




 
3° EDIZIONE DI “ABITARE IL FUTURO” 
3° EDITION OF “INHABITING THE FUTURE” 
Giornate Internazionali di Studio - International Conference 

Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Architettura 
University of Naples Federico II - Department of Architecture 
 
 
 
Tracce e sessioni / tracks and sessions 
 
T1. DIMENSIONE COLLABORATIVA DEL PROGETTO URBANISTICO 

COLLABORATIVE URBAN DESIGN AND PLANNING 
 

T1.1 Concetti e strumenti al servizio di pratiche innovative e strategie sostenibili 
T1.2 Patrimonio storico, paesaggi contemporanei, culture della città  
T1.3 Politiche collaborative, pratiche inclusive, popolazioni fragili 
 
 
T2. ABITARE NELLA CITTA': RI-COMPORRE L'ARCHITETTURA 

LIVING IN THE CITY: RE-COMPOSING ARCHITECTURE 
 

T2.1 Nuovi “metodi”, azioni e processi 1 
T2.2 Abitare luoghi e spazi “complessi” 
T2.3 Abitare tra spazi pubblici e privati 
T2.4 Nuovi “metodi”, azioni e processi 2 
T2.5 Progetti dell’abitare contemporaneo 
T2.6 Le eredità del moderno: traduzioni e tradimenti 
T2.7 Nuove forme dell’abitare 
T2.8 Abitare i luoghi e la memoria 
 
 
T3. INNOVAZIONI E PROCESSI INCLUSIVI PER LA SOSTENIBILITÀ 
DELL’AMBIENTE COSTRUITO 

INNOVATIONS AND INCLUSIVE PROCESSES FOR THE 
SUSTAINABILITY OF BUILT ENVIRONMENT 
 

T3.1 Strategie innovative per una nuova idea del benessere sociale e ambientale 
T3.2 Processi inclusivi e creativi 
T3.3 Scenari ed esperienze partecipate di riqualificazione del costruito 
T3.4 Casi studio 
 
 
 
 
Comitato scientifico / Scientific committee 
Antonella Falotico, Nicola Flora, Francesco Domenico Moccia, Maria Federica Palestino, 
Sergio Pone, Francesco Rispoli, Michelangelo Russo (coordinamento scientifico), Sergio 
Russo Ermolli, Paola Scala 
 
Segreteria organizzativa / Organizing secretariat 
Alessandra Acampora, Carmela Apreda, Antonia Arena, Annie Attademo, Eduardo 
Bassolino, Marica Castigliano, Marika Miano, Camillo Orfeo, Mirko Russo 
 
Segreteria tecnica / Technical staff 
Rita Ercolino, Eleonora Di Vicino, Marco Facchini, Mauro Scala, Pasquale Scotto Rosato 
 
Segreteria amministrativa / Administrative staff 
Antonietta Paladino, Patrizia Argy, Flavia Santocchio 
 
 

 

 

Copyright © 2015 CLEAN 
via Diodato Lioy 19, 80134 Napoli 
telefax 0815524419 - 5514309 
www.cleanedizioni.it 
info@cleanedizioni.it 

 
Tutti i diritti riservati 
E’ vietata ogni riproduzione 
ISBN 978-88-84-97-544-7 

 

Editing: Alessandra Acampora,  
Carmela Apreda, Annie Attademo,  
Eduardo Bassolino, Marica Castigliano, 
Marika Miano, Camillo Orfeo, Mirko Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutti i diritti sono riservati: nessuna parte può essere 
riprodotta (compresi fotocopie e microfilms) senza il 
permesso scritto della Casa Editrice 

 

novembre 2015 



,1',&(���CONTENTS�

�7��� �
� �

3����

7����&21&(77,�(�67580(17,�$/�6(59,=,2�',�35$7,&+(�,1129$7,9(�(�675$7(*,(�
��6267(1,%,/,

3����

GIORGIA DI CINTIO  
9HUVR�XQD�PHWURSROL�VRVWHQLELOH��JOL�HFRTXDUWLHUL��

3����

ANTONIETTA DI VITO 
/D�VPDUW�FLW\�FRPH�QXRYD�XWRSLD�XUEDQD��

3���

GABRIELA FERNANDEZ  
/LQNLQJ�PDWHULDO�IORZ�DQDO\VLV�DQG�XUEDQ�SODQQLQJ��D�IXWXUH�DSSOLFDWLRQ�LQ�WKH�
0HWURSROLWDQ�&LW\�RI�0LODQ�

3���

ROBERTO GERUNDO, ISIDORO FASOLINO 
/LQHH�JXLGD�SHU�LO�FRQWUROOR�GHOO·LPSDWWR�GHL�UHJLPL�GHURJDWRUL�VXOOH�GRWD]LRQL�
WHUULWRULDOL���

3���

ROBERTO GERUNDO, MARIA VERONICA IZZO  
*L��DO�1RUG��/D�VROX]LRQH�FRQFRUGDWD�QHO�SURJHWWR�XUEDQLVWLFR��

3���

MARICHELA SEPE 
$Q�LQWHJUDWHG�DSSURDFK�WR�WKH�SROLFLHV�IRU�FOLPDWH�FKDQJH��D�FDVH�RI�
VXVWDLQDEOH�DQG�LQQRYDWLYH�VWUDWHJ\�

3���

ANTONIO NIGRO  
&LWWj�0HWURSROLWDQD�H�VSD]L�GL�VRFLDOLWj��

3���

ALESSANDRO SGOBBO  
/D�VRVWHQLELOLWj�GHL�SURFHVVL�GL�ULJHQHUD]LRQH�ILVLFD�GHOOD�FLWWj�FRQVROLGDWD��

3���

MARIA CERRETA, MATTEO NATIVO, SIMONA QUAGLIANO, GIUSEPPE RUNCI  
,QQHVWL��DQ�XUEDQ�/LYLQJ�/DE�IRU�EXLOGLQJ�VKDUHG�YDOXHV�

3���

DONATELLA TRAMONTANO, ANDREA CONTE, CLAUDIO PROCACCINI,  
DERIGGIO FAICCHIA, ANNAMARIA KISSLINGER, MARIA QUARTO 
8UEDQ�VHWWLQJ�DQG�KHDOWK��D�SLORW�VWXG\�RQ�UHVLGHQFH�LQ�WKH�PHWURSROLWDQ�DUHD�
RI�1DSOHV�

3���

7����3$75,021,2�6725,&2��3$(6$**,�&217(0325$1(,��&8/785(�'(//$�&,77�� 3����

PARVANEH GHAZANFARI, MITRA KARIMI, MARYAM LESAN  
,QWHUDFWLRQ�UROH�RI�WKH�SK\VLF�DQG�PHDQLQJ�LQ�SXEOLF�SODFH�E\�FRPSDULQJ�WKUHH�
FDVHV�LQ�,UDQ�

3����

DANIELA CAPORALE, AGNESE VIVIANA PERRELLA 
1HL�3ROVL�GL�1DSROL��UHVWLWXLUH�LGHQWLWj�H�YDORUH�VWRULFR�

3����

CLARA ARCHIBUGI, CLEMENS NOCKER 
&RPPRQ�6SDFHV��LQIRUPDO�DUFKLWHFWXUH�LQ�5RPH�7KH�FLW\�RI�5RPH�EHWZHHQ�
EXLOW�KHULWDJH�DQG�FRQWHPSRUDU\�FXOWXUH�

3����

MAGDA SAURA  
3RVW�2FFXSDQF\�LQ�&RPPRQV��2SHQ�6SDFHV�'HVLJQHG�E\�*DXGt�LQ�WKH�
&ROzQLD�DQG�*�HOO�3DUNV�

3����

FABRIZIA BERLINGIERI  
'DOOH�8WRSLH�6RFLDOL�DOO·2SHQ�6RXUFH 

3����

ANTONIA ARENA  
/D�GLPHQVLRQH�FROOHWWLYD�GHL�SDUFKL��L�EHQL�SDHVDJJLVWLFL�H�FXOWXUDOL�FRPH�EHQL�
FRPXQL��

3����

LEONARDO CAFFO, AZZURRA MUZZONIGRO  
$ELWDUH�OD�6RJOLD��YHUVR�XQD�FLWWj�3RVW�8PDQD 

3����

ALESSANDRO GAIANI, GIOVANNI AVOSANI  
+\EULG�KXWRQJ��

3����

ANNA ATTADEMO 
%HLQJ�7KHUH���/LYLQJ�LQ�WKH�,QWHUFXOWXUDO�&LW\�

3����

3

',0(16,21(�&2//$%25$7,9$�'(/�352*(772�85%$1,67,&2
&2//$%25$7,9�85%$1�'(6,*1�$1'�3/$11,1*



7����32/,7,&+(�&2//$%25$7,9(��35$7,&+(�,1&/86,9(��3232/$=,21,�)5$*,/,�� 3���� 
  
DANIELA BUONANNO, CARMINE PISCOPO�
1DW·D�%DJQROL��

3���� 

GIUSEPPE GAMBAZZA, EMANUELE GARDA�
3URJHWWDUH�SHU�FRQ�OD�FRPXQLWj��OD�ULDELOLWD]LRQH�GHJOL�VSD]L�VRWWRXWLOL]]DWL�LQ�
XQD�FLWWj�PHGLD��

