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Progetto HABITAT. Ambienti assistivi  
e riconfigurabili per utenza anziana 
HABITAT Project. Assistive and 
Reconfigurable Environments for 
Elderly Users

The increase in the average age of the world population forces to find solutions to 
extend people’s autonomy in their daily spaces. To be able to make flexible and 
changeable homes and furnishings over the years on the basis of their abilities / 
disabilities, exponentially increases the quality of life of self-sufficient and not self-
sufficient elderly people.
HABITAT, a project funded and already concluded within the POR FESR 2014-
2020 of the Emilia Romagna Region, has developed and tested a platform based on 
the Internet of Things that allows the creation of assistive and reconfigurable spaces.
The Habitat project’s objective has been to guide the user towards new living sys-
tems, new ways of interaction between the environment and the human being.
Furthermore, these living transformations will not only be useful and helpful for the 
elderly people who will personally take advantage of the designed devices, but will 
also be of immense support for all those users (health workers, OSS, carers, rela-
tives) who interface with them. Being able to manage, monitor, control and help the 
elderly person without making physical or intellectual efforts and without seeming 
a clumsy or indiscreet presence, simply imbue with autonomy, independence and 
self-esteem, the elderly or disabled person.

Giuseppe Mincolelli, Silvia Imbesi, Gian Andrea Giacobone, Michele Marchi
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Introduzione 
Il progetto HABITAT è stato finanziato all’interno del programma POR FESR 2014-2020 

della Regione Emilia Romagna. L’obiettivo finale era quello di sperimentare una piattaforma 
basata sull’Internet of Things che consentisse di progettare ambienti assistivi e riconfigurabili. 

Allo stato attuale molte famiglie, per garantire maggiore sicurezza e monitoraggio dei pro-
pri cari anziani o non completamente autosufficienti, tendono ad indirizzarli all’interno di 
servizi assistenziali a pagamento (Case di cura o Centri Specializzati) (WHO, 2012). Tuttavia è 
scientificamente provato che, solo per citare alcune delle conseguenze più gravose, la depres-
sione e l’isolamento sociale, molte volte sono associate all’entrata da parte dell’anziano presso 
Centri di Cura specializzati (Caprara et al., 2013).

Le persone anziane preferiscono rimanere nelle loro case piuttosto che entrare in Centri. 
Un’ulteriore alternativa è ricorrere alle cure domiciliari. Tale soluzione risulta il più delle volte 
ottimale per l’anziano ma potrebbe richiedere impegni gravosi da parte di caregivers saltuari e 
informali (come familiari, amici, vicini o volontari).

Pertanto, tenendo conto del paradigma dell’invecchiamento attivo emanato dalla OMS, è 
essenziale sviluppare e attuare nuove strategie e tecnologie al fine di fornire una migliore assi-
stenza sanitaria garantendo il massimo comfort, indipendenza e partecipazione degli anziani. 
Al fine di migliorare la qualità della vita per le persone che si avvicinano all’età avanzata, le 
tecnologie Ambient Assisted Living (AAL) svolgono un ruolo fondamentale nel supportare le 
persone a mantenere e continuare le loro attività quotidiane e vivere in modo indipendente.

Con l’avanzata degli smart object e dell’Internet of Things (Dohr et al., 2010), si è in grado 
di elaborare oggetti interconnessi con la rete e molte delle criticità presenti possono essere 
risolte. Le nuove tecnologie però dovranno necessariamente pensare a nuove modalità di lin-
guaggio, nuove regole e paradigmi di comunicazione. Tale cambiamento di dinamiche sociali 
tra persone/oggetti/ambienti non deve però proporre una realtà robotizzata. Il Design può 
rappresentare la soluzione per gestire queste mutevoli trasformazioni sociali. Un Design che 
usi le nuove tecnologie in funzione delle necessità della persone e che sviluppi prodotti che 
possano arricchire la vita delle persone. 

