SALVEZZA
 GINO BALDI, SERENA COMI

 G. TANGO, COMPLESSO PSICHIATRICO LEONARDO BIANCHI, 1909
254 — 275 LA SYLVA DEI PAZZI. IL PARCO  

DELL’EX COMPLESSO PSICHIATRICO 
LEONARDO BIANCHI A NAPOLI

 VINCENZO GIOFFRÈ

 PROGETTO DI RECUPERO DELL’EX POLVERIERA DI ROMANS D’ISONZO, 2022
276 — 291 UN’ESPLORAZIONE METODOLOGICA 

DI FUTURI POSSIBILI. L’EX 
POLVERIERA DI ROMANS D’ISONZO

 THOMAS BISIANI

 Z. BRAVHARÄRHA, ALGARIO DEI TURCHI, 2021-IN CORSO
292 — 308 ALGARIO DEI TURCHI. PAESAGGI DI 

UNA CITTÀ-ACQUARIO 
 PAOLO D’ORAZIO, ANNALISA METTA

TEOMORFE

 B. IOFAN, V. ŠČUKO, V. GEL’FREICH, PALAZZO DEI SOVIET, 1932-1939
310 — 327 L’ASSE DEL MONDO NUOVO. BORIS 

IOFAN, VLADIMIR ŠČUKO E VLADIMIR 
GEL’FREICH, IL PALAZZO DEI SOVIET, 
MOSCA 1931-∞

 LUCA LANINI

 OMA, HYPERBUILDING, 1996
328 — 339 HYPERBUILDING. MUSO DI AEREO, 

BUSTO DI MISSILE, PILONI PER 
GAMBE, VOMITANTE CORPI

 LAURA MUCCIOLO

 HITLER-JUGEND, ACCAMPAMENTI, 1937 CA.
340 — 356 FENRIR E I LEGACCI  

DELL’HITLER-JUGEND
 GIANLUCA DRIGO, PIETRO FRANCHIN



SEMIOMORFE

 MARK FOSTER GAGE ARCHITECTS, GUGGENHEIM MUSEUM HELSINKI, 2014
358 — 371 DECALCOMANIE. IL MOSTRO  

E LA SUPERFICE
 GIULIA BERSANI, DAVIDE ZAUPA

 T. BUZZI, LA SCARZUOLA, 1957
372 — 389 SULLA NATURA DELLA SCARZUOLA  

DI TOMASO BUZZI. LA SINFONIA CHE 
RISARCISCE LA PERDITA

 ALBERTA PISELLI

 GRANMA, PALAZZETTO DELLO SPORT DI SASSOCORVARO, 1970
390 — 399 SUPERSTITI. IL PALAZZETTO DELLO 

SPORT DI SASSOCORVARO
 SEBASTIANO CIMINARI

 BRANDLHUBER+ EMDE, BURLON, ANTIVILLA, 2015
400 — 419 ANTIVILLA. L’EVOLUZIONE 

OPPORTUNISTA DI UN’ARCHITETTURA 
(NON SOLO) DOMESTICA

 ALESSANDRO VALENTI

 J. HURLEY, R. CLARWORTHY, G. MILO, BATES MOTEL, 1960
420 — 433 ROOM N. 1
 MASSIMILIANO GIBERTI

 H.L.W. FINSTERLIN, CASA NOVA, 1920-1923
434 — 449 CASA NOVA. MANIFESTO DI 

UN’ARCHITETTURA DEL FUTURO
 JACOPO DI CRISCIO, CECILIA 

VISCONTI

 M. ZAMBON CON J. BONAT, IO VIVO LA TUA CASA, 2022
450 — 467 IO VIVO LA TUA CASA. IMMAGINI 

ARCHETIPE PER IL RISVEGLIO 
DELL’INCONSCIO COLLETTIVO

 MATTEO ZAMBON 

 AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA, 1962-2017
468 — 490 A3. “UN ESERCIZIO DI ALTA DIFFICOLTÀ”
 FELICE CIMATTI

492 — 505 BIBLIOGRAFIE

508 — 510 BIOGRAFIE



Posso benissimo immaginarmi di essere stato trasportato sul 
corpo lunare. Perché non dovrei ,gurarmi la Luna come qual-
cosa di simile a una Terra, dunque, simile a una dimora ani-
male? Anzi a partire dalla Terra possono benissimo immagi-
nare me stesso come un uccello che vola su un corpo lontano, 
oppure come un pilota di aereo che decolla e che va ad atter-
rare lassù. E posso anche immaginare che là ci siano degli 
uomini e degli animali. Ma mi capiterà di chiedermi: “Come 
sono arrivati sin qua?”1

