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BIM Precision Tools: Unveiling Sant’Agostino Lost Architecture
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Best fit algorithms applied to research in historic architecture 
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Supporting the Diagnosis and Functioning of Historical Buildings through 
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La misura della Chiesa di San Miguel a Segovia. Geometria e meccanica delle 
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The Survey of the Church of San Miguel in Segovia. Geometry and Mechanics of 
the Ribbed Vaults of Rodrigo Gil de Hontañón
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Procedure e tecniche di rilievo integrate per l’analisi di strutture archeologiche 
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Integrated survey, procedures and techniques for the analysis of buried 
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957
Stefano Brusaporci, Pamela Maiezza, Alessandra Tata, Giovanni Floris, Luca Vespasiano
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patrimonio costruito: il caso studio del polo universitario di Coppito
Building Information Modeling for the documentation and management of the 
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Survey and critical analysis of the church of S. Pietro a Coppito in L’Aquila

987
Alessio Buonacucina, Prokopios Kantas, Graziano Mario Valenti
Geometrie coniugate: gli ingranaggi a nuclei iperboloidici
Conjugate Geometries: Hyperboloidal Core Gears

1007
Antonio Calandriello, Giulia Lazzaretto, Giulia Piccinin 
La scala elicoidale della Lonja de Los Mercaderes di Valencia. Dai trattati alla 
digitalizzazione del modello stereotomico
The helicoidal staircase of the Lonja de Los Mercaderes in Valencia. From 
treatises to the digitization of the stereotomic model
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Fusinetti, Alessia Mazzei, Esterletizia Pompeo, Maria Laura Rossi, Fabio Quici
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tra il X ed il XX secolo
Historical architectural landmarks of the western area of Elba Island be
tween the 10th and 20th centuries
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La dismisura come strumento per la rappresentazione del reale: le tarsie lignee 
dei fratelli Pucci 
Out of measure as a tool for the representation of reality: the wooden inlays of 
the Pucci Brothers
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Massimiliano Campi, Valeria Cera, Marika Falcone
Disegno e Misura di un’architettura svelata: i Sotterranei gotici della Certosa di 
San Martino
Drawing and Measurement of a Revealed Architecture: The Gothic Basement of 
the Certosa di San Martino

1097
Cristina Candito 
Topologia, o delle qualità immanenti delle forme. Dai grafi di Eulero alla 
rappresentazione semplificata e accessibile dell’architettura
Topology, or the immanent qualities of forms. From Euler graphs to the 
simplified and accessible representation of architecture
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Andrea Casale, Noemi Tomasella, Elena Ippoliti
Le insidie del testimone oculare. La percezione ingannevole della misura
The pitfalls of the eyewitness. The deceptive perception of measure

1137
Martina Castaldi, Francesca Salvetti, Michela Scaglione
Il sistema palazzo-giardino nel tessuto urbano storico Genovese: Il caso di 
Palazzo Interiano Pallavicino a Genova  
The palace-garden System in the Historical Urban Fabric of Genoa: The Case of 
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Tra misura e percezione: il paesaggio dei Siti Reali
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Emanuela Chiavoni, Francesca Porfiri, Federico Rebecchini, Maria Belen Trivi
Teatro India a Roma: forma struttura e proporzione nel paesaggio industriale
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Maria Grazia Cianci, Sara Colaceci, Michela Schiaroli 
La misura dello spazio architettonico e urbano tra storia e contemporaneità: 
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The Measurement of Architectural and Urban Space Between History and 
Contemporaneity: The Former Mira Lanza Factory in Rome
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Antonio Conte, Roberto Pedone, Ali Yaser Jafari
Matera, una città a misura umana tra segni costruttivi e sapienza collettiva
Matera, a city on a human scale between constructive signs and collective 
wisdom

1241
Graziana D’Agostino, Mariateresa Galizia, Gloria Russo
Misura e ornamento nel foyer del Teatro Massimo Bellini di Catania
Measure and decoration in the foyer of the Teatro Massimo Bellini in Catania

1263
Massimo De Paoli, Luca Ercolin
Gli spazi del commercio di Brescia dal XVI al XIX secolo: dai piani di edilizia 
economico-commerciale di Ludovico Beretta al palazzo dei Commestibili di 
Rodolfo Vantini 
The commercial spaces of Brescia from the 16th to the 19th century: from 
Ludovico Beretta’s economic-commercial building plans to Rodolfo Vantini’s 
Palazzo dei Commestibili
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Matteo Del Giudice, Michele Zucco, Emmanuele Iacono, Angelo Juliano Donato, Andrea 
Fratto, Anna Osello
Verso il Cognitive Digital Twin: interfacce grafiche per la comprensione e la 
gestione dei Big Data
Towards Cognitive Digital Twin: graphical interfaces to understand and manage 
Big Data
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Antonella Di Luggo, Federica Itri, Arianna Lo Pilato, Daniela Palomba, Laura Simona 
Pappalardo, Simona Scandurra
Tra numero e ragione: la misura nel rilievo della chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli a Napoli
Between Number and Reason: Measurement in the Survey of the Church of 
Santa Maria di Costantinopoli in Naples
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Elena Eramo, Ilaria Giannetti
Il “Padiglion di legni” di Leonardo da Vinci: un modello ricostruttivo fisico e 
virtuale 
The “Padiglion di legni” by Leonardo da Vinci: a virtual and physical 
reconstruction
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Laura Farroni, Marta Faienza, Francesca Ferrara
Misurare la memoria del patrimonio cinematografico a Roma di Riccardo 
Morandi 
Measuring Riccardo Morandi’s cinematic Heritage memory in Rome
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La misura del Tempo tra arte e scienza
The measurement of time between art and science
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Immeasurable Details: Micrometric Analysis of Reed Stylus Fiber Impressions on 
Cuneiform Tablets

1395
Riccardo Florio, Raffaele Catuogno, Teresa Della Corte, Anna Sanseverino, Caterina 
Borrelli, Alessandra Tortoriello
“Modello” e forma del cosiddetto tempio di Diana presso le Terme di Baia
‘Model’ and form of the so-called temple of Diana by the Therme of Baia

1425
Amedeo Ganciu
Tassellatura di Voronoj da primitive geometriche poligonali con un algoritmo 
open source e multipiattaforma
Voronoj tessellation from polygonal geometric primitives with an open source, 
cross-platform algorithm

1449
Fabiana Guerriero, Pedro António Janeiro
La conoscenza dell’eclettico paesaggio culturale di Sintra
Knowledge of the eclectic cultural landscape of Sintra
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Caterina Gabriella Guida, Lorena Centarti, Paula Barboza, Neri Edgardo Güidi
Il paradigma del gemello digitale a supporto del monitoraggio della qualità 
dell’aria interna
The digital twin paradigm to support indoor air quality monitoring
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Maria Pompeiana Iarossi, Federica Ciarcià
Modulor latino. La ricerca della misura nelle traiettorie transatlantiche di 
Germán SamperLatin 
Modulor. The search for measure in Germán Samper’s transatlantic trajectories
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Le misure della Sfera Celeste nella Sacrestia Vecchia di San Lorenzo in Firenze
The measurements of the Celestial Sphere in the Sacristia Vecchia of San 
Lorenzo in Florence
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Domenico Iovane, Rosina Iaderosa
Rilievo e controllo della misura del telero dell’ex convento francescano in 
Maddaloni
Survey and measurement control of the telero of the former Maddaloni 
Franciscan convent
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Misura e monumentalità. La residenza degli Orange nei Paesi Bassi
Measure and monumentality. The Orange residence in the Netherlands
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Disegni Celesti. Le “sensate esperienze” e le “necessarie dimostrazioni” per la 
conoscenza e la misura dei cieli
Celestial drawings. The “sensible experiences” and “necessary demonstrations” 
for the measurement and knowledge of the heavens