Le problematiche dovute allo spostamento delle assistenze dai Centri di Cura ai domicili 
sono notevoli e questo contribuisce a rendere assai complessa la definizione degli obiettivi di 
progetto. Molti prodotti e ausili destinati al mercato Home Care sono caratterizzati da una ele-
vata complessità tecnologica, pur dovendo essere gestiti e capiti da un’utenza verosimilmente 
priva di competenza specifica e spesso affetti da ridotta funzionalità di tipo fisico, cognitivo 
o sensoriale. Si corre il rischio di trasportare la complessità di una camera ospedaliera nello 
scenario domestico, anziché migliorare quest’ultimo.

Il progetto HABITAT cerca di proporre soluzioni reali a problemi reali; cerca di au-
mentare i possibili scenari di vita indipendente per persone anziane autosufficienti e non 
autosufficienti. 

Metodologia e obiettivi
Il progetto HABITAT, durato dal 2016 al 2018, si poneva come obiettivo il potenziamento 

di oggetti di uso quotidiano attraverso il paradigma degli smart objects, e la realizzazione e 
il testing di una piattaforma intelligente per uso domestico che, grazie all’utilizzo di Intel-
ligenza Artificiale e a un approccio basato su Internet of Things, permettesse la creazione di 
ambienti assistivi, riconfigurabili e progressivamente adattabili alle esigenze dell’utente an-
ziano autosufficiente e non autosufficiente. La piattaforma è stata progettata per raccogliere 
le informazioni fornite da diversi smart objects interconnessi e interoperabili al fine di fornire 
un monitoraggio domestico dei comportamenti quotidiani di utenti anziani che, per età op-
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pure per patologia, necessitano di attenzioni particolari nella routine quotidiana. Gli smart 
objects progettati sono stati una poltrona con sensori di identificazione e di monitoraggio, una 
cornice con schermo utilizzabile come interfaccia per la comunicazione con la piattaforma 
intelligente, una lampada da parete dotata di un sistema per il rilevamento di specifici tag e un 
wearable simile a una spilla a essa abbinato, e infine un secondo wearable in forma di cintura 
per il monitoraggio posturale a lungo termine (Paolini et al., 2017).

Un altro obiettivo di HABITAT è stato la realizzazione di un’interfaccia naturale come 
mezzo di comunicazione tra il sistema intelligente progettato e l’utilizzatore, che non compor-
tasse procedure complesse ma che fosse intuitiva e il più immediata possibile.

Obiettivo dichiarato sin dal principio è stato il raggiungimento di un Technology Readiness 
Level (TRL) pari a 5 da parte del dimostratore. Si richiedeva quindi la realizzazione di proto-
tipi funzionanti e testabili dall’utente in un ambiente molto vicino al futuro contesto reale.

Il progetto HABITAT è stato svolto da un team multidisciplinare composto da gruppi di 
ricerca provenienti da diversi background tecnico-scientifici. Nello specifico, gli autori fanno 
parte di TekneHub, laboratorio del Tecnopolo di Ferrara, e si sono occupati della parte inerente 
al design di prodotto e di interfaccia, della sperimentazione della piattaforma progettata in 
ambienti assistivi, e della definizione del Technology Readiness Level finale del dimostratore. 
Gli altri partner del progetto erano: CIRI-ICT dell’Università di Bologna, Centro Interdi-
partimentale di Ricerca Industriale Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, per 
la definizione e progettazione dell’infrastruttura ICT per gli scenari HABITAT; CIRI-SDV 
dell’Università di Bologna, Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Scienze della 
Vita e Tecnologie per la Salute, per la selezione e ingegnerizzazione di sensori e attuatori; 
ASC-Insieme, Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli 
del Reno, Lavino e Samoggia, per la definizione di requisiti, specifiche e scenari di applica-
zione di HABITAT; e infine Romagna Tech, afferente alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia 
Romagna per le attività di diffusione e disseminazione dei risultati del progetto. I partner di 
progetto sono stati affiancati da aziende appartenenti a diversi settori, con sede in Emilia Ro-
magna, che hanno messo a disposizione il loro know-how progettuale e le loro risorse tecniche 
per la realizzazione di alcuni prototipi.

Il team TekneHub ha proposto di procedere secondo l’approccio dello User Centered Design1, 
che identifica il processo progettuale con l’iterazione delle fasi di analisi, progettazione e spe-
rimentazione (Mincolelli et al., 2017). In ogni fase il focus rimane sull’utente che viene coinvolto 
sin dai primi momenti del progetto. 

