
Atti dei convegni aperti a call for papers a cura di Fabio Fava

www.ecomondo.com

GREEN AND CIRCULAR ECONOMY: 
RICERCA, INNOVAZIONE E NUOVE 
OPPORTUNITÀ
• Gestione e valorizzazione dei rifiuti: innovazioni tecnologiche, raccolta differenziata e riciclo, 

strumenti di valutazione, compostaggio

• Chain patterns in the Circular Economy: il ruolo della simbiosi industriale per la prevenzione  
della produzione di rifiuti

• Ciclo dell’acqua: approvvigionamento idrico sostenibile e resiliente in agricoltura, 
digitalizzazione e innovazione tecnologica

• Agri-food, forestry and biobased industry: Green new deal, strategia “farm to fork”, bioedilizia, 
bioeconomia forestale, eco-design

• Blue growth: gestione e riuso dei sedimenti in ambito costiero da fonti litoranee

• Qualità dell’aria: tecnologie di abbattimento emissioni odorigene e strategie di controllo, 
inquinamento atmosferico e COVID-19, qualità dell’aria indoor

• Le bonifiche sostenibili e la riqualificazione dei siti: tecnologie innovative e sostenibili



SEE YOU AT

organized by

Fabio Fava (1963), laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Dottorato Europeo in 
Biotecnologie ambientali e Laurea Honoris Causa in Ingegneria ambientale, è Professore 
ordinario di “Biotecnologie industriali ed ambientali” presso la Scuola di Ingegneria 
dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna dal 2005. Si interessa dello sviluppo ed 
ottimizzazione di processi biotecnologici per la decontaminazione di matrici ambientali 
inquinate e per la produzione di composti chimici, materiali e combustibili biobased da 
sottoprodotti e scarti dell’agroindustria.  Ha partecipato a diversi progetti di ricerca europei 
(FP7) e nazionali e la sua produzione scientifica è documentata da oltre 300 lavori di 
cui oltre 175 su riviste internazionali di medio-alto IF. È il Vice-Chairman della divisione 
di Environmental Biotechnology della European Federation of Biotechnology e Delegato 

del Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Working 
Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies presso l’OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) e Delegato del Ministero dell’Educazione, Università e Ricerca nell’ambito delle iniziative per 
la crescita blu del Mediterraneo BLUEMED, EUSAIR e WESTMED. È stato membro del High Level Group on Key Enabling 
Technologies e del Expert Group on Biobased products entrambi della DG GROW (precedentemente DG Enterprise and 
Industry) della Commissione Europea ed è stato membro del Expert Group on Eco-industries del JRC Directorate della 
stessa Commissione. Infine è il Rappresentante italiano nel comitato di programma Horizon2020 Societal Challenge 2: 
“European Bioeconomy Challenges: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and inland 
water research” presso la Commissione Europea (DG RTD) e nell’ambito dello “State Representative Group” della “Public 
Private Partnership (JTI) Biobased Industry”. È infine il Presidente del Comitato scientifico/tecnico di Ecomondo dal 2013.



© Copyright 2020 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595

www.maggioli.it/servizioclienti
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Codice: 978.88.916.4598.2



1

Indice

7 Editoriale

11 WASTE MANAGEMENT AND VALORIZATION
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SOSTENIBILI PER IL RICICLO ED IL 
RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA

13 Pulper cartiera, carfluff pyrolysis di David Callejo Munoz, Ivana Moscato, Alessandro 
Panza, Sergio Sodano, Sergio Gonzalez Egidio, Ismael Dièz

18 Recupero del fosforo da ceneri di fanghi di depurazione di Roberto Canziani, Andrea 
Turolla, Gaia Boniardi

25 Tecnologie di trattamento dei poliaccoppiati a base cellulosica: stato dell’arte di 
Claudio Lena, Lucia Pirollo

31 L’impatto ambientale prodotto dall’e-commerce di Sebastiano Mangiagli

37 I Criteri Ambientali Minimi per promuovere l’uso efficiente delle risorse e 
un’economia circolare di Alessandra Mascioli, Massimo Mari, Carla Mazziotti, 
Antonio Fardelli

44 Pale eoliche in plastica rigenerata tramite recupero di Plasmix e prodotte con 
tecnologia di stampa 3D di Massimo Moretti, Nicola Schiavarelli, Francesca Moretti, 
Angelo Mirabelli 