1595
Stella Lolli
Misura, metamorfosi e dismisura del paesaggio lacustre nella conca del Fucino
Measurement, metamorphosis, and excess of the lake landscape in the Fucino 
basin
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Saiz-Medina
Análisis gráfico de las pasarelas de moda celebradas en edificios históricos
Graphic analysis of fashion shows held in historic buildings
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Misura e modellazione parametrica per la gestione BIM-oriented del Patrimonio 
Arboreo
Measure and parametric modeling for the BIM-oriented management of the 
Arboreal Heritage
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La mappa del distretto di Nányáng 南陽 con i luoghi sedi missionarie
The map of NánYáng 南陽 district with the location of missionary’s place
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La misura per la dismisura dei dati da rilievo digitale 3D. Il caso del centro 
storico di Trento
The measure for uncountable data from 3D digital survey. The case of the 
historical centre of Trento
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Dismisure critiche. Elaborazione e gestione dei dati digitali nella 
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Critical dis-measures. Digital data processing and management in heritage 
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Misure a dismisura: problematiche e spunti di riflessione sul rilievo urbano
Measures out of measure: issues and reflections on urban surveying
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Una residenza estiva vescovile dell’Ottocento. Rilievo e analisi di un edificio 
sopravvissuto al sisma del 1908
A nineteenth-century bishop’s summer residence. Survey and analysis of a 
building that survived the 1908 earthquake
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L’Akademia e Shkencave Tiranë: verso nuove e più ampie ipotesi ricostruttive
Akademia e Shkencave Tiranë: new and broader reconstructive hypothesis
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Dalla misura alla fruizione immersiva. Percorsi digitali per la conoscenza del 
patrimonio ecclesiastico salernitano
From measurement to immersive fruition. Digital pathways for the knowledge 
of the ecclesiastical heritage of Salerno
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Rilievo digitale dei repertori decorativi floreali Liberty di Palermo: analisi e 
studio del “nastro teso”
Digital survey of Art Nouveau floral decorative repertoires in Palermo: analysis 
and study of the “stretched ribbon”
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Il Colosso di San Carlo tra iconografia, arte e tecnica: misura e modellazione 
BIM per la conservazione
The Colossus of San Carlo between iconography, art, and technique: 
measurement and BIM modeling for conservation
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Le dimensioni dello spazio pictum negli affreschi di Andrea Delitio
The dimensions of pictum space in the frescoes of Andrea Delitio
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Quantità e qualità nell’utilizzo della tecnologia SLAM per il rilievo 
dell’architettura
Quantity and quality in the use of SLAM technology for architectural surveying
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Complessità architettonica ed estetica computazionale: una nuova unità di 
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Restituire l’immensurabile: regole e deroghe nella prospettiva di Baldassarre 
Peruzzi alla Farnesina
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Baldassarre Peruzzi at the Farnesina
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Il corpo umano: strumento di misura tra vista e tatto. Sperimentazioni nel 
Museo d’Arte Orientale di Torino
The human body: measuring instrument between sight and touch. Experiments 
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Rilievo e modellazione di carene: potenzialità vs necessità
Hull Survey and Modeling: Potential vs. Necessity
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Il Digital Twin come strumento di misurazione in ambito medico-sanitario
The application of the Digital Twin in healthcare
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The circular gaze. The Panorama of London by Robert Barker
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Performing Theatre. Experimental methodology for the simulation of the 
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Modello reale e realtà virtuale fra dismisura e misura
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Grotta Complex in Marsala 
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oriente y occidente
Neutra, Tsuchiura, and modern architecture: Cultural exchanges between East 
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Nocturnal graphic variations: drawing pedestrian bridges on the Tiber River

2607
Anna Ciprian
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The Portrait of Luca Pacioli by Jacopo de’ Barbari: Between Perspective and 
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Measure/Out of measure. The construction of the center in Alfred Hitchcock’s 
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Dicotomie architettoniche. Il disegno dei chiostri nel progetto di Santa Maria 
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Architectural Dichotomies: The Design of the Cloisters in the Santa Maria della 
Sanità Project in Naples
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Vico Magistretti e il disegno della casa popolare
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Drawings and Virtual Reconstruction
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Cartography of social revolution. Prussia’s land reforms
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La Grande Venezia di Eugenio Miozzi
Eugenio Miozzi’s Great Venice
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La huella de Josephine Baker en la Vanguardia Artística y Arquitectónica
Josephine Baker’s trace on the artistic and architectural avant-garde
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Disegnare misure antiche e configurazioni scomparse
Drawing Ancient Measures and Missing Configurations
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Ricerca di identità tra misura e dismisura
Searching for Identity between Measure and Disproportion
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Prefigurazione e configurazione di Modelli Dinamici per ambienti digitali: la Mole 
Antonelliana in 3D
Prefiguration and configuration of Dynamic Models for digital environments: the 
Mole Antonelliana in 3D
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della Palermo Liberty
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of Liberty Palermo
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AI e progettazione: valido ausilio o rischio?
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Inteligencia artificial para mirar y reinterpretar la pintura mural medieval 
Artificial Intelligence to look at and reinterpret medieval wall painting
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Sereno Marco Innocenti 
Per qualche segno in più: un cineforum grafico, per la salvaguardia e rivalutazione 
della sala cinematografica storica
For a few more signs: a graphic film club, for the protection and revaluation of the 
historic cinema
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La bellezza che cura va tutelata. Fiumefreddo Bruzio e Salvatore Fiume 
Beauty to be Preserved. Fiumefreddo Bruzio and Salvatore Fiume
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VFX Compositing: aberrazioni ottico-anamorfiche per la rappresentazione 
narrativa ed emozionale 
VFX Compositing: optical-anamorphic aberrations for narrative and emotional 
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Measure/out of measure. Four renderings of time

3135
Francesco Loddo, Anna Osello, Nicola Rimella, Daniel Polania Rodriguez, Francesca 
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Approccio semantico alla rappresentazione: verso una collaborazione Uomo-AI 
per la misura della dismisura
Semantic approach to representation: toward a collaborative Human-AI for the 
measurement of the out-of-measure
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Alessandro Luigini, Francesca Condorelli, Barbara Tramelli, Giuseppe Nicastro, Michela 
Ceracchi
Ipotesi di ricostruzione filologica delle volte della Parrocchiale di San Michele 
Arcangelo a Bressanone: proposta metodologica integrata all’uso delle NeRF
The hypothesis of philological reconstruction of the vaults of the Parish Church 
of San Michele Arcangelo in Bressanone: a methodological proposal integrated 
with the use of NeRFs
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Measuring the immeasurable. Search for new forms of representation of 
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Explorando imaginarios, visualizaciones y narrativas gráficas impulsadas por IA
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Edificj più rimarchevoli di Roma, 1835
Narrating Rome with images: Giovanni Battista Cipriani and the Itineriario 
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Communication of Tangible and Intangible Heritage. The Church and Festival of 
San Sisinnio in Villacidro (Sardinia, Italy)

