
06 December 2023

POLITECNICO DI TORINO
Repository ISTITUZIONALE

Città inclusive e coese / Campagnaro, Cristian (DA). - In: Design e mutazioni. Processi per la trasformazione continua
della città. / Formia E., Gianfrate V., Vai E. - ELETTRONICO. - Bologna : Bononia University Press, 2021. - ISBN 978-
88-6923-761-4. - pp. 233-247

Original

Città inclusive e coese

Publisher:

Published
DOI:

Terms of use:

Publisher copyright

(Article begins on next page)

This article is made available under terms and conditions as specified in the  corresponding bibliographic description in
the repository

Availability:
This version is available at: 11583/2930112 since: 2021-10-10T23:29:24Z

Bononia University Press



Design e mutazioni
Processi per la trasformazione continua della città
Processes for the continuous transformation of the city

Elena Formia, Valentina Gianfrate, Elena Vai



DA – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Bononia University Press
Via Foscolo 7, 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882 – fax (+39) 051 221 019
© 2021 Bononia University Press

ISSN 2385-0515
ISBN 978-88-6923-761-4
ISBN online 978-88-6923-782-9

www.buponline.com
info@buponline.com

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o 
parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per 
tutti i Paesi.
L’Editore si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze per l’utilizzo delle immagini 
contenute nel volume nei confronti degli aventi diritto.

In copertina: Ernest Tino Trova, Save Our Planet Save Our People, 1971. © Trusts of Ernest T. 
Trova under agreements dated September 13, 2007, Robert Lewis Jackson, Trustee. Manifesto 
conservato presso Associazione Archivio Storico Olivetti, Ivrea (Italy).

Progetto grafico: Gianluca Bollina-DoppioClickArt (Bologna)
Impaginazione: Design People (Bologna)

Stampa: Global Print (Gorgonzola, Milano)

Prima edizione: giugno 2021 

Collana del Dipartimento di Architettura – DA
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Direttore: Fabrizio Ivan Apollonio.
Comitato Scientifico: 
Matteo Agnoletto, Ernesto Antonini, Fabrizio Apollonio, Cristiana Bartolomei, Andrea Borsari, 
Francesco Ceccarelli, Flaviano Celaschi, Federico Fallavollita, Filippo Fantini, Annarita Ferrante, 
Elena Maria Formia, Francisco Gallego Roca, Valentina Gianfrate, Riccardo Gulli, Carola Hein, Stefen 
Holzer, Piotr Kuroczynski, Giovanni Leoni, Thomas Leslie, Danila Longo, Gino Malacarne, Giovanni 
Mochi, Dijon Moraes jr, Marco Pretelli, Rasmus Henrik Reeh, Uwe Schroeder, Gianni Sinni, Simona 
Tondelli, Corrado Topi, Annalisa Trentin, Andrea Ugolini.
Coordinamento editoriale della Collana: Micaela Antonucci.

Il Comitato assicura attraverso un processo di double-blind peer review la validità scientifica dei 
volumi pubblicati.

Ricerca svolta nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti del MIUR 2018-2022.



Design e mutazioni
Processi per la trasformazione continua della città
Processes for the continuous transformation of the city

Elena Formia, Valentina Gianfrate, Elena Vai





 7 Introduction / Introduzione
Terry Irwin

 17 Tempo, corpi, macchine, progetto nella città-canovaccio
Time, bodies, machines, design in contemporary canvas-city
Flaviano Celaschi

PARTE PRIMA

 29  Mutazioni: progettare esperienze e testare nuovi approcci nella città  
in trasformazione continua
Mutations: designing experiences and testing new approaches  
in the continuous city
Elena Formia, Valentina Gianfrate, Elena Vai

 57 Prototipi di mutazione e storie di transizione.
Possibili narrazioni del ruolo del design nella/per la trasformazione urbana
Prototypes of mutation and transitional histories.
Possible narratives of the role of design in/for urban transformation
Elena Formia

 85  Mutazioni ed emergenze. Il design a supporto dell’innovazione e dei processi  
di accelerazione
Mutations and emergencies. Design for innovation and for the accelerating  
processes of the city
Valentina Gianfrate

 113  Design agente del cambiamento: cura della città e nuovi comportamenti culturali  
e sociali
Design as agent of change: care of the city and new cultural and social behavior
Elena Vai

 145 Traiettorie evolutive nelle culture del progetto. Una discussione aperta
Evolutionary trajectories in design cultures. An open discussion
Elena Formia, Valentina Gianfrate, Elena Vai

SOMMARIO
SUMMARY



PARTE SECONDA

 171 Framing wilderness: The view from the city 
Gabriele Oropallo

 187 Se trattassimo la città come un bosco? Dalla comunanza urbana alla bellezza
What if we think at cities as a wood? From urban commoning to beauty
Ioanni Delsante

 205 Nuove estetiche urbane tra interferenze digitali e performance multimediali
New urban aesthetics between digital interference and multimedia performances
Raffaella Trocchianesi

 219  Città multiple. Design e dati per una narrazione inclusiva delle mutazioni  
tra la città fisica e le città digitali
Multiple cities. Design and data as a driver for inclusive narrations  
of the mutating context between the physical city and the digital cities
Margherita Ascari

 233 Città coese e inclusive
Cohesive and inclusive cities
Cristian Campagnaro

 249 Tra mutazione e resistenza, la sfida dell’innovazione a Bologna
Between mutation and resistance, the challenge of innovation in Bologna
Giovanni Ginocchini, Fabrizia Petrei

FOCUS ON
 259 Mutazioni resistenti – Bologna pilot project

Un progetto fotografico di Margherita Caprilli, a cura di Chiara Sponza
A Margherita Caprilli photo project, curated by Chiara Sponza



A 2018 United Nations report1 estimated that by the year 
2050, an additional 2.5 billion people will be living in cities 
and by 2030, the world will have up to 43 megacities with 
more than 10 million inhabitants; most of these in developing 
countries. �ese cities as well as countless others around the 
world will face increasing challenges in areas such as housing, 
transportation, energy systems and infrastructure, employ-
ment, healthcare, education and food systems (which su�er 
from eroding linkages between urban and rural areas).

These challenges will be compounded by the effects of cli-
mate change. In the early 1990s, the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC)2 warned that one of the most seri-
ous effects of climate change was likely to be forced human mi-
gration. At the end of 2019, approximately 5.1 million people 
in 95 countries and territories had been displaced due to cli-
mate-related factors3 and in the coming years, millions more 
will be displaced by flooding, coastal erosion, agriculture fail-
ure and food scarcity, water shortages, disease outbreaks and 
the conflict associated with all of these.4

These problems and countless others faced by growing ur-
ban populations around the world are complex, systems prob-
lems or �wicked problems.� This term was coined by city plan-
ners Rittel and Webber in 19735 to describe a type of problem 
they argued was unsolved due to their many challenging char-
acteristics: wicked problems are multi-scalar, multi-causal and 
interdependent; they are self-organizing, display emergent 
properties (are unpredictable) and are permeated by complex 
social dynamics; they are comprised of multiple stakeholders 
with conflicting agendas and concerns; they straddle organi-
zational and disciplinary boundaries; and they always mani-
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8 Introduction

fest in ways that are unique to place, culture and the ecosystem 
within which they are situated.

Transition Design6 is a transdisciplinary approach for ad-
dressing complex, wicked problems that calls for communities, 
cities and entire societies to intentionally begin long-term tran-
sitions toward more sustainable, equitable and desirable fu-
tures. It also calls for the re-conception of entire lifestyles that 
are more place-based and local, yet cosmopolitan in their global 
awareness and exchange of knowledge and technology�cos-
mopolitan localism.7

Transition Design was developed as a systemic, prob-
lem-solving approach in response to the interrelated urban 
challenges discussed earlier and aspires to transcend traditional 
one-solution-for-a-single-problem methodologies, inadequate 
in dealing with complex, systemic problems. The Transition De-
sign approach emphasizes:

� �e need to frame wicked problems within radically large, 
spatio-temporal contexts that include the past (how the prob-
lem(s) evolved over long periods of time), present (how the prob-
lem manifests at di�erent levels of scale and who it a�ects) and 
future (what we want to transition toward).