3���� 

MILENA FARINA, MARIELLA ANNESE  
6SD]L�SXEEOLFL�SRWHQ]LDOL��WHPL�GL�SURJHWWR�SHU�EHQL�FRPXQL�

3���� 

DANILO CAPASSO, PABLO GEORGIEFF�
)DUH�H�5L�)DUH�LQVLHPH�OR�VSD]LR�SXEEOLFR��/D�SUDWLFD�GL�$WHOLHU�&RORFR�GDOOD�
SURJUHVVLRQH�LQWXLWLYD�DOOD�FRVWUX]LRQH�GL�VWUXPHQWL�DGDWWLYL�SHU�LO�SURJHWWR�
XUEDQR�

3���� 

SALVATORE CARBONE, SARA OMASSI �
&RPPRQLQJ�E\�PDNLQJ��

3���� 

ANDREA IACOMONI�
,O�UHFXSHUR�GHOOD�VSRQWDQHLWj�QHOOR�VSD]LR�SXEEOLFR�

3���� 

MARICA CASTIGLIANO, MARIKA MIANO�
$ELWDUH�OR�VSD]LR�FROOHWWLYR��L�QXRYL�VFHQDUL�GHOO·XUEDQLVWLFD�WDWWLFD�

3���� 

STEFANO SCAVINO, FABRIZIO PAONE�
,�FDPSL�PRQGLDOL�SHU�L�ULIXJLDWL�SROLWLFL��7UDFFH�GL�VRFLDOLWj��

3���� 

ILARIA OBERTI, FRANCESCA PLANTAMURA, ISABELLA MENICHINI,  
ISABELLA TIZIANA STEFFAN�
0LODQR�DFFHVVLELOH��QHVVXQR�HVFOXVR��

3���� 

PATRIZIA SPERANZA, VINCENZO DE LUCA, GIOVANNI TRAMONTANO,  
BIAGIO SIMONETTI, ANDREA REALE, STEFANO PISANI, FRANCESCO ARCHIDIACONO, 
MADDALENA ILLARIO�
8QD�UHWH�GL�FROODERUD]LRQH�D�VXSSRUWR�GHOO·LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH�SHU�DPELHQWL�
DJH�IULHQGO\��&R60L&�1HW 

3���� 

 
 

�

�7���$%,7$5(�/$�&,77��5,�&203255(�/·$5&+,7(7785$�
���������/,9,1*�,1�7+(�&,7<��5(�&20326,1*�$5&+,7(&785(�

3�����

� �
7����1829,�´0(72',µ��$=,21,�(�352&(66,��� 3�����
� �
UMBERTO MINUTA  
5XROR�GHO�SURJHWWR�FROOHWWLYR�H�WUDGL]LRQH�LWDOLDQD�

3�����

BRUNA SIGILLO  
&R�OLYLQJ�LQ�VSDFHOHVV�

3�����

GIOVANNI FABBROCINO  
$ELWDUH�FRQ�VH�VWHVVL���$ELWDUH�	�&R��

3�����

SANDRA SAVIOTTO  
'DOOD�VROLWXGLQH�DOOD�FRQGLYLVLRQH��LO�YDORUH�FROOHWWLYR�QHO�SURJHWWR�
FRQWHPSRUDQHR�

3�����

GIUSEPPE MANGIAFICO  
&RKRXVLQJ��ULVRUVD�SHU�LO�ULODQFLR�GHOOD�FLWWj�

3�����

ADOLFO F. L. BARATTA, FABRIZIO FINUCCI, LUCA MONTUORI  
'D�FR�KRXVLQJ�D�FR�QHLJKERUKRRG��OD�FRQGLYLVLRQH�FRPH�JHQHUDWULFH�GL�
WUDVIRUPD]LRQL 

3�����

CARLO BERIZZI, SALVATORE DARIO MARINO, ROSAMARIA OLIVADESE 
/·LQFRPSDWLELOLWj�WUD�O·LQQRYD]LRQH�GHL�PRGHOOL�DELWDWLYL�H�LO�VLVWHPD�QRUPDWLYR�
LWDOLDQR��/H�SURSRVWH�H�JOL�HVLWL�GHOOD�ULFHUFD�+DELWR�

3�����

VINCENZA DE VINCENZIIS  
8Q�TXDUWLHUH�FKLDPDWR�¶GHQVLWj·�

3�����

MARIA IRENE VAIRO 
8Q�SDHVDJJLR�FRQWLQXR 

3�����

�
�
�
�

�

4



7����$%,7$5(�/82*+,�(�63$=,�´&203/(66,µ� 3�����
� �
STEFANO ARAGONA 
&LWL]HQV�RI�WKH�FRQWHPSRUDU\��WKH�FKDOOHQJH�RI�WKH�WRZQ�SODQQLQJ�

3�����

ADRIANA SARRO 
,O�0HGLWHUUDQHR�FRPH�OXRJR�GHOO·DFFRJOLHQ]D��O·HVSHULHQ]D�GL�/DPSHGXVD�H�
3R]]DOOR�

3�����

NICOLETTA NICOLOSI 
/D�SURJHWWD]LRQH�VDQD�GHOO·DELWDUH�

3�����

CLAUDIA CHIRIANNI 
4XDQGR�OD�VHJUHJD]LRQH�SUHYLHQH�OD�VHJUHJD]LRQH�

3�����

VALERIA BRUNI, PAOLO MELLANO 
3URJHWWDUH�FDSDFLWj��7HRULD�H�SUDWLFD�SHU�OD�ULJHQHUD]LRQH�GHJOL�VSD]L�GHO�
FDUFHUH�

3�����

MARELLA SANTANGELO, MARINA RIGILLO�
&RPSXOVRU\�FR�KRXVLQJ��WKH�MDLO�OLIH��

3�����

FRANCESCA SARNO, MARIA ARGENTI, ALEX KENYA ABIKO 
6mR�3DXOR�ZRUN�LQ�SURJUHVV��$SSURSULD]LRQH�&RQGLYLVLRQH�5LFRQILJXUD]LRQH�LQ�
WUH�UHDOWj�LQIRUPDOL�SDXOLVWDQH��/LPLWL�H�SRWHQ]LDOLWj�GHO�SURJHWWR�GL�DUFKLWHWWXUD�

3�����

EMILIA ROSMINI, MAURA PERCOCO, MARIA ARGENTI 
,PSDUDQGR�GDOOH�RFFXSD]LRQL�VWXGHQWHVFKH�D�5RPD��1XRYL�PRGHOOL�
VSHULPHQWDOL�GL�VWXGHQWDWL�D�VHUYL]LR�GHOOD�FLWWj�FRQWHPSRUDQHD�

3�����

CLAUDIO PIFERI, ADOLFO F. L. BARATTA 
/H�UHVLGHQ]H�XQLYHUVLWDULH�FRPH�VWUXPHQWR�GL�ULJHQHUD]LRQH�XUEDQD��
/·HVSHULHQ]D�GHO�SURJUDPPD��������

3�����

MARIO COPPOLA  
$ELWDUH�LQVLHPH��DJOL�DOWUL�YLYHQWL��

3�����

ALESSANDRA ACAMPORA 
$ELWDUH�LO�SRUWR��QXRYL�VSD]L�SHU�OD�FXOWXUD�

3�����

� �
7����$%,7$5(�75$�63$=,�38%%/,&,�(�35,9$7,� 3�����
� �
FEDERICA BONI  
1XRYL�VFHQDUL�GL�FRQGLYLVLRQH�

3�����

MICHELA BASSANELLI 
$ELWDUH�OD�VRJOLD��3HQHWUD]LRQH�QHJOL�VSD]L�LQWHUVWL]LDOL�GHOOD�GRPHVWLFLWj�

3�����

ANDREA DONELLI  
$QRWKHU�EULFN�LQ�WKH�ZDOO��GLVHJQDUH��PLVXUDUH�H�FRVWUXLUH�

3�����

GIOCONDA CAFIERO, VIVIANA SAITTO 
,QWHUQL�FRQGLYLVL��

3�����

CRISTINA F. COLOMBO 
,QWHUQL�D��LQ�IOXVVR�YDULDELOH��O·HFRORJLD�QHJOL�LQWHUQL�D�FLHOR�DSHUWR 

3�����

PIERPAOLO GALLUCCI  
7URYDUH�WUDFFH��DUFKLWHWWXUD�H�ULFRVWUX]LRQH�

3�����

GIOVANNI ZUCCHI  
$ELWDUH�OD�3HULIHULD��OH�IRUPH�QXRYH�GHOOR�VSD]LR�SXEEOLFR��,O�FDVR�VWXGLR�GL�
(FR�%RXOHYDUG�

3�����

LUISA MAURO  
&RDELWD]LRQH��WHPSRUDQHLWj�HG�$JULYLOODJJLR�SHU�LO�UHFXSHUR�GHJOL�VSD]L�
SHULXUEDQL�

3�����

ALESSANDRO GAIANI, ANDREA CHIARELLI 
$ELWDUH�WHPSRUDQHR��OXRJKL�H�WUDQVL]LRQH�GHO�ELVRJQR�VRFLDOH�

3�����

MICHELA BAROSIO, LUISA INGARAMO  
$ELWDUH�LQVLHPH��SHU�XQ�SR·����

3�����

ORFINA FATIGATO 
,�JUDQGV�HQVHPEOHV��3URFHVVL�SHU�DELWDUH�OH�GLVWDQ]H�

3�����

� �
7����1829,�´0(72',µ��$=,21,�(�352&(66,��� 3�����
� �
FABRIZIA ANCORA, MARIA BARONE�
)UDPPHQWL�XUEDQL�H�QXRYL�PRGL�GL�DELWDUH�H�YLYHUH�

3�����

 �

5



MATILDE PLASTINA 
,O�ULXVR�DELWDWLYR�GHJOL�HGLILFL�DEEDQGRQDWL��XQD�YDOLGD�VWUDWHJLD�SHU�YLYHUH�
LQVLHPH�

3�����

FRANCESCA BRUNI 
$ELWDUH�_�&LWWj�_�1DWXUD��1XRYL�PRGHOOL�LQVHGLDWLYL�SHU�OD�ULTXDOLILFD]LRQH�
GHOO·DUHD�GLVPHVVD�GHOOH�&DVHUPH�GL�6HFRQGLJOLDQR�D�1DSROL�

3�����

ROBERTO CASTELLUCCIO, GIOVANNA DI DOMENICO  
'HPROLUH�SHU�PLJOLRUDUH��OH�SDOD]]LQH�GL�&DVDFHOOH�D�*LXJOLDQR�LQ�&DPSDQLD�

3�����

VALENTINA COVRE 
$ELWDUH�LO�FDSDQQRQH��6WUXPHQWL�GL�VXSSRUWR�QHOOD�ULIXQ]LRQDOL]]D]LRQH�
UHVLGHQ]LDOH�GHJOL�HGLILFL�LQGXVWULDOL�

3�����

LAURA DAGLIO  
,O�FRQGRPLQLR�FRQGLYLVR��0RGHOOL�HG�DSSURFFL�SHU�OD�ULTXDOLILFD]LRQH�GHO�
SDWULPRQLR�UHVLGHQ]LDOH�SOXULIDPLOLDUH�GHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD�

3�����

GIUSEPPINA FOTI, D. ROBERTA CHIRICO 
$ELWDUH�O·LEULGR��6WUDWHJLD�GL�WUDVIRUPD]LRQH�EDVDWD�VX�FDUDWWHUL�GL�DGGLWLYLWj�

3�����

PAOLO GIARDIELLO  
0DFFKLQH�SHU�DELWDUH�LO�IXWXUR�

3�����

RICCARDO POLLO  
1XRYH�IRUPH�GHOO·DELWDUH�H�VRVWHQLELOLWj�

3�����

CAMILLO ORFEO 
/D�QDWXUD�GHOOD�FLWWj�FRQWHPSRUDQHD 

3�����

� 3�����
7����352*(77,�'(//·$%,7$5(�&217(0325$1(2� �
� �
JONATHAN ORLEK, MARK PARSONS, CRISTINA CERULLI 
&ROOHFWLYH�5HVLGHQWLDO�([SHULPHQWV��3URWRW\SLQJ�6KDUHG�/LYLQJ�WKURXJK�WKH�
5HXVH�RI�9DFDQW�%XLOGLQJV�

3�����

MARIA DE SANTIS, ELENA BELLINI, ALESSIA MACCHI, LUISA OTTI�
'DOO·DELWDUH�QHOOD�FLWWj�DOO·DELWDUH�GLIIXVR���&RDELWDUH�LQ�UHWH�

3�����

CÁSSIA BARTSCH NAGLE, LEANDRO SILVA MEDRANO 
&ROOHFWLYH�KRXVLQJ��WKH�FLW\�DQG�OLYLQJ�WRJHWKHU��WZR�H[DPSOHV�RI�LQWHJUDWLRQ�
DQG�OLYLQJ�VSDFHV�

3�����

MARINA D’APRILE, FRANCESCO LUPO 
&RQVHUYD]LRQH�H�YDORUL]]D]LRQH�GHOO·H[�YHWUHULD�5LFFLDUGL�D�9LHWUL�VXO�0DUH�
�6$��

3�����

GAIA VICENTELLI 
5LJHQHUD]LRQH�GHOO·DUHD�H[�&RJROR�D�3HVFDUD�

3�����

PINA CIOTOLI, MARCO FALSETTI 
5LSHQVDUH�OD�ERUJDWD�URPDQD��LO�FDVR�GHO�4XDUWLFFLROR�

3�����

SARA RIBOLDI, CARLOTTA TORRICELLI 
7KH�7KLUG�3ODFH��9LYHUH�H�ODYRUDUH�

3�����

FRANCESCO SPANEDDA, ANTONELLO MONSÙ SCOLARO 
���!���7RZDUGV�D�QHZ�VLPSOLFLW\�LQ�KRXVLQJ�GHVLJQ�

3�����

SIMONA RIBONI  
3URJHWWR�VRFLDOH�GL�DXWRFRVWUX]LRQH�,O�'DGR��/D�FDVD�GHL�&DYDOLHUL�(UUDQWL�D�
6HWWLPR�7RULQHVH��72��

3�����

MARCO GISSARA, BENEDETTO NASTASI, LORENZO DIANA  
9HUVR�XQ�DELWDUH�FRQGLYLVR��XQ·HVSHULHQ]D�GL�ULXVR�GHO�SDWULPRQLR�HGLOL]LR�D�
5RPD�

3�����

 �
7����/(�(5(',7�'(/�02'(512��75$'8=,21,�(�75$',0(17,� 3�����
 �
LUCA LANINI, ELEONORA BARSANTI  
8QLWp�G·KDELWDWLRQ�����

3�����

ANTONIO NITTI  
/XRJKL�GHOO·LGHQWLWj��3ODFH�GH�O·+{WHO�GH�9LOOH��3RUWH�2FpDQH�H�)URQWGHPHU�
6XG�GL�$XJXVWH�3HUUHW�D�/H�+DYUH�

3�����

GIOVANNI MENNA  
´:KHQ�VQRZ�IDOOV�RQ�FLWLHVµ��*OL�VFULWWL�GL�$OGR�9DQ�(\FN�VXL�SOD\JURXQGV�

3�����

 �
�

6



RENATO CAPOZZI, GIOVANNI MULTARI, ADELINA PICONE, FEDERICA VISCONTI  
5LSHQVDUH�O·DELWDUH�FROOHWWLYR�GL�0RQWHUXVFHOOR�

3�����

ANTONELLA BASILICO 
8WRSLH�8UEDQH�

3�����

ROSSANA NOVIELLO  
1LFKLOLVPR�H�YXRWR�XUEDQR�

3�����

LAMBERTO AMISTADI  
-RKQ�+HMGXN��,�QXRYL�SURJUDPPL�GHOO·DUFKLWHWWXUD�GHOOH�´PDVFKHUHµ��

3�����

CHIARA BARBIERI  
/LYLQJ�DQG�VKDULQJ�DUFKLWHFWXUH��QXRYL�SDUDGLJPL�SHU�O·DUFKLWHWWXUD�j�KDELWHU�

3�����

FRANCESCO PRIMARI  
$GROI�/RRV��&DUFHUL�G·,QYHQ]LRQH�

3�����

SAVERIO CIARCIA  
&ULVL�GHOOD�FLWWj��PRGHOOL�WUDGLWL�

3�����

 �
7����1829(�)250(�'(//·$%,7$5(� 3�����
 �
ANGELA SILVIA PAVESI, ILARIA OBERTI, GIORDANA FERRI  
/H�QXRYH�IRUPH�GHOO·DELWDUH�FROODERUDWLYR�QHJOL�LQWHUYHQWL�GL�VRFLDO�+RXVLQJ�

3�����

CLAUDIA POGGI, ALESSANDRO ROGORA, VALENTINA DESSÌ, MASOUMEH MIRSAFA 
*OL�VSD]L�GL�WUDQVL]LRQH��HOHPHQWL�WUDGL]LRQDOL�D�VXSSRUWR�GHOO·DELWDUH�FRQGLYLVR�

3�����

STEFANIE LEONTIADIS 
&UHDWLYH�3URFHVV�DQG�+LVWRULFLVP��V\QWDFWLF�OD\HUV�RI�SXEOLF�RSHQ�XUEDQ�
VSDFH�

3�����

ISIDORO FASOLINO, GABRIELLA GRAZIUSO 
)RUPH�GHOO·DELWDUH�FRPH�VWDQGDUG�SUHVWD]LRQDOH�

3�����

VALERIO TOLVE 
3DUDGLJPL�GL�FLWWj��)RUPH�H�PRGL�GHOO·DELWDUH�

3�����

SILVIA GRON, GIULIA LA DELFA 
$ELWDUH�q�DQFKH�SDVVDUH�GD�XQR�VSD]LR�DOO·DOWUR��FHUFDQGR�LO�SL��SRVVLELOH�GL�
QRQ�IDUVL�WURSSR�PDOH��

3�����

SELENA K. ANDERS, PIETRO MENCAGLI 
)URP�8UEDQ�WR�6XEXUEDQ��1HZ�7RROV�IRU�6XVWDLQDEOH�$UFKLWHFWXUH�DQG�/LIH�

3�����

OSCAR EUGENIO BELLINI 
7KUHH�1HZ�3DUDGLJPV�IRU�6WXGHQW�+RXVLQJ��&RVW��7LPH�DQG�4XDOLW\�

3�����

GILDA GIANCIPOLI 
1HXH�6WDGW��'HFOLQD]LRQL�GHOOR�VSD]LR�FROOHWWLYR�UHVLGHQ]LDOH�

3�����

 �
7����$%,7$5(�,�/82*+,�(�/$�0(025,$� 3�����
 �
ALBERTO CALDERONI, MARIANNA ASCOLESE, VANNA CESTARELLO 
,O�SURJHWWR�GHOO·LGHQWLWj��'HVFULYHUH�OD�UHDOWj�FRQWHPSRUDQHD�DWWUDYHUVR�LO�
SURJHWWR�GL�DUFKLWHWWXUD�

3�����

CANDIDA MARIA VASSALLO 
5L�FRPSRUUH�OD�´4XDGUDWXUDµ�

3������

CRISTIANA EUSEPI 
0HWDPRUIRVL�H�GLDORJKL��DELWDUH�FROOHWWLYR�H�+HULWDJH�

3������

FRANCESCO VIOLA 
3URJHWWDUH�WUD�H�FRQ�L�UHVWL��L�OXRJKL�H�OH�DUFKLWHWWXUH�GHOO·DEEDQGRQR�

3������

ROBERTO CASTELLUCCIO, MARINA FUMO, MARIANGELA BUANNE, LUISA DI NARDO 
$%,7$5(�,16,(0(�1(,�3$(6$**,�&8/785$/,��LO�FDVR�GHO�SDHVDJJLR�
FXOWXUDOH�GHO�&LOHQWR�

3������

SERENA BAIANI 
&R�DELWDUH�QHOOD�VWRULD��,QQRYD]LRQH�WHFQRORJLFD�H�PHPRULD�GHOO·HVLVWHQWH�SHU�
XQD�QXRYD�FXOWXUD�GHOO·DELWDUH 

3������

FRANCESCA ADDARIO 
/D�FRVWUX]LRQH�LQWHOOHJLELOH�GL�XQ·LGHD�GL�FLWWj�

3������

MICHELA PASCUCCI 
&RVWUXLUH�O·HVLVWHQWH�WUD�HWLFD�HG�HVWHWLFD��,O�ULFRQRVFLPHQWR�GHO�UXROR�LGHQWLWDULR�
GHL�OXRJKL�QHOOD�TXRWLGLDQLWj�GHJOL�LQGLYLGXL�

3������

 �
�
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LAURA PARRIVECCHIO 
,O�SURJHWWR�GL�DUFKLWHWWXUD�QHOOD�FLWWj�FRQWHPSRUDQHD�

3������

GIULIA PERONA 
/R�VSD]LR�FROOHWWLYR�GHOO·DELWDUH��LPSDUDUH�GDOO·$QJHOLFXP�

3������

MIRKO RUSSO 
&LWWj�VWRULFD�H�FLWWj�FRQWHPSRUDQHD��3URJHWWL�SHU�6DQ�*LRYDQQL�D�7HGXFFLR�

3������

 
 

�

7���,1129$=,21,�(�352&(66,�,1&/86,9,�3(5�/$�6267(1,%,/,7�'(//·$0%,(17(�����
��������&26758,72�
��������,1129$7,216�$1'�,1&/86,9(�35&(66(6�)25�7+(�6867$,1$%,/,7<�2)�%8,/7��
��������(19,5120(17�

3������

 �
7����675$7(*,(�,1129$7,9(�3(5�81$�1829$�,'($�'(/�%(1(66(5(�62&,$/(�(�
$0%,(17$/(��

3������

 �
GAETANO SCIUTO, MANUELA MARINO  
3URJHWWD]LRQH�LQFOXVLYD��HODERUD]LRQH�GL�PRGHOOL�SHU�OD�ULTXDOLILFD]LRQH�
GHOO·HVLVWHQWH�

3������

PATRIZIO DE ROSA, GERARDO GIORDANO  
,O�UHFXSHUR�GHL�OXRJKL�DEEDQGRQDWL��5LODQFLR�VRFLDOH�H�EHQHVVHUH�FRPXQH�

3������

ANTONELLA VIOLANO, ALESSANDRA CIRAFICI, LETTERIA SPURIA, LUCIA 

MELCHIORRE  
7UDGLWLRQ�DQG�LQQRYDWLRQ��WKH�FRQVWUXFWLRQ�VLWH�DV�NQRZOHGJH�WRRO�RI�WKH�
FXOWXUDO�KHULWDJH�

3������

EDUARDO BASSOLINO 
,O�FRQWUROOR�DPELHQWDOH�QHJOL�LQWHUYHQWL�GL�ULTXDOLILFD]LRQH�GHJOL�VSD]L�XUEDQL�GHO�
&HQWUR�6WRULFR�GL�1DSROL��PRQLWRUDJJLR��VLPXOD]LRQH�H�YHULILFD�FRQ�O·XWLOL]]R�GL�
VWUXPHQWL�,7�

3������

MARCO MIGLIORE, MONICA LAVAGNA, CINZIA TALAMO 
/D�JHVWLRQH�GHL�SURFHVVL�SURGXWWLYL�SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�VLWXD]LRQH�
DPELHQWDOH�D�OLYHOOR�ORFDOH��,O�FDVR�GHOOH�UHDOWj�LQWHUHVVDWH�GDOOD�SUHVHQ]D�GL�
FDYH�GL�PDUPR 

3������

ANGELO FIGLIOLA 
6XVWDLQDELOLW\������SODFH��HQHUJ\��ZDWHU��KHDOWK�KDSSLQHVV��PDWHULDOV��EHDXW\�
DQG�HTXLW\��7RZDUGV�D�QHZ�SDUDGLJP�IRU�DUFKLWHFWXUH�

3������

MARA CAPONE, EMANUELA LANZARA��
*HRPHWULDB$XWRFRVWUX]LRQHB3UHVWD]LRQH��VXSHUILFL�VRVWHQLELOL�

3������

VALENTINA PUGLISI, ANDREA CIARAMELLA�
8Q�DSSURFFLR�LQWHJUDWR�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHOOH�SHUIRUPDQFH�DPELHQWDOL�GHL�
GLVWUHWWL�XUEDQL��LO�FDVR�VWXGLR�&LW\/LIH�

3������

ELENA MUSSINELLI, MATTEO GAMBARO, ANDREA TARTAGLIA, MARTA FERRETTI 
/·HGLOL]LD�UHVLGHQ]LDOH�SXEEOLFD�H�LO�VXR�DSSRUWR�QRUPDWLYR��/HWWXUD�FULWLFD�GHL�
UHJRODPHQWL�HGLOL]L�FRPXQDOL�LQ�,WDOLD 

3������

 �
7����352&(66,�,1&/86,9,�(�&5($7,9,� 3������
 �
RAFFAELLA RIVA SANSEVERINO, ELEONORA RIVA SANSEVERINO,  
VALENTINA VACCARO  
6KDULQJ�SUDFWLFHV�LQ�WKH�GLJLWDO�DJH��LQFOXVLYH�SURFHVVHV�DQG�QHZ�FLWL]HQV�LQ�
WKH�LQWHOOLJHQW�FLW\� �

3������

FABRIZIO CUMO, ADRIANA S. SFERRA  
/LYLQJ�WRJHWKHU��QRW�QHFHVVDULO\�LQ�FLWLHV 

3������

ELISABETTA GINELLI 
$ELWDUH�FROOHWWLYR�FRPH�QXFOHR�GL�FLWWDGLQDQ]D��1XRYH�UHOD]LRQL�H�QXRYR�DJLUH�
SURIHVVLRQOH 

3������

NAZLY ATTA, GIANCARLO PAGANIN, CINZIA TALAMO 
7KH�VWUDWHJLF�UROH�RI�WKH�IXQFWLRQDO�DQDO\VLV�LQ�WKH�LQFOXVLYH�DQG�SDUWLFLSDWRU\�
GHVLJQ�RI�WKH�EXLOW�HQYLURQPHQW 

3������

 
 

�
�

�
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FILIPPO ANGELUCCI, CRISTIANA CELLUCCI, MICHELE DI SIVO, DANIELA LADIANA  
&RQGLYLGHUH�JOL�VSD]L�DSHUWL�GHOOD�VFXROD��FROWLYDUH�OD�QXRYD�FLWWDGLQDQ]D�SHU�
XQD�IXWXUD�FRQYLYHQ]D�XUEDQD 

3������

FOSCA TORTORELLI 
3DHVDJJL�5HVLOLHQWL��O·LQQRYD]LRQH�QHL�ERUJKL� �

3������

ANTONELLO MONSÙ SCOLARO, FRANCESCO SPANEDDA  
$GHJXDPHQWR�IXQ]LRQDOH�H�TXDOLWj�DPELHQWDOH�QHO�UHFXSHUR�H�ULXVR�GHO�
SDWULPRQLR�HGLOL]LR�PLQRUH��SURJUDPPD]LRQH�VRFLDOH�HG�DELWDQWH�

3������

FABRIZIO TUCCI  
7HFKQRORJ\�DQG�%LRFOLPDWLF�'HVLJQ�WR�OLYLQJ�WRJHWKHU�LQ�D�=HUR�(QHUJ\�DQG�
=HUR�(PLVVLRQV�$UFKLWHFWXUH 

3������

MARIA CARMELA FRATE  
3URFHVVXDOLWj�QHO�SURJHWWR�GL�DUFKLWHWWXUD�HFRVRVWHQLELOH 

3������

 �
7����6&(1$5,�('�(63(5,(1=(�3$57(&,3$7(�',�5,48$/,),&$=,21(�'(/�&26758,72�� 3������
 �
PAOLA PIERMATTEI  
9HUVR�XQD�FRPPLWWHQ]D�FROOHWWLYD��SROLWLFKH��VWUDWHJLH�H�SURJHWWL�SHU�LO�
ULQQRYDPHQWR�LQWHOOLJHQWH�GHL�FHQWUL�XUEDQL�

3������

PIETROMARIA DAVOLI, VITTORINO BELPOLITI, PAOLA BOARIN, MARTA CALZOLARI  
7RZDUGV�D�V\VWHPLF�VXVWDLQDELOLW\��$Q�DSSURDFK�IRU�WKH�GHYHORSPHQW�DQG�
UHIXUELVKPHQW�DW�XUEDQ�VFDOH�

3������

DIEGO D’AGOSTINO, FABRIZIA PRIMIANI, LAURA RUSSO  
5LTXDOLILFD]LRQH��SDUWHFLSD]LRQH�VRFLDOH�H�VRVWHQLELOLWj�GHJOL�VSD]L�XUEDQL��
HVSHULHQ]H�D�FRQIURQWR 

3������

DARIA PETUCCO  
$SSURFFLR�ERWWRP�XS�DO�SURFHVVR�GL�ULTXDOLILFD]LRQH�GHOO·DUFKLWHWWXUD�
WUDGL]LRQDOH�DOSLQD�

3������

ALESSANDRA BATTISTI, SILVIA CIMINI  
$�SDUWHFLSDWH�DFWLRQ�WR�UHJHQHUDWH�KLVWRULFDO�VPDOO�WRZQ�FHQWUHV�

3������

FRANCESCA GUIDOLIN  
6LVWHPL�SHU�OD�ULTXDOLILFD]LRQH�LQWHJUDWD�GHO�FRVWUXLWR��GDO�IDoDGH�UHIXUELVKPHQW�
DO�VLVWHPD�HVRVFKHOHWUR�

3������

ROBERTO BOLICI, GIUSI LEALI, SILVIA MIRANDOLA  
9DORUL]]D]LRQH�GHO�SDWULPRQLR�LPPRELOLDUH�GLVPHVVR�R�VRWWRXWLOL]]DWR��
3URJHWWDUH�SHU�LO�FRZRUNLQJ�

3������

GIGLIOLA AUSIELLO  
&RQRVFHUH�SHU�PLVXUDUH��7UD�SURJHWWR�GL�UHFXSHUR�HG�HIILFLHQWDPHQWR�
HQHUJHWLFR�

3������

� �
7����&$6,�678',2�� 3������
 �
ROBERTO RUGGIERO, MASSIMO PERRICCIOLI, LAURA RIDOLFI, MARCO CIMILLO, 
NAZZARENO VIVIANI  
,$&3�����

3������

ALESSANDRO CLAUDI DE SAINT MIHIEL 
5LFHUFD�H�SURJHWWD]LRQH�WHFQRORJLFD�SHU�OD�ULTXDOLILFD]LRQH�GHOOR�VSD]LR�
SXEEOLFR�

3������

ROSA MARIA VITRANO  
&RHVLRQH��WUDVIRUPD]LRQH�H�ULXVR�FUHDWLYR�GHOOR�VSD]LR�DELWDWLYR��XQ�FDVR�GL�
VWXGLR�VRVWHQLELOH�QHO�WHUULWRULR�VLFLOLDQR 

3������

RENATA VALENTE 
3URFHVVL�SDUWHFLSDWLYL�H�DWWLYLVPR�SURJHWWXDOH�QHJOL�6WDWL�8QLWL�

3������

GAETANO SCIUTO, ORIANA LA VERDE  
3URJHWWL�SHU�XQD�HGLOL]LD�UHVLGHQ]LDOH�VRFLDOH�VRVWHQLELOH�

3������

STEFANO DE FALCO, MARIAROSALBA ANGRISANI 
,O�7UDVIHULPHQWR�7HFQRORJLFR�TXDOH�IDWWRUH�GL�FRHVLRQH�VRFLDOH�H�DJHQWH�
FDWDOL]]DWRUH�QHL�SURFHVVL�GL�ULTXDOLILFD]LRQH�XUEDQD�QHFHVVDUL�DG�´DELWDUH�
LQVLHPHµ��XQ�IRFXV�VXOOH�DUHH�XUEDQH�PDUJLQDOL�DWWUDYHUVR�LO�SURWRFROOR�$,&77�
577�
�

3������
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MAURIZIO SIBILLA  
/RFDO�DQG�XUEDQ�GHYHORSPHQW�SODQV��´$SULOLD�LQQRYDµ�FDVH�VWXG\�

3������

RAFFAELA DE MARTINO, ROSSELLA FRANCHINO, CATERINA FRETTOLOSO, MATTEO 

NIGRO  
OO�UHFXSHUR�GHJOL�VSD]L�QDWXUDOL�QHOOH�FLWWj�PHGLH�GHO�QRUG�HVW�GHO�%UDVLOH�

3������

ADRIANO MAGLIOCCO, KATIA PERINI, ROBERTA PRAMPOLINI  
4XDOLWj�DPELHQWDOH�H�SHUFH]LRQH�GHL�VLVWHPL�GL�YHUGH�YHUWLFDOH��XQ�FDVR�VWXGLR�

3������

CRISTINA CERULLI  
+ROGLQJ�KDQGV�DQG�SURSSLQJ�XS��QRWHV�IRU�D�IUDPHZRUN�IRU�FROOHFWLYH�OHDUQLQJ�
DQG�DFWLQJ�LQ�WKH�FLW\�

3������

VALERIA D’AMBROSIO 
6SD]L�FROOHWWLYL�UHVLOLHQWL�DO�FDPELDPHQWR�FOLPDWLFR��3URJHWWR�SLORWD�GL�
ULTXDOLILFD]LRQH�GL�XQLWj�UHVLGHQ]LDOL�QHOO·DUHD�2ULHQWDOH�GL�1DSROL�

3������

CARMELA APREDA 
3URFHVVL�GL�ULJHQHUD]LRQH�XUEDQD�SHU�O·DELWDUH�FRQWHPSRUDQHR��WUH�HFR�
TXDUWLHUL�QRUGHXURSHL�D�FRQIURQWR�

3������
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Le residenze universitarie come strumento di 
rigenerazione urbana. L’esperienza del programma 
338/00 
 
Claudio Piferi 
&HQWUR�,QWHUXQLYHUVLWDULR�7(6,6��
'LSDUWLPHQWR�GL�$UFKLWHWWXUD���
8QLYHUVLWj�GL�)LUHQ]H�
FODXGLR�SLIHUL#XQLIL�LW  

Adolfo F. L. Baratta 
'LSDUWLPHQWR�GL�$UFKLWHWWXUD��
8QLYHUVLWj�5RPD�7UH�
DGROIR�EDUDWWD#XQLURPD��LW 

 

 
 
