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La ciudad de La Plata no sólo acoge por primera vez el Congreso de EGraFIA, sino que se 
transforma en la cabal demostración de la fuerza que nuestra asociación ha adquirido en estos últimos años, lo 
que a la vez confluye sobre su verdadero objetivo: llevar la Expresión Gráfica a un lugar relevante en las carreras 
de diseño, devolviéndole el estatus que tuvo en el pasado. 

 
Michael Graves*, en una nota reproducida por el New York Times hace pocos días, decía: “Se ha 

puesto de moda en muchos círculos arquitectónicos el declarar la muerte del dibujo. ¿Qué le ha pasado a nuestra 
profesión y nuestro arte, para provocar el supuesto fin de nuestros más poderosos medios de conceptualizar y 
representar la arquitectura? El ordenador, por supuesto” y agrega más adelante: “La arquitectura no puede 
divorciarse del dibujo, no importa lo impresionante que la tecnología se ponga. Los dibujos no son sólo los 
productos finales: son parte del proceso de pensamiento de diseño arquitectónico. Los dibujos expresan la 
interacción de nuestras mentes, ojos y manos”. Cómo no acordar con sus palabras, cuando vemos que cada día 
se relega un poco más la enseñanza del dibujo en nuestras facultades, recortando su importancia en los planes de 
estudio.   

 
Cuando los colegas de La Plata aceptaron el desafío de organizar este Congreso Internacional sabían 

perfectamente las dificultades que iban a enfrentar. Sin embargo no lo dudaron y accedieron, gustosa y 
generosamente. Quienes nos pusimos a disposición para colaborar con la organización  del evento desde 
EGraFIA hemos sido testigos de la activa participación de las autoridades de la F.A.U., profundamente interesados 
en los detalles de un acontecimiento que, seguramente, dejará una marca en su historial académico.  

 
Habrá un antes y un después de este IV Congreso Internacional, como eslabón significativo en los 

antecedentes de EGraFIA, ya que decenas de profesores de expresión gráfica nos hemos dado cita en la ciudad 
de La Plata para debatir los problemas que afronta nuestra disciplina, en su necesidad de fortalecerse como 
herramienta de comunicación dentro de las carreras de diseño. Hoy podemos decir que el número de Ponencias 
enviadas representa un verdadero record, en especial por la presentación de trabajos de otros países en un 
número sin precedentes. 

 
Como ya se hiciera en los últimos encuentros de EGraFIA, se dio especial importancia a la 

participación activa de los alumnos, persuadidos de que son ellos quienes le darán sentido y continuidad a nuestra 
entidad. Para ellos se organizaron actividades concretas, con la participación de profesionales prestigiosos del 
país y del extranjero, como el Profesor Emérito Arquitecto Francis Ching, de los Estados Unidos, un verdadero 
referente de la gráfica arquitectónica. 

 
Esperamos que este Congreso Internacional en la ciudad de La Plata sirva para repensar el rol de la 

Expresión Gráfica en las carreras de diseño, trayendo una nueva mirada sobre el devenir del que resulta ser el 
más importante instrumento de representación de las ideas y proyectos del hombre: EL DIBUJO…   

 
 

*Michael Graves es arquitecto y profesor emérito de Princeton.  
Texto traducido por Mariana Villavicencio. 
 
Prof. Arq. Roberto Ferraris 
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prof. ing. Vito Cardone 
Presidente della Conferenza dei Presidi 
delle Facoltà di Ingegneria Italiane 

 
 
Scrivo queste note mentre, come Presidente della CoPI (la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di 

Ingegneria Italiane), ospito il Comité Ejecutivo del CONFEDI (el Consejo Federal de Decanos de Facultades de 
Ingeniería) e il prof. Daniel Morano, responsabile per il Ministerio de Educación della República Argentina del Plan 
Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016. I colleghi argentini hanno avuto un incontro al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e stanno effettuando un tour tra alcune università italiane, per mettere 
a punto un Accordo di cooperazione tra i Governi di Italia e Argentina per un “Piano di formazione degli ingegneri”, 
secondo una proposta di CONFEDI e CoPI.  

L’idea venne a me e a Gabriel Tavella Bozzini (Decano della Facultad de Ciencias Exactas della 
Universidad Nacional de Córdoba), che conobbi grazie a EGraFIA, in occasione del II Congreso Internacional de 
Expresión Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines, che si tenne a Córdoba nel novembre 2007. Oggi 
l’Università di Córdoba e quella di Salerno hanno già stabilito e consolidato ottimi rapporti di cooperazione, nel cui 
ambito si sono sviluppate, cosa tutt’altro che trascurabile in un mondo così difficile, solidi rapporti di amicizia tra 
vari colleghi delle due Università. 

 
Non solo per questo, però, sono molto legato a EGraFIA e ai Congressi Internazionali di Expresión Gráfica, 

che periodicamente organizza. I primi rapporti con i colleghi argentini della nostra area li devo a Xoán Leiceaga 
Baltar, dell’Università di Vigo: fondatore e primo Presidente di INGEGRAF (la Asociación de Profesores de 
Expresión Gráfica en la Ingeniería), costituita con il III Congreso de Expresión Gráfica en la Ingeniería, celebrato a 
Las Palmas de Gran Canaria (4-7 giugno 1991).  

Xoán, diventato poi un carissimo amico, ha svolto un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle relazioni 
nell’area dell’expresión gráfica nelle Facoltà di Ingegneria, tra Italia e Spagna, prima, e tra Europa e Latinoamerica, 
poi. Su invito di Xoán, che vi svolgeva un ruolo di assoluto protagonista, partecipai al Simposio Internacional Egraf 
‘97, svoltosi a Camagüey, Cuba, dal 8 al 15 ottobre del 1997 (insieme al mio Preside, oggi Rettore, Raimondo 
Pasquino e Carla Carluccio, Antonio Donnarumma, Michele Pappalardo, tutti della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Salerno).  