49 La DigiGreen Innovation di Paolo Neri, Paolo Carrara, Eleonora Tandoi

57 E-CO2- Produzione ed utilizzo nei cicli industriali di combustibili sintetici da CO
2
 

ed energia elettrica rinnovabile di Giuseppe Nigliaccio, Samuele Branchetti, Ramona 
Agostini, Roberto Scaccabarozzi, Francesco Magli, Manuele Gatti, Augusto Bianchini, 
Alessandro Guzzini, Federica Bianchi, Agostino Gambarotta, Mirko Morini, Nicolò 
Riboni, Laura Saragoni

65 La piattaforma NUTRIMAN per tecnologie e fertilizzanti provenienti da filiere di 
riciclo e recupero di materia e energia di Massimo Pugliese, Federico Trucco, Maria 
Lodovica Gullino, Edward Someus

72 Siero e sanse di oliva per il biometano: valutazione analitica per indirizzare e 
regolarne la scelta di Mariangela Soldano, Mirco Garuti, Erika Sinisgalli, Sergio 
Piccinini



2

77 WASTE MANAGEMENT AND VALORIZATION
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AL RICICLAGGIO: NON SOLO 
MATERIE PRIME SECONDE MA ANCHE RIFIUTI SPECIALI

79 Waste-to-material: recovering special waste with a biorefinery di Ivana Moscato, 
David Callejo Munoz, Alessandro Panza, Sergio Sedano, Sergio Gonzalez Egidio, 
Ismael Diéz, Preco, Madrid

85 WASTE MANAGEMENT AND VALORIZATION
NUOVE OPZIONI GESTIONALI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER 
ACCELERARE LA TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE

87 Tracciabilità dei rifiuti urbani da imballaggio di Massimiliano Boccarossa, Michele 
Lupo, Ivano Vassura, Fabrizio Passarini

96 Retail 4.0 for “smart” reduction of food waste di Giulio Mario Cappelletti, Alfredo 
Ernesto Di Noia, Giuseppe Martino Nicoletti

104 Surplus food donation by large retailers: Coop Alleanza 3.0 initiatives di Giulio 
Mario Cappelletti, Alfredo Ernesto Di Noia, Giuseppe Martino Nicoletti

111 Application of the Health and Environmental Risk Analysis aimed at preventing 
the generation of waste di Francesco Caridei, Marco Pagano, Ugo Bacchiega, Matteo 
Crespi, Sarah Bonvicini

118 Estimate of the potential automotive battery market in 2030: a case study from 
Brazil di Francine Duarte Castro, Laura Cutaia, Mentore Vaccari

122 Green Deal 2030 nasce il binomio (inedito) ecologia/economia di Carlo d’Orta 

130 La prevenzione della produzione dei rifiuti: analisi comparativa della sostenibilità 
degli imballaggi in plastica di alcuni prodotti di Marta Giovanna Geranzani, Laura 
D’Aprile, Maurizio Del Monte, Ilaria Bertoldi, Nicoletta Girardi, Chiara Leti, Marco 
Loperfido, Martina Madau, Marta Tosetto

139 Intervento di ARERA per la regolazione della qualità nel settore rifiuti di Giorgio 
Ghiringhelli, Elisa Amodeo, Carlo Sguario, Paolo Pagani, Giuseppe Sbarbaro

146 La valorizzazione dei Progetti di Economia Circolare per mezzo dello Standard XP 
X30-901 di David Giraldi, Andrea Steri

152 Via i cassonetti per migliorare la qualità del rifiuto: il modello porta a porta integrale 
di AIMAG di Aram Iobstraibizer, Isabella Debbia

159 LCA nella gestione dei rifiuti: un compromesso tra completezza e praticità di Anna 
Mazzi, Silvia Munari

166 Opportunità e sfide per la ricerca nella transizione verso una bio-economia circolare 
di Carla Mazziotti Gomez de Teran, Antonio Fardelli, Alessandra Mascioli, Massimo 
Mari 



3

173 Re.MARE: Una Rete per il MARE di Antonino Miccio, Caterina Iacono 

178 Acea e il compostaggio di prossimità – Acea Smart Comp di Enrico Miletto, 
Alessandro Filippi, Giancarlo Cecchini, Flavio Cammillozzi