� �e need for the stakeholders connected to and a�ected by the 
problem(s) to be involved throughout the problem framing, vision-
ing and solutioning process. �is is in contrast to most traditional 
problem-solving approaches which rely on external experts (un-
familiar with the system) to lead the problem solving process and 
design �for� the communities a�ected by the problem(s). Transi-
tion Design aspires to leverage the knowledge and wisdom from 
inside the system to develop solutions (interventions) appropriate 
to place and culture, and build community capacity to self-organ-
ize, advocate and shepherd these decades-long transitions.

� �e need for stakeholders to co-create long-term visions 
of desirable futures, as a way to transcend their di�erences in 
the present and focus on a future space in which they are more 
likely to agree.

� �e need to create �ecologies of synergistic interven-
tions� (solutions that solve for multiple issues simultaneous-
ly) that are connected to each other and the long-term vision 
as a strategy for transitioning entire societies toward a desira-
ble, long-term futures.
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� �e need to think and work within long horizons of time. 
Resolving wicked problems and transitioning entire societies 
toward sustainable long-term futures will unfold over many 
years or even decades and will require patience, tenacity and 
an ongoing process of visioning and solutioning to remain on 
course during the transition.

The Transition Design approach argues that wicked urban 
problems do not arise and evolve in isolation from one an-
other; rather they couple with other wicked problems to form 
�problem clusters.� These tightly coupled clusters contribute 
to each problem�s intractability and collectively are barriers 
to both problem resolution and societal transitions. Howev-
er, these areas of overlap and interconnection among problems 
also have the potential to become �zones of possibility� in 
which �ecologies of synergistic interventions� address multi-
ple problems and issues simultaneously.

Transition Design argues that cities themselves can become 
powerful �leverage points� for positive, systems-level change 
with the potential to catalyze societal transitions toward 
long-term sustainable futures. Human societies are always in 
transition. However, these transitions have been largely un-
intentional, full of �drift� and we only understand their ram-
ifications in hindsight�we call it history. Transition Design 
is essentially an approach for intentionally shifting our cur-
rent unsustainable transition trajectories toward long-term 
futures we want.

This volume on design for responsible transformations in 
continuous cities is an important contribution to a growing 
body of scholarship and research which views urban sustain-
ability transitions and transformations as an important part 
of what cultural historian Thomas Berry called �The Great 
Work�; humanity�s challenge to move from being a disruptive 
force on the planet to a regenerative one.

Terry Irwin
Director, Transition Design Institute

Professor, School of Design Carnegie Mellon University
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Il report United Nations Department of Economic and Social A�airs 
del 20181 ha stimato che, entro il 2050, ulteriori 2,5 miliardi 
di persone vivranno nelle città e che, nel 2030, ci saranno, sul 
nostro Pianeta, 43 megalopoli da oltre 10 miliardi di abitanti, di 
cui la maggior parte situate nei paesi emergenti. Queste città, 
così come molte altre in tutto il mondo, dovranno a�rontare 
grandi s�de globali come l�emergenza abitativa, trasporti soste-
nibili, un accesso equo all�energia e alle risorse, gli approvvigio-
namenti di cibo per tutti (in so�erenza a causa della scarsità di 
collegamenti tra aree urbane e rurali), i temi legati all�occupazio-
ne, alla salute e all�educazione, ecc.

Queste sfide saranno rese piø complesse a causa degli ef-
fetti del cambiamento climatico. All�inizio degli anni Novanta, 
l�Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)2 aveva 
lanciato un allarme secondo cui uno degli effetti piø gravi del 
cambiamento climatico sarebbe stata la migrazione forzata di 
esseri umani. Alla fine del 2019, circa 5,1 milioni di persone di 
95 paesi e territori sono stati sfollati a causa di fattori legati 
al clima3 e, nei prossimi anni, un numero sempre crescente di 
persone sarà costretto ad abbandonare i propri luoghi a causa 
di inondazioni, della progressiva erosione dei territori costieri, 
della crisi della produzione agricola, di scarsità di cibo, carenza 
di acqua, focolai di malattie e conflitti ad essi associati4.

La scala globale di questi fenomeni e i dati di crescita demo-
grafica a livello urbano sono problemi complessi e sistemici: 
�wicked problems� (n.d.r. problemi difficili o impossibili da ri-
solvere). Questo termine Ł stato coniato dagli urbanisti Horst 
Rittel e Melvin Webber nel 19735 per descrivere quelle proble-
matiche che ritenevano irrisolte a causa degli innumerevoli fat-
tori di difficile interpretazione: i �wicked problems� sono mul-

INTRODUZIONE
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ti-scalari, multi-causali e interdipendenti; sono auto-organiz-
zanti; mostrano caratteristiche emergenti (sono imprevedibili) 
e sono permeati da dinamiche sociali complesse; comprendono 
stakeholder multipli, con programmi e obiettivi contrastanti; si 
trovano a cavallo dei confini organizzativi e disciplinari; si ma-
nifestano, sempre, in modo specifico a seconda del luogo, della 
cultura, dell�ecosistema in cui sono situati.

Il Transition Design6 rappresenta un approccio transdisciplina-
re per affrontare i �wicked problems�: richiede che le comunità, le 
città e intere società inizino, in maniera intenzionale e volonta-
ria, percorsi di transizione a lungo termine verso futuri piø soste-
nibili, equi e desiderabili. Richiede anche che vengano ripensati 
completamente gli stili di vita, al fine di renderli maggiormente 
connessi al luogo e al contesto, seppure con un approccio cosmo-
polita dettato da una consapevolezza globale e dallo scambio di 
conoscenze e tecnologia � il localismo cosmopolita7.

Il Transition Design Ł stato sviluppato come un approccio 
sistemico, problem-solving, in risposta alle sfide urbane inter-
connesse, precedentemente discusse e aspira a trascendere le 
metodologie tradizionali one-solution-for-a-single-problem, ina-
deguate ad affrontare problemi sistemici complessi. L�approc-
cio del Transition Design enfatizza:

� la necessità di inquadrare i �wicked problems� all�interno 
di contesti spazio-temporali estremamente ampi, che includa-
no il passato (come si Ł evoluto il problema in un considerevole 
lasso di tempo), il presente (come si manifesta il problema a 
diversi livelli di scala e chi colpisce) e il futuro (verso cosa vo-
gliamo transitare);

� la necessità che gli stakeholder collegati e interessati al(i) 
problema(i) siano coinvolti durante tutto il processo di de�-
nizione, pre�gurazione e risoluzione del problema. Mentre la 
maggior parte dei tradizionali approcci di problem-solving fan-
no a�damento su esperti esterni (non familiari con il sistema) 
per guidare il processo di risoluzione del problema e di proget-
to �per� le comunità colpite, il Transition Design aspira a sfrut-
tare la conoscenza, il sapere e la consapevolezza dall�interno 
del sistema per sviluppare soluzioni (interventi) appropriati 
al luogo e alla cultura e per costruire la capacità delle comuni-
tà di auto-organizzarsi, sostenere e guidare queste transizioni 
lunghe decenni;
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� la necessità per gli stakeholder di co-creare visioni di futu-
ri desiderabili a lungo termine, come un modo per trascendere 
le proprie di�erenze nel presente e proiettarsi in un futuro in 
cui sia piø facile stabilire processi comuni di pensiero e azione;

� la necessità di creare �ecologie di interventi sinergici� (so-
luzioni che risolvano piø questioni contemporaneamente) che 
siano collegate tra loro e con la visione a lungo termine: si trat-
ta di de�nire strategie �essibili per traghettare intere società 
verso futuri desiderabili e proiettati su futuri anteriori;

� la necessità di pensare e lavorare all�interno di lunghi 
orizzonti temporali. La risoluzione di �wicked problems� e la 
transizione di intere società verso futuri sostenibili di lungo 
termine si svolgerà nel corso di molti anni o decenni e richie-
derà pazienza, tenacia e un continuo processo di pre�gurazio-
ne e risoluzione in modo da rimanere sulla buona strada du-
rante il cambiamento.

L�approccio del Transition Design sostiene che i �wicked pro-
blems� urbani non nascano e si evolvano indipendentemen-
te gli uni rispetto agli altri; piuttosto si combinano con altri 
�wicked problems� per formare dei cluster compatti e vincolati 
reciprocamente. Questi contribuiscono alla non-trattabilità 
dei problemi singolarmente e rappresentano delle barriere sia 
alla risoluzione di ciascun problema che alle transizioni socia-
li. Tuttavia, queste aree di sovrapposizione e interconnessione 
tra problemi hanno anche il potenziale di diventare �zone di 
possibilità� in cui le �ecologie di interventi sinergici� affronta-
no piø problemi e questioni contemporaneamente.