3543
Manuela Piscitelli 
La misura come elemento della narrazione dal periplo alle carte nautiche
Measure as an element of narrative from the periplus to the nautical charts

3563
Francesca Porfiri, Cristiana Ruggini, Luca James Senatore
Ipotesi di scenografie a confronto: il teatro di sculture dell’imperatore Tiberio a 
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45° Convegno Internazionale 
dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione

Congresso della Unione Italiana per il Disegno

Prefazione
Francesca Fatta

Il 45° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione per 
questa edizione è stato organizzato presso le sedi universitarie di Padova e Venezia nei 
giorni 12-13-14 settembre 2024.
Due comunità scientifiche che operano, la prima, a Padova nell’ambito dell’ingegneria civile 
e dell’architettura con attenzione al patrimonio scientifico e culturale per valorizzarne la 
memoria e conservandone le testimonianze; la seconda, a Venezia interamente dedicata 
all’insegnamento e alla ricerca nel campo dell’architettura, del design, della moda e delle arti 
performative a forte vocazione sperimentale. Un binomio di sedi che riesce a coniugare ap-
pieno i due ambiti principali del Disegno, seguendo percorsi disciplinari scientifico-tecnologici 
e socio-umanistici grazie ai suoi numerosi docenti e ricercatori.
Il tema messo in campo per la 45a edizione congressuale denota questa dualità che, parten-
do dalla nozione di misura, intende coniugare anche il suo opposto, la dismisura, ovvero la 
perdita di senso della misura stessa. 
Disegno e misura esprimono una concezione dello spazio che muta in rapporto con la scien-
za naturale e il modo di investigare sulla natura stessa. Storici del pensiero scientifico come 
Alexandre Koyré e Michel  Serres mettono in relazione la misura con due importanti  para-
metri: spazio e tempo. Essi propongono una profonda lettura del legame tra l’infinità e l’eter-
nità e delle inferenze generate, specie tra il XVI e il XVIII secolo, dal rapporto spazio-tempo, 
che ha rimesso in discussione tutti gli elementi della cultura e dell’esperienza comune [Koyré 
1988; Serres 1994]. Ciò riguarda sia la rappresentazione artistica che quella di natura tecnica 
nel modo di rapportarsi col reale poiché il disegno si raffronta con la misura come mezzo di 
rappresentazione, come mezzo di documentazione e come mezzo di espressione. Brunel-
leschi, Alberti, Piero della Francesca, Leonardo, oltre che grandi pittori o architetti furono 
anche matematici, a dimostrazione che il primo Rinascimento fu un momento in cui la ricerca 
e la riflessione sulle leggi naturali e la sperimentazione erano strettamente connesse. 
Il tema del Convegno “Misura / Dismisura” nasce da sollecitazioni antiche che ritrovano 
sempre un grande senso di attualità. Il ritorno al termine “misura” è un dato autentico della 
condizione presente che tende a perdersi in spazi liquidi sempre meno misurabili. La natura  
uniforme immaginata dai matematici del XVII secolo oggi presenta misure meno lineari in  
uno spazio dove l’apparato qualitativo ha comunque sostanziato anche quello quantitativo  
della misura stessa; si ricerca una complementarietà tra le due categorie che nella sintesi  
tendono ad una armonia della misura.
I focus definiti nel programma del convegno sono tre: il primo tratta di “Ideare: prefigurazio-
ne e configurazione”; un chiaro riferimento al progetto e alla composizione, alla ricerca di una 
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regola che unisce l’arte e la scienza. Qui la misura non può ridursi ad una mera caratteristica 
di tipo quantitativo e va ricercata anche la sua distinzione qualitativa e di tendenza. Dalle 
geometrie segrete degli artisti, all’arte del comporre, fino alle dimensioni dei diversi contesti 
del “fare architettura”, la misura stabilisce il legame con le dimensioni spaziali secondo re-
gole e modelli geometrico-matematici (euclidei, topologici, frattali, differenziali) che hanno 
una consistenza teorica raffinata e superiore in cui l’azione immaginativa opera con grande 
incisività, oltre la dimensione reale. I contributi selezionati negli atti sono 34, di cui 8 di autori 
provenienti da sedi straniere, e si concentrano prevalentemente sul rapporto tra percezione 
e misura, talvolta con riferimenti al corpo umano o a rappresentazioni immersive di spazi 
astratti e multiscalari, affidati a processi di intelligenza artificiale.
Il secondo focus affronta il tema “Conoscere: osservazione e deduzione”, un ambito in cui la 
misura è parametrata dalla capacità di osservazione e di deduzione. La conoscenza è la base 
per trovare un ordine, un processo atto a ingaggiare una dialettica costante con la realtà 
che ci circonda, con lo scopo di ritrovare un assetto secondo un gioco di distanze tra spazi 
diversi posti in correlazione tra loro. La geometria in questo campo diventa strumento di 
una teoria esemplificatrice fatta di rapporti, proporzioni, simmetrie, capace di leggere una 
fenomenologia complessa. I contributi si dipanano, dal controllo della misura attraverso il 
rilievo, alla scoperta del modulo secondo comparazioni antropomorfe, fino a giungere alle 
infinite dimensioni della modellazione parametrica generativa, alla costruzione del digital 
twin secondo interfacce grafiche per la comprensione e la gestione dei Big Data. In questo 
focus sono presenti 78 contributi di cui 8 di autori appartenenti a sedi straniere. 
Infine, il terzo focus “Narrare: descrizione e interpretazione” raccoglie il maggior numero di 
contributi: 86 in totale, di cui 13 di autori provenienti da sedi straniere; in questa occasione 
si riprende il tema della rappresentazione allargato ad altri contesti. Dagli approcci digitali 
delle diverse realtà virtuali, immersive, miste e dell’intelligenza artificiale, alla narrazione 
delle visioni del cinema, alle scene del teatro, alla museografia, la misura viene letta come un 
discorso che spesso ama perdersi in descrizioni e interpretazioni fuori dalla misura stessa.
Vorrei esprimere un sentito ringraziamento a tutto il nutrito gruppo di lavoro del 45° con-
vegno UID coordinato da Andrea Giordano e Giuseppe D’Acunto, e in particolare ringrazio 
i curatori di questo corposo volume di atti che rimarrà a memoria del lavoro che ci vedrà 
impegnati nei prossimi giorni. Il numero degli iscritti questa volta è davvero smisurato, per 
rimanere nell’ambito del tema del convegno, e la gestione di tutta l’organizzazione ha richie-
sto uno sforzo ancora più importante.
L’appuntamento è per il prossimo anno, al 46° Convegno Internazionale dei Docenti delle 
Discipline della Rappresentazione a Roma, ospiti delle Università Sapienza e Roma tre.
Questa mia prefazione oggi vuol anche considerarsi un saluto di congedo come direttore 
della collana e presidente della Unione Italiana per il Disegno. 
In questi giorni si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato tecnico scientifico 2024-
2027 e si procederà con una nuova compagine che nominerà il nuovo presidente. 
Dal 2019 ad oggi sono stati anni intensi che hanno richiesto tanta dedizione; sono stati 
anni importanti che mi hanno arricchita umanamente e professionalmente, che mi hanno 
consentito di conoscere ancora meglio la nostra associazione e di stringere relazioni umane 
che mi ripagano dell’impegno profuso. Oggi sono pronta a lasciare la presidenza a chi mi 
succederà, confidando in un futuro sempre più proficuo per una associazione che negli ultimi 
anni ha dato prova di grande unità e di adattabilità ai cambiamenti che il sistema universitario 
impone. Questo sarà l’argomento che tratterò in assemblea il 14 settembre prossimo. Oggi 
desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i componenti del CTS per il lavoro svolto 
e per il sostegno ricevuto in questi anni.

