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Presentazione

“Là dove la tecnica è superata inizia l’architettura.” 
(Ludwig Mies Van Der Rohe) 

L’incontro annuale dell’associazione ArTec si svolge quest’anno a Matera,
città patrimonio dell’UNESCO dal 1993 e designata Capitale Europea della
Cultura per il 2019. 
Gli incontri periodici denominati da qualche anno ColloquiATe sono una
occasione che la nostra comunità scientifica ha voluto cogliere con
l’entusiasmo di ricercatori che ritrovano, nel confronto accademico delle
tematiche di ricerca (proprie del nostro settore disciplinare), un motivo di
crescita e confronto.
La città di Matera, nella sua natura di storico incubatore di conoscenza e
identità, ha colto in pieno l’essenza e la natura dei temi propri del Convegno
ArTec. L’incontro “ColloquiATe2016” si pone in perfetta sinergia con le
peculiarità proprie della città che, con i suoi caratteri formali, tecnologici e
materici, pone la sua origine nella propria storia.
L’equivalenza tra città, territorio e scienza ha fatto sì, al contrario, che il
convegno 2016 assurgesse, per la comunità materana e per la municipalità
stessa, ad una valenza di elevata rilevanza nell’ambito delle attività
coordinate per gli eventi di Matera 2019.
La comunità scientifica si ritrova, quindi, a condividere gli obiettivi e le finalità
di una città in cammino verso un ruolo centrale negli scenari culturali europei.
“ColloquiATe2016”, perseguendo quanto già intrapreso negli incontri
precedenti, si pone l’obiettivo di definire e condividere linee di ricerca nel
settore della Architettura Tecnica, e più in generale nel macrosettore 08/C1,
che siano in grado di rispondere in modo adeguato alle crescenti richieste
che la società contemporanea impone, in termini prestazionali, funzionali e
tecnologici alla costruzione.
Il rapporto tecnico-scientifico di innovazione di processo e di prodotto nel
settore dell’architettura e delle costruzioni muove dalla consapevolezza che



la formazione di una cultura tecnica nasce e si consolida anche come
esercizio della pratica; le numerose aziende del settore che hanno affiancato
il comitato organizzativo nella preparazione del Convegno, sono la
dimostrazione effettiva dello stretto legame che intercorre tra progetto, ricerca
e pratica costruttiva.
Le tematiche del convegno sono, quindi, volte alla definizione di ambiti
applicativi nell’area di interesse del settore, con specifico riferimento alle
innovazioni tecniche e tecnologiche legate al settore delle costruzioni;
in particolare, saranno sviluppati temi già trattati nelle precedenti edizioni
del convegno, Building Performance, Building Design and Techniques,
Building Heritage, con la ulteriore declinazione della “MATER (i) A”
(Materials,  Architecture,  Technology,  Energy/Environment,  Reuse,
(Interdisciplinarity),  Adaptability), da proporre sia come traccia per
caratterizzare maggiormente gli interessi del settore, sia come strumento
per definire innovative aree di ricerca.
Il convegno mira in primo luogo ad una riflessione critica riferita
all’individuazione dei tratti evolutivi della disciplina, in secondo luogo ad una
diffusione della coscienza scientifica di una comunità accademica che si
riconosce nelle Scuole di Ingegneria ed Architettura quale fondamento
formativo nei campi della progettazione tecnologica, dell’architettura e del
design, nell’ottica dell’innovazione e della sperimentazione tecnologica per
la sostenibilità sociale, economica e ambientale. 
Il Convegno 2016 rispetto al precedente ColloquiaATe 2015, ha visto un
aumento percentuale del numero dei contributi ricevuti del 33%, con la
partecipazione di 204 autori ed un numero registrato di 119 contributi, suddivisi
nelle tre aree tematiche, con una media di 2-3 autori per ricerca presentata.
La sessione Building Performance vede 22 lavori di cui 5 inseriti nella sessione
dedicata ai giovani ricercatori e dottorandi, raggiungendo il 18% del totale.
La sessione Building Design and Techniques, ha raccolto circa il 27% del
numero dei papers presentati con 32 contributi in totale di cui 10 per la
sessione dottorandi.