Il Transition Design sostiene che le città stesse possono di-
ventare potenti �leve� per un cambiamento positivo a livello 
di sistema con il potenziale per catalizzare le transizioni so-
ciali verso futuri sostenibili a lungo termine. Le società uma-
ne sono da sempre in transizione. Tuttavia, queste transizioni 
molto spesso non sono state intenzionali, hanno comportato 
�derive� e ne comprendiamo le ramificazioni solo con il senno 
di poi � la chiamiamo storia. Il Transition Design sposta inten-
zionalmente le nostre attuali traiettorie di transizione non 
sostenibili verso quei futuri a lungo termine che desideriamo.

Questo volume dedicato ai processi per la trasformazione 
continua e responsabile della città Ł un importante contributo 
a un corpus di studi e ricerche che considera le transizioni e le 
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trasformazioni urbane sostenibili come un importante porzio-
ne di ciò che lo storico culturale Thomas Berry ha chiamato 
�The Great Work�: la sfida dell�umanità di passare dall�essere 
una forza dirompente sul Pianeta a una forza rigenerativa.

Terry Irwin
Director, Transition Design Institute

Professor, School of Design Carnegie Mellon University

Note

1 United Nations Department of Economic and Social Affairs, Around 2.5 billion more 
people will be living in cities by 2050, projects new UN report, New York, May 16, 2018. 
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-world-ur-
banization-prospects.html#:~:text=News-,Around%202.5%20billion%20
more%20people%20will%20be%20living%20in,2050%2C%20projects%20
new%20UN%20report&text=By%202050%2C%20two%20out%20of,urban%20
planning%20and%20public%20services.
2 Brown O., Migration and Climate Change, IOM - International Organization 
for Migration, Geneva 2008.
3 iDCM - Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal 
Displacement, 2020. Available at: https://www.internal-displacement.org/
global-report/grid2020/.
4 Brookings Institute, The Climate Crisis, Migration, and Refugees, Brookings 
Blum Roundtable on Global Poverty, 2019. Available at: https://www.brook-
ings.edu/research/the-climate-crisis-migration-and-refugees/.
5 Rittel H.W.J., Webber M.M., Dilemmas in a general theory of planning, in �Poli-
cy Sciences�, 4, 1973, pp. 155-169. https://doi.org/10.1007/BF01405730.
6 Irwin T., The Emerging Transition Design Approach, in E. Resnick, (ed.), Social 
Design Reader, Bloomsbury, London 2019, pp. 431-451.
7 Kossoff G., Cosmopolitan Localism: The Planetary Networking of Everyday Life 
in Place, in T. Irwin, D. Di Bella, (eds.), Cuaderno 73: Design in Perspective: Tran-
sition Design Monograph, Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2019, pp. 
51-65. Available at https://www.academia.edu/36760846/Cuaderno_Jour-
nal_73_Design_in_Perspective_Transition_Design_Monograph (Accessed 7 
Feb. 2020).
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TEMPO, CORPI, MACCHINE, PROGETTO 
NELLA CITTÀ-CANOVACCIO
TIME, BODIES, MACHINES, DESIGN  
IN CONTEMPORARY CANVAS-CITY

Flaviano Celaschi*

Mutations are evolutionary actions, but they can also lead to the disap-
pearance of the species; in this organic metaphor, these actions are always 
induced by mutagenic agents that alter the normal variability curve of the 
organism. Mutation is a sudden accelerator of changes that could have oc-
curred anyway, in the very slow course of genetic evolution. In the urban 
contexts the term mutation summarizes a movement, by which the urban 
phenomenon alters and reshapes itself, sometimes unintentionally.

Factors such as the quality of life, the healthiness of the air, the time 
invested in transfers, the happiness of citizens, the occasional or forced 
smart working, the dimension of contact with nature, the security, the 
cost of the space used to live or produce, no longer seem to be able to 
justify an urban competitive advantage, and the world is increasingly set-
tling on two divergent models: the third world is conglomerating in the 
metropolises, while the �rst world is diluting in the widespread, neigh-
bouring but decentralised spaces of the countryside.

�ree images could serve to create a frame in which to trace city mutations:
1. �e biome of the city, which includes:
� the corporeal component, where it is possible to see and cross, to 

draw and manipulate cities� elements. �is physical dimension is made of 
public gardens, boulevards, ring roads, plant networks, squares and mon-
uments, buildings;

� the mind-brain component, which depends on the type of economy 
and social model of the city, coinciding with its dynamic administrative 
and economic systems;

� the silent symbiotic components: powerful, uneven, and neglected 
creative communities that we seek out, recognise, value, and understand, 
as responsible for the success of any sound policy of development and 
perpetuation of the urban model of human survival.

2. �e models of the cities, that can no longer be considered today as 
planovolumetric maquettes of architects, nor the gridded thematic maps 
of 20th century planners. Making dynamic models of the city, responsive 
in real time, e�ective and sharable, using sensors and big data analytics 
are probably the set of practices (top-down and bottom up) that need to 
be developed and tested the most, to increase the knowledge about urban 

In apertura: Visual 
Recording realizzato 
durante il workshop 
di ricerca Mutations. 
Design for Continuos 
and Sustainable cities, 
Bologna 25 ottobre 
2019.
Art work: Nowhere s.r.l.

* Director, Advanced 
Design Unit, Full 
Professor, Department  
of Architecture, University 
of Bologna
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phenomena and about the e�ects of people�s behaviour in the city.
3. �e reality and the narrated city. Reality is composed of a small 

portion of facts and a large amount of narration of facts (storytelling of 
reality) underlining the relativity of the role of facts in relation to people 
personal or collective actions.

Studying the city means focusing on its human component consider-
ing both the collective and individual dimensions. Humans and machines 
are the remarkable element to keep under observation and to put in rela-
tion with the time factor: city density, complexity and intricacy, cannot be 
modi�ed without taking into account the temporal condition in which the 
city lives and makes people live.

New forms of relationships, di�erent contents and new containers 
suddenly appear. Everything changes and makes �mutations� fundamen-
tally intertwined with the time component.

Finally, design is the key word of this research. We act by designing 
continuously, the only action in which we believe and invest our energies, 
to experience new time dimensions.

Una comunità, per quanto grande, 
non avrà mai solo al suo interno tutta 
la conoscenza e l�energia su�ciente 
per svilupparsi.
Bruce Sterling, Tomorrow now, 2004

Il momento critico

Non sono mai riuscito a dare una de�nitiva risposta alla do-
manda se la città sia un�invenzione funzionale e dunque pro-
duttivisticamente razionale a un�e�cienza misurabile e condi-
visibile in una logica economicistica, oppure una necessità in-
derogabile dello spirito relazionale dell�homo sapiens, e dunque 
protomoderna, che non può fare a meno di costruire e vivere la 
dimensione sociale attraverso lo scambio ravvicinato e diretto 
di idee, beni, servizi e corpi.

Come ci hanno spiegato Michel Foucault (1976) e William 
McNail (1981) la città moderna Ł stata sicuramente disegna-
ta sulla base di una terza logica: quella biologica-politica. La 
città moderna Ł la risposta all�alleanza tra medicina e polizia 
che ci ha salvato dalla peste del XIV secolo e che ha inventa-
to il Lazzaretto, i recinti e le mura moderne, le fognature, la 
separazione dei corpi, il panottico, e altri disegni (D����� et 
al. ����). Una forma e dei processi perfezionati nel Seicento e 
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poi avvolti e integrati dal secolo successivo nella città fabbrica 
dell�industrialesimo classico.

