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CONVENTI DISMESSI E NUOVE 
STRATEGIE DI RIUSO: IL CASO 
VIRTUOSO DEGLI EDIFICI MONDO 
NELLA CITTÀ DI SALERNO E L’EX 
CONVENTO SAN GABRIELLO A CAPUA

Mariarosaria Angrisano, Carla Bartolozzi, Martina Bosone, 
Luigi Fusco Girard, Antonia Gravagnuolo, Francesco Novelli

Abstract 
The issue of finding an appropriate use for abandoned religious heritage is increasingly urgent, 
however, it could become a development opportunity through the reuse, recovery, restoration, and 
regeneration of “wasted” resources from the perspective of the circular economy. A specific reflection 
is proposed through two case studies: one related to the reuse of large former convents abandoned 
in the city of Salerno, and the other related to a state property undergoing alienation in the city of 
Capua. The main objective of the “circular” adaptive reuse projects was to implement a participa-
tory co-design process supported by multi-criteria and multi-dimensional evaluation tools, identi-
fying new uses able to restore social vitality and centrality to these places.

Keywords
Historical religious architecture, Social use of heritage, Circular economy, Third sector, Preservation 
project

Introduzione1

Il tema della costante ricerca di una adeguata destinazione d’uso degli antichi edifici 
ecclesiastici è ricorrente, già dalla fine degli anni 80 del XX sec., nelle carte e documenti 
promossi dalla Santa Sede oltre che da Enti ed istituzioni internazionali che si occupano 
di conservazione e valorizzazione di questo patrimonio (ICCROM). Il riuso funzionale 
del patrimonio architettonico religioso, se attuato in chiave di sostenibilità, può costitu-
ire un’opportunità ispirata al principio dell’economia circolare: riuso, recupero, restauro, 

1 Il contributo è frutto della consuetudine alla collaborazione sui temi del riuso sostenibile del patrimonio 
architettonico religioso da parte di un gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino, CNR e Università 
Telematica Pegaso, e oggetto di approfondimento in attività didattiche e di ricerca con all’attivo pubbli-
cazioni e partecipazioni a convegni internazionali.
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rigenerazione [Pontificio Consiglio della Cultura 2018]. L’attenzione alla formazione di 
“heritage communities”, un’attenta conoscenza del sistema urbano e territoriale su cui 
insistono i beni, la valorizzazione sostenibile del patrimonio immateriale quale stru-
mento di comprensione di quello materiale, rappresentano strumenti che possono ra-
gionevolmente orientare i processi di trasformazione in linea con una prassi operativa 
virtuosa. In coerenza con queste premesse si colloca il modello di riuso adattivo “cir-
colare” del patrimonio culturale, elaborato nell’ambito del progetto di ricerca e innova-
zione europeo Horizon 2020 CLIC [Fusco Girard 2021]. In particolare, il riuso adattivo 
del Patrimonio Architettonico Religioso è orientato alla costruzione di una “dimensione 
spaziale” ecologica, sicura, inclusiva e polifunzionale, in un’ottica di economia circolare 
coerente sia con l’Action Plan europeo per l’Economia Circolare dell’11 marzo 2020 che 
con la prospettiva di un Action Plan per la Social Economy.
Precedenti collaborazioni tra gli autori del presente contributo documentano la con-
suetudine a un approccio al tema del patrimonio architettonico religioso di carattere 
dichiaratamente interdisciplinare [Bartolozzi et al. 2019]. Il patrimonio architettonico 
religioso rappresenta un elemento unificante tra restauro ed economia ed è occasione di 
confronto su due esperienze comprese nella medesima area di ricerca, pur afferenti ad 
ambiti distinti: di carattere sperimentale, soprattutto per gli strumenti di indagine uti-
lizzati e il contesto di riferimento, il primo e di carattere didattico applicato, il secondo, 
nell’ottica della terza missione.
Questo contributo ha infatti l’obiettivo di proporre una riflessione critica sul modello 
di riuso adattivo “circolare” sviluppato nell’ambito del progetto Horizon 2020 CLIC, 
attraverso due casi di studio messi a confronto: uno relativo agli Edifici Mondo nella 
città di Salerno, ex-conventi di grandi dimensioni localizzati nel centro storico ed in 
condizioni di abbandono da più di 30 anni, l’altro relativo ad un bene demaniale in fase 
di alienazione nella città di Capua. Gli esiti presentati nel caso studio dell’ex convento 
San Gabriello a Capua, sono frutto di una tesi di laurea discussa al Politecnico di Torino 
[Frusciante, 2022], sviluppata nella scia delle attività di carattere didattico, ricerca e con-
sulenza scientifica che il gruppo di ricerca torinese porta avanti attivamente dall’inizio 
degli anni Duemila [Novelli 2004; Novelli 2009; Bartolozzi 2016; Novelli 2018, 1937-
1948; Bartolozzi Novelli 2019, 411-420; Bartolozzi e Novelli 2021, 347-357]2.
L’obiettivo principale del progetto di riuso adattivo circolare messo in campo è quello 
di implementare un processo di co-progettazione partecipata supportata da strumenti 
valutativi multicriterio e multidimensionali, individuando nuovi usi in grado di rigene-
rare vitalità sociale e centralità di senso a luoghi religiosi spesso dismessi, sottoutilizzati 
e marginali, in condizioni di progressivo degrado. 