Francesca Fatta
Agosto 2024
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45° Convegno Internazionale 
dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione

Congresso della Unione Italiana per il Disegno

Preface
Francesca Fatta

The 45th International Conference of Teachers of Representation Disciplines for this edition 
has been organized at the universities of Padua and Venice on 12-13-14 September 2024.
Two scientific communities operate: the first in Padua in the field of civil engineering and ar-
chitecture with attention to scientific and cultural heritage to enhance memory and preserve 
testimonies; the second in Venice entirely dedicated to teaching and research in architecture, 
design, fashion, and performing arts with a strong experimental vocation. Two sites that man-
ages to fully combine the two main areas of Drawing, following scientific-technological and 
socio-humanistic disciplinary paths thanks to its numerous teachers and researchers.
The theme chosen for the 45th edition of the conference denotes this duality which, starting 
from the notion of measure, also intends to combine its opposite, dis-measure, or the loss 
of sense of measure itself.
Drawing and measurement express a conception of space that changes in relation to natural 
science and the way of investigating nature itself. Historians of scientific thought such as Al-
exandre Koyré and Michel Serres relate measurement to two important parameters: space 
and time. They propose a profound reading of the link between infinity and eternity and of 
the inferences generated, especially between the 16th and 18th centuries, by the space-time 
relationship, which called into question all the elements of culture and common experience 
[Koyré 1968; Serres 2002]. This concerns both artistic and technical representation in the 
way of relating to reality since drawing is compared with measurement as a means of repre-
sentation, as a means of documentation, and as a means of expression. Brunelleschi, Alberti, 
Piero della Francesca, Leonardo, as well as great painters or architects were also mathemati-
cians, demonstrating that the early Renaissance was a time in which research and reflection 
on natural laws and experimentation were closely connected.
The theme of the Conference ‘Measure / Out of Measure’ arises from ancient solicitations 
that always find a great sense of topicality. The return to the term ‘measure’ is an authentic 
fact of the present condition that tends to get lost in liquid spaces that are increasingly less 
measurable. The uniform nature imagined by the mathematicians of the 17th century today 
presents fewer linear measures in a space where the qualitative apparatus has, however, 
also substantiated the quantitative one of the measure itself; a complementarity is sought 
between the two categories that, in the synthesis, tend to a harmony of the measure.
The focuses defined in the program of the conference are three: the first deals with ‘Devis-
ing: prefiguration and configuration’; a clear reference to the project and composition, to the 
search for a rule that unites art and science. Here the measure cannot be reduced to a mere 
quantitative characteristic, and its qualitative and tendency distinction must also be sought. 
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From the secret geometries of artists, to the art of composing, up to the dimensions of the 
different contexts of ‘making architecture’, the measure establishes the link with the spatial 
dimensions according to geometric-mathematical rules and models (Euclidean, topological, 
fractal, differential) that have a refined and superior theoretical consistency in which the 
imaginative action operates with great incisiveness, beyond the real dimension. The contri-
butions selected in the proceedings are 34, of which 8 by authors from foreign locations, and 
focus mainly on the relationship between perception and measurement, sometimes with ref-
erences to the human body or immersive representations of abstract and multiscalar spaces, 
entrusted to artificial intelligence processes.
The second focus addresses the theme ‘Knowing: observation and deduction’, a field in 
which measurement is parameterized by the capacity for observation and deduction. Knowl-
edge is the basis for finding an order, a process aimed at engaging in a constant dialectic 
with the reality that surrounds us, with the aim of finding an order according to a game of 
distances between different spaces placed in correlation with each other. Geometry in this 
field becomes the instrument of an exemplifying theory made of relationships, proportions, 
symmetries, capable of reading a complex phenomenology. The contributions unravel, from 
the control of the measure through the survey, to the discovery of the module according 
to anthropomorphic comparisons, until reaching the infinite dimensions of generative para-
metric modeling, to the construction of the Digital Twin according to graphical interfaces for 
the understanding and management of Big Data. In this focus, there are 78 contributions, of 
which 8 are by authors belonging to foreign offices.
Finally, the third focus “Narrating: description and interpretation” collects the largest number 
of contributions: 86 in total, of which 13 by authors from foreign locations; on this occasion 
the theme of representation is extended to other contexts. From the digital approaches 
of the different virtual, immersive, mixed and artificial intelligence realities, to the narration 
of cinematographic visions, to theatrical scenes, to museography, the measure is read as a 
discourse that often loves to get lost in descriptions and interpretations external to the 
measure itself.
I would like to express my heartfelt thanks to the entire large working group of the 45th UID 
conference coordinated by Andrea Giordano and Giuseppe D’Acunto, and in particular, I 
thank the curators of this substantial volume of proceedings that will remain in memory of 
the work that will see us engaged in these days. The number of participants this time is truly 
‘out of measure’, to remain within the theme of the conference, and the management of the 
entire organization required an even greater effort. The appointment is for next year, at the 
46th International Conference of Teachers of Representation Disciplines in Rome, guests of 
Sapienza and Roma Tre Universities.
This preface is also intended as a farewell greeting as director of this editorial series and 
president of the Italian Union for Drawing.
In these days, the elections for the renewal of the Technical Scientific Committee 2024-2027 
will be held, and we will proceed with a new team that will nominate the new president.
From 2019 to today have been intense years that have required a lot of dedication; they have 
been important years that have enriched me humanly and professionally, that have allowed 
me to get to know our association even better and to build human relationships that repay 
me for the effort made. Today I am ready to leave the presidency to whoever will succeed 
me, confident in an increasingly fruitful future for an association that in these years has 
demonstrated great unity and adaptability to the changes that the university system imposes. 
This will be the topic I will discuss at the meeting on September 14. Today I would like to 
express my sincere thanks to all the members of the CTS for the work done and for the 
support received over the years.