Gli utenti principali del progetto HABITAT sono stati gli anziani autosufficienti e non au-
tosufficienti che ancora vivono nella propria abitazione e necessitano di preservare la propria 
autonomia ritardando ospedalizzazione e assistenza personale continua. Gli utenti secondari 
e stakeholders considerati nel progetto sono stati i caregiver professionali e non, i familiari degli 
anziani, gli operatori sanitari (OSS, infermieri, fisioterapisti, ecc.), i medici, i decision makers 
in ambito socio sanitario, ecc.

Il processo progettuale è iniziato con l’osservazione e l’analisi degli utenti appena descritti; 
il partner di progetto ASC Insieme, operante in ambiti socio-assistenziale, socio-sanitario 
integrato e socio-educativo, ha reperito un gruppo eterogeneo di persone che sono state invi-
tate a partecipare a interviste, focus group, tavole rotonde, nonché osservate nel loro ambiente 
durante lo svolgimento delle azioni quotidiane. 

Le informazioni raccolte durante la fase di osservazione e analisi, sono state poi elaborate e 
tradotte in una serie di asserzioni brevi e puntuali, che potessero esprimere i bisogni espressi 

1  ISO 13407, Human-centred design processes for interactive systems, ISO, 1999.
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da ogni utilizzatore nel suo specifico linguaggio. Queste frasi sono state chiamate “bisogni de-
gli utenti”, e sono state classificate secondo l’utente dal quale erano state espresse e il contesto 
abitativo a cui si riferivano, sono state poi ordinate in base all’ambito funzionale o emotivo a 
cui erano legate (Mincolelli et al., 2018).

Il team si è servito del Quality Function Deployment (QFD) come strumento progettuale che 
potesse armonizzare e gerarchizzare i contributi multidisciplinari e combinare bisogni emo-
tivi e aspetti tecnici per la redazione di un brief di progetto efficace e concreto, che stabilisse 
degli obiettivi valutabili alla fine del processo di progettazione (Akao, 1990). Il QFD nasce 
come strumento grafico tecnico per la progettazione industriale; consiste in una matrice di 
calcolo suddivisa in diverse aree e denominata “Casa della qualità”, i suoi input sono i bisogni 
espressi dagli utenti di progetto e le caratteristiche tecniche e misurabili del prodotto/servizio 
che si va a progettare (Franceschini, 2003).

Il progetto HABITAT prevedeva la realizzazione di alcuni smart object e della piattaforma 
intelligente che li rende interconnessi: sono state quindi composte cinque matrici, una per 
ogni oggetto e in aggiunta una per la piattaforma di sistema. Tra i quasi cinquecento bisogni 
selezionati e classificati, per ogni matrice ne sono stati scelti circa venti tra i più attinenti, a cui 
il gruppo di lavoro ha attribuito un voto, creando così una gerarchia di importanza. Insieme ai 
bisogni, sono state inserite in ogni matrice circa una ventina di caratteristiche misurabili rela-
tive all’oggetto della progettazione, scelte dalla parte tecnica del team di ricerca. Il lavoro del 
gruppo è poi stato quello di attribuire un punteggio al grado di correlazione tra ogni bisogno e 
ogni caratteristica. Questi numeri elaborati dall’algoritmo del QFD hanno fornito come risul-
tato dei valori associati alle caratteristiche che ne hanno determinato il grado di importanza 
all’interno del progetto e la priorità di risposta ai bisogni iniziali.

Dalla compilazione delle matrici del QFD, i componenti del team con competenze sul De-
sign hanno estrapolato un brief di progetto per ogni smart object e uno per la piattaforma 
comune. I brief sono stati redatti in forma scritta e grafica per massimizzarne la comprensione 
anche da parte di ricercatori che non avessero mai usato prima questo strumento di progetto.