Non Ł un caso che nella perdurante crisi da Coronavirus CO-
VID-19 troviamo l�occasione per raccogliere le nostre ricerche, i 
progetti e le riflessioni sulla città e sulla sua mutazione: termine 
che ho coniato prima della pandemia, ma che ben si presta a sin-
tetizzare un movimento, in parte evidente, ma in parte anche 
sottocutaneo, mediante il quale il fenomeno urbano si altera e si 
riplasma, il tutto non proprio intenzionalmente. Le mutazioni 
sono azioni evolutive, che tuttavia possono portare anche alla 
scomparsa della specie; quello che qui ci interessa richiamare, 
in questa metafora organica, Ł che esse sono sempre indotte 
da agenti mutageni che alterano la curva normale di variabili-
tà dell�organismo. La mutazione Ł un accelerante improvviso di 
cambiamenti che avrebbero potuto avvenire comunque, nel len-
tissimo corso dell�evoluzione genetica. Quindi il fenomeno che 
stavamo studiando, gli strumenti e i processi dell�evoluzione 
della città contemporanea, si trova alla prova di un tempo diffi-
cile, che potrebbe essere in grado di accelerarne il mutamento.

Quale patrimonio genetico si porta appresso la città con-
temporanea per attraversare questa mutazione? La qualità della 
vita, la salubrità dell�aria, il tempo investito in trasferimenti, la 
felicità dei cittadini, l�occasionale o il costretto smart working, 
la dimensione di contatto con la natura, la sicurezza, il costo 
dello spazio utilizzato per vivere o produrre? Tutti questi fattori 
non sembrano poter piø giustificare un vantaggio competitivo 
urbano e il mondo si sta assestando sempre piø su due modelli 
divergenti tra loro: il terzo mondo si conglomera nelle metropo-
li, mentre il primo mondo si diluisce negli spazi diffusi, limitrofi 
ma decentrati, della campagna.

Eppure in questo generale e diffuso degrado urbano, la mag-
gior parte delle città europee Ł riuscita a conservare un vantag-
gio relazionale-culturale che le identifica essere il miglior con-
nubio possibile nel bilancio tra costi e prestazioni. Un vantaggio 
che pare sostanzialmente minacciato dalla pandemia e che fa 
improvvisamente inclinare il piano di ogni valutazione verso so-
luzioni alternative. Un vantaggio che appare meno chiaro se per 
città si intendono i confini allargati dell�area metropolitana, con 
la sua banlieue, le borgate, i suburbs, i quartieri degradati della 
periferia.
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Questo volume raccoglie i contributi di un gruppo di ricerca 
che da qualche anno esplora, con gli strumenti del design, questi 
temi e che oggi, alla luce della potenziale mutazione in atto, re-
stituisce le linee di ricerca e di progetto che sta praticando e lo fa 
nel momento in cui esse sono messe alla prova dagli accadimen-
ti. Come tentare di fotografare un corpo in movimento intanto 
che un cannone gli spara contro un proiettile e al prevedibile e 
piø lento movimento del corpo si sommano gli effetti dell�im-
patto del medesimo con il proiettile.

Nel difficile tentativo mi preme tracciare, a introduzione di 
questo compito forse esagerato rispetto alle nostre capacità e 
possibilità, tre immagini che ci servono per creare un frame nel 
quale rintracciare ciò che sta accadendo:

� il bioma della città;
� i modelli di città;
� la realtà e la città raccontata.

Il bioma della città

Se proviamo a ri�ettere sulla metafora organica che assimila 
la città a un corpo umano possiamo dire che siamo abbastanza 
abituati a percepirne e progettarne la sua dimensione �sica-ar-
chitettonica-urbanistica. Potremmo dire che questa Ł la com-
ponente corporea della città. Una componente pesante quanto 
abbastanza facile da vedere e attraversare, disegnare e mani-
polare. Questa dimensione �sica Ł quella che nei secoli passati 
e soprattutto nei decenni dal dopoguerra a oggi ha assorbito 
il maggior numero di investimenti, Ł anche e soprattutto la 
dimensione dei palazzinari e degli speculatori, degli archistar 
e dei piani�catori governativi, della piccola proprietà di�usa, 
dei giardini pubblici, dei boulevard, delle tangenziali, delle reti 
impiantistiche, delle piazze e dei monumenti, dei caseggiati e 
degli edi�ci pubblici e privati.

Una seconda componente della città Ł rappresentata dal-
la mente-cervello che, in funzione del tipo di economia e di 
modello sociale che la occupa, potremmo far coincidere con il 
sistema amministrativo ed economico che la attraversa e in-
torno a cui viene ogni giorno a plasmarsi in modo dinamico. 
Anche questa dimensione Ł a tratti fisicamente percepibile, 
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nei corpi dei decisori che compaiono sulla scena negli appun-
tamenti elettorali, nei convegni, nei momenti acuti delle crisi 
e nei video che raccontano le strategie per lo sviluppo del ter-
ritorio, le facce e le menti del potere o della sua rappresenta-
zione pubblica.

Poi, come abbiamo scoperto di recente, ogni corpo umano 
vive grazie all�ospitalità inconsapevole che offre a una colo-
nia di miliardi di batteri che alloggiano nell�intestino e nello 
stomaco fino a pesare quasi due kilogrammi in una persona 
adulta. Non ce ne accorgiamo fino al momento in cui travol-
ti da alimentazione sbagliata o stress, colpiti da infezioni o 
maltrattati da ignoranza comportamentale, ci lanciano ine-
quivocabili segnali di disagio, di malattia, di ribellione o di 
morte. Nella città contemporanea questa comunità silente Ł 
la potente, disomogenea e trascurata comunità creativa che 
noi intendiamo cercare, riconoscere, stimare, e comprende-
re, perchØ riteniamo che a essa vadano ascritti i successi di 
qualunque sana politica di sviluppo e perpetuazione del mo-
dello urbano di sopravvivenza umana. Potrà questo insieme 
di soggetti attivi diventare una o tante comunità? Potranno 
essere le comunità che Ulrich Beck (2017) richiama poter 
essere uno degli esiti della paura che la società del rischio 
produce? Come allearsi a queste comunità � biotiche � che 
vivono nell�intestino della città per cercare di riequilibrare 
omeostaticamente l�organismo urbano? Dopo tanto pensiero 
organizzativo come faremo a cominciare un lavoro sui singoli 
soggetti che non sono ancora o non sono piø parte di nes-
suna comunità? Come fare per aumentare la nostra capaci-
tà enterocentrica (S���� ����) di capire come funzioniamo 
davvero (anche in termini urbani)?

I modelli di città

L�ambizione di poter intervenire progettualmente sulla città 
contemporanea passa attraverso la possibilità di sviluppare 
una intenzionale energia attraverso la capacità di avere a di-
sposizione dei modelli del fenomeno, ovvero della città. Azio-
ne per niente facile perchØ i modelli oggi necessari della città 
non sono piø le maquette planivolumetriche degli architetti e 
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nemmeno le mappe tematiche retinate dei piani�catori nove-
centeschi. Fare modelli dinamici, rispondenti in tempo reale, 
e�caci e condivisibili della città, assomiglia di piø al fare una 
tomogra�a assiale computerizzata e non a caso le nuove tecno-
logie della rappresentazione mediante sensoristica e big data 
analitics sono probabilmente l�insieme di pratiche che vanno 
piø sviluppate e provate.

Il modello di città, o di porzioni specifiche di essa, Ł in-
dispensabile per capire il fenomeno e comprendere la sua 
variabilità continua, misurarne il respiro avrebbe detto Ge-
orge Simmel (1995). La rappresentazione della città che ci 
serve oggi sembra avere due scopi fondamentali: da una par-
te quello di poterci aiutare a generare gemelli digitali (utili 
top-down) della realtà, gemelli che siano in grado di essere 
trasferiti in tempo reale altrove, elaborati, compresi, agiti, 
supportati o frenati, maneggiati allo scopo di poter verifica-
re, prima e durante gli accadimenti, formule e risposte pos-
sibili. Dall�altro lato invece i modelli di città o comunque le 
rappresentazioni comunicabili sono lo strumento (bottom 
up) per coinvolgere e far comprendere, al piø elevato numero 
possibile di cittadini e in continuo, cosa reagisce a cosa, quali 
sono i motivi delle cose che ci succedono socialmente e quali 
sono gli effetti dei comportamenti delle persone nella città. 
Far capire che la città Ł fatta di una moltitudine di singole 
azioni, di relazioni e accadimenti, di energia e non solo di 
case, muri, fili, canali, strade e semafori. Le domande a cui 
i modelli devono dare risposta sono molteplici: dove prende 
l�acqua una città, quanta ne usa, quanta ne spreca e dove va 
a finire, che qualità ha quest�acqua prima e dopo l�uso. E l�a-
ria? E le merci? Le automobili, le biciclette, i mezzi pubblici, 
come ci muoviamo in città? Quali concentrazioni di persone 
ci sono in certe zone, quale rumore, quale quantità di alberi, 
di animali, di api, che qualità dell�aria, e il tutto correlato alle 
nostre azioni individuali. Misurare e rappresentare per capi-
re e formare consapevolezza indispensabile a vivere meglio e 
in modo attivo.
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La realtà