Francesca Fatta
August, 2024
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Misura / Dismisura
Giuseppe D’Acunto
Andrea Giordano

La nozione di misura assume un ruolo centrale per la disciplina del Disegno: la conoscenza 
delle dimensioni di ciò che dev’essere rappresentato è condizione necessaria per poterlo 
relazionare scientificamente con il mondo fenomenico, sia nelle operazioni di indagine e do-
minio dell’esistente sia nelle fasi di ideazione, progettazione e prototipazione degli artefatti.
Le unità di misura, che oggi impieghiamo correntemente, riflettono modelli epistemologici 
e culturali informati dal progresso scientifico nel fare ricerca, oltre che dagli esiti delle sue 
scoperte. Fin dall’antichità sono stati spesso l’uomo e il corpo umano ad assolvere il ruolo 
di modello e modulo per il proporzionamento dell’architettura. Lo stesso concetto si può 
estendere fino ad arrivare alle opere di celebri maestri, quali ad esempio Le Corbusier e 
Terragni, in una sorta di anelito all’armonia perpetuabile nel tempo. Tuttavia, questa non è 
sola prerogativa dell’architettura, perché riguarda anche la musica, la matematica, la geo-
metria e la poesia. Ma alla misura si affianca la dismisura, concetto che coinvolge, allo stato 
attuale, la Rappresentazione, sempre più legata allo sviluppo di algoritmi di parametrizzazio-
ne generativa, con applicazioni che consentono di modificare uno o più valori numerici per 
verificare l’effetto formale prodotto dalle nuove misure. Parallelamente, l’ossessione per il 
controllo dei dati, unita alla crisi dell’antropocentrismo, produce un eccesso di misurazioni 
spesso ingovernabili: una “dismisura di misure”, un proliferare di dati numerici che si rivol-
gono alle dimensioni fisiche, ma che l’intelletto umano fatica sempre più a comprendere 
e qualificare nel loro insieme. Inoltre, la progettazione di infrastrutture a scala planetaria e 
le numerose scoperte di intelligenze, collettive e non-umane (animali, vegetali e artificiali), 
costringono a fare i conti con l’eccesso di misura e con nuove sfide per rappresentare e 
comprendere ciò che prima appariva come non misurabile.
Il 45° Convegno UID 2024 cerca di fare il punto sullo stato dell’arte delle specificità del Di-
segno di misurare, anche attraverso nuove metodologie e inediti strumenti, simultaneamen-
te invita a raccoglierne le possibili contraddizioni inquadrando interrogativi e sfide cui esso 
stesso è chiamato ad agire con sempre più urgenza, collaborando con altri ambiti disciplinari 
nel porsi obiettivi rigorosamente misurati o smisurati, ma rilevanti per la sopravvivenza di 
molte specie, tra cui quella umana.
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Measure / Out of Measure
Giuseppe D’Acunto
Andrea Giordano

The notion of measurement plays a central role for the discipline of Drawing: knowing the 
dimensions of what is to be represented is a necessary condition to scientifically relate it to 
the phenomenal world, both in the operations of investigation and ruling of what already 
exists and, in the conception, design and prototyping of new artefacts.
Units of measurement, some of which are still in use today, reflect epistemological and cul-
tural models affected by scientific progress in doing research, as well as by the outcomes 
of scientific discoveries. Starting from the ancient times, it was more often man and the 
human body that fulfilled the role of model and module for the proportioning and di-
mensioning of architecture. The same concept can be extended to the works of famous 
masters such as Le Corbusier and Terragni, in a sort of yearning for harmony that can be 
perpetuated over time. However, this is not just the prerogative of architecture, because it 
also concerns music, mathematics, geometry, and poetry. However, measure is accompanied 
by out of measure, a concept that currently involves Representation, increasingly linked to 
the development of generative parameterization algorithms, with applications that allow 
users to modify numerical values to verify the formal effect produced by new values. At the 
same time, the obsession with data control, combined with the crisis of anthropocentrism, 
produces an excess of often ungovernable measurements: an “immeasurable measuring”, a 
proliferation of numerical data which are aimed at physical dimensions, but which human 
minds increasingly struggle to understand and rule as a whole. Furthermore, the design of 
infrastructures on a planetary scale and the numerous discoveries of collective and non-hu-
man intelligence (animal, vegetal and artificial) compels us to deal with an excess of mea-
surements and new challenges to represent and understand what previously appeared as 
unmeasurable or could not be observed at all. 
The 45th UID 2024 Conference aims at taking stock of and advancing the current state of 
Drawing’s relations to measuring, through new methodologies and new tools. Simultane-
ously, it invites scholars to collect the possible contradictions of these relations by framing 
questions and challenges to which Drawing itself is called to act with ever more urgency, 
collaborating with other disciplinary fields and defining goals both rigorously measurable 
and driftingly immeasurable, but anyway relevant for the survival of many species, including 
the human.
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Abstract

Questo contributo intende approfondire le relazioni intercorrenti tra le odierne tecnologie di mo-
dellazione digitale, la didattica del disegno e le opportunità dei principali settori occupazionali. In par-
ticolare, si vuol capire in che misura, e secondo quali logiche, questi strumenti possano configurarsi 
come dispositivi concettuali, in grado di influenzare la teoria e la pratica del progetto. Il confronto con 
le richieste del mercato del lavoro promuove la ricerca di eventuali tendenze e tecniche espressive, 
comuni od originali, nel processo progettuale contemporaneo.

Parole chiave
disegno, modellazione, rappresentazione, software, progetto

Creatività misurabile e immisurabile. 
La pratica del progetto tra software e 
processo espressivo
Giorgio Buratti
Cecilia Santacroce

Schema concettuale del 
processo progettuale. 
Partendo dall’acquisizione 
dei dati, l’impiego di uno 
specifico strumento di 
modellazione digitale 
influenza la tecnica 
espressiva. Elaborazione 
degli autori.