7KH� GHHS� FULVLV� RI� OLYLQJ� ILQGV� LQ� WKH� XQLYHUVLW\� UHVLGHQFHV� D� PXOWLGLVFLSOLQDU\� ILHOG� RI� GHVLJQ�
H[SHULPHQWDWLRQ�� DV� ZHOO� DV� W\SRORJLFDO� DQG� WHFKQRORJLFDO� UHVHDUFK�� WKDW� VWLPXODWHV� WKH�
LQYHVWLJDWLRQ�RI�LVVXHV�VXFK�DV�WKH�LGHQWLW\�DQG�WKH�FRKHVLRQ�RI�VRFLDO�KRXVLQJ�DQG�WKH�UHVHDUFK�
IRU�VKDUHG�OLIH�IRUPV�DQG�QHZ�SDUDGLJPV�IRU�FRQWHPSRUDU\�OLYLQJ��
7KH� XQLYHUVLW\� UHVLGHQFHV� DUH� D� UHDO� IRUP� RI� HOHFWLYH� QHLJKERUKRRG� ZKHUH� SULYDWH� VSDFHV� DQG�
FROOHFWLYH�VHUYLFHV�FRH[LVW�LQ�D�EDODQFH�RI�VSDFHV�DQG�UHODWLRQVKLSV�WKDW�HQVXUH�XVHUV��DFFRUGLQJ�
WR�WKH�SULQFLSOHV�RI�HFRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VXVWDLQDELOLW\��PD[LPXP�SULYDF\�LQ�WKH�UHVLGHQWLDO�
DUHD�DQG��DW� WKH� VDPH� WLPH�� WKH�SRVVLELOLW\� WR� VKDUH� URRPV�DQG� FRPPRQ�VSDFHV� �VWXG\� URRPV��
NLWFKHQV��FDQWHHQV��J\PV��UHFUHDWLRQDO�VSDFHV��JUHHQ�VSDFHV��ELNH�VKDULQJ�VHUYLFHV��HWF����
%HVLGHV� EHLQJ� H[DPSOHV� RI� ORZ� FRVW� DQG� KLJK� SHUIRUPDQFH�� WKH� XQLYHUVLW\� UHVLGHQFHV� DUH� DQ�
LQWHUHVWLQJ� UHIHUHQFH� DOVR� IRU� RWKHU� IRUPV� RI� FROOHFWLYH� OLYLQJ�� IRU� WKHLU� SRWHQWLDOLWLHV� LQ� WKH�
GHYHORSPHQW� RI� WKH� UHODWLRQ� EHWZHHQ� LQGLYLGXDO� DQG� FRPPXQLW\�� WKURXJK� D� OLQN� EHWZHHQ� SULYDWH�
DQG�FROOHFWLYH�VSDFHV��
7KH�XQLYHUVLW\� UHVLGHQFHV�FDQ�GHWHUPLQH�QHZ� OLIHVW\OHV�DQG�YDOXHV�RI� LGHQWLW\� WKDW��HVSHFLDOO\� LQ�
,WDO\��HQG�LQ�DQ�RSHQLQJ�WRZDUGV�WKH�FLW\��ZLWK�SRVLWLYH�HIIHFWV�LQ�WHUPV�RI�UHJHQHUDWLRQ��LQWHJUDWLRQ�
DQG�UHYLWDOL]DWLRQ�TXDOLW\�RI�OLYLQJ��
7KH�DFWLYLW\�RI�LQYHVWLJDWLRQ�DQG�PRQLWRULQJ�RI�PRUH�WKDQ�����SURMHFWV�RI�UHGHYHORSPHQW�DQG�QHZ�
FRQVWUXFWLRQ�WKDW��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�/DZ���������KDYH�EHHQ�DZDUGHG�WKH�VWDWH�FR�ILQDQFLQJ�IRU�
EXLOGLQJ�DQG�UHWURILWWLQJ�RI�UHVLGHQFHV�IRU�XQLYHUVLW\�VWXGHQWV��KDV�VKRZQ�WKDW�WKH�LPSOHPHQWDWLRQ�
RI�D�EHZDUH�SROLF\�RI�WHUULWRULDO�JRYHUQPHQW�JXDUDQWHHV�D�UHDO�DQG�LPPHGLDWH�LPSDFW�RQ�WKH�XUEDQ�
VFDOH��VR�DV�WR�FRQILJXUH�WKH�XQLYHUVLW\�UHVLGHQFHV�DV�LQGLFDWRUV�PHDVXULQJ�HFRQRPLF�DQG�VRFLDO�
YDOXH�RI�D�FRPPXQLW\��
7KH� UHVHDUFK� FDUULHG� RXW� IRU� WKH� 0LQLVWU\� RI� (GXFDWLRQ�� 8QLYHUVLWLHV� DQG� 5HVHDUFK� DOORZHG� WR�
YHULI\�SURJUDPV�DQG�SROLWLFDO�VWUDWHJLHV��PHWKRGRORJLHV�DQG�GHVLJQ�WRROV��DQG�QRW�LQ�WKH�ODVW�FDVH��
WKH�ZD\V�RI�H[HFXWLRQ�DQG�PDQDJHPHQW�RI�SXEOLF�DQG�SULYDWH�HQWLWLHV��
,Q�FRQFOXVLRQ��IURP�WKH�ODUJH�FROOHFWLRQ�RI�FDVH�VWXGLHV�DQG�EHVW�SUDFWLFHV��WKH�SDSHU�ZLOO�SUHVHQW�
RQH� SURMHFW�� ORFDWHG� LQ� 9HQLFH�� WKDW� FRQWULEXWHG� WR� UHJHQHUDWH� UXQGRZQ� QHLJKERUKRRG� DQG�
DEDQGRQHG� VWUXFWXUH� WKURXJK� XUEDQ� DQG� VRFLDO� SURFHGXUHV� RI� PHQGLQJ�� E\� UHFRYHULQJ� DQG�
LQFUHDVLQJ�LPSRUWDQW�EXLOGLQJV��
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La rigenerazione urbana e sociale 
 

Tra i temi più stimolanti su cui indagare in ambito di  sperimentazione progettuale 
e ricerca tipologica e tecnologica ce ne sono alcuni che negli ultimi anni hanno 
assunto particolare interesse: tra questi spiccano, da un lato, la necessità di 
intervenire su brani di città che hanno perso significatività simbolica e 
rappresentativa e su edifici che non hanno più sufficiente qualità tecnica e 
funzionale che ne giustifichi la conservazione WRXW�FRXUW attraverso la sola opera 
di manutenzione e, dall’altro, l’esigenza di ripensare il tema della residenza sulla 
base dei profondi cambiamenti legati soprattutto all’identità e alla coesione 
abitativa. 
In merito alla necessità di riqualificare l’esistente e, conseguentemente, porzioni 
di città, le strade percorribili sono essenzialmente due: quella più drastica della 
demolizione e ricostruzione e quella, in alcuni casi solo apparentemente meno 
invasiva, della rifunzionalizzazione del manufatto edilizio e della conseguente 
rigenerazione urbana. 
Per edifici caratterizzati da irrilevante pregio e da scarsa connotazione culturale, 
gli indicatori economici evidenziano come la demolizione e ricostruzione 
rappresentino le scelte più coerenti in quanto i costi complessivi dell’operazione 
risultano complessivamente concorrenziali rispetto a puntuali interventi di 
recupero dell’esistente (Di Palma 2011); inoltre la ricostruzione permette di 
realizzare edifici con standard e dotazioni tecnologiche ed impiantistiche più 
elevate, quindi in grado di fornire prestazioni maggiormente performanti e idonee 
a soddisfare il mutato quadro esigenziale. Inoltre, gli interventi di demolizione e 
ricostruzione possono concorrere al rilancio del settore delle costruzioni; non è 
un caso se diversi Paesi europei hanno messo in atto una politica di 
rinnovamento urbano mediante la ricostruzione di interi quartieri quali, ad 
esempio, il quartiere Ballymun a Dublino, le torri di Red Road a Glasgow o il 
quartiere Trinitat Nova a Barcellona. In Italia, uno dei pochi e più interessanti 
interventi di demolizione e ricostruzione è quello di Giustiniano Imperatore a 
Roma, che ha interessato una vasta area urbana soggetta a problemi di natura 
geologica. 
Quando non è possibile demolire e ricostruire, come per gli interventi su edifici di 
particolare pregio, le condizioni possono porre delle complesse sfide di carattere 
economico e funzionale: a dispetto però di difficoltà e di costi necessariamente 
maggiori, la riqualificazione di edifici di particolare rilevanza storico-culturale o 
semplicemente dimensionale, permette di rigenerare porzioni di città, non solo da 
un punto di vista spaziale-architettonico, ma anche sociale. 
La rigenerazione edilizia e urbana pone, infatti, molteplici opportunità: 
tralasciando in questa specifica trattazione quelle di carattere fondiario e tecnico, 
più specifiche per le zone industriali dismesse e per le periferie che non sono 
riuscite a mantenere nel tempo la qualità richiesta, l’attenzione si pone 
maggiormente su quelle di carattere economico e culturale. Relativamente 
all’aspetto economico, la riqualificazione funzionale e tecnica integra ed 
incrementa le prestazioni di un fabbricato, ne ricalibra i futuri interventi di 
manutenzione e ne incrementa il valore globale; relativamente all’aspetto 
culturale, intervenire e migliorare situazioni di degrado edilizio e ambientale, su 
edifici che hanno perso la loro qualità originaria, consente la realizzazione di un 
nuovo assetto compositivo dell’interfaccia tra edificio e città. 
Perché si possano attuare operazioni di questo tipo su edifici complessi per 
dimensioni e rilevanza storico-culturale e per i quali si prevede una destinazione 
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socio-residenziale, è auspicabile, se non necessario, individuare un quadro 
sinergico tra pubblico e privato. Tale condizione non sempre risulta di facile 
attuazione: i soggetti privati sono perplessi dalle soventi esitazioni burocratiche e 
complicazioni procedurali ed, inoltre, ritengono bassi o nulli i possibili margini di 
guadagno; i soggetti pubblici difficilmente hanno a disposizione le risorse 
necessarie per operazioni complesse, quali quelle relative al recupero di un 
edificio di pregio, e sono condizionati da un quadro normativo che non aggiunge 
nulla alla qualità delle procedure di esecuzione delle opere ma che, piuttosto, 
allunga i tempi e i costi di esecuzione in maniera copiosa. 
Questo quadro articolato può essere scardinato da iniziative di tipo finanziario 
che permettano l’attuazione di programmi organici finalizzati anche alla 
riqualificazione edilizia e alla conseguente rigenerazione di aree degradate: tutto 
ciò con interventi di demolizione e abbattimento ma anche attraverso 
l’individuazione di nuove destinazioni d’uso a carattere sociale.  
 