Sopravvalutiamo la realtà. Quando agiamo dovremmo farlo 
in ragione dei fatti di cui Ł composto il fenomeno che agia-
mo. Infelicemente la porzione di fatti che compone quella che 
chiamiamo realtà Ł assai piccola. La realtà Ł composta da una 
piccola porzione di fatti e da un ingente quantità di narrazione 
dei fatti (storytelling della realtà). Lo storytelling Ł a sua volta 
composto solo in parte da considerazioni che insistono su fatti 
veri, mentre una quota parte ingente, a volte imbarazzante, 
insiste su una manipolazione arbitraria dei fatti o su fatti mai 
esistiti (fake). Siamo stati da un anno in balìa del fenomeno 
COVID-19 su cui abbiamo pochissimi fatti e certezze (come 
continuano a dirci gli scienziati) eppure il dibattito mondiale 
Ł stato coperto quasi solo dalla narrazione del virus e qualche 
miliardo di persone Ł stato bloccato a casa in ragione di un 
fenomeno che fattualmente non conosciamo, ma che si Ł ma-
nifestato soprattutto nei miliardi di narrazioni che sono state 
prodotte su di esso.

A questa considerazione, che relativizza il ruolo dei fatti ri-
spetto al nostro agire personale o collettivo e delle organizza-
zioni che governano la città, dobbiamo aggiungere che noi tutti 
non percepiamo la totalità dei fatti che accadono intorno a noi. 
Della realtà percepiamo solo quella porzione che sappiamo esi-
stere. Per esempio se camminiamo sopra un marciapiede vedia-
mo il lastricato del marciapiede e questo Ł per noi il fenomeno 
osservato. Ma se conosciamo tecnicamente come Ł fatta una 
strada urbana sappiamo che, sotto questo strato, ne esistono 
innumerevoli altri nei quali passano cavi, energia, dati, acque, 
scarichi, ecc. Se conosciamo il diritto sappiamo chi Ł il proprie-
tario del marciapiede e dunque possiamo capire come funziona 
la sua manutenzione e chi dovrebbe occuparsene, e com�Ł che 
possiamo passeggiarvi sopra liberamente, quale diritto abbia-
mo in proposito, e via dicendo. Tutto ciò che conosciamo ci col-
pisce, ciò che ignoriamo non esiste ai nostri percettori.

Eppure i nostri percettori a volte, e spesso, avvertono fatti 
che poi il nostro cervello decide di non trattenere perchØ sareb-
be faticoso o addirittura doloroso farlo. Filtriamo gli input che ci 
colpiscono e dimentichiamo o non prendiamo in considerazione 
quelle porzioni che non vogliamo anche inconsciamente ricor-
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dare. Camminiamo per le strade di San Francisco, nella capitale 
della ipertecnologica Silicon Valley, e i nostri occhi vedono mi-
gliaia e migliaia di senza tetto e miserabili che poi non entrano 
a far parte della nostra memoria dei luoghi e dello storytelling 
dell�America piø evoluta e libertaria.

Infine, come scrive il fisico Niels Bohr (2018) «La realtà Ł 
il risultato tra l�osservatore e l�osservato». Pertanto noi siamo 
parte fondamentale del fenomeno che trattiamo e su cui si 
formano le nostre convinzioni e decisioni. La formazione del 
cittadino a diventare parte attiva nella trasformazione urbana 
passa inevitabilmente attraverso la sua sensibilizzazione e il 
suo coinvolgimento, e senza queste azioni avremo come abi-
tante un corpuscolo estraneo all�organismo urbano, o addirit-
tura neoplastico e distruttivo, parassita non simbiotico al suo 
sviluppo.

Gli elementi notevoli

Chiariti questi passi, �ssata l�esistenza di un folto gruppo di 
soggetti poco considerati e che oggi non si riconoscono nella 
comunità come attori attivi, seppur creativi e operosi; chiarito 
che necessitiamo di modelli innovativi ed e�caci della città e 
del suo stato vitale; de�nito che intanto che osserviamo que-
sto fenomeno dobbiamo assimilarne la narrazione e crearne 
delle nuove per poter dare vita alla mutazione stessa; adesso 
concentriamo le nostre energie sugli elementi notevoli di que-
sto fenomeno città che vogliamo conoscere al meglio e contri-
buire a riprogettare.

La città Ł un corpo fatto di corpi. Il corpo della città appunto.

Il vocabolo viene dal latino civitas � condizione di chi Ł cittadino (roma-
no) e insieme dei cittadini [�]. Comunità di individui e, al tempo stesso, 
rappresentazione nello spazio �sico di tale comunità, la città Ł sul piano 
culturale una rete di forme e di processi attraverso i quali si mescolano e 
si di�erenziano tradizioni e abitudini, stili e comportamenti, che incidono 
profondamente sui meccanismi di interazione tra il corpo e l�ambiente che 
lo circonda. Modi di parlare, di gestire, di abbigliarsi possono infatti essere 
considerati come le tracce leggibili sui corpi delle abitudini che regolano 
la vita urbana e dei processi di identi�cazione che la città innesca. (B�-
������, ����)
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Studiare la città signi�ca studiare i corpi, sia in senso sociale 
che individuale, dei soggetti che la abitano. Il corpo degli in-
dividui Ł un termometro della città, la sonda e il sensore del 
suo stato.

Le macchine sono l�altro elemento notevole da tenere sot-
to osservazione e da comprendere, le macchine di cui parliamo 
sono le tecnologie abilitanti, che permettono la produzione e lo 
sfruttamento dei dati. Di queste macchine ci interessa la loro ca-
pacità trasformativa, sia nelle dinamiche di gruppo sia in quelle 
individuali.

Il tempo attraversa ogni nostra riflessione, dopo secoli di 
azione sullo spazio, la città si cambia se se ne cambiano i tem-
pi. La sua densità, complessità e intricatezza, non Ł modifica-
bile senza sciogliere la condizione temporale in cui vive e fa 
vivere le persone.

La città non può piø vivere di immobilità immobiliare, di 
fissità delle sue colonne, di lenti e impercettibili dinamiche. 
La pulsazione dei corpi, la temporaneità degli eventi, l�imme-
diatezza del digitale, l�alterità di notte e giorno, delle stagioni 
e dei climi, sono i portatori del diverso e del nuovo che può far 
tornare in vita la città, rianimarla, rigenerarla, riattivarla.

Al modificarsi di questo fattore improvvisamente ci appa-
iono forme di relazione nuove, diversi contenuti e nuovi con-
tenitori. Tutto muta e fa della parola mutazione un termine 
fondamentalmente intrecciato con la parola tempo.

Infine Ł il progetto la parola chiave di questa ricerca. Noi 
non speriamo piø nel progetto, noi agiamo progettando in 
continuo, unica azione nella quale crediamo e investiamo le 
nostre energie senzienti, consapevoli che progettare la città si-
gnifica progettarne i corpi attraverso le tecnologie per far loro 
vivere nuove forme di tempo.

Il nostro lavoro Ł come quello del tessitore: usiamo la città 
materiale come il canovaccio di un tessuto su cui continuia-
mo a ritramare e ordire, di intarsio e di merletto, cucendo di 
giorno ciò che abbiamo smontato la notte, aspettando pazien-
ti investimenti e vere risorse laddove oggi muoviamo piø che 
altro fili riusati e riabberciamo toppe lacerate perchØ questo 
modo di osare pensare una città che impara da sØ e dal mondo, 
aperta e mutante in continuo se stessa, non Ł ancora di moda 
abbastanza da attrarre il mainstream dai potenti mezzi.
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MUTAZIONI: PROGETTARE ESPERIENZE E TESTARE NUOVI 
APPROCCI NELLA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE CONTINUA
MUTATIONS: DESIGNING EXPERIENCES AND TESTING  
NEW APPROACHES IN THE CONTINUOUS CITY

Elena Formia, Valentina Gianfrate, Elena Vai

Di�erent strategic visions (creative cities, smart cities, knowledge cities, 
media cities) have been adopted in recent years, by demonstrating the 
need to look at cities and territories through a mature awareness of the 
relationship between citizens, culture and the environment, but also be-
tween research and business realms.