2 Convegno Nazionale Adeguamento a nuove funzioni del patrimonio architettonico religioso, Torino 12 di-
cembre 2013, Castello del Valentino, Politecnico di Torino, Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesia-
stici, responsabile scientifico Prof.ssa C. Bartolozzi. Convegno Internazionale Patrimonio Architettonico 
religioso. Nuove funzioni e processi di trasformazione, Castello del Valentino, 11-12 dicembre 2014, 
Politecnico di Torino, Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici, responsabile scientifico Prof.ssa 
C. Bartolozzi.
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La scelta di beni un tempo appartenenti alla funzione religiosa è dettata da almeno due 
fattori: il primo è legato al crescente fenomeno di sottoutilizzazione o dismissione di 
molti edifici di matrice religiosa [Coomans 2012; Gerhards 2015]; il secondo è legato 
all’importanza, consistenza e diffusione su tutto il territorio nazionale di tale patrimonio, 
parte integrante dei paesaggi urbani, rurali e montani, elemento identificativo della co-
munità che in esso riconosce memorie e valori condivisi (www.beweb.chiesacattolica.it). 
L’ intento specifico del progetto di riuso adattivo nel caso specifico degli ex-conventi di 
Salerno è quello di individuare un mix funzionale soddisfacente dal punto di vista del 
recupero dei valori culturali, anche considerando l’abbattimento di addizioni impro-
prie, ispirato anche dalle buone pratiche per il riuso e l’uso misto di tali spazi, alla luce 
del modello di economia circolare e “città circolare”, ispirati ad istanze di conservazione, 
valorizzazione, sostenibilità economica, nel rispetto dei valori di compatibilità, auten-
ticità, uso sociale dei beni. Per uso sociale si intende anche quello collegato con la pro-
mozione del lavoro e quindi alla creazione di opportunità lavorative nei settori dell’e-
conomia sociale e solidale, ma anche dell’innovazione tecnologica, sociale e produttiva, 
essendo il lavoro il ponte che collega un soggetto agli altri, promuovendo l’inclusione 
sociale [Fusco Girard 2021a; 2021b]. 
Anche nel caso dell’ex convento San Gabriello la disponibilità di spazi inutilizzati e la 
missione sociale del patrimonio culturale religioso diventano fattori di spinta di una 
ricerca che intende dare risposte e fornire soluzioni innovative e inclusive oltre a rin-
saldare un legame fondamentale tra il bene e la sua comunità di riferimento in un più 
complesso processo di conservazione e valorizzazione del valore identitario originario 
di questo patrimonio [Faro, 2005; Pavan Woolfe, Pinton, 2019]. L’analisi del progetto 
di riuso adattivo “circolare” intende approfondire la possibilità di sviluppare un pro-
gramma di recupero e riuso integrato che funga da modello per altre realtà analoghe 
nel territorio italiano, nella prospettiva dell’implementazione di un modello di “città 
circolare” pienamente sostenibile. Occorre sottolineare qui la necessità di evitare sia lo 
spreco di capitale naturale che di capitale manufatto, ma soprattutto lo spreco di capitale 
umano, e cioè i cosiddetti “rifiuti umani” [Bauman 2003], in coerenza con il progetto di 
umanizzazione della città espresso nella Nuova Agenda Urbana [UN 2017]. 