La partecipazione maggiore con il 55% di adesione, è stata raggiunta nella
sessione Building Heritage con 65 contributi di cui 20, nella sessione Mater (i) a. 
La provenienza degli autori, compresa la sede ospitante dell’Università degli
Studi della Basilicata, vede la presenza di docenti e ricercatori provenienti da
30 Università/Enti partecipanti distribuiti lungo l’intero territorio italiano, isole
comprese.
La composizione dei gruppi di ricercatori, aggregati nella presentazione dei
vari contributi, dimostra una forte tendenza di coinvolgere giovani ricercatori
e studiosi in gruppi di ricerca forti, con ricerche riconosciute a livello nazionale
ed internazionale.
Questa tendenza all’internazionalizzazione della ricerca, vuole essere un
nuovo stimolo da lanciare da questo incontro 2016 verso una Congresso
internazionale che biennalmente possa trovare convergenza e confronto negli
scenari scientifici e didattici europei e mondiali.
La presenza già in questo incontro 2016 di autori stranieri e l’inserimento di
Docenti provenienti da Università estere nel Comitato scientifico e come
Referee anonimi dei contributi presentati, vuole essere un primo passo verso
un’apertura dei gruppi di ricerca verso un confronto dei saperi che travalichi
le frontiere e possa emergere come elemento di ulteriore crescita della nostra
società scientifica ArTec.
La forte prevalenza di lavori scientifici sulle tematiche del costruito storico
e moderno, trattati secondo una declinazione più teorico-metodologica,
“La conoscenza per la valorizzazione e il recupero “, ed una più tecnico-
diagnostico-sperimentale, “Tecniche e tecnologie per il recupero e la
riqualificazione”, sono una evidente dimostrazione di una disciplina, quella
dell’Architettura Tecnica, sempre più votata alle tematiche del recupero,
della conservazione e della rivalorizzazione dei Patrimoni architettonici.
Memoria, Materia e Progetto si fondono nella sempre più attuale coniugazione
del ”progettare recuperando il passato” con integrazioni e contaminazioni di
tecniche e tecnologie innovative e sperimentali di processo e di prodotto del
costruire contemporaneo.



Inoltre, l’attenzione rivolta alle nuove tecniche costruttive dimostra comunque
l’intenzione dei ricercatori a cimentarsi in temi di ricerca complessi,
interdisciplinari, che trovano nelle applicazioni tecnologiche dell’edificio risultati
sorprendenti nella declinazione tecnologica delle performance dell’involucro
edilizio e di requisiti prestazionali di tutti gli elementi costruttivi oltremodo
orientati verso quella ottimizzazione energetica e della sicurezza, proprie
dell’edificato storico come delle nuove architetture.

“La rivoluzione dello spirito artistico ci ha dato la conoscenza elementare, 
la rivoluzione tecnica ci ha dato lo strumento per la nuova forma.” 

(Walter Gropius, 1926) 

Antonella Guida e Antonello Pagliuca
Organizzative Board



Saluti

L’Università degli Studi della Basilicata oggi riveste un ruolo di primo piano nel
processo di accompagnamento della città di Matera verso il prestigioso
traguardo di Capitale Europea della Cultura del 2019.
Molte sono le iniziative e le collaborazioni tra la Fondazione Matera-Basilicata
2019 che gestisce questo processo e l’Università, il Dossier presentato in fase
di candidatura è caratterizzato dall’affermazione Open Future. 
Un futuro basato sulla cultura, sull’intreccio di competenze scientifiche e
tecnologiche ad abilità manuali esaltate da una creatività diffusa tipica
delle nostre genti.

I temi del convegno di oggi, declinati in una città dalla tradizione millenaria in
cui si è sperimentata la capacità di abitare luoghi anche inospitali, e di creare
tecniche per portare il bene primario per la vita, l’acqua, e garantirla a tutti i
livelli della popolazione, città patrimonio dell’umanità – il primo del Sud Italia,
nel 1993, penso abbiano un valore particolare.