�e concept of mutations has been assumed in this publication as a 
transversal topic to narrate the city in its transformative processes and to 
understand the nature of changes, whether they are contingent and bear-
ers of multilevel innovation or paradigmatic and therefore permanently 
maintained by subsequent generations.

Design processes, practices and methodologies can contribute to an-
ticipate and cure � in the double sense of taking care and planning care 
� transformations through the development of new models of engage-
ment for the reactivation of places; the creation of original content or un-
conventional uses of heritage; the hybridisation of channels and tools for 
communication; the self-production of solutions, products and services 
for urban life in collaboration between di�erent stakeholders; the propo-
sition of new forms of governance and policies addressed to the empow-
erment of citizens.

Design looks at change dynamics from di�erent perspectives, by con-
sidering citizens and their relations with the socio-cultural and economic 
territory, improving experiences, transferring emerging needs into op-
portunities for innovation in products and services, adopting a prototyp-
ical approach useful for interacting with unexpected challenges linked to 
time, resources and space.

�e COVID-19 emergency period, characterized by of great instability, 
is in�uencing a renewed re�ection on the meaning and role of design cul-
tures, in their multiple articulations and potentialities.

�e continuous tension between understanding the evolutionary feed-
back of the city and imagining its future becomes the subject of multidis-
ciplinary study, with the aim of providing solutions aimed at maintaining, 
but also at evolving the function of the city ecosystem in the long term.

�is combination of knowledge and disciplines stimulates the adop-
tion of a cross-sectoral approach, through which the book observes mu-

In apertura: La vera 
pianta della città, 
Guido Giannici, 1980. 
Courtesy Guido 
Giannici.



30 Elena Formia, Valentina Gianfrate, Elena Vai

tation in a dynamic way, necessarily placing other perspectives alongside 
the multidisciplinary question.

�e structure of the text is substantially bipartite, demonstrating that 
it is not possible, as yet, to give de�nitive and exhaustive answers, but it 
is necessary to open up to a plurality of points of view, called upon to con-
tribute to the construction of a possible interpretative framework.

Le città sono luoghi che si creano continuamente, depositari di 
storie, eventi ed esperienze in mutazione continua. Tracce, te-
stimonianze, tradizioni e memorie convivono con le piø impel-
lenti esigenze di documentare e interpretare il presente e, allo 
stesso tempo, si spingono verso forme di futuro che possiamo 
immaginare attraverso la modellazione di scenari predittivi, 
l�anticipazione di trend e processi, il riconoscimento e l�integra-
zione delle forze che attivano le dinamiche di cambiamento.

L�evoluzione urbana Ł da sempre stata oggetto di indagine 
delle storie dell�architettura e della città, oltre che tema di stu-
dio delle discipline umanistiche, che ne hanno via via ricostruito 
la dimensione spazio-temporale, culturale, umana, economica, 
geografica, politica, sociale.

Nel recente passato, abbiamo infatti assistito a un�enorme 
mutazione del concetto di città e di territorio: l�idea di unifor-
mità e identità nelle trasformazioni urbane Ł profondamente 
cambiata, aprendo un dibattito che coinvolge campi disciplinari, 
attori con competenze e ruoli differenti (D���� et al. �	��) e 
settori di governo multi-scala. Nello stesso momento in cui le 
politiche urbane si sono allontanate da una stretta attenzione 
alle industrie ad alta intensità di conoscenza incorporando le in-
dustrie culturali e creative � emerse come un promettente setto-
re di crescita con un forte orientamento urbano (M��� �	��) 
� sono stati adottati i concetti di città creative (L�����, B���-
����� ����; L����� �			; F����� �		�), città intelligenti 
(K������� �		�), città della conoscenza (C����� �		�), cit-
tà innovative (S����� �		�) e città mediatiche (M��� �	��): 
visioni strategiche per lo sviluppo urbano, testimoni della ne-
cessità emergente di guardare alle città e al territorio attraverso 
una matura consapevolezza del rapporto tra cittadini, cultura, 
produzione e ambiente.

Al tempo stesso, sono sempre piø evidenti, a scala globale, 
le ricadute delle grandi emergenze climatiche e gli impatti dei 
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flussi migratori sui cambiamenti socio-demografici, così come 
Ł riconoscibile l�influenza delle tecnologie e del digitale come 
vettori di cambiamento di usi, abitudini, flussi, modalità di 
produzione e consumo.

Si delineano allora significati multipli della città in un�epoca in 
cui la vita urbana Ł spesso vissuta come frammentata, atomizza-
ta, conflittuale e scomoda (B��������, F��� �		�; B���
 et al. 
����). A questo si aggiunge il senso di isolamento, confinamento 
e incorporeità alimentato dal periodo emergenziale dovuto alla 
crisi sanitaria COVID-19. Ogni significato, però, può diventare al 
contempo una risorsa strategica per l�azione collettiva, in cui gli 
individui possono collegarsi a un mondo piø ampio e condiviso di 
esperienze materiali e immateriali (G�������� et al. �	��). Non 
Ł piø la struttura della città a essere oggetto di investigazioni, ma 
la sovrastruttura, fatta di persone, di relazioni, di usi, e il cam-
biamento diviene reazione inattesa e allo stesso tempo elemento 
costitutivo della vita urbana, generatore di nuove organizzazioni 
e nuovi spazi sociali (A������ �	��).

Quanto i processi, le pratiche e le metodologie del design 
possono contribuire ad anticipare e a curare � nel doppio sen-
so di prendersi cura e di progettare la cura � le trasformazioni, 
attraverso percorsi di coinvolgimento e responsabilizzazione? 
Le persone, di fronte al cambiamento repentino, reagiscono 
sperimentando iniziative e progettualità, interrogando il ter-
ritorio e perseguendo attivamente obiettivi comuni in relazio-
ne al loro contesto, con la creazione di impatti imprevedibili in 
diversi settori. Dall�invenzione di nuovi modelli di engagement 
alla riattivazione di luoghi, dalla creazione di contenuti origi-
nali a usi non convenzionali del patrimonio, dall�ibridazione 
di canali e strumenti per la comunicazione a nuovi processi 
di produzione e disseminazione culturale, dall�autoproduzione 
di soluzioni, prodotti e servizi per la vita urbana alla collabo-
razione tra soggetti diversi per nuove forme di governance ed 
empowerment del ruolo dei cittadini nelle politiche (G������-
�� et al. �	��).

Il design guarda a queste dinamiche da prospettive diverse 
e il pensiero legato al design vede il cittadino, e le sue relazioni 
con il tessuto socio-culturale ed economico, al centro dei pro-
cessi progettuali, lavorando sul miglioramento delle esperienze 
e sul trasferimento di bisogni emergenti in opportunità di in-
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novazione dei prodotti e servizi, con un approccio prototipale 
utile a interagire con cambiamenti inattesi, sfide legate a tempi, 
risorse, spazi e periodi di instabilità.

Mutazioni e cambiamento al tempo della crisi

Il termine mutazione Ł stato assunto come tema trasversale 
attraverso cui fotografare la città in corso di trasformazione e 
comprendere la natura dei cambiamenti, siano essi contingen-
ti e portatori di innovazione multilivello, oppure paradigma-
tici e quindi mantenuti stabilmente dalle generazioni succes-
sive. Nell�epoca della postmodernità �uida, della società della 
conoscenza, della globalizzazione, dell�integrazione tra reale e 
virtuale, non Ł piø la relazione tra innovazione e progresso a 
rappresentare l�unità per misurare il miglioramento continuo: il 
mutamento diviene indice della capacità delle organizzazioni di 
modi�carsi, non per forza in senso positivo.

Le trattazioni contenute nel libro puntano quindi al supera-
mento dell�atteggiamento puntuale nelle dinamiche di mutazio-
ne a scala urbana con l�obiettivo di adottare un atteggiamento 
continuo, seppure quotidiano o istantaneo, capace di intercet-
tare i cambiamenti fenotipici della città, intesa come campo di 
azione turbolento e in perenne divenire.