185 Progetto Mattei 2019/20 – economia circolare - agenti del cambiamento nel 
Territorio Abruzzese di Daniele Palmarini, Massimo Lupino

193 Procurement of Paper for Recycling Testing procedures and standardisation di 
Paolo Peruzzi 

201 Domani - Prototipo abitativo di architettura circolare di Andrea Rinaldi

207 REACH ed economia circolare: la tracciabilità delle sostanze pericolose nei prodotti 
di Debora Romoli, Serena Santoro

212 Token “Eco Mutualisti” su Blockchain Quando la riduzione dei rifiuti conviene di 
Gaetano Giuseppe Domenico Russo 

220 Un “Sustainable business model framework” per il settore dell’olio di oliva di 
Francesco Ventura, Tiziana Procida, Angelo Petolicchio, Valerio Bacco, Angelo 
Petolicchio, Daniela Barba, Elisa Novelli, Massimo Astone, Gerardo Tedesco

227 WASTE MANAGEMENT AND VALORIZATION
BIOWASTE: XXII CONFERENZA SUL COMPOSTAGGIO E DIGESTIONE 
ANAEROBICA. SESSIONE TECNICA

229 The C2Land Project: a soil improver obtained by HTC of the OFMSW digestate di 
Daniela Bona, Donato Scrinzi, Silvia Silvestri, Gianni Andreottola, Luca Fiori 

236 Trattamento dei residui liquidi della digestione anaerobica di Paolo Foa, Sonia 
Mattia, Christian Fux

243 Compostaggio collettivo di prossimità e tariffazione puntuale dei rifiuti urbani di 
Riccardo Marchesi, Fabrizio Romboli

250 Determinazione dell’Oxygen Uptake Rate su compost e digestati di Erika Sinisgalli, 
Nicola Labartino, Mirco Garuti, Sergio Piccinini

257 PATTERNS IN THE CIRCULAR ECONOMY
IL RUOLO DELLA SIMBIOSI INDUSTRIALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI: A CHE PUNTO SIAMO?

259 Trend recenti negli studi di Simbiosi Industriale: un’analisi bibliometrica dal 2013 al 
2020 di Andrea Di Renzo, Claudio Gadaleta, Emanuele Lattanzio, Giulia Martinelli, 
Rossella Rocca Pisciavino, Alessandra Tavano 

265 Recupero del fosforo nel trattamento delle acque reflue di Sonia Mattia, Antonio 
Castorini



201

Domani - Prototipo abitativo di 
architettura circolare

Andrea Rinaldi, andrea.rinaldi@unife.it, Dipartimento di Architettura di Ferrara

Riassunto
Domani è il nome di una casa, una casa per il futuro, progettata dal Laboratorio di Architettura 
di Reggio Emilia, vincitrice del Consulto ECOLUOGHI 2018 - Case per un abitare sostenibile, 
bandito dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Associazione Mece-
nate 90, Unioncamere. Una casa di 45 mq, modulare ed estendibile, pensata per essere costruita a 
secco “off-site” in stabilimento e assemblata in cantiere per velocizzare il processo di costruzione, 
ridurre i materiali di scarto, facilitare il disassemblaggio, riusando i materiali in un nuovo ciclo 
produttivo. 

Summary
Domani is the name of a house, a house for the future, designed by the Laboratorio di Ar-
chitettura Reggio Emilia, winner of the 2018 ECOLUOGHI Consultation - Houses for sus-
tainable living, banned by the Ministry of the Environment for the Protection of the Territory 
and Mare, Mecenate 90 Association, Unioncamere. A 45 sq. m house, modular and extend-
able, designed to be dry built “off-site” in the factory and assembled on site to speed up the 
construction process, reduce waste materials, facilitate disassembly, reusing the materials in a 
new production cycle.