A Camagüey si decise di organizzare ogni due anni, in America Latina, un Congresso Iberoamericano de 
Expresión Gráfica. Fu così che – sempre insieme a Xoán, al mio Preside e ai colleghi citati, ma anche con altri tre 
professori di altre due università italiane – partecipai poi al II Congreso Iberoamericano de Expresión Gráfica en 
Ingeniería y Arquitectura, celebrato a Salta dal 22 al 24 settembre1999. 

All’epoca EGraFIA non esisteva ancora. Con Xoán e i colleghi brasiliani della ABEG, l’Associação 
Brasileira de Expressão Gráfica – forse la più antica associazione del settore al mondo, perché fondata nel 
gennaio del 1963, a Recife, come Associação Brasileira de Professores de Geometria Descritiva e Desenho 
Técnico –, spingemmo i colleghi argentini dell’area a costituire un’associazione analoga. 

 
Ho visto così nascere EGraFIA (aprile 2001), che ho poi seguito anche incontrando i colleghi argentini nei 

congressi di Graphica, organizzati in Brasile dall’ABEG, e in quelli di INGEGRAF, in Spagna. L’ho vista muovere i 
primi passi e, grazie alla determinazione e all’impegno di tanti colleghi – tra cui Miguel Weber, Lucía Fortuna, 
Rubén Darío Morelli, Franco Mucilli, per citare quelli che più ho frequentato – crescere fino diventare grande con la 
presidenza di Roberto Ferraris.  

In questo periodo, ho avuto l’onore di inaugurare, con una Conferencia magistral sullo stato dell’area 
dell’expresión gráfica nel mondo, il 4° Congreso Nacional di EGraFia - 1er Encuentro Internacional de profesores e 
investigadores del área de expresión gráfica, celebrato a Rosario (6-8 ottobre 2004). Poi di concludere il già citato 
II Congreso Internacional de Expresión Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines, svoltosi a Córdoba 
(7-8 novembre 2007). In quell’occasione – era presente ancora Xoán Leiceaga – parteciparono nove colleghi 
italiani, di quattro università.  

 
Intanto, in occasione di Graphica 2005 (Recife, 18-21 settembre 2005), argentini, brasiliani, italiani e 

spagnoli firmammo la Carta Intención Recife, con la quale ci impegnammo a «favorecer el desarrollo […] de 
cooperación en el área de expresión gráfica», in alcune linee specifiche tra cui: promuovere lo sviluppo di attività 
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«de intercambio académico de docentes del área, intercambio de estrategias pedagógicas, innovaciones 
educativas y material didáctico [y] de estudiantes entre las distintas universidades». 

Non so se si è riusciti, e fino a che punto, a portare avanti questi obiettivi. Come sempre, per realizzare le 
idee – le più semplici come le più ambiziose – sono necessari la volontà, l’intelligenza e l’impegno degli uomini. E 
in questi anni, con il pensionamento di Xoán Leiceaga, dedicatosi felicemente alla poesia (la sua opera poetica si 
può seguire su www.xoanleiceagabaltar.com), gli spagnoli sono venuti meno. Così come si sono di fatto allontanati 
i brasiliani, finita la presidenza di Ana Magda Alençar Correia e dopo l’organizzazione a Salvador de Bahia della 
12th ICGG (la International Conference on Geometry and Graphics), che è stato un po’ il punto di arrivo del loro 
impegno sulla scena internazionale.  

 
Le relazioni tra le aree di expresión gráfica di Argentina e Italia hanno avuto invece un forte incremento e, 

grazie all’impegno della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno e di varie università argentine, si sono 
perseguiti concretamente e con esito i citati obiettivi della Carta Intención Recife del 2005. 

Mi piace qui ricordare il grande successo del Curso de Postgrado La representación gráfica de naturalezza 
técnica, organizzato da Gabriel Defranco, che tenni insieme a Salvatore Barba nella Facultad de Ingeniería 
dell’Università di La Plata dal 27 al 30 aprile 2009. 

I seminari che hanno tenuto a Salerno Lucía Fortuna e Gabriel Defranco; i lunghi periodi di insegnamento e 
di ricerca che vi hanno trascorso Laura Lopresti (2010-2011), Elida Folchi (2011), Hector Lomonaco (2011), 
Victoria Ferraris (2011-2102). 

Il progetto Laboratori di DRAWING and structural analysis, cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, nel cui ambito è stato effettuato il viaggio di 40 studenti delle Facoltà di Arquitectura 
e di Ciencias Exactas della Universidad Nacional de Córdoba a Salerno (luglio 2011), accompagnati da Roberto 
Ferraris e Franco Mucilli, nel corso del quale gli studenti hanno prodotto una quantità di eccezionali disegni e rilievi, 
a vista e strumentali, delle architetture più significative: da quelle di Roma ai templi di Paestum, da Matera a 
Pompei, da Napoli a Salerno. E quello di 30 studenti e giovani docenti del corso di laurea di Ingegneria edile-
architettura dell’Università di Salerno in Argentina, accompagnati da Carla Carluccio (marzo 2012), visitando e 
disegnando Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba.  

Ancora, il viaggio che 20 studenti di Architettura di Córdoba, sempre accompagnati da Roberto Ferraris, 
hanno effettuato nel 2012 a Torino e altre città italiane.  