Le città mostrano relazioni di scala simili a quelle che i biologi 
hanno trovato per gli attributi molecolari, fisiologici, ecologici 
e di storia della vita degli organismi: nelle città, l�aumento delle 
interazioni sociali mostra trasformazioni ambientali �superline-
ari�. Piø grande Ł la città, piø veloce Ł il ritmo dei cambiamenti 
ambientali indotti dall�uomo (B����������, W��� �	�	). Inol-
tre, con l�urbanizzazione, le interazioni accoppiate uomo-natura 
sono piø frequenti e avvengono a velocità piø elevate (L�� et al. 
�	��), accelerando cambiamenti dell�ecosistema.

Questa continua tensione tra la comprensione del feedback 
evolutivo della città e l�immaginazione del suo futuro diventa 
materia di approfondimento multidisciplinare, con l�obiettivo di 
fornire soluzioni finalizzate al mantenimento, ma anche all�evo-
luzione delle funzioni dell��ecosistema città�, nel lungo termine. 
Al tempo stesso, questi processi di trasformazione portano a un 
cambiamento multidimensionale che non riguarda solo l�azio-
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ne locale, ma anche il modo in cui questa si inserisce in scale 
e livelli multipli attraverso l�attivazione di relazioni dinamiche 
(P����-L������ et al. �	��).

Oltre all�influenza derivante da queste relazioni a larga scala, 
la vulnerabilità e le opportunità per le città possono differire an-
che a causa di fattori interni, come la struttura economica locale, 
la posizione geografica, la struttura mutevole della popolazione, 
l�introduzione di nuove culture e stili di vita. Lo stesso tipo di 
evento può determinare ricadute molto differenti, che dipendo-
no principalmente dalla capacità di reagire del territorio e della 
sua comunità. Tutti questi fattori possono portare a funzioni 
urbane alterate ma anche a nuovi bisogni e opportunità locali 
(UN-H������ �	�	). Il rischio assume quindi una dimensione 
complessa, correlata non solo alle caratteristiche naturali e an-
tropiche di un sito, ma anche al contesto socio-economico del 
territorio e dei cittadini in un�ottica di intersezionalità: reazioni 
differenti emergono all�incrocio di diverse categorie identitarie 
in relazione, ma non solo, a genere, età, etnia, istruzione, che 
devono essere prese in considerazione per disegnare gli stru-
menti e le risorse necessarie per affrontare il cambiamento. L�i-
dentificazione delle variabili socio-demografiche (età, genere, 
background migratorio ed etnico, ecc.), economiche (reddito, 
condizioni di vita, ecc.) e territoriali (contesti socio-economici 
specifici, percentuale di persone con disabilità, livello locale di 
competenze digitali, ecc.), Ł alla base di una transizione (I� �� 
�	��; A›���� et al. �	��) equilibrata che dovrebbe ispirare 
tutte le attività del progetto, a partire dalle azioni di mappatura 
che collegano le questioni sociali e ambientali, fino alla proget-
tazione di strumenti e dispositivi, assumendo la diversità come 
un forte motore di innovazione.

Oggi piø che mai l�anticipazione del cambiamento, rispet-
to ai tempi lunghi delle mutazioni, Ł diventata contingente 
e necessaria per la definizione di azioni integrate capaci di 
migliorare la risposta complessiva della città e dei cittadini in 
caso di emergenza, in termini funzionali, spaziali e socio-eco-
nomici. La recente pandemia COVID-19 Ł infatti solo uno de-
gli ultimi �campanelli d�allarme� per ripensare urgentemente 
comportamenti, abitudini e stili di vita che sono stati costretti 
a cambiare durante periodici lockdown, fornendo ulteriori pro-
ve degli impatti umani sull�ambiente naturale e costruito (ad 
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esempio la riduzione dell�inquinamento, la rinaturalizzazione, 
i fenomeni di rewilding, ecc.), così come sottolineato dalla cam-
pagna ActNow UN1. Le grandi crisi, diffuse nelle geografie piø 
diverse, dalle grandi metropoli alle aree interne, in contesti pe-
riferici come nei centri storici (C���� �	��), rappresentano 
l�occasione per esplorare i cambiamenti sistemici che coinvol-
gono e fanno interagire fra loro diversi elementi: nuove tecno-
logie; nuove regolamentazioni e nuove policy; nuove tipologie 
di mercato; nuove abitudini e nuove norme sociali; nuovi con-
flitti. Queste forme di cambiamento e di innovazione sono il 
risultato di specifiche interazioni �co-evolutive� tra persone, 
tecnologia, politica e infrastrutture, includendo modificazioni 
simultanee in piø dimensioni. Si sperimentano nuove pratiche 
sociali, si includono nuove (combinazioni di) idee, modelli, re-
gole, relazioni sociali, che producono un cambiamento a livello 
di sottosistemi sociali, incluse istituzioni, strutture sociali e 
infrastrutture fisiche.

La relazione tra design, crisi e sostenibilità Ł un tema tra-
sversale che porta le culture del design a intessere una stretta 
relazione, fin dagli anni Sessanta del Novecento, con saperi 
intersettoriali, in particolare con la sociologia, l�antropologia, 
l�ecologia e gli studi sul futuro, e a ragionare su processi e me-
todi progettuali trasversali. Non stupisce che i pericoli con-
nessi a una condizione permanente e pervasiva di rischio, di 
depauperamento delle risorse naturali e di progressiva polariz-
zazione sociale e urbana emerse durante il periodo emergen-
ziale COVID-19, stiano motivando una rinnovata riflessione 
sul senso e il ruolo delle culture del progetto, nelle molteplici 
articolazioni e potenzialità (S������ �	�	). Emerge quindi, a 
livello globale, l�urgente necessità di affrontare le sfide attuali 
e di immaginare un nuovo mondo, offrendo una preziosa op-
portunità per osservare come i processi di innovazione stiano 
rapidamente modificando la società, le sue dinamiche e i suoi 
ambienti. La comprensione delle barriere culturali, sociali, 
economiche e fisiche che attualmente inibiscono l�emersione 
di tali processi Ł adottata come precondizione per stimolare 
il cambiamento nei comportamenti dei cittadini e, allo stesso 
tempo, per ridurre la stereotipizzazione in un�ottica di inter-
sezionalità, mentre si progettano le esperienze dei cittadini/
utenti/consumatori.
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Multi-disciplinarietà, multi-scalarità, multi-linguaggio: 
prospettive di osservazione delle mutazioni della città

Il dibattito e la discussione multidisciplinare sui processi di mu-
tazione a scala urbana interessano aree tra cui la governance e la 
piani�cazione, l�innovazione e la competitività, lo stile di vita e il 
consumo, la gestione delle risorse, la mitigazione e l�adattamento 
al clima, il trasporto e l�accessibilità, gli edi�ci, l�ambiente �sico, cul-
turale, lo spazio pubblico. Sono quindi coinvolti ambiti riguardanti 
le discipline del design, socio-economiche, quelle legate agli aspetti 
spaziali, all�area biologica (legata ai fenotipi umani, alla modi�ca 
della biodiversità, ecc.), le cosiddette humanities, altre che investi-
gano le regole e le politiche di funzionamento di governance delle 
città, le tecnologie e l�ICT come acceleratori di cambiamento.

Questa combinazione tra conoscenze e discipline stimola l�a-
dozione di un approccio cross-settoriale, attraverso il quale il li-
bro osserva le mutazioni in modo dinamico, affiancando neces-
sariamente alla questione multidisciplinare altre prospettive.

La multi-scalarità Ł un secondo fattore da tenere in conside-
razione: qual Ł la scala giusta di investigazione? Come si integra 
la micro-scala di distretto/quartiere, spesso teatro di mutazioni 
profonde, con il sistema città, che invece progressivamente as-
sorbe il cambiamento e si adatta?

Un esempio recente Ł dato dall�emergenza sanitaria in corso, 
che ha impattato in maniera repentina sulla società, stimolando 
nuove modalità di lavoro, educazione, comunicazione. Modelli 
distributivi alternativi stanno rafforzando l�esigenza di dotare 
la città di servizi di prossimità, facilmente raggiungibili sia in 
termini spaziali che socio-economici, ma anche di rafforzare le 
reti in/da/per la città, per mettere in connessione flussi, dati, 
persone, luoghi e funzioni. 