A questa prima fase di analisi è seguita quella di concept e realizzazione dei primi prototipi, 
sviluppati anche con l’aiuto delle aziende partner di HABITAT. I prototipi sono poi stati fatti 
testare alle persone che inizialmente si erano prestate a partecipare alla fase di osservazione 
e analisi. Lo User Centered Design propone un processo progettuale iterativo in cui la fase di 
analisi e quella di prototipazione sono seguite da un confronto con gli utenti che testano il 
prodotto; raccolti i feedback di questi ultimi, il processo ricomincia arricchito di nuove infor-
mazioni ed i prototipi vengono modificati in nome di punti di forza e criticità rilevati durante 
la fase di testing con i futuri utilizzatori. Nello specifico, durante lo svolgimento del progetto 
HABITAT, lo step di sottomissione dei prototipi agli utenti è stato svolto in occasione di due 
distinti workshop di codesign che hanno visto anziani, familiari, OSS e fisioterapiti provare ad 
utilizzare i prototipi degli oggetti. Gli utenti hanno espresso le loro perplessità sui prodotti, 
hanno dato consigli in merito a integrazioni e miglioramenti e sono stati osservati dai proget-
tisti durante le prove di funzionamento e usabilità.

Risultati 
L’ultima fase della ricerca, secondo il programma condiviso, era quella di validazione e rea-

lizzazione dei test finali per la determinazione della maturità tecnologica degli smart object pro-
gettati. La piattaforma HABITAT, che include oggetti intelligenti con le rispettive interfacce, è 
stata validata attraverso test di usabilità e desiderabilità finali. Per trasparenza negli esiti, è stata 
affidata tale attività a un consulente esterno al team di ricerca. Il consulente ha coinvolto circa 20 
partecipanti, tra cui anziani autosufficienti, non autosufficienti con rispettivi caregiver e opera-
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tori sanitari che sono stati introdotti per la prima volta nel sistema HABITAT (Borelli et al., 
2019). I test hanno riguardato, nello specifico: il lettore di oggetti intelligenti, il tag, la radio, l’app 
per smartphone per anziani autosufficienti, l’applicazione per smartphone per gli operatori sani-
tari e il sistema di poltrona e cintura inerziale. In questo studio di usabilità e desiderabilità sono 
state utilizzate due metodologie complementari ma diverse: valutazione euristica delle interfacce 
grafiche e intervista e confronto individuale sull’introduzione e il completamento degli scenari di 
utilizzo, che è la parte più comunemente nota come: test di usabilità. In conclusione, il risultato 
finale ha visto la verifica del TRL 5 per l’intera piattaforma HABITAT. 

I risultati finali, ottenuti grazie ad una sinergica collaborazione tra l’equipe mutidisciplina-
re di ricerca e le Aziende coinvolte, hanno portato allo sviluppo degli smart object presentati 
(Mincolelli et al., 2019).

La poltrona smart, concepita, progettata e realizzata grazie all’importante contributo dell’a-
zienda Ergotek, appare come un comune arredamento; i sensori e tutta la tecnologia integrata 
è stata inserita nella parte sottostante la struttura lignea. Inoltre vi è un’ampia scelta di acces-
sori che permettono un’elevata personalizzazione: dall’applicazione di eventuali ruote per ren-
dere la persona maggiormente autonoma o per alleviare la fatica fisica di eventuali caregivers, 
oppure dalla facilità e velocità di cambiare il tipo di rivestimento, adottando le textures che 
meglio si abbinano allo specifico contesto domestico oppure ai gusti personali delle persone. 

La radio appare come uno schermo tv, inserito all’interno di una cornice. Rappresenta l’in-
terfaccia grafica dell’intero sistema. Grande attenzione e studio è stato riservato sull’interfac-
cia grafica dei messaggi, allarmi o promemoria; dovevano infatti essere semplici, intuitivi ma 
completi ed esaustivi. È possibile personalizzare il testo dei messaggi, così come le immagini o 
colori dei frame. La tecnologia non è visibile agli utenti. La radio soddisfa moltissime criticità 
che incontra un anziano nell’arco della propria giornata: lo accompagna nel ricordare appunta-
menti o scadenze, così come lo aiuta in alcuni compiti quotidiani o gli suggerisce determinate 
azioni da compiere per migliorare la sua qualità della vita.