Il riuso adattivo “circolare” del patrimonio culturale 
Il progetto Horizon 2020 CLIC (www.clicproject.eu) ha sviluppato un modello innova-
tivo per il riuso e la rigenerazione del patrimonio culturale nella prospettiva dell’econo-
mia circolare. 
Secondo la ricerca CLIC, il modello circolare rigenerativo nel territorio è orientato alla 
capacità di rigenerare le diverse forme di capitale (capitale manufatto, capitale naturale, 
capitale sociale, capitale umano, capitale economico-finanziario). Il riuso circolare è 
volto a trasformare i luoghi abbandonati in sistemi “viventi”, e come tali rigenerativi 
[Fusco Girard 2021a; 2021b]. In questo modo è in grado di generare effetti positivi nel 
contesto e contribuire alla resilienza del sistema città/territorio nel tempo.
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Il riuso “circolare” del patrimonio culturale si configura come una delle possibili azioni 
rigenerative per attuare la transizione verso un’economia locale de-carbonizzata (eco-
nomia ecologica) [Fusco Girard 2021; Gravagnuolo et al. 2021; Gravagnuolo Bosone, 
Fusco Girard 2021]. Infatti, nell’ambito dell’economia circolare, contribuisce a rigene-
rare le risorse del territorio (monumenti, edifici, paesaggi), riducendo il consumo di 
suolo e l’estrazione di materiali, contribuendo a minimizzare i rifiuti, gli impatti am-
bientali negativi e l’impronta ecologica degli edifici, riutilizzando/riciclando le aree di 
“scarto” trasformandole in risorse. Il riuso adattivo circolare, inoltre, deriva la maggior 
parte delle sue risorse dal territorio circostante: utilizza per quanto possibile energie 
rinnovabili; riutilizza le acque meteoriche e grigie; contribuisce a rigenerare i servizi 
ecosistemici da cui dipendono le attività umane e il benessere delle persone; promuove 
l’uso del verde e delle soluzioni “nature-based”. Contribuisce pertanto a trasformare 
il metabolismo lineare (estrazione-produzione-consumo-rifiuto/emissioni) in circola-
re (riuso, recupero, riciclo…), imitando la sapienza della natura [Fusco Girard 2021a; 
Foster 2019; Gravagnuolo et al. 2019].
Dal punto di vista gestionale, il riuso circolare è caratterizzato anche dalla capacità di 
rigenerare le risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento nel tempo. Il 
riuso circolare diventa quindi un processo capace di promuovere impatti economici po-
sitivi, anche in termini di localizzazione di nuove attività creative, sociali e produttive, 
generando nuovi posti di lavoro [Fusco Girard e Gravagnuolo 2017; Gravagnuolo et al. 
2019]. 
Inoltre, il riuso circolare è orientato a generare una comunità, in particolare una “comu-
nità del patrimonio” [Council of Europe 2005] che a sua volta si prende cura del patri-
monio stesso e ne rigenera i significati, in un processo circolare virtuoso, aumentando il 
capitale sociale e rafforzando la coesione e la capacità cooperativa e collaborativa nelle 
comunità. Infatti, il riuso circolare è caratterizzato dalla ricerca di sinergie/simbiosi e at-
tività cooperative tra i soggetti del territorio che aumentano la produttività complessiva. 
Infine, il riuso adattivo circolare del patrimonio culturale riproduce anche valori imma-
teriali: i valori culturali. Tale processo di riuso dovrebbe essere in grado di rigenerare 
anche valori / significati / orizzonti culturali e di senso, generando nuovi significati e 
nuovi valori collegati ai significati e al valore originario.
In sintesi, il riuso circolare del patrimonio culturale ha come obiettivo la rigenerazione 
delle risorse culturali tangibili e intangibili, naturali, sociali ed economiche del territo-
rio, la promozione di sinergie/simbiosi e cooperazione tra i soggetti pubblici, privati e 
della società civile, e la generazione di impatti positivi netti di tipo economico, sociale, 
ambientale e culturale nel territorio.