Infine, il multi-linguaggio e la multi-culturalità costituiscono 
strumenti di osservazione privilegiati, attraverso cui la città di-
venta luogo di mescolanza e di confronto continuo tra pubblico 
e privato, tra cittadini consolidati e nuovi cittadini, tra digitale 
e reale, in cui forme alternative di linguaggio, anche mutuate da 
pratiche artistiche e performative, possono produrre significati 
multipli e condivisi e generare culture ibride (H������ �		�) 
in ciò che consumiamo, nei modi in cui viviamo, nelle persone 
con cui interagiamo (A���, T����� �		�). 
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Città in produzione continua

Se si interpreta la città come un organismo in produzione con-
tinua (C������� R�������, M�����-P����� �	��), si assiste 
alla necessità di mappare gli impatti dei processi di mutazione, 
di ampli�care i bene�ci e di contenere le criticità: adottando 
modalità di condivisione di traiettorie e di valori tra i vari attori 
del processo Ł possibile disegnare strumenti abilitanti sempre 
piø adattivi. Le città si o�rono quindi come spazi aperti alla 
traduzione e alla contaminazione, dove i signi�cati linguisti-
ci, culturali e sociali sono continuamente rimediati, negoziati 
e ride�niti. La disomogeneità spaziale, politica, demogra�ca e 
produttiva che le caratterizza richiede uno sforzo di lettura e 
di interpretazione, capace di decodi�care i linguaggi, ascoltare 
e includere i segnali deboli, disegnare e/o individuare gli stru-
menti chiave per attuare, da un lato, il cambiamento di modelli, 
abitudini, forme, e, dall�altro, sostenere le grandi s�de ambien-
tali, economiche e sociali a scala globale.

¨ attraverso questa prospettiva che la disciplina del design ha 
iniziato a guardare la dimensione urbana con occhi diversi. Oltre 
alla sua dimensione artificiale, le città e i territori diventano una 
merce (D����� ����; A��� ����; B���� �		�; A���-M��-
��� et al. �	��; C������ et al. �	��a). Questo non riguarda 
piø solo la sua forma finale, ma i modi e i processi attraverso 
i quali essa viene intenzionalmente trasformata continuamen-
te. L�approccio human-centered appare quindi fondamentale per 
investigare in che modo l�uomo riesce a posizionarsi rispetto al 
cambiamento, come lo produce, come lo consuma, come può ap-
propriarsene, diventando a sua volta produttore di esperienze 
personalizzate e rilevanti rispetto a prodotti e servizi. Alcuni 
possibili concetti-chiave definiscono quindi l�azione dei desi-
gner nelle città contemporanee.

Il design e la tecnologia assumono, nei processi trasformativi 
delle città, il ruolo di medium nella progettazione dei touch-point 
di rappresentazione, racconto e condivisione delle informazioni 
sullo stato delle città, nelle azioni di prototipazione urbana di 
processi, servizi, collaborazioni � come strumenti di anticipa-
zione e costruzione di scenari � nella facilitazione di un proces-
so di costruzione di un ambiente di intelligenza collaborativa e 
distribuita. Anticipare le interazioni delle persone con le tecno-
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logie abilitanti e fornire loro prodotti, spazi di vita e di lavoro, 
supportare le azioni umane con forme esperienziali avanzate 
di conoscenza (B�����, C�������� �	�	), favorire ambienti 
collaborativi, rappresentano gli obiettivi chiave per una cultu-
ra del progetto che sia ad alto grado di risposta, adattamento e 
preparazione a tutti i possibili cambiamenti di scenario che si 
verificheranno in futuro.

Adottando il punto di vista del designer, la città viene intesa 
come un luogo di conservazione e sperimentazione/produzione 
continua in senso lato: conservazione di tradizioni, cultura, luo-
ghi simbolici, mestieri e saperi e nuova produzione di relazioni, 
di esperienze, di valori, di condivisione, di conflitto, di servizi e 
prodotti per la società profit e non profit. L�idea di uniformità e 
identità nelle trasformazioni urbane Ł profondamente cambia-
ta, aprendo un dibattito che coinvolge molti campi disciplinari, 
stakeholders e attori.

Le dinamiche di mutazione sono, in alcuni casi, il risultato di 
questi processi produttivi che vedono sempre piø spesso il coin-
volgimento di attori e risorse non convenzionali, e, in altri, sono 
esse stesse attivatrici di produzione innovativa, che si nutre di 
interazione, analogia e reciprocità (S�������� �		�), neces-
saria per venire incontro a nuovi bisogni, nuove vulnerabilità, 
diverse esigenze di competitività e di attrattività. 

Le catene produttive, le cosiddette value chain, che caratte-
rizzano i contesti urbani sono anch�esse oggetto di ripensamen-
to: gli elementi che le costituiscono, includono fattori quali le 
condizioni di vita, la sicurezza, i trasporti, le comunità, i vari 
domini di innovazione, i processi sottostanti il funzionamento 
della società, le dinamiche ambientali e la qualità della governan-
ce (O��� �	�	). Il design può attivare i meccanismi che condi-
zionano la creazione di catene di valore piø integrate, attraver-
so una piø attenta selezione degli attori, in un processo aperto 
all�interazione dinamica multilivello in cui nuove partnership 
diventano possibili. Un processo che tende a scardinare sistemi 
di innovazione lineare per muoversi verso forme di innovazio-
ne �costellata� (N������, R������ ����; E������� �	��), 
generata in alcuni casi attraverso processi di co-creazione alle 
diverse scale. Emerge la necessità di integrare la dimensione in-
dividuale e quella collettiva dei processi di �produzione� intesa 
in senso ampio, per favorire la crescita di sistemi e organizza-
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zioni in grado di conservare e sviluppare comportamenti, abili-
tà, valori e conoscenze che consentano di affrontare il continuo 
cambiamento in un processo di costante rinnovamento.

Forme distributive diverse (con un forte apporto del digitale: 
nuove piattaforme, nuovi strumenti), nuove forme di consumo 
della città (low-touch, low-travel) generano sinergie tra diversi 
domini, stimolando all�uso di infrastrutture e tecnologie comu-
ni, in un processo che influenza le performance economiche, i 
meccanismi sociali, le dinamiche ambientali della città. La rico-
nosciuta influenza del design (M����� et al. �	��) sui modelli 
di consumo così come la capacità della disciplina e della pratica 
di trasmettere attitudini e valori, può contribuire alle grandi sfi-
de, attraverso, ad esempio, la traduzione degli obiettivi di svi-
luppo sostenibile e di innovazione responsabile nel linguaggio e 
nei codici dei prodotti, nei modelli di business, nei servizi e nelle 
infrastrutture, progettando nuove esperienze e al tempo stesso 
immaginando l�impatto generato.

Il behavioral change by design rappresenta infatti una strategia 
progettuale in cui vengono create le condizioni ottimali in cui il 
comportamento desiderato può verificarsi naturalmente, inne-
scando motivazioni diverse, ad esempio fornendo un feedback su-
gli effetti dei comportamenti delle persone attraverso la visualiz-
zazione dei dati; incoraggiando gli utenti a forme piø sostenibili 
di consumo, in cui si evidenziano ulteriori effetti positivi oltre ai 
guadagni ambientali; collaborando con le aziende su specifiche 
sperimentazioni con i consumatori; abbinando l�adattamento dei 
comportamenti con l�adattamento dei prodotti e dei servizi. Tut-
tavia se la consapevolezza di trovarsi di fronte a rapidi sconvolgi-
menti nel rapporto tra la sfera dei comportamenti umani e quella 
dei fenomeni naturali Ł sempre piø diffusa globalmente, Ł materia 
complessa e interdisciplinare inquadrare il legame tra i comporta-
menti culturali e sociali in relazione alle mutazioni della città.

Un ulteriore campo di azione e applicazione del design riguar-
da il temporaneo e la piccola scala. Nel libro The temporary city di 
Peter Bishop e Lesley Williams (2012) vengono illustrate solu-
zioni generate dall�immaginazione di piccoli interventi dinamici 
negli spazi marginali, capaci di produrre grandi cambiamenti. 
Pur conservando una stretta relazione con la realtà, questi in-
terventi sembrano metterla in discussione e superarla, andando 
a definire nuovi fondamenti per futuri scenari. Aggettivazioni 
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