1. Introduzione
Perché la casa di domani non potrà essere la casa del passato? Perché l’architettura è la for-
ma concreta delle ambizioni culturali e di sviluppo di una determinata società in un preciso 
momento storico. Il momento storico ci dice che i metodi che si utilizzano sono ormai ina-
deguati per rappresentare il cambiamento in atto. Ci dice che la crisi economica, di cui si sta 
pagando il conto, ha mostrato in modo inequivocabile i limiti del modello di crescita che si 
è adottato, con notevoli conseguenze per una consistente parte della popolazione mondiale. 
Ci dice che l’emergenza ambientale, di cui ancora non si vuole visualizzare i reali pericoli, sta 
condizionando molte scelte che si fanno nei settori di sviluppo, anche se ancora ininfluenti nel 
settore edile. Ci dice che la tecnologia che sta invadendo ogni dimensione dello spazio urbano 
accelera violentemente il cambiamento in tutti i settori: l’innovazione supera in rapidità ogni 
possibile immaginazione. 
Nella storia, la casa unifamiliare ha lasciato traccia di tutti i pensieri che hanno trasformato 
cultura e architettura. Tema principale delle profonde innovazioni teoriche del Novecento, 
ha interpretato l’evoluzione delle esigenze e dei cambiamenti. Ha suggerito, meglio di qual-
siasi altra tipologia architettonica, nuovi modi di vita. Si presta a sperimentare linguaggi e a 
sottolineare le tendenze in atto nella società ed è stata spesso il manifesto delle nuove teorie 
architettoniche. 
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2. Relazione
Il bisogno innato dell’uomo di sentirsi a casa, di tornare alla propria casa, sia essa ubicata in un 
centro storico o in una periferia, indica quanto l’abitare per ognuno di noi una grande condizione 
di benessere con noi stessi e con l’esterno. Abitare vuol dire vivere ed esistere, rappresentare un 
modo di essere e di intendere il mondo.[1] Queste poche righe a introduzione di un testo sulla 
rigenerazione urbana ci fanno comprendere, nel caso ce ne fosse bisogno, l’importanza della 
casa nella definizione della città di domani. La casa, versione evoluta della caverna e della 
capanna, esiste da sempre per la ragione specifica di isolarsi dal mondo circostante. La casa è 
vista pertanto principalmente come rifugio, in cui isolarsi per chiudere il mondo fuori. Rifugio 
fisico e psicologico, l’ha definita Alain de Botton. [2] Estratta dal contesto questa affermazio-
ne potrebbe avere una pericolosa componente nostalgica, con il risultato che si confonde la 
casa di domani con la casa del passato: per sgombrare subito il campo da possibili equivoci, la 
casa di domani non potrà essere la casa del passato. 
La casa unifamiliare può, pertanto, tornare a essere un campo di sperimentazione per i model-
li di abitare di domani? Credo di sì. Sarà necessario, prima di tutto, ripartire dalle conoscenze 
e dalle esperienze che già abbiamo per generarne nuove. La cosa interessante per la casa di 
domani sarà che, man mano che la vita cambia, anche l’architettura deve fare lo stesso. C’è 
già chi teorizza che in poco tempo la maggior parte delle persone, soprattutto tra le nuove gene-
razioni, non avrà più bisogno di case fisse e cercherà di volta in volta spazi flessibili e temporanei 
in cui fermarsi. Si tratterà di una popolazione abituata alla connettività rapida, alla flessibilità 
estrema, al distacco dal possesso di oggetti e beni, in sintesi abituata a un modo diverso di abitare 
e condividere i luoghi.[3]
Le case in cui viviamo non sono intrinsecamente inadeguate, inquinate o invivibili per desti-
no, lo sono perché noi le abbiamo costruite così. La crescita economica lineare, accelerata 
dall’avvento incontrollabile delle tecnologie digitali, ci sta conducendo a sistemi di vita senza 
una via di uscita, inadeguati a garantire un futuro alle generazioni a venire: “dobbiamo ricali-
brare la prosperità basandosi sul funzionamento degli ecosistemi e su quello che possono effet-
tivamente rigenerare”.[4] Quando qualcosa non è più adeguato ai modi di vita, gli architetti 
hanno la responsabilità di cambiarlo: fare in modo che non siano le nostre case a costringerci 
in un sistema arretrato o errato, ma che siano esse stesse a suggerirci nuovi e diversi modi di 
abitarle per costruire un futuro diverso. Riuscire a cambiare la realtà delle cose invece che 
semplicemente subirla è l’obiettivo di ogni ricerca futura per la casa di domani. Non possiamo 
pensare di cambiare le cose se non cambiamo il modo con cui le facciamo. 
Se è vero che il futuro appare difficile da prevedere, perché non è dato di sapere esattamente 
come potrà essere la casa di domani, è pur vero che può essere esplorato. La casa di domani 
sarà sensibilmente diversa da quella attuale per dimensioni, caratteristiche, tecnologie: ma 
come? 
Cambiare l’idea che abbiamo della casa non significa cambiare solo le dimensioni spaziali. La 
staticità fisica dello spazio è accompagnata dalla dinamicità delle emozioni che ne determina-