Il caso di studio: il progetto di riuso degli Edifici Mondo a Salerno
Nella città di Salerno, partner del progetto CLIC, il modello di riuso adattivo circolare 
del patrimonio culturale è stato sperimentato attraverso un processo di co-progettazio-
ne supportato da strumenti valutativi multi-criterio e multi-dimensionali. L’area pilota, 
localizzata nel centro storico, comprende il Convento di San Pietro e San Giacomo, il 
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Convento di San Francesco d’Assisi e il Palazzo San Massimo che, insieme al Convento 
di Santa Maria della Consolazione, rientrano nel complesso dei cosiddetti “Edifici 
Mondo”, edifici storici così denominati per la loro grandezza e complessità, in stato di 
abbandono da circa 30 anni (Fig. 1) [Lupacchini e Gravagnuolo 2019]. 
Al fine di individuare nuovi usi possibili degli ex-conventi storici in abbandono, il pro-
getto CLIC ha avviato un processo di ascolto e partecipazione, coinvolgendo oltre 50 
organizzazioni del territorio in una serie di incontri, laboratori, workshop, indagini e 
dibattiti sul futuro degli Edifici Mondo. 
L’obiettivo generale del progetto di riuso, co-elaborato e condiviso con gli stakeholder 
locali, è l’attivazione di un’economia locale circolare e rigenerativa centrata sulla va-
lorizzazione del patrimonio storico-culturale come leva per uno sviluppo sostenibile: 
attrazione di investimenti, creazione di nuovi posti di lavoro, aumento dell’imprendito-
rialità, aumento e qualificazione del capitale umano, rigenerazione ambientale, sociale 
e culturale. 
Il percorso di co-progettazione è stato realizzato in più fasi:

• La prima fase ha previsto una serie di incontri, workshop e dibattiti sul tema del 
recupero del patrimonio culturale salernitano con le organizzazioni del territorio, 
individuando i valori, le criticità e le opportunità in campo;

• Successivamente, il Comune di Salerno ha avviato una Consultazione Pubblica 
per individuare le possibili destinazioni d’uso degli edifici secondo il modello cir-
colare, al fine di dare nuova vita alla parte alta del centro storico immaginando 
nuove funzioni, servizi ed attività innovative trainanti per la rigenerazione urbana 
dell’intera area urbana;

1: Edifici Mondo, scorcio del Convento di San Francesco (al centro), Convento di San Pietro a Maiella e San 
Giacomo (sinistra), Palazzo San Massimo (in basso a sinistra), ripresa da drone.
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• Le migliori proposte risultanti dalla Consultazione Pubblica hanno quindi par-
tecipato ad una serie di workshop intensivi di co-progettazione, durante il quale 
i partecipanti sono stati guidati nello sviluppo di ipotesi progettuali fortemente 
connotate per gli elementi di valorizzazione culturale e di sostenibilità economi-
co-finanziaria, ambientale e sociale, applicando il modello “circolare” di riuso; 

• Infine, una fase di co-valutazione basata su criteri e indicatori, opportunamente 
“pesati” in funzione delle preferenze espresse dagli stakeholder, ha permesso di 
individuare la soluzione progettuale più soddisfacente. Tale soluzione progettuale 
è stata poi approfondita e dettagliata in occasione di bandi competitivi per l’acces-
so al finanziamento delle opere, anche nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza).

La Consultazione Pubblica, rivolta a cittadini, innovatori, imprese e organizzazioni del-
la società civile, ha riscontrato grande interesse con 14 proposte acquisite dal Comune, 
presentate da team interdisciplinari. Le idee progettuali presentate comprendevano fun-
zioni orientate all’ aumento dell’attrattività per imprese e ricerca medica e farmaceutica 
di eccellenza collegata alla tradizione della Scuola Medica Salernitana, nuove forme di 
abitare innovative (dal co-housing al condominio solidale), produzioni culturali musi-
cali, teatrali e artistiche, l’artigianato anche digitale e il commercio cittadino, nonché 
funzioni turistiche e sociali, garantendo nuovi e più funzionali servizi alla cittadinanza, 
in termini di accessibilità, sostenibilità e migliore vivibilità. 
Il progetto complessivo risultato più coerente con il modello circolare proposto e più 
soddisfacente anche secondo le preferenze espresse dagli stakeholder è risultato un mix 
funzionale incentrato sul recupero e valorizzazione della Scuola Medica Salernitana, 
il più importante patrimonio culturale intangibile della città di Salerno. Il progetto 

