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Fine dell’architettura?

1. Autoreferenzialità dell’architettura contemporanea

2. Afasia del linguaggio architettonico moderno

3. Crisi della pianificazione

4. Marginalità del ruolo dell’architetto nella progettazione



Risposte possibili

1. Considerare il fruitore come risorsa progettuale

2. Valorizzare il contesto e l’identità culturale

3. Perseguire la partecipazione nella progettazione

4. Esprimere significati simbolici

5. Realizzare le condizioni per l’inclusione 



Approcci progettuali

Progettazione semplificata (sullo standard)

idealizza, semplifica

annulla le differenze

non affronta la complessità del reale

ignora spesso il contesto



Movimento moderno



Rappresentazione

Lo sguardo progettuale autoreferenziale









Periferie senza identità



Approcci progettuali

Progettazione per la disabilità

specialistica

categorizza gli utenti finali



Specializzazione





Approcci progettuali

Progettazione inclusiva 

valorizza le differenze

affronta la complessità

parte dal contesto di riferimento



Rappresentazione

... lo sguardo del fruitore



Sguardo ad altezza dell’occhio







Fruibilità alla scala urbana: relazioni 



Vita della città



Vita della città











Approccio progettuale

Obiettivo

inclusione

accessibilità come dispositivo progettuale e 

processo per evitare forme di discriminazione e 

marginalizzazione delle persone

Metodologia

Universal Design

Design for All



Universal Design

significa progettare prodotti, ambienti e servizi 

utilizzabili da tutti, nel modo più esteso possibile, 

senza dover ricorrere ad adeguamenti o soluzioni 

speciali



Principi dell’Universal Design

1. Uso equo

2. Uso flessibile

3. Uso semplice e intuitivo

4. Percettibilità delle informazioni

5. Tolleranza all’errore umano

6. Contenimento dello sforzo fisico

7. Adeguatezza degli spazi per l’accostamento e l’uso





Art. 1 - Scopo

«1. [...] promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i

diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

[...].

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature

menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere

di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione

nella società su base di uguaglianza [...].»

PERSONA AMBIENTE

Accessibilità: relazione tra spazio costruito e aspetti della persona

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità

Fondamento e Principi



Fondamento e Principi

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità

Art. 9 - Accessibilità

«1. Al fine di consentire alle

persone con disabilità di vivere in

maniera indipendente e di

partecipare pienamente a tutti

gli aspetti della vita, gli Stati

adottano misure adeguate a

garantire (…) l’accesso

all’ambiente fisico, ai trasporti,

all’informazione e alla

comunicazione, (…) e ai servizi

aperti o forniti al pubblico, (…).

Queste misure includono

l’identificazione e l’eliminazione

di ostacoli e barriere

all’accessibilità (…).»

ACCESSIBILITÀ

NON 

DISCRIMINAZIONE



 

CONDIZIONE DI SALUTE 
(disturbo o malattia) 

FUNZIONI 
E STRUTTURE 

CORPOREE 

ATTIVITÀ PARTECIPAZIONE 

FATTORI PERSONALI FATTORI AMBIENTALI 

ICF: persona ↔ ambiente



nelle esperienze applicative troppo spesso la definizione

di accessibilità è data per scontata oppure il rimando

esplicito è alle indicazioni pratiche contenute nelle leggi.

In realtà l’accessibilità si connota come un attributo

della relazione tra le diverse componenti dello spazio

costruito e le caratteristiche della persona.

Concetto di accessibilità in sintesi:



Accessibilità di norma e reale



Accessibilità di norma e reale



Gradi di accessibilità



Accessibilità: solo assenza di barriere?



Distanza

Comunicazione

Rapporto con la città

Percorsi

Criteri accessibilità:







Distanza

Comunicazione

Rapporto con la città

Percorsi

Criteri accessibilità:



Leggibilità



Contenuti



Collocazione



Distanza

Comunicazione

Rapporto con la città

Percorsi

Criteri accessibilità:



Collegamenti garantiti

Frauen WerK Stadt, Vienna



Distanza

Comunicazione

Rapporto con la città

Percorsi

Criteri accessibilità:



Østengen & Bergo, Schandorff Square, Oslo



Østengen & Bergo, Schandorff Square, Oslo



Østengen & Bergo, Schandorff Square, Oslo



Østengen & Bergo, Schandorff Square, Oslo



Possibilità di accedere



Fruibilità alla scala architettonica 



Progetti esemplari



Rafael Moneo, Merida



Rafael Moneo, Merida



Rafael Moneo, Merida



Rafael Moneo, Merida



Rafael Moneo, Merida



Rafael Moneo, Merida



Rafael Moneo, Merida



Rafael Moneo, Merida



Rafael Moneo, Merida



Rafael Moneo, Merida



Peter Zumthor, Colonia



Peter Zumthor, Colonia



Peter Zumthor, Colonia



Peter Zumthor, Colonia



Peter Zumthor, Colonia



Peter Zumthor, Colonia



Peter Zumthor, Colonia



Peter Zumthor, Colonia



Peter Zumthor, Colonia



Luigi Franciosini, Roma



Luigi Franciosini, Roma



Luigi Franciosini, Roma



Luigi Franciosini, Roma



Luigi Franciosini, Roma



• Spazio come dimensione terapeutica

• Spazi domestici

• Spazi delle relazioni

• Connessioni urbane

• Rapporti visivi

• Bellezza terapeutica

• Abitare per essere

• Abitare come “essere-nel-mondo”

• Figure identitarie

• Memoria, radicamento e sicurezza

Abitare: la dimensione del vivere



Peter Zumthor, Coira



Peter Zumthor, Coira



Peter Zumthor, Coira



Peter Zumthor, Coira



Peter Zumthor, Coira



Peter Zumthor, Coira



Odile Bermond e Jean Paul Porchon, 

Bourg Achard
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Bourg Achard
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Bourg Achard



Odile Bermond e Jean Paul Porchon, 

Bourg Achard



Odile Bermond e Jean Paul Porchon, 

Bourg Achard



Odile Bermond e Jean Paul Porchon, 

Bourg Achard



Elsa Prochazka, Vienna

Frauen WerK Stadt, Vienna



Elsa Prochazka, Vienna

Frauen WerK Stadt, Vienna



Elsa Prochazka, Vienna



Elsa Prochazka, Vienna



Elsa Prochazka, Vienna



Fruibilità alla scala del design 