METAFORA LUNARE
Lanzarote è un campo sperimentale ideale per gli astronauti. 
L’impossibile, il trascendente, il sovrumano è l’intera isola; qual-
cosa di completamente a parte nella geogra,a del mondo. Una 
metafora lunare. In questo viaggio reale e al contempo immagi-
nario, alla ricerca di corpi architettonici sotto forma di creatu-
re fantastiche, si proverà a considerare l’isola come la super,cie 
della Luna. Una “Terra” desiderata, unico satellite naturale ormai 
ampiamente svelato attraverso i viaggi fantastici di Jules Verne rac-
contati nel celebre testo De la Terre à la Lune2, ma anche durante 
la prima spedizione di Apollo 11 (1969), ,no a giungere alla missio-
ne Pangea3 del 2021. Proprio in occasione di quest’ultima, l’Agen-
zia Spaziale Europea, invia i suoi astronauti sull’isola vulcanica 
spagnola nell’arcipelago delle Canarie, con l’obiettivo di testare 
l’equipaggiamento.

A Lanzarote i tunnel di lava e le geometrie vulcaniche gene-
rano un paesaggio che ricorda le sterminate pianure dei mari luna-
ri. L’isola, anticamente sommersa – nella sua intera geogra,a – da 
lava vulcanica, oggi presenta una costellazione di scogliere (fale-
sie inattive) a picco sul mare4. In questa narrazione, la super,cie 
della pseudo-Luna è intesa come selva, custodisce un’ambiguità 
semantica, è il luogo dell’enigma, sede di in,niti imprevisti ma 
anche di inedite visioni e nuove scoperte. L’isola e le sperimenta-
zioni architettoniche, che in questa ricerca vengono introdotte, 
appartengono al mondo dell’illusione che Kant de,nisce il “gioco 
che rimane anche quando si sa che il presunto oggetto non è rea-
le”5. “Quello che succede al mistero di Lanzarote è analogo a ciò 
che accade al mistero di Venezia”, scrive Juan Ramírez de Lucas; 
“nessuna parola è adatta a spiegarlo, per tentare una de,nizione 
approssimativa, o per dedurre un’immagine attraverso la descri-
zione verbale. E non è che ci siano somiglianze, l’unica identità 
possibile è quell’impossibilità di poter rappresentare attraverso il 
linguaggio due luoghi in cui il mistero magico è più esplicito che 
in qualsiasi altra parte del mondo”6. 
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Una vera e propria “missione lunare”, lo sbarco a Lanzarote 
dell’architetto madrileno Fernando Higueras (1930-2008). Un 
viaggio esplorativo in compagnia del suo amico e artista lanzaro-
teño César Manrique nel 1963. Quest’ultimo – prima di Higueras 
– costruisce l’immaginario necessario a una lettura del territorio 
inteso come “paesaggio” nella sua più ampia accezione del termine, 
e interviene nello stesso per ra-orzarlo e valorizzarlo. In de,nitiva 
mette in marcia una serie di operazioni artistiche che trasformano 
le di.cili condizioni di vita dell’isola, riattivando e divulgando la 
sua potenza espressiva. Iñaki Ábalos, considera i due non solo come 
stretti collaboratori ma soprattutto come necessari l’uno all’altro: 
“una combinazione imprevedibile di puri creatori”7. Manrique, 
attraverso i suoi dipinti, trasforma così l’isola di Lanzarote: da terri-
torio ostile a paesaggio sublime. Egli inizia il suo lavoro di artista con 
opere pittoriche astratte distinte per una forza espressiva e materica. 
I colori predominanti nei suoi dipinti sono quelli meticolosamente 
studiati e campionati dal paesaggio stesso di Lanzarote: nero basal-
tico, verde metallico dell’ossido presente nelle acque del lago Verde, 
rosso della lava ardente, blu dell’acqua salina corrosiva e in,ne il 
bianco dell’architettura vernacolare. La sua arte materica trasforma 
la percezione di questi colori, costruendo una storia, memorabile, 
che ha la capacità di tradurre il paesaggio in opera d’arte8. 