 

La Legge 338/2000 
 

Il Parlamento Italiano ha varato la Legge n. 338 del 14 novembre 2000 con il 
duplice obiettivo di superare il rilevante divario esistente in Italia tra fabbisogno 
espresso dalla popolazione studentesca e dotazioni di posti alloggio presenti 
nelle diverse sedi universitarie e, contemporaneamente, di restituire un’immagine 
della disponibilità italiana di servizi comparabile con quella degli altri Paesi 
europei (Baratta 2014). 
La Legge prevede il cofinanziamento di specifici interventi riguardanti non solo la 
realizzazione e l’acquisto di immobili ma anche i lavori su edifici esistenti già 
destinati o da destinare a residenze per studenti universitari: in particolare, la 
norma ammette al cofinanziamento interventi di abbattimento delle barriere 
architettoniche, adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di igiene e 
sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e ampliamento. 
La norma ha trovato continuità con l’applicazione di tre distinti programmi 
finanziari (2002, 2007 e 2011)1 in cui lo Stato ha complessivamente stanziato 
oltre 800 milioni di euro: se a tale cifra si aggiungono gli investimenti dei soggetti 
beneficiari (pubblici e privati) e i finanziamenti di soggetti terzi (pubblici e privati), 
la cui compartecipazione è stata progressivamente promossa, si possono 
stimare investimenti complessivi pari a 1,5 miliardi di euro (Piferi 2014). 
Il significativo stanziamento di risorse, per lo sviluppo di una nuova politica di 
qualità attraverso il cofinanziamento al 50% dell’importo dei lavori, ha portato alla 
realizzazione di numerosi interventi, di cui oltre cento già ultimati. 
A favorire l’integrazione della residenza con il contesto urbano concorrono anche 
due aspetti tutt’altro che marginali: gli studentati devono garantire, 
conformemente a quanto previsto dalla definizione di standard dimensionali 
minimi, una cospicua dotazione di spazi dedicati alle attività culturali, ricreative e 
sportive che possono essere utilizzati anche da persone non necessariamente ivi 
residenti; gli studentati durante i periodi di chiusura estiva, o in altri periodi 
dell’anno per fronteggiare esigenze abitative di carattere temporaneo, possono 
ospitare altre tipologie di utenza. Tale politica di ottimizzazione delle risorse si 
configura come un interessante programma sperimentale, in grado di contribuire 
al rafforzamento dell’integrazione tra realtà urbana e università, conformemente 
�������������������������������������������������
1 I tre bandi sono stati resi operativi con la pubblicazione dei decreti ministeriali 116 e 118 del 9 
maggio 2001, 42 e 43 del 22 maggio 2007 e 26 e 27 del 7 febbraio 2011. 
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al modello insediativo accademico di tradizione italiana strettamente legato alla 
città. 
Le criticità persistono, basti pensare a affitti in nero, lungaggini burocratiche, 
scarsità di gestori specializzati e margini imprenditoriali non elevati, ma gli 
operatori confermano che il mercato delle residenze studentesche è uno dei 
pochi che garantisce delle concrete opportunità di successo in un periodo di forte 
crisi (Pierotti 2015). 
 
 

Le residenze universitarie come strumento di rigenerazione 
 

La Legge 338/2000, sebbene non riguardi specificatamente i temi della 
rigenerazione urbana, rappresenta uno degli strumenti normativi che 
maggiormente è stato utilizzato come motore per il rinnovamento. 
La Legge contiene infatti al suo interno una potenzialità che ha portato, e 
ovviamente può portare ancora,2 al recupero di edifici e complessi abbandonati: 
essa consente il cofinanziamento massimo del 50% del costo complessivo 
dell’intervento, includendo in questo costo complessivo anche il valore 
dell’immobile e delle aree su cui si interviene. Tale condizione ha convinto i 
soggetti più “illuminati” a realizzare nuove residenze universitarie recuperando e 
riqualificando fabbricati oramai in disuso, per i quali risultava difficile reperire 
fondi necessari anche per dei semplici interventi di manutenzione. 
La possibilità data dalla Legge 338/2000 di intervenire sull’esistente nasce dalla 
precisa volontà di recuperare un patrimonio esistente fortemente vetusto: 
l’obiettivo di valorizzare una porzione importante del patrimonio pubblico, 
adottando dei progetti di riconversione di immobili e di riqualificazione di contesti 
urbani a volte degradati e fonte di criticità sociale, si è rilevato così condiviso da 
rappresentare ben il 60% degli interventi complessivi proposti, impegnando la 
quota prevalente delle risorse disponibili. Consentire di apportare il valore 
dell’immobile proposto come oggetto di ristrutturazione o recupero storico 
monumentale come quota del finanziamento a carico del soggetto richiedente ha 
determinato un incentivo alla ricognizione di edifici inutilizzati con il risultato che, 
oltre a generare un positivo effetto indotto di tipo ambientale sul contesto di 
intervento, ha reso possibile la dislocazione della destinazione ricettiva in 
contesti urbanizzati e strettamente correlati con le IDFLOLWLHV universitarie. Nella 
maggior parte dei casi, inoltre, gli immobili recuperati e riadattati risultano 
connotati da rilevanza di valore storico monumentale e hanno consentito di 
creare spazi di vita sociale e culturale (oltre che residenziale) stimolanti per gli 
studenti e apprezzati dalla collettività. 
Il percorso virtuoso creato dalla 338/2000 pone al centro dell’attenzione il 
sistema integrato composto da giovani studenti, studentato, servizi condivisi tra 
residenza e quartiere e la città stessa. 
Oltre all’operazione prettamente finanziaria, come già accennato, di rilevante 
importanza sono le conseguenze socio-culturali che queste iniziative hanno 
generato.  
L’attività di monitoraggio di oltre trecento interventi che hanno ottenuto il 
cofinanziamento statale, ha dimostrato come l’applicazione di un’avveduta 
politica di governo del territorio garantisce delle concrete e immediate ricadute a 
scala urbana, tanto da configurare le residenze universitarie come dei veri e 
propri indicatori di misurazione del valore economico e sociale di una comunità. 
�������������������������������������������������
2 È prevista la pubblicazione di un nuovo bando per il primo semestre del 2016. 
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La ricerca svolta per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (Del Nord 2001-2015) ha consentito, infatti, di verificare le strategie 
politiche, le direttive programmatorie, i metodi e gli strumenti progettuali, le 
modalità esecutive e gestionali di soggetti pubblici e privati. 
La rifunzionalizzazione degli edifici dismessi in residenze universitarie ha 
generato una vera e propria rinascita di zone urbane spesso degradate o 
comunque in difficoltà. Inoltre, l’inserimento all’interno di determinati contesti 
urbani di una popolazione studentesca, ovvero di età compresa tra i 18 e i 25 
anni, ha di fatto rivitalizzato socialmente ed economicamente situazioni 
compromesse o quanto meno complesse. 
Le residenze universitarie individuano, quindi, nuovi stili di vita e valori identitari 
che, soprattutto in ambito nazionale, si traducono in un’apertura verso la città, 
con effetti positivi in termini di rigenerazione, integrazione e rilancio della qualità 
abitativa in quanto rappresentano un interessante punto di riferimento per altre 
forme dell’abitare collettivo, proprio per le loro potenzialità nella valorizzazione 
del rapporto tra individuo e collettività, attraverso un’articolazione di spazi privati 
e collettivi (Bellini 2014). 
All’interno del vasto repertorio di FDVH�VWXGLHV e EHVW�SUDFWLFHV studiati nell’ambito 
della ricerca (Del Nord 2001-2015) che hanno generato un immediato e 
significativo beneficio nel contesto urbano (spesso storico) si segnalano la 
ristrutturazione del Daniel’s e la riqualificazione del complesso di Viale Isonzo a 
Milano, il restauro del Complesso di San Vincenzo de’ Paoli a Catania, il 
risanamento conservativo del cinquecentesco Collegio Borromeo a Pavia, il 
recupero dell’ex Palace Hotel a Rimini, il recupero e ampliamento di Villa Val di 
Rose a Sesto Fiorentino, il recupero delle residenze Regina Elena e Boccone del 
Povero a Roma e la ristrutturazione dei Crociferi a Venezia: in molti di questi 
casi, l’originale differente destinazione d’uso non ha ostacolato la 
sperimentazione tipologica e tecnologica. 

 
 
Il Collegio dei Crociferi a Venezia 
 

L’antica fabbrica dei Crociferi, situata in prossimità delle Fondamenta Nuove e 
originaria del 1150, ha subito nei secoli molteplici trasformazioni, come 
testimoniano le vedute che si sono succedute nei secoli e che ci raccontano di 
una continua attività di addizione e trasformazione.3 
Sia i Crociferi, che adibirono parte del convento a sede di confraternite 
devozionali (le cosiddette scuole), sia i Gesuiti, che utilizzarono l’antico convento 
come collegio-scuola per i figli del patriziato e sede di confraternite e di 
accademie, utilizzarono in maniera promiscua gli spazi della grande fabbrica, 
collocando tali attività soprattutto nella parte prospiciente il campo dei Gesuiti, 
dove si aprivano le porte di accesso alle molteplici funzioni.4 A partire dal 1667, 
le ristrutturazioni promosse dai Gesuiti interessarono in particolare le aree e i 
corpi di fabbrica che circondavano il secondo chiostro e il cortile, soprattutto nelle 
porzioni prospicienti il Campo dei Gesuiti e il Rio di Santa Caterina. Gli interventi 
si sono protratti anche durante l’uso militare cui fu destinato l’immobile negli 
ultimi due secoli (caserma Manin), introducendo ulteriori unità funzionali, spazi e 
figure architettoniche. 
�������������������������������������������������
3 Dal cinquecentesco dipinto di Jacopo de Barbari, fino a quello del Canaletto del 1735, passando 
attraverso i dipinti di Palma il Giovane del 1580 e di Gabriele Bella del 1711. 
4 Così come ci descrive un altro dipinto di incisione di Domenico Lovisa del 1717. 
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La vastità e la complessità dell’antico insediamento religioso, così come la scelta 
di una riqualificazione complessiva e unitaria, hanno impedito negli anni 
frazionamenti che avrebbero snaturato quanto restava dell’insediamento 
religioso, rendendo inattuabili le proposte alternative di riuso parziale che nel 
tempo si sono succedute. Per tale motivo, negli ultimi decenni il complesso è 
rimasto solo parzialmente occupato, andando a segnare un lento e gravissimo 
degrado sia per l’edificio, sia per l’intero quartiere. 
Il programma assunto dall’Amministrazione Comunale di Venezia di adibire 
quanto era nella propria disponibilità a residenza universitaria si è rivelato come 
la scelta più adeguata: la legge 338/2000 è stata lo strumento normativo che ha 
permesso di concretizzare le ipotesi di recupero e di attuare l’intera operazione. 
Poiché le amministrazioni comunali non rientrano tra i soggetti potenziali 
beneficiari del cofinanziamento statale, promotore dell’operazione è stata la 
Fondazione IUAV,5 a cui il Comune di Venezia ha ceduto l’immobile in 
concessione quarantennale in diritto di superficie. 
L’antica fabbrica dei Crociferi ha un volume di oltre 40.000 m3 ed una superficie 
complessiva pari a quasi 10.000 m2. I lavori di recupero, per un costo 
complessivo di 22 milioni di euro dei quali oltre 19 milioni derivanti dal 
cofinanziamento statale, hanno avuto una durata di circa 4 anni mentre i costi di 
riferimento sono stati più alti rispetto alla media nazionale, soprattutto per la 
peculiare localizzazione geografica del complesso e per la complessità dello 
stesso (Piferi 2014). 
Quelli che furono gli spazi comunitari e di servizio ubicati al piano terreno nel 
convento e nella caserma, sono stati confermati come tali nella residenza 
universitaria, con la sola eccezione dell’ampio vano dell’ex refettorio, adibito ad 
alloggi. Ai piani superiori, le celle destinate a dormitori sono state mantenute 
nella loro funzione anche nella dimora studentesca con la tipologia ad albergo, 
mentre gli spazi una volta adibiti a collegio e scuola gesuitica sono utilizzati in 
gran parte come nuclei integrati e come spazi comuni. 
 