2: Edifici Mondo, dettagli del Palazzo San Massimo, stato attuale
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sviluppato a partire dai risultati della co-progettazione e valutazione si propone quindi 
di realizzare un centro di ricerca, innovazione e imprenditorialità di eccellenza per lo 
sviluppo di Salerno come “Città Circolare della Salute”. Il progetto si ispira alle migliori 
pratiche europee di riuso adattivo “circolare” di edifici e siti di valore storico-culturale, 
analizzati dal progetto CLIC (www.clicplatform.eu), puntando non solo alla realizzazio-
ne di spazi multi-funzionali per la ricerca di eccellenza, ma anche al minimo impatto 
ambientale: efficientemente energetico, energie rinnovabili, sistemi di recupero e riuso 
delle acque meteoriche e grigie, e non ultimo l’impiego di soluzioni “nature-based” per 
la rinaturalizzazione dell’area urbana e il miglioramento della qualità dell’aria e del mi-
croclima. In particolare, l’analisi energetica ha evidenziato che il maggiore investimento 
inizialmente necessario per realizzare edifici “ad energia quasi-zero” viene compensa-
to nel tempo grazie ai ridotti impatti in termini di emissioni di carbonio equivalenti 
e ridotti consumi energetici e di acqua. La soluzione progettuale contribuisce quindi 
ad affrontare il cambiamento climatico sia in termini di contrasto alle emissioni cli-
malteranti e al migliore utilizzo di materiali ed energia, sia in termini di adattamento 
agli effetti dell’aumento delle temperature medie. Questo aspetto risulta estremamente 
importante per il Mezzogiorno, considerato che gli impatti del cambiamento climatico 
sono particolarmente evidenti nell’area mediterranea. 
Il progetto di riuso adattivo circolare degli Edifici Mondo aspira a diventare un interven-
to esemplare (“dimostrativo”) nella città di Salerno, dimostrando concretamente come 
sia possibile ottenere sinergicamente impatti positivi ambientali, sociali ed economici 
insieme alla rigenerazione del valore culturale identitario e simbolico, offrendo quindi 
una prospettiva “culturale” di riferimento per sostenibilità e circolarità.
La valutazione degli impatti nella fase ex-ante di progettazione ha supportato l’individua-
zione del mix funzionale più soddisfacente in base a criteri di circolarità [Gravagnuolo e 
Fusco Girard 2021; Gravagnuolo et al. 2021]. 
Tra gli impatti positivi considerati, è opportuno evidenziare la rivitalizzazione dell’in-
tera area urbana, con attività di ricerca, culturali e creative anche di tipo artigianale/
produttivo, che diventa attrattore per visitatori/turisti e nuovi residenti, nonché attività 
commerciali. Inoltre, il mix di attività previste presenta una elevata capacità di generare 
occupazione ad alta qualificazione e specializzazione, contribuendo alla auto-sostenibi-
lità nel lungo termine. 
Il mix funzionale è stato attentamente studiato per generare un business model “circo-
lare” in grado di garantire una elevata auto-sostenibilità economico-finanziaria, neces-
saria per evitare ulteriori fenomeni di abbandono dopo l’intervento di recupero. Oltre 
all’impatto occupazionale diretto, vanno considerate le esternalità legate al valore ag-
giunto economico prodotto dai settori attivati, ossia della ricerca, turistico e produttivo. 
Ulteriori impatti economici sinergici e indiretti riguardano l’intervento infrastrutturale. 
La salubrità e bellezza dell’area urbana e degli edifici è stata considerata un punto di for-
za dell’intervento, in linea con l’iniziativa del Nuovo Bauhaus Europeo [Commissione 
Europea 2021]. 
L’ impatto sociale e culturale del progetto nel territorio è stato valutato rispetto all’oppor-
tunità di recupero e valorizzazione della Scuola Medica Salernitana come patrimonio 
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immateriale identitario, ma anche in relazione al significativo aumento e miglioramen-
to delle relazioni di cooperazione e collaborazione, e della fiducia, tra gli stakeholder 
e i soggetti pubblici, privati e sociali. Le relazioni e la fiducia sono da considerare un 
fattore fondamentale per il successo di iniziative complesse di riuso, un “collante” so-
ciale in grado di moltiplicare gli impatti positivi e minimizzare i rischi, anche rispetto 
all’attrazione di investimenti. Infine, un ruolo non secondario dovrebbe essere svolto 
dalle organizzazioni della società civile, già attive nell’area, anche attraverso l’attivazione 
di Patti di Collaborazione per l’amministrazione condivisa, un modello di governance 
“circolare” già attivo in più di 200 comuni italiani [LabSus 2021].