In questo contesto, il convegno COLLOQUIATE 2016 ci offre l’opportunità di far
incontrare, in questi luoghi, ricercatori ed esperti che condividono con noi lo
stesso impegno per la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio, di
discutere di tecnologie e metodologie innovative nel campo del costruito, di
confrontarsi sugli scenari della architettura e del design in Italia e nel mondo.
Il convegno riprende le tematiche della ricerca che caratterizzano i nostri
Corsi di Studi di Architettura e Ingegneria, portando in discussione i temi della
progettazione, dell’innovazione tecnologica e della conoscenza e recupero
del patrimonio architettonico, temi fortemente connessi ai problemi
evidenziati nei territori del centro Italia colpiti dal sisma verificatosi il 24
agosto.
Il nostro Ateneo, nato dopo il sisma del 1980, sebbene piccolo nei numeri, ha
una propria e riconosciuta caratterizzazione internazionale, di ricerca e
didattica e lavora da sempre sui temi trattati oggi. 



Nel convegno è individuata una sezione dedicata ai giovani ricercatori “Mater
(i) a”, da proporre come traccia per caratterizzare maggiormente e definire
meglio aree di ricerca innovative che possano guardare al futuro.
Mater (i) a contiene nel nome quello della città che ci ospita, una città che
da vergogna italiana è diventata Capitale Europea della Cultura, una città
interprete di quella urgenza nazionale di investire nell’industria culturale e nei
giovani con grande spirito di accoglienza e di generosità proprio in quell’ottica
di guardare al futuro partendo dal passato.

Dunque benvenuti a Matera! 

Aurelia Sole 
Rettrice UNIBAS



Saluti

Il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura,
Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM) ha immediatamente aderito alla
proposta dei colleghi Antonella Guida e Antonello Pagliuca di condividere i
principi su cui si fonda COLLOQUIATE 2016 e i suoi obiettivi sul piano della
ridefinizione e del consolidamento dell’orizzonte tematico e dei paradigmi
teorico-metodologici della ricerca riferibile disciplinarmente al settore ICAR 10
in relazione ai bisogni espressi dalla società contemporanea per quanto
riguarda i processi di innovazione tecnica connessi alle dinamiche di sviluppo
territoriale. E ciò non solo per l’afferenza al DiCEM dei professori Guida e
Pagliuca, ma più in generale perché i temi del convegno rientrano appieno
negli interessi del Dipartimento e rispondono alla duplice esigenza di prestarsi
a un dialogo fecondo anche con altre discipline e di connettere la ricerca
scientifica alle esigenze del mondo produttivo e di uno sviluppo sempre più
sostenibile, che possa garantire alle comunità locali un effettivo miglioramento
della qualità della vita. In tale prospettiva, il convegno potrà contribuire alle
attività che tendono a consolidare i processi di innovatività, organicità e
identità del nostro Dipartimento nel quadro più generale dell’impegno
dell’Università della Basilicata nella sede di Matera. Ed è per noi un ulteriore
apporto, nella convergenza e nell’intreccio tra ricerca scientifica e
accademica e processi produttivi di carattere territoriale, alla costruzione del
percorso che porterà la città dei Sassi ad assumere la funzione di Capitale
europea della Cultura nel 2019. 

Ferdinando F. Mirizzi
Direttore DiCEM





Introduzione

Il convegno “ColloquiATe 2016” si pone in un momento di importante
trasformazione dell’Università italiana. Fase che potrebbe vedere di qui a
pochi anni un diverso assetto dell’Università stessa e dei settori nei quali
l’università è articolata.
È evidente l’intenzione politica di contrarre e successivamente trasformare
radicalmente il sistema esaltandone le differenziazioni territoriali. Non è un caso
che il personale universitario si sia ridotto in Italia del 12% quando le pubbliche
amministrazioni hanno perso solo tra il 2% ed il 3%, che le risorse per il sistema
universitario vedano progressive e costanti riduzioni e che parte di queste
vengano impiegate per spingere gli atenei a forme di aggregazione
territoriale.
La volontà di differenziazione territoriale è sottolineata dall’incremento del
valore economico delle quote premiali e dalle diverse modalità con cui
oramai da diversi anni viene gestito il finanziamento della ricerca pubblica;
finanziamento assegnato non più secondo logiche “bottom-up” ma secondo
logiche di specializzazione territoriale (i cluster ad esempio) cui si affianca la
creazione di centri di ricerca specializzati (anche esterni all’università) su ambiti
specifici.
L’intenzione certamente non velata è quella di dar luogo ad una radicale
trasformazione. Non più una Università pubblica distribuita sul territorio ma una
Università, presumibilmente anche privata, fatta, in prospettiva, di un minor
numero poli, molti dei quali aventi solo funzione didattica, e con poche
emergenze fortemente caratterizzate sul piano della ricerca.
In questo contesto, i settori disciplinari, come oggi li conosciamo, sicuramente
muteranno, forse si fonderanno e con essi muterà anche il mutuo rapporto tra
i docenti del settore stesso.
In un contesto Universitario che esalta la specializzazione e la differenziazione
si esalteranno anche le differenze tra le sedi sia in termini di specializzazione
dell’offerta formativa che in termini di orientamento delle attività di ricerca. 
Chi riuscirà, dando attenzione all’evoluzione dei meccanismi di finanziamento,
a seguire la strada dei bandi competitivi a livello internazionale, tenderà a