no il valore: relazioni, conversazioni, vissuti, esperienze e tutto ciò che può succedere attorno 
alle mura.
I cambiamenti saranno influenzati dalle tendenze che sono osservabili oggi, oltre che dalle 
esperienze del passato. Un’analisi accurata delle tendenze in atto ci consentirà di evitare erro-
ri di pianificazione e di sviluppo, di percorrere vicoli ciechi o strade inutili al cambiamento. 
Sarebbe bello pensare di vivere in un pianeta costruito di case basse, circondate da verdi giar-
dini, legate tra loro in piccole comunità autosufficienti, anche se tutto questo corrisponde a 
pura utopia: non abbiamo a disposizione lo spazio necessario per tutti e non saremo in questo 
caso grado di conservare il pianeta che abbiamo preso in prestito dai nostri figli. Dobbiamo 
percorrere altre strade [5].
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Che cosa si può fare da subito? In questo periodo di forti cambiamenti, la difficoltà più gran-
de è quella di costruire progetti sperimentali che guardino alla costruzione di un futuro diver-
so: bloccati da norme inutili, interessi di parte e dalle masse che vedono ogni cambiamento 
come una minaccia. Non esiste una soluzione univoca per ogni situazione, società, cultura, 
ma una moltitudine di soluzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, con l’obiettivo 
di trasformare le criticità in opportunità. 
L’attenzione per un abitare più etico non è da pensare limitata solamente alla scelta dei mate-
riali, che ne sono una conseguenza, ma deve rivolgersi a una nuova concezione degli spazi per 
abitare, che nella loro semplicità riescano a trasmettere l’esigenza del cambiamento trasfor-
mandolo in abitudine. L’attenzione per un ciclo economico circolare comporta nuove idee per 
il progetto dell’architettura che deve concentrarsi sul progetto delle relazioni piuttosto che 
sugli oggetti, sul servizio invece che sul prodotto. 
Possiamo pensare, pertanto, agli edifici come servizi connessi a reti intelligenti, dove il consu-
mo è sostituito dall’uso, dove le persone possono condividere gli stessi spazi, fare cose in spazi 
vuoti, che danno origine ad una città:
+sicura, capace di resistere al nuovo clima, che prolunghi la vita del patrimonio esistente, che 
sappia resistere all’incertezza del domani (terremoti, inondazioni, siccità, ...);
+densa, che consumi meno suolo vergine, che riduca spostamenti e infrastrutture, che migliori 
la vita delle persone;
+fluida, capace di creare diversi tipi di spazi e di modi d’uso in luoghi che esistono già, che 
sappia adattarsi con piccoli cambiamenti intelligenti dove ci sono edifici;
+condivisa, che costruisce connessioni tra le parti, che crea un’economia rigenerativa e distri-
butiva, che migliora la fruibilità creando luoghi di vita negli edifici.
La possibilità di intervenire nella città esistente con l’addizione di porzioni incrementali, oggi 
definite addizioni volumetriche apre nuovi scenari dove architettura ed economia si incontra-
no: sono necessarie nuove idee per pensare a costruzioni leggere, modulari, smontabili, tra-
sportabili, flessibili..., che si aggiungano con discrezione al territorio costruito per ridisegnare 
il paesaggio urbano, prestando attenzione alle risorse. Affrontato, infatti, il tema dell’efficien-
za e dell’energia sostenibile, i temi da risolvere domani saranno acqua e rifiuti, che richiedono 
altre idee per una speranza di successo.[6]
Questo scenario potrebbe rappresentare una rivoluzione comparabile a quella che gli smar-
tphone hanno generato in campo digitale. Lo smartphone è, infatti, un oggetto integrato che 
racchiude in sé molteplici funzioni: è telefono, orologio, agenda, computer, internet, gioco, 
musica, video, strumento di acquisto e diverrà domani tante altre cose. Analogamente, lo 
strumento dell’addizione volumetrica può racchiudere in sé la risposta a tutte le esigenze che 
un edificio esistente si troverà ad affrontare domani dal punto di vista energetico, struttura-
le, economico, sociale: permette di riprogettare, ricostruire, curare, ridefinire, riorganizzare, 
densificare porzioni di città, in funzione delle necessità di una comunità. 
È l’idea di una progettazione per strati, individuati dal progettista e riconoscibili dall’utente, 
semplici, disassemblabili, componibili per funzioni compatibili. Ogni strato è una risposta a 
una necessità, ha una sua durata nel tempo, ha una sua incidenza economica. [7]
Una progettazione per strati coniuga l’efficacia delle scelte di (ri)composizione architettonica 
e spaziale con l’efficienza delle scelte di riuso sulle mutanti esigenze della comunità.
Una progettazione per strati può trasformare l’architettura da sistema immutabile e lineare in 
sistema semplice, esatto, economicamente circolare costruito come un oggetto.
Una progettazione per strati vuol ripensare l’approccio al progetto di architettura in funzione 
di un suo disassemblaggio, di una sua adattabilità nel tempo, della possibilità di essere costru-
ito per frammenti, uno dopo l’altro.