Le ripetute e lunghe permanenze in Italia di quel eccezionale disegnatore che è Lucas Fabián Olivero e in 
Argentina di Domenico Grampone, entrambi in procinto di intraprendere carriere con doppia titolazione. Il prossimo 
arrivo a Salerno di otto studenti di Architettura per conseguire il doppio titolo, in aggiunta ai quattro studenti di 
Ingegneria che sono venuti nell’a.a. 2011-2012. 

Infine, mi piace sottolineare l’invio di ben 34 comunicazioni di colleghi italiani – di architettura e di 
ingegneria, prestigiosi professori come giovani dottorandi di ricerca, di moltissime università italiane – a questo IV 
Congreso Internacional de Expresión Gráfica en Ingeniería, Arquitectura y Carreras Afines. Considero questi 
interventi un significativo contributo scientifico al Congresso, ma pure un segnale che vi sono condizioni e volontà 
per sviluppare le relazioni anche da parte di altre università italiane.  

 
Per riuscirci sempre più, dobbiamo impegnarci tutti; così come dobbiamo impegnarci affinché si recuperino 

i rapporti con spagnoli e brasiliani: fondamentali per lo sviluppo della nostra area culturale nel mondo 
latinoamericano.  

Si tratta di un lavoro ove non vi sono primi della classe e tutti siamo a un tempo maestri e allievi, perché se 
gli europei vantano certamente una più lunga storia accademica i sudamericani su alcune questioni sono 
decisamente più avanti. In particolare, ritengo molto positivo il loro approccio unitario alla disciplina, che si 
concretizza nel fatto che sia EGraFia che ABEG accolgono tutti coloro che si interessano di expresión gráfica: 
quelli che operano nel campo dell’architettura, quelli che operano nell’ingegneria e quelli dei settori affini, siano 
essi professori, professionisti, studenti. 

Mentre in Italia vi sono ancora due associazioni: UID (la Unione Italiana per il Disegno), costituita nel 1983, 
che associa in sostanza tutti i professori che operano nel campo dell’architettura e dell’ingegneria edile, civile, 
dell’ambiente e territorio; e ADM (la Associazione Disegno di Macchine), costituita una quindicina d’anni prima, che 
accoglie invece tutti i docenti di disegno dei corsi di laurea in ingegneria industriale e dell’informazione. E in 
Spagna esistono l’associazione EGA (Expresión Gráfica Arquitectónica), costituita nel 1990, come «órgano 
coordinador federado, a nivel nacional, de las actividades de los diversos Departamentos E.G.A.» e la già citata 
INGEGRAF. 

Ancora non siamo riusciti a fare una fusione, né in Italia né in Spagna, e nemmeno a stabilire una 
collaborazione fattiva tra queste associazioni, i cui iscritti a volte si ritrovano proprio soltanto negli incontri di 
expresión gráfica che si tengono in America Latina. 

Non vi è riuscita nemmeno la AED, l’Associazione Europea del Disegno, che con alcuni colleghi dell’UID e 
dell’EGA, con la partecipazione di alcuni professori francesi, fondammo il 3 maggio del 1991, a La Coruña. 
Addirittura, i colleghi di EGA si opposero all’ingresso di colleghi di INGEGRAF. 

Ritengo che i congressi di EGraFIA possano svolgere un ruolo importante in questa direzione, anche 
attraverso l’organizzazione di sessioni parallele rappresentative delle diverse anime dell’expresión gráfica e 

http://www.xoanleiceagabaltar.com/
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rifuggendo dal pericolo, sempre latente, di privilegiarne qualcuna (di architettura o di ingegneria che sia) a scapito 
delle altre. 

A tal proposito, non sarebbe male ripensare con qualche variante all’idea che prese corpo quindici anni fa 
a Camagüey: congressi a cadenza regolare (biennale, ad esempio), organizzati alternativamente in Europa e in 
Sud America, con la collaborazione stretta e formale delle diverse associazioni. Un po’ come già si verifica tra Italia 
e Spagna con ADM e INGEGRAF, che – a partire dal Congresso congiunto celebrato presso le Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Napoli-Federico II e di Salerno, nel giugno del 2003 – sono stabilmente pervenute alla 
celebrazione dei Congressi Congiunti, una volta in Italia e una volta in Spagna. 

 
Come professore di expresión gráfica, ma anche come membro del Comitato Tecnico Scientifico della UID 

e come Presidente della CoPI, mi auguro che questo IV Congresso possa dare un deciso contributo in tale 
direzione.  

Il periodo in cui cade il Congresso non è dei più felici, al fine della partecipazione italiana; ma spero che 
essa possa essere ugualmente significativa a La Plata, come lo è stata nelle comunicazioni al Congresso. Così 
come spero che possa profilarsi qualche altro giovane che voglia impegnarsi nel difficile compito che ci attende, 
come ha saputo fare Salvatore Barba. Al quale va il mio ringraziamento e riconoscimento non solo per il lavoro 
svolto per questo Congresso, in un momento per lui molto delicato sul piano personale, ma soprattutto per avere 
coltivato con convinzione, costanza e intelligenza ciò che, insieme a Xoán Leiceaga Baltar e a qualche altro 
visionario, abbiamo seminato in campo di relazioni internazionali tra i paesi latini. 

 
prof. ing. Vito Cardone 
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EGraFIA – RECONOCIMIENTOS 

A Profesores de Expresión Gráfica 
 

EGraFIA desea por este medio hacer un merecido RECONOCIMIENTO a Profesores avocados a la 
motivación y enseñanza de la Expresión Gráfica, sus huellas son imborrables en nuestro pensamiento, 
accionar y latir constante de la pasión por el dibujo.   
 