dare il proprio contributo a team di ricerca fortemente interdisciplinari,
estremizzando la propria specializzazione rispetto ai colleghi del settore di
appartenenza.
Specializzazione quindi del sistema ma anche possibile frammentazione
interna delle entità, tra cui i settori appunto, che compongono il sistema.
Come si pone il nostro settore in questo possibile futuro contesto? 
Il settore non parte purtroppo avvantaggiato, sia per la limitata capacità che
ha avuto di comprendere in tempo i segnali della oramai prossima
trasformazione del sistema, sia per il particolare momento storico per la
contestualità della fortissima crisi nel comparto delle costruzioni. 
Sul piano della ricerca abbiamo avuto limitata attenzione a direzionare le
attività ed i modi produttivi verso ambiti più facilmente riconoscibili nelle attuali
logiche di valutazione della ricerca, e ciò pesa sui possibili esiti dei bandi
competitivi nazionali e internazionali.
Sul piano della didattica paghiamo una importante crisi del comparto, i cui
esiti, ad esempio nelle immatricolazioni ad alcuni corsi di laurea, stanno
determinando le condizioni per una importante contrazione del settore stesso,
dato il legame forte tra possibilità di cooptazione e necessità didattiche ed i
pensionamenti prossimi. 
Eppure ci siamo. A giudicare dal numero significativamente crescente di
contributi presentati alle diverse edizioni di ColloquiATe e dallo spessore di molti
di questi contributi siamo ancora capaci di dimostrare una importante vitalità.
Cosa ci manca allora? 
Non siamo sufficientemente coesi. Dimostriamo limitatamente, sul piano della
ricerca e sul piano della didattica, aspetti identitari e facciamo solo timidi sforzi
per cercarli, in quanto troppo attenti alla sfera locale per comprendere le
trasformazioni del sistema.
Dobbiamo ridare coesione al gruppo. 
Se non saremo capaci di connotare, in forma unitaria, una figura collettiva, la
futura generazione del settore non riuscirà a rifarsi, con meccanismi di
identificazione, a tale figura, né riuscirà a condividere specifici caratteri.



Se i soggetti appartenenti alla futura generazione non svilupperanno
coscienza delle caratteristiche del gruppo e di ciò che ne permette la
distinzione dagli altri gruppi, non potranno avere sviluppo, come nel passato,
processi imitativi, tesi consciamente o inconsciamente alla riproduzione dei
modelli comportamentali specifici del gruppo piuttosto che dei singoli posti
nelle specifiche sedi. 
È assolutamente necessario pertanto comprendere oggi quali sono gli
elementi di permanenza che possono dare il senso di appartenenza ad una
entità collettiva quale l’Architettura Tecnica, quali sono gli elementi di
distinzione che marcano le differenze rispetto ad altri gruppi o all’interno del
gruppo e infine quali sono i fattori contestuali che oggi possono o stanno già
provocando ulteriori mutamenti negli aspetti identitari del settore sia sul piano
della formazione che della ricerca.

Marco D’Orazio
Presidente Ar.Tec.
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“Là dove la tecnica è superata
inizia l’architettura.” 

LUDWIG MIES VAN DER ROHE

“La rivoluzione 
dello spirito artistico

ci ha dato la conoscenza
elementare, 

la rivoluzione tecnica 
ci ha dato lo strumento 

per la nuova forma.” 
WALTER GROPIUS
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