Ex convento San Gabriello a Capua (CE): spunti per una 
rifunzionalizzazione sostenibile
Il palazzo, denominato ex Convento San Gabriello, è stato edificato a partire dal 1734 
ed è parte di un più ampio complesso ubicato nel centro storico di Capua, vincolato 
dal MIBACT ai sensi del D.lgs 42/2004 [Frusciante 2022, 138]. L’edificio nasce in origi-
ne come convento di clausura per le Suore Carmelitane Scalze, funzione che mantiene 
sino agli inizi del ‘900 quando passa in gestione all’amministrazione comunale, ed il 
Convento viene trasferito in altra sede. Il fabbricato, che si presenta in mediocre stato di 
conservazione, si sviluppa su tre livelli fuori terra con un impianto a corte: piano terra e 
primo piano sono collegati da uno scalone aulico mentre dal cortile attraverso una scala 
coperta si accede al giardino pensile (Fig. 3).

3: Ilaria Frusciante, Ex Convento San Gabriello e Chiesa di Santa Placida, prospetto su Via Duomo e vista dall’an-
drone di ingresso verso la corte interna, 2021. 
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Nel corso del XX secolo il complesso, nelle disponibilità del Comune di Capua, è sede 
della Pretura, ed è interessato da lavori di manutenzione e adeguamento per la funzio-
ne in essere. All’inizio del 2000 il bene viene trasferito nelle proprietà dell’agenzia del 
Demanio e nel 2004 è interessato da lavori di restauro delle facciate principali (Fig.4). 
Proprio l’Agenzia del Demanio nel 2019 avvia alcuni piani volti alla valorizzazione 
degli immobili pubblici tra cui: Valore Paese Italia, Gestione e valorizzazione degli immo-
bili pubblici ed il Piano Vendite immobili dello Stato. 
In particolare quest’ultima procedura, Piano Vendite immobili dello Stato, prevede il tra-
sferimento definitivo del bene ad un altro soggetto, e comporta uno sgravio per lo Stato 
che non dovrà più preoccuparsi di gestire e mantenere un bene inutilizzato, abbando-
nato, chiuso. Quest’ultima procedura rappresenta una cessione completa del patrimo-
nio pubblico denunciando una quanto mai evidente difficoltà nel gestire i propri beni 
individuando quale unica strada quelli di venderli al miglior offerente. Questo piano 
di dismissione del patrimonio pubblico è stato però fortemente criticato in quanto si 
individua nella perdita della funzione pubblica del bene una corrispondente perdita in 
termini di libertà, uguaglianza, democrazia [Montanari, 2015].
Il portafoglio statale è costituito da proprietà presenti su tutto il territorio Italiano, piut-
tosto eterogeneo, al quale appartengono classi di beni di diversa natura, come terreni, 
edifici residenziali, edifici commerciali, strutture industriali, strutture ed edifici storici, 
ex caserme, ex conventi ed ex carceri. In particolare la procedura di vendita si esplica 
attraverso l’uscita di bandi a carattere regionale, che comprendono beni considerati “di 
scarso valore strategico” e bandi nazionali. Questi ultimi rappresentano la parte più con-
sistente dell’intero piano di vendite: a differenza dei bandi regionali infatti, i nazionali 

4: Ilaria Frusciante, Ex convento San Gabriello, planimetria piano terreno (stato di fatto, vista corte interna verso 
la Via Duomo, 2021.
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sono costituiti da beni aventi rilevante valore, sia economico che storico – culturale. 
L’avvio alla cessione dei beni caratterizzanti i bandi nazionali si ha con la pubblicazione 
di un elenco eterogeneo suddiviso dall’Agenzia del Demanio in otto categorie: immobili 
residenziali, immobili commerciali, ex caserme, ex conventi, ex carceri, terreni, immo-
bili storici ed immobili industriali. L’ex Convento San Gabriello è parte dei beni inclusi 
nel bando nazionale del marzo 2021 per la regione Campania; per questa ragione è 
stato individuato quale caso studio per essere sviluppato nell’ambito di una tesi di lau-
rea al Politecnico di Torino. La ricerca partendo dall’analisi dell’elenco dei beni messi 
in vendita nei bandi pubblicati negli anni 2019, 2020, 2021, ha individuato quindi l’ex 
convento San Gabriello anche sulla base di alcuni parametri quali la futura destinazione 
d’uso turistico-ricettiva pubblica, il contesto (centrale, presenza di servizi e infrastrut-
ture, ecc.), le caratteristiche del bene (stato di conservazione, accessibilità, interesse sto-
rico-culturale). Da una successiva analisi dell’offerta turistica sul territorio della regione 
Campania emerge una rete turistico-ricettiva orientata ad un turismo lento, la successi-
va individuazione di una consistente presenza di beni di carattere religioso (soprattutto 
conventi) in stato di forte abbandono e sottoutilizzo sul territorio comunale ha quindi 
permesso di ipotizzare per l’ex convento oggetto di studio una destinazione d’uso ad 
ostello inserita in una più ampia rete già esistente a livello regionale [Frusciante 2022]. 