  

 

 
Arquitecto Julio Centeno 

Profesor Titular de  
Representación Gráfica y Comunicación I, II y III 

Carrera Arquitectura 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto Rodolfo Morzilli 
Profesor Titular de 

Arquitectura I, II, III, IV, V, VI y Comunicación I, II y III 
Carrera Arquitectura 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto Darío Fernando Uraín 
Profesor Adjunto 

Sistemas Gráficos de Expresión 
Carrera Arquitectura 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
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AFINES 

EGraFIA 2012 
La Plata, ARGENTINA  

17 al 19 de Octubre de 2012 
BIXIO, ANTONIO - DAMONE, GIUSEPPE 

Università degli Studi della Basilicata 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo - Di.C.E.M. 

via Lazzazera, 75100 - Matera (Italia) 
tel. 0835 1971459 - 0971 205169 
E-mail: antonio.bixio@unibas.it 

INNOVAZIONE E TRADIZIONE PER IL RILIEVO E LA  
RAPPRESENTAZIONE DELLA “GIOVANE ARCHEOLOGIA” 

Investigación: Gráfica Analógica y Gráfica Digital - Integración 

ABSTRACT 

Gli strumenti della rappresentazione, legati al percorso di conoscenza del rilievo dell’architettura, 
consentono oggigiorno una serie di analisi del costruito tali da poter affrontare tematismi complessi e spesso 
non chiaramente tangibili nelle stratificazioni degli eventi storici. 

Lo studio del patrimonio monumentale ed architettonico esistente parte, quindi, da quanto è pervenuto ai 
nostri tempi, che diventa il punto di partenza sul quale fondare tutto l’impalcato della ricerca. Quanto appena 
detto assume un ruolo importante quando ci si confronta con edifici allo stato di rudere dove la lettura degli 
stessi non è immediata. In tal caso il percorso della conoscenza diventa più complesso e tortuoso e necessita di 
interpretazioni dei dati oggettivi che vanno attentamente valutati. Ad esempio la possibilità di leggere le 
informazioni sedimentate nel costruito permette di poter datare direttamente un edificio e, dunque, capirne le 
peculiarità e le dinamiche che ne hanno determinato l’evoluzione. E’ in questo ambito che si colloca il “rilievo 
storico-critico” che consta del rilievo, dello studio dei dati tangibili acquisiti nel contatto diretto con l’oggetto e del 
confronto con il materiale storico-archivistico e, dunque, nella formulazione di ipotesi ricostruttive. 

Il tema della “giovane archeologia” è particolarmente affascinante dato che riguarda contesti urbani e 
architettonici che, per eventi improvvisi e non reversibili, hanno provocato un abbandono raskiniano dei luoghi 
che fino a poco prima erano centri vitali e produttivi. 

Infatti, sebbene tali siti possano essere percepiti come scavi archeologici in realtà sono coevi ai molti 
centri abitati dei nostri luoghi. Per questo, nonostante non ci sia la possibilità di ipotizzarne un vecchio riuso, lo 
studio di questi luoghi è molto importante perché consente di comprendere la tradizione costruttiva legata al 
posto ed ai periodi storici che ne caratterizzano la stratificazione temporale.  

Tra i vari esempi di “giovane archeologia”, spesso legata a “città fantasma”, presenti nel Sud Italia 
(Craco, Romagnano, Castrocucco, ecc.) un caso studio emblematico di cui si è indagato è la vecchia città di 
Campomaggiore in Basilicata; in questa città Palazzo Cutinelli-Rendina rappresenta un monumento di grande 
interesse.  

Si tratta di edificio costruito sul progetto dell’architetto Giovanni Patturelli, allievo del Vanvitelli progettista 
della Reggia di Caserta in Campania, tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Parzialmente distrutto da una 
frana nel 1885 e successivamente interessato da crolli e da espoliazioni, oggi appare di difficile lettura. 

Mediante il rilievo è stato possibile raccogliere un notevole quantitativo di informazioni sulle tecniche 
costruttive del manufatto, sugli accorgimenti progettuali, sulle soluzioni tecniche e tecnologiche del tempo e 
soprattutto è stato possibile datare il manufatto oltre che ricostruire le fasi del cantiere di realizzazione. 
Incrociando i dati sopra descritti si è giunti, così, alla sperimentazione degli strumenti di rappresentazione 
avanzata per ricostruire quella realtà ormai passata che, oltre a poter essere raccontata, può essere raffigurata 
in un ambiente virtuale. 

In questo percorso di conoscenza e di documentazione, la tradizione del disegno e l’innovazione 
definiscono un connubio perfetto per la redazione di un materiale utile ai posteri e che arricchisce il valore degli 
stessi siti indagati. 



EGraFIA 2012 
 
 