Introduzione

L’atto del disegnare costituisce un momento di organizzazione di idee, di gestione delle ri-
sorse e di previsione dei risultati, reso possibile dall’impiego di strumenti dedicati. Il rapporto 
tra il progettista e gli strumenti espressivi ha da sempre influenzato il percorso progettuale, 
promuovendo la capacità di lettura basata sulla selezione critica e ragionata di argomenti e 
immagini idonei alla trasmissione di contenuti e informazioni. Secondo Alvaro Siza “Il disegno, 
oltre al valore di strumento di comunicazione e di analisi, offre la possibilità di captare atmo-
sfere con una carica liberatoria che ci disinibisce da idee preconcette aprendoci a impreviste 
esplorazioni” [Siza 1993, p. 17]. Il disegno costruirebbe quindi la struttura concettuale e 
organizzativa di idee che si inverano all’atto del tracciamento di un segno. Le modalità con 
cui tali segni, espressi e organizzati secondo regole geometriche e codici internazionali, sot-
tendono uno specifico approccio al problema sono basate da una parte su elementi discreti, 
dall’altra su esperienze e modelli culturali di riferimento [Giordano 2000]. Non stupisce 
quindi che l’avvento dell’elaboratore come strumenti di disegno abbia determinato in pochi 
decenni un mutamento epocale. Se i primi programmi CAD bidimensionali poco si disco-
stano concettualmente dal disegno con riga e squadra, l’avvento dei software di modella-
zione tridimensionale condizionerà sempre più il processo progettuale sancendo un punto 
di discontinuità che modifica la prassi progettuale, sia nei metodi sia nella successione delle 
fasi. Il software arriva a caratterizzare la morfologia degli artefatti, rendendo riconoscibili i 
diversi procedimenti digitali che la forma sottende. Emblematico è il caso di Greg Lynn e delle 
architetture Blob [1]. L’utilizzo di un particolare strumento di disegno, ancorché digitale, è 
condizione necessaria, anche se non sufficiente [2], per l’affermazione di una corrente archi-
tettonica che intende(va) materializzare forme organiche e amebiformi.
Ancora più evidente è il ruolo assunto dagli strumenti digitali negli approcci progettuali con-
temporanei riassunti dalla corrente parametricista. L’accresciuto livello di alfabetizzazione 
informatica promuove un utilizzo consapevole del medium digitale che libera il progettista 
dai vincoli dell’interfaccia dei software, grazie alla stesura di algoritmi più adatti alle singole 
esperienze professionali e di ricerca. Diventa così possibile affrontare problemi morfologici 
prima inattaccabili grazie a soluzioni euristiche derivate dalla scienza della complessità e già 
utilizzate per la comprensione dei fenomeni naturali e sociali di auto-organizzazione. La com-
binazione creativa tra teorie sistemiche, design computazionale e mondo della progettazione 
origina un quadro concettuale rilevante a tutt’oggi (2024) In questo nuovo paradigma è il 
metodo di utilizzo dello strumento digitale a definire i principi concettuali, spaziali e formali 
e non più la comunanza stilistica. La ricerca di un linguaggio che non sia predeterminato, ma 
contingente, libera l’atto progettuale da qualsiasi preconcetto, tradizione, stile o tendenza. 
Usando le parole di Terzidis [2003] “Per la prima volta, forse, la progettazione potrebbe non 
essere in linea né con il formalismo né con il razionalismo, ma con la forma intelligente ed 
una creatività tracciabile”.

La didattica del disegno e del software

Basato sulla capacità di lettura e selezione critica di segni ed immagini idonee a comunicare 
compiutamente un progetto, il disegno è un atto culturale che, a partire dalla tradizione 
rinascimentale e dalle Accademie seicentesche, è stato fondativo nei programmi scolastici 
per secoli. A partire dal secondo Novecento la disciplina smarrisce il proprio ruolo didattico, 
benché dalla fine del millennio l’evoluzione digitale abbia sancito l’egemonia della comunica-
zione visuale. Lo studio formativo della rappresentazione diminuisce, paradossalmente, nel 
momento in cui sarebbe più importante. 
L’avvento di una società digitale e globalizzata ha infatti cambiato le modalità di comunicazio-
ne e apprendimento dei contenuti. Le informazioni non seguono più il percorso monodire-
zionale media-utente, ma ogni utente diventa produttore e amplificatore di informazioni. In 
questo ecosistema pervaso da un volume crescente di dati eterogenei per fonte e formato 
la competenza nei sistemi di disegno digitale è essenziale. D’altro canto, il transito ai siste-
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mi rappresentativi digitali ha avuto come conseguenza nell’ambito della formazione sempre 
minor spazio per l’insegnamento e l’apprendimento dei costrutti logici del disegno e delle 
sue modalità rappresentative, confondendo la padronanza delle procedure operative dei 
software con l’insegnamento delle discipline del disegno.
Se si considerano i software strumenti di rappresentazione, allora la conoscenza dei sistemi 
rappresentativi e delle loro modalità, dei codici grafici e delle convenzioni normative costi-
tuiscono un fondamento imprescindibile, capaci di fornire le giuste chiavi di lettura ai futuri 
progettisti per la comprensione delle relazioni spaziali degli oggetti digitalmente rappresenta-
ti. È necessario un approccio che superi le limitazioni del training operazionale a favore della 
pratica del disegno intesa come disciplina trasversale e multifocale dove il computer assolve 
ad una funzione importante, ma non unica.
Nella modellazione tridimensionale la condizione di simulazione della terza dimensione av-
viene differentemente tra l’operare bidimensionale, dove è il segno che traspone la terza 
dimensione, e la modellazione digitale, in cui tale processo è delegato alla macchina, dove 
un campo di cifre immateriali sostituisce le tracce materiali e il disegno diventa la codifica in 
forma di un modello dato.
A prescindere dal software la libertà operativa ammessa si traduce nella necessità di preve-
dere gli effetti di ciascuna singola azione, disposta necessariamente in una struttura sequen-
ziale, che prefigura il processo di fabbricazione. 
La modellazione tridimensionale non realizza, infatti, uno schema, ma la simulazione dell’ar-
tefatto finale, divenendo un momento di sintesi che lo studente può gestire solo dopo aver 
sviluppato quelle abilità che coinvolgono “la costruzione di figure e configurazioni che sono 
determinate dal modo di pensare del designer, la valutazione di qualità, nei termini di come 
le intenzioni si sono formate, i problemi si siano posti e le soluzioni giudicate, l’identificazione 
delle conseguenze volute o inattese delle mosse progettuali” [Schön, Wiggins 1992, pp. 135-
156].
Similmente anche gli aspetti più legati alla rappresentazione richiedono un approccio specu-
lativo legato alla costruzione dell’immagine opposto e complementare all’iperrealismo dei 
render fotorealistici. La ricerca di un linguaggio diverso dal render fotorealistico promuove 

Fig. 1. L’ecosistema 
digitale che 
contraddistingue 
l’odierno operare delle 
discipline del progetto. 
Elaborazione degli autori.
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nello studente un’intensa indagine sulle specifiche qualità grafiche dei segni, attraverso scom-
posizioni e rielaborazioni che ibridano la tradizione della disciplina con una nuova, o rediviva, 
idea di spazio disegnato inteso non solo come “finestra” da cui è possibile osservare la realtà, 
ma luogo primario dove la realtà è progettata e costruita. Dalle fasi di rilievo, ai possibili mol-
teplici output comunicativi è necessario fornire allo studente un corpus eterogeneo di nozio-
ni, metodi e pratiche che consentano di gestire compiutamente il processo di costruzione e 
produzione del disegno integrando diverse tecnologie e modalità di rappresentazione (fig.1).