Fernando Higueras visita Lanzarote in seguito all’incarico 
ricevuto per lo studio urbanistico ed architettonico nella zona a 
sud dell’isola. “César Manrique mi aveva parlato con passione dei 
suoi borghi, del colore della sua terra e della sua gente, però la real-
tà superava tutto ciò che avevo immaginato” con queste parole egli 
apostrofa il primo approdo sull’isola9. All’arrivo, è lo stupore della 
scoperta a manifestarsi come stato emotivo. È l’entusiasmo a rive-
larsi di fronte alla grandezza – ancora vergine – nel luogo in cui 
un giorno si sarebbero dovute concretizzare le sue idee. In questo 
stupore si confondono la sorpresa per l’a.nità e quella per la disso-
miglianza, con qualcosa di già visto o atteso. Se gli astronauti elu-
dono lo stupore perché estremamente attenti alla propria missio-
ne, Fernando Higueras trova il tempo di apprezzare e ricordare il 
momento dell’aletheia, intesa come attimo dello svelamento e della 
rivelazione, nonché conoscenza di un mondo altro. Consapevole 
che, un giorno, quell’entusiasmo e quella gioia si trasformeranno 
in paura e timore perché qualunque tipo di architettura sottrae 
incanto a ciò che è già un capolavoro.

MOSTRI NEL DESERTO VULCANICO
Immaginiamo di essere sul con,ne tra il visibile e l’invisibile, tra 
la Terra e la Luna. In questo scenario – Fernando Higueras – inve-

Fernando Higueras, esploratore e fotografo sull’isola di Lanzarote, 
presumibilmente tra il 1963 e il 1969. Courtesy Fundación Fernando Higueras 
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ce di attendere o partecipare passivamente all’apparizione di qual-
cosa, la pretende. È proprio su questa “super,cie lunare” che egli 
trova terreno fertile per una serie di proposte progettuali basate su 
logiche che oscillano tra il bestiale e il mostruoso, opere “estranee 
al consueto ordine naturale”10. Se da un lato architettura e ani-
mali sembrano non avere punti di contatto, dall’altro, l’architet-
to austriaco Frederick Kiesler, si dedica negli anni Quaranta del 
Novecento alla stesura di un libro, rimasto ,no a ora inedito, dal 
titolo Magic Architecture11. In quest’opera, Kiesler raccoglie testi 
ed esempi paradigmatici della cosiddetta “architettura anonima”, 
dedicando grande attenzione agli habitat degli animali. 

Da qui in poi vengono analizzati e raccolti una serie di ten-
tativi progettuali, dettati da una ricerca e da una metodologia 
chiara, lasciati da Fernando Higueras in eredità all’isola. Gli epi-
sodi architettonici sono tenuti insieme da una logica insediati-
va fortemente legata al tema dell’immaginazione. Immaginazione 
è, da de,nizione etimologica la possibilità di evocare o produrre 
immagini indipendentemente dalla presenza dell’oggetto cui si 
riferiscono. Come già Aristotele aveva osservato, l’immaginazio-
ne conferisce all’anima possibilità varie, attive o passive, su cui 
spesso i ,loso, insistono. Le immagini di cui parla Sant’Agostino, 
vengono generate dalle cose corporee e per mezzo delle sensa-
zioni: “le quali, una volta ricevute, si possono con grande facilità 
ricordare, distinguere, moltiplicare, ridurre, estendere, ordinare, 
ricomporre in qualunque modo piaccia al pensiero”12. 

La produzione di queste visioni architettoniche inizia nei 
primi anni Sessanta, proprio nel momento in cui Fernando 
Higueras riceve l’incarico per la progettazione del Plan parcial 
de urbanización a Playa Blanca dove disegna la prima idea di pro-
getto per Lanzarote. La prima opera commissionata consiste in 
un complesso di 1500 appartamenti, 800 bungalows, 200 allog-
gi sovvenzionati, un hotel di 120 camere e un edi,cio sperimen-
tale. Durante il primo sopralluogo, l’architetto resta particolar-
mente a-ascinato dal paesaggio agricolo di La Geria13, solcato 
da un antico metodo di coltivazione delle viti, volto a ripararle 
dal vento. Si tratta di un vero e proprio “formicaio” a scala uma-
na, dal carattere primitivo, da cui Higueras riprende e rielabora 
le forme e le geometrie per la sua proposta progettuale. Il Plan 
parcial de urbanización risulta a tutti gli e-etti una tras,gurazione 
dell’immagine dell’orogra,a del terreno, una citazione della sel-
va lanzaroteña sotto forma di architettura e natura antropizzata. 