566 
 

1. LE TECNOLOGIE DEL RILIEVO E DELLA 
RAPPRESENTAZIONE PER LA LETTURA DELLA 
STRATIGRAFIA NELL’ARCHITETTURA 
STORICA [1] 

1.1.- INTRODUZIONE  

Gli strumenti della rappresentazione, legati al 
percorso di conoscenza del rilievo dell’architettura, 
consentono oggigiorno una serie di analisi del 
costruito tali da poter affrontare tematismi complessi 
e spesso non chiaramente tangibili nelle 
stratificazioni degli eventi storici. Lo studio del 
patrimonio monumentale ed architettonico esistente 
si basa, quindi, su quanto è pervenuto ai nostri tempi, 
che diventa il punto di partenza sul quale fondare 
tutto l’impalcato della ricerca. Quanto appena detto 
assume un ruolo importante quando ci si confronta 
con edifici allo stato di rudere dove la lettura degli 
stessi non è immediata. In tal caso il percorso della 
conoscenza diventa più complesso e tortuoso e 
necessita di interpretazioni dei dati oggettivi che 
vanno attentamente valutati. Ad esempio la 
possibilità di leggere le informazioni sedimentate nel 
costruito permette di poter datare direttamente un 
edificio e, dunque, capirne le peculiarità e le 
dinamiche che ne hanno determinato l’evoluzione. E’ 
in questo ambito che si colloca il “rilievo storico-
critico” che consta del rilievo, dello studio dei dati 
tangibili acquisiti nel contatto diretto con l’oggetto e 
del confronto con il materiale storico-archivistico e, 
dunque, nella formulazione di ipotesi ricostruttive. Ai 
metodi tradizionali operativi della ricerca si 
accostano, quale valore aggiunto, le innovazioni 
consentite dalla tecnologia sia nelle operazioni di 
rilevamento sia di rappresentazione. 

1.2.- TECNICHE PER IL RILIEVO E LA 
RAPPRESENTAZIONE 

Le strumentazioni disponibili presso i 
laboratori del Di.C.E.M.[2] dell’Università degli Studi 
della Basilicata consentono di poter operare in 
questa affascinante sintesi tra “tradizione” e 
“innovazione”, dove la prima definisce il metodo 
classico della conoscenza di un’architettura e la 
seconda meccanizza e velocizza la fase operativa 
relativa alla misurazione ed alla tematizzazione del 
rilievo. Il sistema di rilevamento con Laser Scanner 
3D [3] consente, per esempio, di operare in 
condizioni particolarmente complesse sia in termini di 
forme e geometrie, sia rispetto allo stato di 
conservazione di un monumento. Il modello che 
viene prodotto da un rilevamento con Laser Scanner 

3D diventa, infatti, un oggetto virtuale, elettronico, 
capace di essere analizzato in laboratorio attraverso 
opportuni software che sintetizzano e semplificano i 
risultati. Anche la fotogrammetria moderna facilita 
una serie di operazioni di rilevamento che rimandano 
la fase di analisi allo studio di un modello gestibile in 
ambito virtuale. Infatti, software specifici [4], anche di 
tipo open source [5], apparecchi fotografici digitali in 
commercio rendono oggi accessibile a tutti le 
operazioni di foto-rilevamento architettonico, una 
volta rese possibili solamente con attrezzature 
costosissime.  

Pertanto Laser Scanner 3D e 
strumentazione Fotogrammetrica sono le tecniche 
per la riduzione della realtà a modello informatico 
virtuale che si inseriscono in un metodo generale 
tradizionale, basato sulla conoscenza complessiva 
dell’oggetto del lavoro. 

Anche l’innovazione degli strumenti della 
rappresentazione incidono oggigiorno sulle fasi 
operative della produzione documentaria e della 
restituzione grafica dei dati del rilevamento. Infatti, 
alle insostituibili rappresentazioni cartacee del rilievo, 
si accostano modelli tridimensionali che consentono 
di tematizzare, in forma più intuitiva, i dati provenienti 
dal percorso della conoscenza. Il potere di modellare 
la realtà per comunicarla permette, inoltre, di 
realizzare modelli digitali rappresentativi di una realtà 
dimenticata nei tempi oppure mai esistita; tutto 
questo in una forma rappresentativa assolutamente 
vicina a quella percettibile realmente. Riportando 
quanto appena detto nel caso specifico del rilievo 
storico-critico, è possibile chiarire il concetto 
anzidetto pensando a due possibili applicazioni: alla 
ricostruzione dei modelli tridimensionali relativi ai 
progetti originari documentati da fonti di archivio; alla 
ricostruzione delle fasi evolutive dell’oggetto del 
rilievo, desunte da dati di archivio oppure da analisi in 
sito. Pertanto la modellazione digitale è uno 
strumento che combina il rilievo dell’intangibile con 
una rappresentazione realistica. Tutto questo si 
adatta e ad un contesto storico generale dove la 
“comunicazione” impone le regole: la possibilità di 
viaggiare senza spostamenti geografici attraverso il 
web, richiede infatti che anche studi scientifici di 
settore abbiano una loro forma rappresentativa 
semplificata, ovvero alla portata di tutti e ad alto 
contenuto divulgativo Possiamo, pertanto, asserire 
che la tecnologia nella rappresentazione non 
migliora la qualità del lavoro del rilevatore ma 
amplia i possibili fruitori ed interlocutori. 
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Figura 25. Rappresentazioni grafiche di Matera, Brindisi di Montagna e Craco 
1.3.- MONUMENTI IN ABBANDONO E CITTA’ 
SCOMPARSE 

Le tecniche e gli strumenti innovativi del 
rilievo e della rappresentazione hanno un ruolo 
fondamentale nello studio di contesti 
architettonico- culturali da scoprire e da 
“ricomporre”, ovvero quelle realtà di centri abitati in 
abbandono il cui processo di degrado è tale da 
rendere necessario un percorso di analisi storico-
critica di tipo archeologico. E’ possibile, pertanto, 
definire queste realtà come “giovane archeologia”.  

Il tema della “giovane archeologia” è 
particolarmente affascinante dato che riguarda 
contesti urbani e architettonici che, per eventi 
improvvisi e non reversibili, hanno provocato un 
abbandono raskiniano dei luoghi che fino a poco 
prima erano centri vitali e produttivi. Infatti, 
sebbene tali luoghi possano essere paragonabili a 
siti archeologici in realtà sono coevi ai molti centri 
storici abitati delle nostre città. Per questo, 
nonostante non sempre ci sia la possibilità di 
ipotizzarne un vecchio riuso, lo studio di questi 
luoghi è molto importante perché consente di 
comprendere la tradizione costruttiva legata al 
posto ed ai periodi storici che ne caratterizzano la 
stratificazione temporale. Il caso di Matera è 
emblematico invece di un centro abitato, 
abbandonato in passato, recuperato e riabitato in 
seguito al riconoscimento quale Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO.  