5: Ilaria Frusciante, Ex convento San Gabriello, planimetrie con ipotesi progettuali, 2022. 
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Il progetto di rifunzionalizzazione ipotizzato per l’ex Convento San Gabriello propone 
l’inserimento di un ostello e di spazi di pubblica fruizione a carattere culturale. Questa 
ipotesi è coerente con le indicazioni generali espresse dall’ente Agenzia del Demanio 
nel bando di vendita e rappresenta una scelta orientata alla conservazione dell’identità 
del bene. In origine infatti il convento offriva accoglienza e ospitalità a giovani ragazze 
provenienti da regioni e nazioni diverse, offrendo loro una istruzione. La proposta di 
rifunzionalizzazione, intesa quale opportunità di sviluppo futuro, prevedrebbe quindi 
una nuova forma di accoglienza con la realizzazione di una piccola struttura ricettiva, 
la cui caratteristica principale è basata su criteri di condivisione, di spazi ed esperienze, 
oltre ad una ospitalità a basso costo. 
In un’ottica di recupero del valore memoriale del bene, delle sue relazioni con il conte-
sto, con la comunità locale, la proposta progettuale si orienta nel riattivare una relazione 
interrotta con il complesso conventuale, da precedenti funzioni poco inclusive (pretura) 
e da un successivo periodo di abbandono. L’ inserimento nei locali del complesso al 
piano terreno di un Urban Lab della città di Capua, rappresenta un’occasione di forte 
inclusione per la comunità locale, nelle mura dell’antico convento, offrendo una nuo-
va opportunità di rigenerazione e rivitalizzazione di un bene culturale abbandonato. 
Questi spazi dovrebbero diventare sede per un laboratorio aperto alla collettività, per 
sviluppare progetti e ricerche, offrire spazi per allestimenti e mostre temporanee, una 
divulgazione rivolta anche ai turisti, o semplicemente tornare ad essere luoghi di inclu-
sione ed incontro sociale (Fig. 5).

Conclusioni
Nel caso degli Edifici Mondo a Salerno, la valutazione preliminare degli impatti nella 
fase ex-ante ha guidato e orientato il processo progettuale da una fase di iniziale incer-
tezza (consultazione pubblica), alla fase di progetto di fattibilità. Una serie di approfon-
dimenti successivi e co-valutazioni fondate sull’acquisizione di dati sempre più detta-
gliati sui progetti, in relazione alle preferenze degli stakeholder e agli impatti prevedibili, 
ha permesso di individuare la soluzione progettuale più “soddisfacente” rispetto al con-
testo territoriale e sociale. In tal modo, è stato possibile condividere le scelte progettuali 
in ogni fase e innescare un processo di innovazione che ha coinvolto lo stesso Comune 
di Salerno in un processo di “co-learning”. Tale processo progettuale, orientato al mo-
dello di economia circolare territoriale, e incardinato nell’ambito della governance par-
tecipativa, può essere realisticamente trasferito e implementato in altri contesti, poiché 
esso non offre soluzioni progettuali “pronte”, ma un modello processuale, dinamico e 
adattivo, fondato sulla condivisione, co-progettazione e co-valutazione [Fusco Girard 
et al. 2021]. 
Con il secondo caso studio presentato si è invece posto l’accento sull’esigenza di imple-
mentare in modo consistente il livello di conoscenza inteso in senso globale del bene 
demaniale prima che questo sia alienato, al fine di guidare il progetto di riuso e valoriz-
zazione in accordo con i principi di una conservazione attiva e integrata. Le differenti 
scale di analisi, da quella storico territoriale a quella funzionale per passare al contesto 
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architettonico e alla scala di dettaglio, sono fasi imprescindibili per l’attuazione di un 
processo virtuoso che sostenga lo sviluppo progettuale. Accettare una limitazione di 
questo livello di studi preliminari può condurre a scelte e attività che non potranno re-
stituire alla collettività la piena disponibilità del bene nel rispetto dei principi condivisi 
dell’economia circolare.
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