204

Fig. 1 – Concept e componenti degli “strati” di Domani

2.1 Domani: un prototipo di progettazione per strati
Domani è il nome di una casa, una casa per il futuro, progettata dal Laboratorio di Architet-
tura di Reggio Emilia (Andrea Rinaldi e Roberta Casarini), con gli ingegneri Elena Cattani e 
Marco Ruggieri e vincitrice del Consulto ECOLUOGHI 2018 - Case per un’abitare sosteni-
bile, bandito dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Associazione 
Mecenate 90, Unioncamere. Domani è una casa:
-semplice, perché valorizza l’efficacia delle scelte compositive con l’efficienza delle scelte 
tecnologiche, usa di meno per ottenere di più. Domani è uno spazio abitativo semplice 
pensato per soddisfare le necessità degli abitanti: esattezza, riduzione, essenzialità, minimo, 
sobrietà, sono le chiavi di lettura del processo di progetto che conduce al concetto di sem-
plicità. 
Domani è pensato a moduli di 1,80 x 5 ml ad altezza ridotta di 2,40 ml per incrementare la 
densità della città (ogni dieci piani ne ricavo uno in più), costruiti interamente in fabbrica, 
portati in cantiere con autocarri, sollevati in quota con gru e assemblati tra loro con collega-
menti meccanici. I punti di contatto esterni sono sigillati per la tenuta all’aria con profili di ne-
oprene, mentre all’interno ospitano i binari elettrificati per la gestione portatile della corrente 
elettrica. Il modulo impianti contiene tutti gli impianti della casa: sanitari, idrici, di scarico, 
di ventilazione meccanica controllata, di riscaldamento a con un innovativo sistema a pompa 
di calore integrato, alimentato dall’impianto fotovoltaico integrato sul tetto. La modularità 
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consente diverse variazioni di forma e di taglia (S, M, L, XL), che possono adattarsi a luoghi 
e rispondere a necessità differenti.
Pensato come immagine del futuro, Domani è caratterizzato da una forma pura, con gli angoli 
arrotondati che valorizzano continuità e compattezza, un grande tubolare metallico di colore 
bianco all’esterno e rivestito all’interno con lastre capaci di assorbire i composti organici vo-
latili (VOC), interrotto solamente dalla forma e posizione del patio verde: patio e casa sono 
elementi inscindibili di un nuovo modo di vivere in equilibrio con la terra. Due grandi vetra-
te ad alta efficienza comandate digitalmente dallo smartphone delimitano la parte abitativa 
composta da uno spazio unitario, dove non esistono suddivisioni funzionali, ma attrezzature e 
arredi fruibili informalmente: in ogni punto possono svolgersi diverse attività. Un lungo piano 
orizzontale segue longitudinalmente lo spazio e contiene tutte le attrezzature, il locale bagno è 
pensato come un’attrezzatura in vetro cui accedere per le singole attività, mentre l’armadio è 
un insieme di appendiabiti distribuiti nello spazio, non esistono prese elettriche o interruttori 
fissi a favore dell’idea di una portabilità della corrente grazie ai profili elettrificati: una diversa 
idea di spazio che anticipa i cambiamenti del futuro;
-circolare, perché riprende gli ecosistemi, che sfruttano la fisica e le materie prime che hanno 
a disposizione per soddisfare con efficacia le necessità e promuovere l’efficienza energetica 
e strutturale. Costruito con tecnologie stratificate leggere a secco facilmente assemblabili e 
disassemblabili, Domani non è un oggetto statico, ma pensato in funzione dei flussi di aria, 
acqua, luce, suono, energia, materie prime e persone.
La struttura portante è realizzata con tecnologie in acciaio (steel frame), la nuova frontiera 
delle costruzioni leggere capace di elevata resistenza con limitato uso di materia e soli 75 mm 