Ma di realtà lucane riconducibili alla 
“giovane archeologia” ne esistono numerose e 
sono catalogabili in due tipologie differenti: 
monumenti in abbandono e città fantasma. 

Alla prima tipologia appartengono, ad 
esempio, vecchi incastellamenti abbandonati che 
dominano parti di territorio avendo svolto, in 
passato, la funzione di controllo e di difesa. Queste 
realtà sono state indagate in una ricerca [6] qui 
non documentata ma solamente richiamata nei 
casi di studio del Castello di Brindisi di Montagna, 
Castello di Moliterno e Castello di Laurenzana, tutti 
della provincia di Potenza in Basilicata.  

 

 
Figura 26. Castello di Brindisi di Montagna 

 
Figura 27. Castello di Moliterno 

 
Figura 28. Il Castello di Laurenzana 

 
Figura 29. Città fantasma 
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Le “città fantasma” sono invece luoghi dove il 
tempo si è fermato in una sorta di fotografia antica e 
dove si possono ricostruire, mentalmente, le scene di 
vita del passato. I casi in corso di studio sono: Craco, 
Romagnano al Monte, Castrocucco di Maratea e 
Campomaggiore Vecchia, quest’ultima riportata di 
seguito quale caso studio. La mappa delle città in 
abbandono in territorio lucano è, però, molto più 
ampia di quella riportata in figura ed è stata redatta 
su basi storico archivistiche nonché sui sopralluoghi 
effettuati.  

 
Figura 30. Craco 

 
Figura 31. Romagnano al Monte 

 
Figura 32. Castrocucco 

 
Figura 33. Campomaggiore 

Nello specifico i siti appena richiamati sono 
stati abbandonati in fasi differenti della loro storia, 
sia per eventi catastrofici sia per un miglioramento 
delle condizioni insediative della popolazione 
indigena: Campomaggiore e Craco furono evacuate 
in seguito a frane di vaste dimensioni, 
rispettivamente nel 1885 e nel 1963; Romagnano al 
Monte fu invece abbandonata in seguito al 
terremoto distruttivo del 1980 che ha colpito Irpinia 
e Basilicata; Castrocucco di Maratea fu, invece, 
abbandonata nel XVII secolo in seguito alla 
espansione dei nuovi nuclei abitati di Maratea, 
sicuramente più accessibili e vivibili di questo 
splendido feudo. 

Il caso di Campomaggiore viene meglio 
descritto in seguito in una sintesi che semplifica il 
metodo di indagine adottabile per lo studio di questi 
particolari siti. In questo percorso di conoscenza e 
di documentazione, la tradizione del disegno e 
l’innovazione definiscono un connubio perfetto per 
la redazione di un materiale utile ai posteri e che 
arricchisce il valore degli stessi siti indagati. 

2. IL CASO STUDIO DEL PALAZZO CUTINELLI-
RENDINA A CAMPOMAGGIORE IN BASILICATA 
[7] 

2.1.- INTRODUZIONE 

Lungo la Valle del Fiume Basento, in 
Basilicata, sono visibili le rovine del vecchio centro 
di Campomaggiore, una città voluta dai Conti 
Rendina tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII 
secolo ed abbandonata dopo una frana del febbraio 
1885.  

Si tratta di una testimonianza di “giovane 
archeologia” oggi nota come “la Città Utopica dei 
Rendina” dove a tutti gli abitanti erano riconosciuti 
gli stessi diritti e gli stessi doveri, si operava 
un’equa distribuzione della proprietà privata, oltre a 
basarsi su un’organizzazione razionale dello spazio. 

Con un Atto di Fondazione rogato il 30 dicembre 
1741, i Conti Rendina costituiscono questa realtà ed 
iniziano a perseguire una politica finalizzata al 
ripopolamento del feudo campomaggiorese che gli 
stessi avevano acquistato come disabitato. Ad ogni 
abitante che stabiliva la sua dimora a 
Campomaggiore, i Rendina riconoscevano un lotto 
di 20 palmi (circa 5 metri) per la costruzione di una 
casa, sei ettari di terreno se bracciante e dodici 
tomoli se pastore, oltre ad una serie di servizi, 
esigendo, in cambio, delle decime annue e dei 
lavori, eseguiti gratuitamente, dai coloni. In poco più 
di cento anni dalle diciassette famiglie che 
sottoscrivono l’Atto si raggiungono i 1525 abitanti 
proprio grazie alla politica sociale perpetuata dai 
Conti Rendina.  

Tra la fine del XVIII e il primo ventennio del 
XIX secolo il conte Teodoro Rendina commissiona 
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all’architetto Giovanni Patturelli (1770-1849), allievo 
dell’architetto Vanvitelli autore della Reggia di 
Caserta in Campania, il progetto della pianta del 
paese e delle principali emergenze architettoniche. 
Tutto è concepito secondo uno schema urbano 
dove le case, tutte di dimensioni uguali come 
previsto dall’Atto di Fondazione suddetto, sono 
disposte in maniera ordinata, intervallate con strade 
ampie e parallele, intorno ad un’area ad uso 
pubblico, Piazza dei Voti e Piazza Rendina, su cui 
affacciavano il Palazzo Cutinelli- Rendina, la chiesa 
di Maria SS. del Carmelo, la sede del municipio e 
della caserma dei Carabinieri Reali, oltre ad una 
serie di altri servizi come il forno. 