 
���9LVWD�DHUHD�FRQ�HYLGHQ]LDWR�O¶LPPRELOH�RJJHWWR�GL�LQWHUYHQWR�
 
Le funzioni localizzate al piano terra consentono di aprire gli ex spazi conventuali 
alla città: i primi due chiostri, su cui si affacciano le più importanti unità funzionali 
�������������������������������������������������
5 La Fondazione IUAV è un soggetto istituzionale la cui missione è di promuovere e gestire 
strutture abitative espressamente progettate per la generalità della popolazione universitaria. 

490



�

di servizio alla residenza, durante il giorno sono aperti ai veneziani, arricchendo 
in tal modo la città di luoghi per la socializzazione e l’incontro. Cortili e chiostri, in 
particolare quello maggiore, accessibile dal Campo dei Gesuiti attraverso una 
porta monumentale e dal quale si snodano i principali percorsi verticali e 
orizzontali della residenza universitaria, assumono il carattere di luoghi di vita 
collettiva, di grandi stanze a cielo aperto verso le quali si prolungano i principali 
servizi.  
Lo spazio dei chiostri è il luogo dell’incontro e dell’integrazione tra città e 
residenza universitaria, tra cittadini e studenti: l’alternanza di portici e di spazi 
aperti ribadisce la concezione umanistica disponendosi come unità architettonica 
attualizzata per favorire la compenetrazione della città nella residenza 
universitaria.  
Un ruolo importante ai fini dell’integrazione e dell’organizzazione del piano terra 
è svolto dal ristorante/mensa e dalla caffetteria che si affacciano sul primo 
chiostro e sono immediatamente accessibili per chiunque attraverso due “porte 
d’acqua”: quella monumentale connessa con la grande scala, posta sul Rio dei 
Gesuiti, più pubblica, e quella sul Rio di Santa Caterina, a conclusione del portico 
est, che connette i chiostri con il cortile ad un uso riservato della foresteria. 
Il ristorante/mensa è organizzato in due sale. La prima, prospiciente il campo dei 
Gesuiti, ha le caratteristiche spaziali e strutturali proprie di una sala appartenente 
a un edificio storico6 ed è attraversata longitudinalmente da una successione di 
pilastri connessi con archi che svolgono la funzione di rompitratta dei sovrastanti 
solai; oltre che dall’ingresso al chiostro maggiore, a questa sala si può accedere 
direttamente anche dal campo dei Gesuiti, requisito fondamentale al fine 
dell’integrazione con la città. 
La seconda sala del ristorante, la cosiddetta “Sala del fascio”, ha un apparato 
decorativo che ne attesta il luogo di rappresentanza della caserma Manin.7  
La caffetteria è accessibile sia dal chiostro, sia dall’ingresso monumentale con 
“porta d’acqua” prospiciente il Rio dei Gesuiti, che viene utilizzato anche come 
grande spazio di proiezione all'esterno della stessa caffetteria.  
Baricentrico rispetto alla biblioteca e alla mensa/ristorante, posto alla base della 
scala monumentale che conduce al primo piano della parte di residenza 
studentesca “ad albergo”, questo spazio antico, valorizzato dall’essere parte di 
un servizio accessibile al pubblico, riacquista così, attualizzandolo, il suo 
primitivo e fondamentale ruolo rappresentativo. La grande sala televisione, 
attigua alla caffetteria, svolge una funzione complementare, insostituibile nei 
momenti in cui studenti e cittadini assistono ad avvenimenti televisivi o utilizzano 
lo schermo per la visione condivisa di eventi sportivi e spettacoli cinematografici. 
La biblioteca, situata nel punto mediano del portico che delimita a est il terzo 
cortile, costituisce il centro spaziale e funzionale delle attrezzature per lo studio e 
la ricerca. Essa occupa l’ampio vano in cui si trovava l’antica cucina che ha una 
spazialità di particolare bellezza, contrassegnata dalla copertura con volte a 
crociera, unica nell’insediamento conventuale. L’ingresso alla sala avviene 
attraverso una stanza aperta sul portico, che svolge la funzione di filtro rispetto 
all’esterno. L’ambiente è attrezzato con scaffali e tavoli ma anche con divani e 
poltrone, per ricreare l’ambiente di una biblioteca domestica, ove alternare al 

�������������������������������������������������
6 Fino alla soppressione era stata la sede della Scuola de’ Passamaneri. 
7 Questa sala occupa due terzi del preesistente oratorio della scuola gesuitica e la sua 
conformazione è databile al 1930, anno in cui quasi certamente è stato creato anche il quarto 
cortile, così come forse sono state compiute le più rilevanti trasformazioni relative agli edifici che 
perimetrano il terzo cortile, il più antico. 
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tempo dello studio quello della lettura più rilassata.  Le sale per le riunioni, 
adiacenti all’ingresso alla residenza universitaria, sono caratterizzate da spazi e 
arredamenti flessibili, adatti a ospitare iniziative che interessano sia gli studenti, 
sia la comunità. 
 

 
���,O�SODWHDWLFR�YLVWR�DWWUDYHUVR�LO�SRUWLFDWR�
�
La palestra attrezzata costituisce un importante luogo di aggregazione: fruibile 
anche da parte di chi non abita nella residenza, è aperta sul portico che delimita 
a sud il terzo cortile e localizzata vicino alla porta d’acqua sul Rio di Santa 
Caterina, in prossimità dell’ascensore e delle scale, in modo da essere 
facilmente accessibile da tutte le camere. 
La parte più propriamente residenziale del convitto universitario, ad eccezione di 
una piccola porzione del piano terra, è confinata nei piani superiori dell’antico 
insediamento conventuale con differenti tipologie edilizie: i 255 posti alloggio 
complessivi sono distribuiti in camere ad albergo (147), nuclei integrati (72) e 
minialloggi (36). Le stanze della tipologia alberghiera sono simili tra loro e si 
differenziano principalmente per la diversa altezza interna che incide sul 
carattere e sull’impiego dello spazio sovrastante il soppalco. Nuclei integrati e 
minialloggi sono dislocati nella zona che circonda il cortile meridionale e che fu 
trasformato, nella prima metà del Novecento, per rendere più funzionale la 
caserma, cancellando totalmente quanto restava dei precedenti connotati 
tipologici, stilistici e spaziali. I nuclei integrati hanno dimensioni variabili da 3, 6 e 
8 posti letto e occupano tutti i piani utili che si affacciano sul campo dei Gesuiti: 
sono composti da un soggiorno con angolo cottura attrezzato, uno o due blocchi 
di servizi, ed una o più camere doppie. I minialloggi sono ricavati all’interno di un 
corpo di fabbrica che si chiude a sud sul Rio di Santa Caterina: la geometria 
complessa di questo volume, congiunta alla volontà di rispettare la metrica delle 
finestre che si affacciano sul canale, ha imposto che gli alloggi si articolassero 
necessariamente su due livelli, uno dei quali è costituito da un soppalco 
sovrastante anche il corridoio comune di distribuzione. 
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La “casa dei religiosi” e la “casa dei soldati” si è quindi trasformata in “casa degli 
studenti”, in una struttura permeabile, integrata nel quartiere e nella città, che 
partecipa ed è partecipata, uno strumento per lo sviluppo di forme di integrazione 
sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina. In sintesi, la nuova struttura 
è un nuovo spazio urbano riqualificato che rende disponibili i propri servizi alla 
città, arricchendola di occasioni formative del tutto nuove, determinando una 
nuova e migliore fruizione della ricchezza culturale di Venezia. 
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