Il sistema di localizzazione è formato da un antenna reader a da un tag indossabile. Il rea-
der è stato elaborato come un’applique luminosa a muro e quindi perfettamente inseribile in 
contesti domestici e comunitari differenti tra loro. La sua tecnologia interna non è visibile 

Fig.01 Nella figura si può osservare la forma finale della sedia smart di Habitat (quella con rivestimento celeste). 
Durante i test finali, accanto allo smart object è stata posizionata un’ulteriore sedia presente nel catalogo dell’Azien-
da Ergotek, ma senza sensori e tecnologia integrata. Tutte le persone coinvolte non hanno notato minimamente la 
differenza tra le due sedute, sia in termini funzionali e sia estetici. La tecnologia integrata introdotta si è dimostrata 
quindi perfettamente trasparente e non invasiva per i partecipanti.
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dalle persona che frequentano e vivono lo spazio in cui è stata installata ed è possibile perso-
nalizzare il colore del rivestimento esterno. Il tag è rappresentato da un oggetto indossabile 
che può essere portato principalmente come spilla. Le sue dimensioni e peso sono ridotte. La 
sua personalizzazione è molto elevata, in quanto è possibile adattare il colore esterno in base 
alle proprie esigenze. La tecnologia non è visibile dall’esterno, in quanto inserita all’interno 
della piccola scocca del case.

Il sistema inerziale, infine, risulta essere un accessorio di una cintura elastica. L’accettabilità 
di tale smart object è stata molto elevata, in quanto è possibile posizionare la cintura diretta-
mente a contatto con la pelle, grazie a materiali idonei, non irritanti; è possibile personalizzare 
il colore esterno della cintura. È previsto che la singola persona anziana dotata di forza e degli 
arti superiore e del tronco, riesca ad indossare autonomamente la cintura. 

Conclusioni 
Il progetto si è concluso a luglio 2018 con esiti positivi.
Le metodologie User Centered che si sono sperimentate all’interno di un progetto com-

plesso e multidisciplinare come quello del progetto HABITAT, si sono rivelate importanti 
e inclusive per la buona riuscita del progetto e delle soluzioni proposte. Nello specifico, 
strumenti operativi e progettuali come il Quality Function Deployment e il co-design si sono 
rivelati performanti riguardo diversi aspetti all’interno di ricerche complesse. Hanno per-
messo (QFD) di coordinare a livello metodologico,organizzativo e di comunicazione, un’e-
quipe multidisciplinare altamente specializzata ed eterogenea per formazione, linguaggio 
e competenze. Hanno permesso (co-design) di progettare e impostare il lavoro strategico 
sulla base dei bisogni reali di persone reali, con continui feedback con l’utenza per ogni fase 
progettuale elaborata; grazie alla realizzazione di prototipi basici fin dalle prima fasi della 
ricerca, si è riusciti a livellare i punti deboli e le criticità normalmente visibili e osservabili 
solamente a prodotto finito.

Alcuni dei Partner scientifici-industriali, tra cui il Laboratorio TekneHub, hanno recente-
mente vinto un ulteriore bando competitivo per un progetto, denominato PLEINAIR (Parchi 
Liberi E Inclusivi in Network per Attività Intergenerazionale Ricreativa e fisica), che si pro-

Fig.02 Nelle figure, a sinistra è visibile lo smart object radio finale, rappresentato dalla cornice e dallo schermo touch 
screen. In quella a destra, invece, sono rappresentate alcune interfacce della app per le differenti utenze o usi: anziano 
autosufficiente, caregiver o operatore e l’app con i dati di monitoraggio della sedia.
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pone di realizzare contesti inclusivi per promuovere l’adozione di stili di vita attivi e la buona 
salute per tutti e per tutte le fasce di età. 

Sarà l’occasione e darà l’opportunità al team per definire e migliorare la qualità della me-
todologia della ricerca progettuale applicata con la ricerca HABITAT e sperimentare nuove 
strategie e strumenti applicativi e progettuali, con il fine di aumentare la qualità della vita 
delle persone.

Fig.03 Nella figura si possono notare: il tag, posizionato come spilla nella manica del maglione; l’antenna radio reader, 
assimilata all’interno di un applique luminosa; il sistema inerziale, integrato all’interno di una cintura.
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