Tra il 9 e il 10 febbraio 1885 una frana 
causa la rovina di una parte dell’abitato. E’ a seguito 
di questa calamità che è maturata l’idea di 
ricostruire il paese a circa quattro km più a monte 
della città di fondazione. Il paese dei Rendina è così 
definitivamente abbandonato divenendo una 
testimonianza di quelle che oggi sono chiamate 
“ghost town”. 

2.2.- METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Lo studio condotto sulla “città fantasma” di 
Campomaggiore ha mirato, innanzitutto, a 
ricostruire l’antropizzazione del territorio e le 
vicende storiche che hanno caratterizzato il feudo 
dei Conti Rendina. Tutto quanto appena detto è 
stato possibile mediante l’analisi del materiale 
archivistico, molto del quale inedito. Inoltre, una 
volta definita la storia campomaggiorese si è 
passati ad analizzare l’urbanistica della città di 
fondazione cercando di ricostruire il concept del 
progetto dell’architetto Patturelli, oltre a capirne le 
fasi costruttive. Una lettura dei tracciati regolatori, 
un’analisi dei pannelli murari delle diverse unità 
abitative, l’individuazione degli elementi generatori e 

un confronto con la documentazione archivistica ha 
permesso, così, di capire le varie fasi di 
realizzazione dell’abitato e circoscrivere l’area 
urbana disegnata dal detto architetto. Si è quindi 
operato uno studio storico- critico dove sono stati 
ricercati riscontri tangibili delle informazioni 
documentarie nello spazio costruito, colmando 
anche eventuali lacune archivistiche. All’interno del 
tessuto urbano e immediatamente fuori sono 
presenti diverse emergenze architettoniche 
anch’esse oggetto di studio. Si riporta di seguito 
quanto condotto su uno dei monumenti più rilevanti 
del vecchio paese: il Palazzo Cutinelli-Rendina. 

Realizzato al centro dello schema urbano 
appena descritto, oggi la struttura ci appare 
enormemente danneggiata dai crolli dovuti alla 
frana prima e all’abbandono poi, oltre che ad essere 
stata interessata negli anni dal fenomeno di 
espoliazione per il recupero di elementi lapidei e di 
fregi architettonici da reimpiegare in nuove 
costruzioni. Si tratta, dunque, di un monumento di 
difficile lettura proprio per lo stato di conservazione 
in cui verte. Inoltre, la mancanza di materiale 
archivistico ad esso direttamente riconducibile 
rappresentava un limite per la comprensione delle 
dinamiche costruttive dello stesso. 

Si è, dunque, proceduto ad uno studio dello 
stato di fatto dell’edificio sviluppato in fasi 
successive. La prima analisi operata è stata quella 
“a vista”, con la quale sono state raccolte le prime 
informazioni derivanti da un’osservazione diretta del 
manufatto e a cui è seguito un rilievo fotografico che 
dal generale è sceso nel particolare. Dal rilievo 
metrico e materico, in cui è stato operato un 
ridisegno “pietra a pietra”, si è passati, poi, alla 
catalogazione con schede sintetiche delle  

 

 
Figura 10. Ricostruzioni grafiche dei prospetti del Palazzo Cutinelli-Rendina 
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informazioni relative ai pannelli murari, 
all’apparato decorativo e alle pavimentazioni ancora 
in situ, per poi giungere all’analisi dei crolli e del 
materiale ivi presente.  

Anche in questo caso tutto il materiale 
archeologico rintracciato nei sedimenti dei crolli è 
stato catalogato con l’ausilio di schede. Tutte le 
informazioni raccolte sono state poi interpolate 
consentendo, così, la formulazione di ipotesi 
ricostruttive planimetriche, funzionali e 
tridimensionali.  

2.3.- LO STUDIO DELLO STATO DI FATTO E LA 
FORMULAZIONE DI IPOTESI RICOSTRUTTIVE 

Come detto in precedenza, la prima fase 
dello studio ha previsto il rilievo dello stato di fatto 
del monumento, operazione questa molto 
complessa visto lo stato in cui lo stesso verte.  

 
Figura 11. Pianta e prospetti del Palazzo 

Basti pensare, per esempio, che di tutto 
l’angolo orientale dell’edificio non si conserva nulla, 
proprio a seguito del fenomeno di espoliazione, 
mentre sia nella parte sud-est che sud-ovest i ruderi 
non superano l’altezza del primo interpiano. Un 
confronto dello stato di fatto con alcuni scatti 
fotografici degli anni Sessanta del XX secolo ha 
fatto notare che la maggiore rovina del monumento, 
per il già detto fenomeno di espoliazione, si è avuta 
in anni recenti. 

Per quanto riguarda l’aspetto planimetrico, 
l’edificio si caratterizza per una pianta rettangolare 
di dimensioni 24,60 per 21,20 metri con, disposte 
negli angoli, quattro piccole torri scarpate alla base 
ciascuna a pianta quadrata di lato 7,50 m, di cui se 
ne conservano solo tre. Dunque, l’ingombro effettivo 
della struttura è di 39,60 x 36,20 metri. Al centro è 
presente una corte all’interno della quale era stata 
realizzata una cisterna a croce greca, scavata 
direttamente nella roccia, con una copertura voltata 

oggi completamente crollata. All’incrocio dei bracci 
della croce, poi, era probabilmente sistemato un 
pozzo. Con un sistema di grondaie in terracotta 
alloggiate nella muratura in corrispondenza dei 
quattro angoli della corte, le acque meteoriche 
erano convogliate all’interno della cisterna. Alla 
corte interna si accedeva dal corridoio voltato 
d’ingresso che apriva sulla piazza principale del 
paese e da qui, attraverso un altro corridoio voltato, 
realizzato sul lato opposto a quello d’ingresso, era 
possibile accedere al giardino- orto botanico posto 
sul lato nord-est del fabbricato e delimitato da un 
muro perimetrale.  