Tenendo conto delle condizioni climatiche e geologiche 
dell’area, il complesso urbano si adatta alla morfologia del terreno 
e risolve una serie di evidenti problemi che oscillano dal contat-
to diretto verso il mare, alla presenza di forti venti, ,no ad arrivare 

alla mancanza d’acqua sull’intera super,cie dell’isola. Le geome-
trie coniche degli alloggi rendono ottimale l’approvvigionamento 
idrico necessario. Prendendo come esempio i raccolti di La Geria, 
l’acqua piovana viene diretta verso il vertice inferiore del cono per 
essere raccolta in una cisterna nascosta sotto la piazza circolare, 
come nella scena di un teatro greco. Il progetto prevede nuclei abi-
tativi aperti verso il mare, disposti su più livelli in base alle di-eren-
ti tipologie di appartamenti che vengono così protetti dai venti14. 

Tra il 1963 e il 1969, dopo il famoso viaggio con César 
Manrique, inizia un periodo fertile per la sua carriera, a tal pun-
to da divulgare le visioni utopiche all’interno di riviste nazionali e 
internazionali con l’intento di trasformare – anche solo attraverso 
le idee – l’intera isola. Una metamorfosi dalla durezza sterile di un 
tempo alla bellezza muta, ambita e sognata dallo stesso architetto.

Tra le pieghe dei vulcani, negli spazi interstiziali inacces-
sibili – perché sommersi da lava – si innesta la proposta pro-
gettuale di Montaña Bermeja del 1970, un’altra utopia urbana di 
Fernando Higueras. La proposta fa leva sulla de,nizione in serie 
di “trincee” scavate nella lava sulla base inferiore del vulcano. 
Sommergere quindi le abitazioni con i relativi patii e giardini 
ipogei, scavati nella lava ad una profondità di tre metri sottoter-
ra, corrisponde alla sua idea di progetto. Gli alloggi, nelle parole 
di Higueras, vengono protetti dai venti non solo dall’imponen-
te presenza di Montaña Bermeja, ma anche perché non sporgono 
dal mare di lava. Dalla cima, inoltre, si possono osservare dall’al-
to verso il basso, le diverse case – come tessuti bianchi stesi sul 
terreno –, con i relativi accessi alle spiagge private mediante un 
sentiero incastonato nella lava15. 

Tra le fantasie sognate dal progettista, emerge anche l’Hotel 
Gran Lujo Dromedario (1971), concepito sotto forma di città com-
plessa con percorsi imprevisti e ripari intimi. La struttura è pen-
sata per essere costruita in un’area a sud dell’isola, in riva al mare, 
vicino al vulcano noto come Montaña Roja che funge da protezio-
ne e riparo per l’intero complesso. Per lo sviluppo dell’intero com-
plesso, Fernando Higueras si lascia persuadere dalle fotogra,e 
dell’architettura popolare tipiche dell’isola che César Manrique 
pubblica nel libro Lanzarote. Arquitectura inédita. Ciò che resta del 
progetto sono, tuttavia, solo alcuni disegni che lasciano intra-
vedere il rapporto diacronico tra l’hotel e i vulcani circostanti. 
L’enigma dei disegni che restano del progetto, generato dalla rela-
zione tra l’ambiente costruito e quello naturale, è incarnato nel-
la ,gura del dromedario stesso: un animale da un lato legato al 
deserto inteso come il luogo meno abitato del mondo, dall’altro 
legato alla città perché sin dall’antichità addomesticato. Nei dise-
gni Higueras ha dato un contributo epistemologico, per il dibat-
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tito architettonico spagnolo degli anni Settanta, alla de,nizione 
di “vulcano” e “dromedario”. Abbracciando la tensione tra natura 
e architettura all’interno dello stesso spazio gra,co, questo insie-
me di disegni costituisce un tentativo di conciliare spazialmen-
te due principi apparentemente divergenti: architettura e natura. 

Attraverso questi disegni e queste proposte, Higueras non 
de,nisce solo l’architettura dell’hotel, ma anche la sua protesta, 
la sua costruzione e il suo linguaggio nonché il suo legame empa-
tico con Lanzarote16. 