Quantità e formalismo: l’incommensurabilità del progetto

Nel considerare i software strumenti di rappresentazione avanzati, è bene che tanto nell’i-
struzione quanto nel mondo del lavoro vi sia una consapevolezza delle specificità dei diversi 
strumenti rispetto all’indagine che ogni progettista esprime attraverso la propria poetica 
compositiva.
Se si considera il progetto come una risposta a problemi tecnici, la cui soluzione formale 
deriva dalla manipolazione di soluzioni precedentemente adottate per lo stesso problema e 
reinterpretate secondo le esigenze, allora il progetto d’architettura si costituisce come quel 
connubio tra le caratteristiche misurabili dell’architettura, vale a dire il suo carattere tecnico 
e il suo farsi fisico, e quelle immateriali e non misurabili, riferendosi in questo caso all’aspetto 
estetico-formale. In questa concezione, l’adozione degli strumenti di rappresentazione digi-
tale, con la precisione metrica che li costituisce, incentivano l’innescarsi di un meccanismo 
tale per cui l’equilibrio tra la componente misurabile e tecnica del progetto e il suo carattere 
estetico non misurabile è compromessa.
La possibilità di usufruire di questa ricchezza e precisione del dato metrico favorisce la per-
cezione per cui l’abilità e la conoscenza di un determinato strumento digitale corrisponde ad 
abilità progettuali, comportando pertanto una perdita del senso della misura del progetto 
e perdendo di vista le qualità incommensurabili del progetto. Si considerino i software BIM, 
la cui modellazione è basata sull’assemblaggio di oggetti parametrici predefiniti raccolti in 
librerie organizzate per sistemi. La concezione del progetto come processo che si estende 
dalle condizioni produttive dei suoi materiali e componenti, fino alla fruizione da parte degli 
utenti non è certamente nuova e sicuramente non nasce con la diffusione del software BIM. 
Già ancor prima degli anni ’60 Zanuso intendeva il progetto come “quell’insieme di tutte 
le attività decisionali che vanno dalla prima decisione a tutte le fasi successive di intervento 
programmatico localizzato, contrattuale, gestionale, di cui il progetto del manufatto nella sua 
essenza fisica è una, forse fra le più importanti, ma che perde di significato e di rispondenza 
alla soddisfazione del bisogno da cui è scaturita, se non inquadrata nella globalità del proces-
so” [Forges Davanzati 1982, p. 195].

Fig. 2. Categorizzazione 
dei software, con 
individuazione di quelli 
per la modellazione 
bidimensionale, per 
la modellazione 
tridimensionale, BIM, per 
il render, per la grafica, e 
per la gestione dei dati 
GIS. Elaborazione degli 
autori.
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I software BIM nascono come strumento che consente l’interoperabilità tra figure professio-
nali diverse per competenza, condividendo in un unico modello digitale tutte le informazioni 
che per diversa natura costituiscono il progetto d’architettura. Più che per la progettazione, 
il BIM nasce quindi come software che fornisce un metodo di lavoro per il controllo e la 
gestione del progetto per l’intero suo ciclo di vita. Perché possa esprimere efficacemente le 
proprie potenzialità lo strumento va integrato con altri che consentano un linguaggio formale 
più ricco. Utilizzato come strumento di disegno implica una povertà lessicale dettata dalla 
variazione parametrica di un dato preconfezionato, difficilmente adattabile ad un patrimonio 
costruttivo diversificato come quello italiano.
I software non possono costruire il progetto in quanto strumenti della rappresentazione, e 
pertanto il loro impiego va calibrato in riferimento all’output che il progettista vuole ottenere 
e che lo strumento digitale permette di avere, incidendo certamente in tal modo alla costru-
zione di una rappresentazione che passa per il linguaggio dello strumento.

Le richieste di competenze: il rapporto tra formazione e richieste del mercato

Considerando l’incidenza dello strumento digitale nell’ambito della formazione, è stata con-
dotta un’analisi sulle richieste di competenza nel mondo del lavoro, con lo scopo di indagare 
se vi sia un allineamento tra la formazione nelle università e le richieste nel mondo profes-
sionale.

Fig. 3. Percentuale di 
richiesta dei software 
relativamente ai 283 
annunci pubblicati sul 
sito del Career Service 
del Politecnico di Milano 
per il periodo compreso 
tra il 2023 e il 2024. 
Elaborazione degli autori.
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Tale indagine ha preso in considerazione gli annunci di stage curriculari e di lavoro pubblicati 
sul sito del Career Service del Politecnico di Milano per il periodo compreso tra il 2023 e il 
2024. Dei 622 annunci catalogati nella sezione “Architettura”, al netto delle richieste di for-
mazione non architettonica (commerciali, event manager, assicurazioni), e di quelli che non 
specificano alcuna richiesta di competenze riguardo all’uso dei software, le domande valide 
risultano 283. I software richiesti sono stati suddivisi e tabellati come riportato di seguito 
(fig. 2).
L’analisi condotta ha evidenziato che l’incidenza maggiore di richiesta di competenza infor-
matica ricade sui programmi di grafica, con una percentuale del 36% del totale, suddivisa tra 
pacchetto Adobe Photoshop, Illustrator e Indesign, seguita da una percentuale del 24% di 
software per il disegno 2D, tra i quali AutoCad è preponderante (fig 3).
Per quanto riguarda i modellatori 3D, vi è una netta richiesta dei modellatori poligonali o 
NURBS (21%) rispetto ai modellatori BIM (10%). Per il primo gruppo i più richiesti sono 
Sketchup e Rhinoceros ricoprendo il 28% delle richieste, mentre del secondo il software 
Revit Autodesk risulta essere quello più ricercato (fig. 4).
Pur nella loro limitatezza i dati desunti, in parallelo con la descrizione delle mansioni che 
il candidato deve svolgere, mettono in evidenza due specifiche tendenze. Da una parte la 
richiesta di competenze informatiche specifiche, strettamente connesse alla redazione di di-
segni, soprattutto in supporto all’apparato burocratico, dall’altra una richiesta di competenze 
nell’elaborazione grafica delle immagini. L’incidenza del disegno bidimensionale denota una 

Fig. 4. Incidenza 
di richiesta di 
competenza informatica 
relativa a ciascuna 
categoria di software 
precedentemente 
individuata. Elaborazione 
degli autori.
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scarsa conoscenza dell’evoluzione o delle potenzialità insite negli strumenti digitali, in linea 
con le peculiarità socio-produttive del paese. Emerge un certo divario tra le competenze 
tecniche richieste dai datori di lavoro, più legate all’iter organizzativo che a quella effettiva-
mente possedute dai laureati. Questo sembra essere conseguenze di un’abnorme crescita 
negli anni dell’apparato normativo, che limita la discrezionalità progettuale, richiedendo al 
contempo notevoli risorse umane e temporali per il disbrigo delle pratiche.
Una prima disamina a livello mondiale mostra una situazione eterogenea, ma nella quale è 
possibile distinguere due tendenze (fig. 5). La prima è tipica dei paesi che stanno adottando 
da anni una strategia di “imposizione normata” per supportare il settore edile fornendo a 
professionisti e aziende metodi e strumenti concreti per consolidare la metodologia BIM. 
Queste nazioni puntano alla creazione di un’infrastruttura digitale, che permetta di scambiare 
e veicolare le informazioni tra i partecipanti del processo edilizio e le autorità governative in 
maniera veloce e interconnessa per aumentare l’efficienza del settore. La seconda accomuna 
i paesi caratterizzati da studi professionali ad alto valore aggiunto ma di piccole dimensioni, 
che solitamente collaborano con attori esterni in una meta-organizzazione senza vincoli che 
ne riconosce il ruolo all’interno dell’iter progettuale. In questi paesi l’approccio al software è 
meno polarizzato e, nonostante la presenza di piani normativi di sviluppo, l’adozione dei BIM 
è limitata a opere, studi professionali o casi molto specifici.

Fig. 5. Principali paesi 
al mondo in cui la 
metodologia BIM è più 
sviluppata. Nemetschek 
Group. [Zucco 2022, 
p. 16].