Dal ridisegno della pianta del piano terra è 
stato possibile notare un asse di simmetria sud-
ovest nord-est. Sempre sul lato nord-est dell’edificio 
era sistemata la scala monumentale che dal piano 
terra, dopo aver superato un porticato aperto, 
consentiva di raggiungere il piano nobile. Molta 
attenzione nella fase di studio è stata riservata 
proprio alla detta scala. Infatti, durante l’analisi dei 
sedimenti dei crolli, insieme al materiale pertinente 
alle murature e alle volte d’interpiano, è stato 
rintracciato un cospicuo numero di gradini lapidei. 
Quanto appena detto comprova che la scala rovinò 
al momento della frana insieme a buona parte 
dell’edificio in questo punto. Lo studio dei sedimenti 
appena descritti, l’analisi dei gradini riportati alla 
luce e l’individuazione delle tracce che gli stessi 
hanno lasciato sull’intonaco delle pareti ha 
permesso di ricostruirne l’aspetto. Si è quindi 
concluso che la stessa era del tipo “a tenaglia” con 
due rampe poste sui due lati del corridoio voltato 
che portava al giardino privato e che, all’altezza del 
pianerottolo, si univano in un’unica rampa ruotata di 
90° rispetto alle precedenti. All’interno di uno dei 
vani sottoscala sono stati anche rinvenuti un camino 
lapideo e delle tracce di carbone sul pavimento di 
buona parte dell’ambiente che comprovano 
l’esistenza di un deposito dello stesso e il probabile 
uso del camino per ravvivare il carbone dei bracieri 
per il piano nobile. Per quanto riguarda i prospetti, 
invece, questi si caratterizzano per l’utilizzo di pietra 
a faccia vista. Inoltre, la distinzione funzionale dei 
due piani del palazzo è sottolineata anche nei 
diversi accorgimenti architettonici usati negli stessi. 
Infatti, è possibile notare la presenza di finestre 
rettangolari definite da ornie in pietra, e in antico 
protette da grate metalliche, nel piano terra 
riservato agli ambienti di servizio, mentre, il piano 
nobile, si caratterizza per la presenza di balconi 
rettangolari. Quest’ultimi erano in origine definiti da 
una fascia d’intonaco bianco perimetrale e 
presentavano una modanatura in laterizio 
sommitale. 
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Figura 12. Studio della scala: dall’analisi del sedimento e dello stato di fatto alla ricostruzione virtuale 

Inoltre, il balcone posto in corrispondenza 
dell’ingresso principale, sul prospetto sud-ovest, era 
completato con un timpano sommitale. Un elemento 
marcapiano divideva, poi, il piano terra della servitù 
dal piano nobile. Dallo studio dei ruderi si evince, 
altresì, un uso della muratura a sacco 
principalmente nel piano terra e di una a doppio 
paramento incastrato nel primo piano, oltre 
all’utilizzo di catene in ferro, sempre al piano terra, e 
di catene lignee nel primo livello per 
l’ammorsamento delle murature. Sempre dall’analisi 
dei prospetti e dei crolli si è potuto notare che 
l’intero edificio si è spezzato, a seguito della frana, 
lungo la direzione sud-ovest nord-est causando il 
crollo istantaneo della scala d’interpiano e di alcune 
volte. Lo studio del materiale rinvenuto nei 
sedimenti dei crolli e l’osservazione diretta dei 
ruderi hanno consentito di rielaborare un’analisi 
funzionale del manufatto. Si è giunti, così, alla 
conclusione che il piano terra ospitava nella parte 
nord-ovest le cucine, sotto le quali erano le cantine, 
e gli alloggi per la servitù; sul lato opposto erano le 
stalle; mentre lungo tutto il prospetto sud-ovest 
erano sistemati alcuni vani deposito. Al primo piano, 
invece, erano localizzati gli ambienti nobiliari alcuni 
dei quali affrescati ed una piccola cappella posta in 
prossimità della scala. Anche la datazione di alcuni 
reperti archeologici, ed in particolare delle riggiole 
del pavimento del piano nobile, di cui alcuni 
esemplari presentano sul retro il timbro della 
fornace in cui sono state cotte, ha permesso di 
datare indirettamente il manufatto collocando la sua 
realizzazione tra gli ultimi anni del XVIII secolo e il 
primo trentennio del XIX secolo. 

Concludendo, le analisi condotte sul 
manufatto hanno permesso di stabilire che l’edificio 
è stato costruito su un unico progetto e non ha 
subito manomissioni in antico, oltre ad essere stato 
possibile, sempre grazie allo studio dei pannelli 
murari, ricostruire le fasi di cantiere per la sua 
realizzazione. L’attento studio diretto del 
monumento e del materiale recuperato nei crolli ha 
consentito di colmare le lacune lasciate dell’esiguo 
materiale archivistico ad esso direttamente 
riconducibile, oltre a cogliere le peculiarità 
architettoniche, costruttive e funzionali che 
caratterizzano il Palazzo Cutinelli-Rendina.  

Infine, è da precisare che il metodo appena 
descritto rappresenta una chiave di lettura non 
soltanto per il contesto urbano e le emergenze 
architettoniche della città di Campomaggiore, ma 
trova applicazione in tutti gli altri centri abbandonati 
oggetto della ricerca. 
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