NIDIFICAZIONE: LA CITTÀ DEI GABBIANI
Il “nido” è da sempre l’archetipo della dimora, della casa, uno spa-
zio che continuamente si discioglie e si ricompone con lentezza a 
partire da noi stessi17. Sono molteplici le accezioni della parola 
nido che compaiono nel dizionario italiano e inde,nite le interpre-
tazioni che al lemma possono essere associate: da quelle formali a 
quelle estetiche, ,no a giungere alle più disparate funzioni che il 
nido esercita all’interno della città o del paesaggio antropizzato.

Una gigantesca impronta, a seicento metri di altezza, è la trac-
cia del progetto di Fernando Higueras la Ciudad de las gaviotas18. 
Una città “sognata”, sospesa sull’iconica falesia di Famara. Insieme 
al Plan parcial de urbanización, Montaña Bermeja e Hotel Gran Lujo 
Dromedario, costituisce il ciclo immaginario – quanto surreale – 
di episodi architettonici degli anni Settanta per “l’isola dei vulca-
ni”. Tutti i progetti presentati in precedenza, compreso il seguente, 
sono da considerarsi complementari; ognuno di essi trova un’auten-
tica chiave di lettura dell’ambiente circostante. Proprio sulla cima 
del Risco de Famara, si innesta il giardino scavato nella roccia, dalla 
forma “mostruosa”, origine del percorso ascensionale che introduce 
ai di-erenti ambiti della “città dei gabbiani”. Il luogo di progetto è 
da considerarsi il punto più alto di Lanzarote, sulla linea di con,ne 
tra cielo e terra. Fino a quando non si giunge al bordo del precipizio 
non ci si rende conto del taglio verticale della roccia che cade a stra-
piombo sulla spiaggia sottostante. Come di solito l’architetto stu-
dia nei diversi progetti disegnati per Lanzarote, i giardini alla quota 
superiore risultano a-ondati nella roccia, protetti dal vento, senza 
una vista diretta al mare e all’isola La Graciosa. Da questi, come per 
magia, si giunge in,ne agli alloggi che sono rivolti verso il mare. 

La forma dei giardini scavati interpreta il carattere e le geo-
metrie dell’erosione delle rocce presenti sull’isola che l’architetto 
esplora, fotografa e cataloga. In de,nitiva, un meticoloso lavoro 
di integrazione dell’architettura nel paesaggio naturale. Un modus 
operandi che Higueras abbraccia dopo il primo viaggio sull’isola, 
insieme all’artista e amico César Manrique. Entrambi conside-

Fernando Higueras, Ciudad de las gaviotas, Lanzarote, schizzo di progetto 
del giardino superiore con annotazioni “Esquema Planta”, inchiostro su carta, 

frammento 31,5 × 21 cm, 1970. Courtesy Fundación Fernando Higueras
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Fernando Higueras, Ciudad de las gaviotas, Lanzarote, schizzo di progetto 
della sezione con annotazioni “Esquema Sección”, inchiostro su carta, 
frammento 31,5 × 21 cm, 1970. Courtesy Fundación Fernando Higueras

Fernando Higueras, Ciudad de las Gaviotas, Risco de Famara, Lanzarote. 
Fotografia di Fernando Higueras con annotazioni di progetto, 1970. Courtesy 

Fundación Fernando Higueras



rano questo luogo come “uno dei pochi posti al mondo dove è 
possibile vedere ancora la super,cie terrestre allo stato embrio-
nale”19, un territorio inesplorato. 

Il “vuoto” viene in questo caso de,nito come asportazio-
ne di materia. Un vuoto generato per sottrazione – nella poetica 
dell’architetto – non è uno spazio marginale, ma è a tutti gli e-et-
ti esito di un complesso processo intuitivo. Higueras utilizza il 
metodo della “sottrazione” come strategia progettuale, ricordan-
do il celebre scultore Eduardo Chillida che, nelle sue opere, espli-
cita i con,ni di un “luogo” sostituendo con lo “spazio” la materia 
estratta20. Il vuoto può essere de,nito oltretutto attraverso il 
termine buco, in quanto anche i buchi rappresentano l’assenza di 
materia. Si tratta di oggetti materiali che coincidono con il loro 
intorno. Oppure sono fatti di spazio: “Lo spazio è in un certo sen-
so, la materia dei buchi; o, se si preferisce, lo spazio è per i buchi 
quel che la materia è per gli oggetti materiali”21.