di larghezza, appoggiato sulla struttura di consolidamento statico dell’edificio sottostante. La 
coibentazione è realizzata internamente con isolanti sottili termoriflettenti, ed esternamente in 
pannelli di poliestere di spessore 120 mm ottenuti dalla riconversione dei rifiuti plastici, fino 
a ottenere un involucro con U= 0,107 W/mqK. Esternamente la facciata ventilata è rivestita 
da lastre termo-curvate di Krion di colore bianco: capaci di un’elevatissima riflessione solare 
e resistenza agli UV, a elevate proprietà antibatteriche, e capacità fotocatalitiche con possibi-
lità di purificare, per ogni unità abitativa, l’aria che respirano circa mille persone in un anno. 
Minerale ottenuto dall’ossido di alluminio, il Krion è completamente riutilizzabile alla sua 
dismissione. Internamente una doppia lastra di fibrocemento dall’elevata capacità termica, 
accoppiata a una bianca lastra che assorbe i VOC, va a formare una massa termoregolatrice 
diffusa su tutta la superficie, efficace per l’accumulo interno. Le vetrate a triplo vetro inserite 
alla perfezione nel monoblocco prefabbricato con integrato il sistema di VMC decentralizzato 
completano l’intero involucro.
Il comportamento climatico invernale è garantito dall’alta coibentazione dell’involucro (12 
kW/mqa) ottimizzato dal comportamento termoregolatore della massa interna diffusa: il si-
stema di riscaldamento a pannelli infrarossi integrato ne completa il funzionamento. Il com-
portamento climatico estivo, invece, lavora sulla riflessione del calore dell’involucro bianco 
in Krion, la schermatura con tende solari esterne delle ampie vetrate e sul comportamento di 
accumulo della massa interna, oltre alla ventilazione naturale notturna, e quando questa non 
è possibile, al funzionamento in free-cooling della VMC.
Gli strati di composizione di Domani avranno differente durata nel tempo. La struttura è 
quella più longeva, poi l’involucro esterno, poi il rivestimento interno, poi gli impianti, poi gli 
arredi. Pensato nel suo assemblaggio ma anche per il successivo disassemblaggio che consente 
di riutilizzare o riconvertire al temine del proprio ciclo di vita ogni materiale, in un’idea di 
ciclo economico circolare che minimizza la produzione di rifiuti.[8]
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3. Conclusioni
Osservando le città di oggi si ha la sensazione che siano inadeguate ad affrontare le sfide che 
ci attendono: rubiamo il domani e lo vendiamo nell’oggi. Prepariamoci, pertanto, a vivere 
in un mondo con meno risorse, meno energia a disposizione, dove l’unica certezza è l’incer-
tezza: certi e inevitabili saranno invece i cambiamenti nei modi di vivere e, di conseguenza, 
nei modi di trasformazione della città. Progettare architettura riguarderà principalmente la 
rigenerazione architettonica, energetica, strutturale, sociale, dell’esistente. Le città, meta di 
migrazione e in tumultuosa crescita, dovranno essere ripensate, per rispondere all’aumento 
della popolazione, alla crescente dissoluzione del suolo, alle modificazioni dei sistemi di vita. 
Possiamo pensare, quindi, di densificare la città per ridurre le distanze, le esigenze di mobilità 
veicolare, recuperare gli spazi inutilizzati, ripensare i paesaggi urbani, ridurre l’impatto ener-
getico nell’ambiente. 
La soluzione potrebbe essere a portata di mano, perché tutte quelle città che stiamo costruen-
do sono opportunità: possiamo fare molto di più che costruire case, possiamo cambiare il 
modo di intendere la città, con nuove visioni e strategie capaci di innovare con creatività. 
Domani rappresenta un modo diverso di intendere la città.
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