Fernando Higueras descrive così il progetto: “Prima di arri-
vare al mare si scendeva tramite degli ascensori, si partiva a 600 
metri sul livello del mare ed avevi soste ogni x metri e da lì i cor-
ridoi portavano ad alcuni ambienti scolpiti nella pietra pomice. 
L’ho proposto come navi alte 20 metri per 5 e in,ne delle apertu-
re verso la scogliera. Ho inserito un guscio sotto e un altro sopra 
come conchiglie socchiuse aggettanti sul mare. Non rovinavano 
il paesaggio e gli alloggi, si vedevano solo di notte come luccio-
le”22. Il progetto è un riparo per l’uomo: una nuova idea di città 
che allude, sin dal titolo, ad un articolato sistema di nidi,cazione. 
Il “nido” in termini architettonici è una costruzione che ci isola 
dal caos esterno e o-re un rifugio essenziale. Sarah Robinson nel 
suo Nesting. Fare il nido. Corpo, dimora, mente23 svolge un’intensa 
indagine ,loso,ca, architettonica e scienti,ca dedicata al legame 
profondo tra gli edi,ci e le emozioni in particolar modo al tema 
degli alloggi minimi24. 

L’arrivo sulla cima della scogliera avviene, quasi impercet-
tibilmente, attraverso un dolce declivio dall’interno dell’isola. 
Nessuno può immaginare che, dall’altra parte, si possa improv-
visamente avere l’immagine nitida dell’intero arcipelago: l’i-
sola La Graciosa, Montaña Clara, Alegranza e Roque del Oeste. 
L’architetto progetta – con l’idea di non alterare l’immagine del 
paesaggio – una serie di spazi sommersi, riparati dal vento e col-
locati sul bordo del precipizio. La “selva”, in quell’arido deserto 
vulcanico, accoglie la discesa verticale nelle viscere della terra. 
Fernando Higueras prevede quindi dei vani ascensori che giun-
gono ,no alla spiaggia di Famara, altrimenti non accessibile. 
Durante il percorso, a diverse altezze, si intercettano delle galle-
rie orizzontali innestate alla scogliera che conducono gli abitanti 

Fernando Higueras, Teatro Infantil, Madrid, Concorso per il Premio Nacional 
de Arquitectura (2° premio), 1959, fotografia del modello. Courtesy Fundación 

Fernando Higueras
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dai giardini superiori ai diversi livelli degli alloggi. Questi ultimi, 
nascosti tra le pieghe della falesia, rievocano una vera e propria 
“colonia di molluschi” incastonati nella scogliera. La forma di que-
sti molluschi viene qui riproposta a partire dal concorso del Teatro 
Infantil25, secondo classi,cato del Premio Nazionale di architet-
tura nel 1959. Si tratta di un guscio di 22 metri di aggetto in cemen-
to armato per un’architettura che mette in scena la sua imponente 
muscolatura. Questa struttura è composta da tre distinti elementi 
architettonici: la copertura, le gradinate e il nucleo di servizio26.

Il progetto della Ciudad de las gaviotas, seppur non realizzato 
ed “estraneo al consueto ordine naturale”, diventa un modello, 
l’origine di nuove sperimentazioni abitate con cui l’architetto si 
cimenterà negli anni successivi nella sua città d’origine, Madrid. 
Ritroviamo simili connotati nel progetto per la sua casa-studio 
denominata Rascain$ernos realizzata nel 197327. Egli mette a 
punto una logica insediativa basata sull’estetica della scompar-
sa. Proprio come avviene per gli animali con la costruzione di un 
luogo di protezione, un nido o una tana, ma anche un covo, un 
nascondiglio sotterraneo, tremendo e consolatorio al tempo stes-
so. In questi casi, pensati come fossero un buen retiro. 

In conclusione, la metafora lunare ritorna. Gli astronauti 
dopo la prima missione possono pensare che della Luna si sia 
già visto tutto, come potrebbe accadere per chi visita Lanzarote. 
Invece no, è proprio un paesaggio del genere – apparentemente 
privo di contenuti – fonte di inesauribile conoscenza e luogo di 
sperimentazioni e continue scoperte. Così, attraverso ricorren-
ti ipotesi progettuali e fantasie sognate, soprattutto da parte di 
nuovi progettisti, l’isola rimarrà sempre sinonimo di eternità28. 
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