Conclusioni

L’avanzamento degli strumenti informatici nel campo della progettazione tende a sovrap-
porre la gestione dello strumento digitale alla capacità del progettista di trovare adeguate 
soluzioni architettoniche-compositive.
Si rischia la perdita della capacità di trasposizione di un’entità astratta quale l’idea in un segno 
grafico, processo che induce lo studente a confrontarsi con l’analisi, la scomposizione dei 
problemi, la verifica dei risultati e l’organizzazione del pensiero. Tale approccio non garantisce 
di per sé una migliore qualità progettuale, ma permette di anticipare alcune scelte fondamen-
tali, non solo legate alla costruibilità del progetto, sviluppando competenze ad ampio spettro 
in grado di migliorare la professionalità.
A tal proposito l’indagine condotta sulle richieste di mercato denota un importante disalline-
amento tra il livello culturale della formazione degli studenti e le richieste di competenze dei 
professionisti che erogano gli stage didattici. La pesante percentuale di richiesta del software 
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CAD dimostra un uso dello strumento digitale ancora strettamente legato a una concezione 
del disegno basato prevalentemente sui principi della geometria proiettiva. 
Si evidenzia come nel mondo professionale, almeno per quanto riguarda il bacino di richieste 
coperto dal Politecnico di Milano, siano ancora scarse le conoscenze delle effettive poten-
zialità operative dei software, e dei numerosi iter progettuali implementabili sfruttando le 
combinazioni di strumenti e tecniche digitali e non (fig.1), capaci di innovare il percorso 
progettuale a diversi livelli.
Il confronto con le competenze software richieste (8%) di professionisti o organizzazione 
non italiane, operanti sul territorio o all’estero, evidenzia per l’talia modalità progettuali e 
organizzative più legate ad una realtà parcellizzata, composta più di studi medio-piccoli che di 
grandi organizzazioni, con minor propensione all’investimento e all’innovazione.
La difficoltà di distinzione tra il dominio concettuale alla base di qualsiasi progetto e la sfera 
del disegno e della rappresentazione rende difficoltoso stabilire se lo strumento digitale, 
sempre foriero di nuove potenzialità, giunga casualmente ad incarnare e rappresentare i 
concetti, oppure si sviluppi appositamente perché le esigenze culturali di un determinata 
epoca periodo lo richiedono, o ancora se sia stato lo strumento a suggerire lo sviluppo di 
talune teorie. Ciò che spetta all’istituzione universitaria nel momento in cui il rapporto tra 
mezzi e pensieri culturali diventa simbiotico è quello di accompagnare questa evoluzione con 
strumenti teorici di analisi e comprensione in grado di mantenere un alto livello di coerenza 
progettuale.

Note

[1] Strutture morbide e sinuose sono sviluppate con BLOB (Binary Large Objects), da cui Blob-architecture, Blobitecture o 
Blobbismo, neologismi usati per descrivere architetture od oggetti d’uso caratterizzate da forma organiche.

[2] A fronte delle possibilità formali offerte dalle numerose famiglie di software oggi esistenti, la morfologia di un odierno 
autosilos metropolitano non è molto cambiata da quando lo stesso edificio era progettato con il tecnigrafo.
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Abstract

This contribution aims to deepen the relationships between contemporary digital modeling technolo-
gies, drawing education, and the opportunities in major occupational sectors. In particular, the goal is 
to understand how, and according to what logic, these tools can configure themselves as conceptual 
devices capable of influencing the theory and practice of the design. The comparison with the de-
mands of the labor market promotes the exploration of potential trends and expressive techniques, 
whether common or original, in contemporary design processes.
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Introduction

The act of drawing constitutes a moment of organizing ideas, managing resources, and fo-
reseeing outcomes, made possible using dedicated tools. The relationship between the de-
signer and expressive tools has always influenced the design process, promoting the ability 
to read based on critical and reasoned selection of suitable arguments and images for the 
transmission of content and information. According to Alvaro Siza, “Drawing, in addition to 
being a tool for communication and analysis, offers the possibility of capturing atmospheres 
with a liberating charge that frees us from preconceived ideas, opening us up to unexpected 
explorations.” [Siza 1993. p. 17]. Therefore, drawing constructs the conceptual and organi-
zational structure of ideas that materialize in the act of tracing a mark. The ways in which 
these marks, expressed and organized according to geometric rules and international codes, 
imply a specific approach to the problem are based on one hand, on discrete elements, and 
on the other hand, on experiences and cultural reference models [Giordano 2000]. It is not 
surprising, therefore, that the advent of the computer as a drawing tool has brought about an 
epochal change in a few decades. If the early two-dimensional CAD programs conceptually 
resemble traditional drawing with ruler and square, the advent of three-dimensional mode-
ling software will increasingly influence the design process, marking a point of discontinuity 
that alters both the methods and the sequence of phases in the design practice. The softwa-
re comes to characterize the morphology of artifacts, making the different digital processes 
underlying the form recognizable. A case in point is Greg Lynn and the Blob architectures 
[1]. The use of a specific drawing tool, even if digital, is a necessary condition, although not 
sufficient [2], for the establishment of an architectural movement that aims(ed) to materia-
lize organic and amoebic forms.
Even more evident is the role played by digital tools in contemporary design approaches, 
as summarized by the parametricist movement. The increased level of computer literacy 
promotes a conscious use of the digital medium, freeing the designer from the constraints 
of software interfaces through the creation of algorithms more tailored to individual pro-
fessional and research experiences. This makes it possible to tackle morphological problems 
that were previously insurmountable, thanks to heuristic solutions derived from the science 
of complexity, already used to understand self-organization in natural and social phenomena. 
The creative combination of systemic theories, computational design, and the world of desi-
gn gives rise to a currently (2024) relevant conceptual framework. In this new paradigm, it is 
the method of using digital tools that defines conceptual, spatial, and formal principles, rather 
than a shared stylistic commonality. The search for a language that is not predetermined but 
contingent frees the design process from any preconceptions, traditions, styles, or trends. In 
the words of Terzidis [2003], “For the first time, perhaps, design might not align with forma-
lism or rationalism but with intelligent form and traceable creativity.”

The teaching of  drawing and software

Based on the ability to read and critically select signs and images suitable for fully commu-
nicating a project, drawing is a cultural act that, starting from the Renaissance tradition and 
seventeenth-century academies, has been foundational in school programs for centuries. 
Starting from the second half of the twentieth century, the discipline loses its educational 
role, although the digital evolution at the end of the millennium has established the hege-
mony of visual communication. Paradoxically, the formal study of representation decreases 
at the very moment when it would be more important.
The advent of a digital and globalized society has indeed changed the modes of communica-
tion and learning of content. Information no longer follows a one-way path from media to 
user; instead, each user becomes a producer and amplifier of information. In this ecosystem 
permeated by a growing volume of heterogeneous data in terms of source and format, 
proficiency in digital drawing systems is essential. On the other hand, the transition to digital 
representational systems has, in the field of education, resulted in decreasing space for tea-
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ching and learning the logical constructs of drawing and its representational methods. This 
has led to a confusion between mastering the operational procedures of software and the 
teaching of drawing disciplines.
If we consider software as representation tools, then knowledge of representational systems 
and their methods, graphic codes, and normative conventions constitute an indispensable 
foundation. They provide the necessary insights to future designers for understanding the 
spatial relationships of digitally represented objects. An approach is needed that goes beyond 
the limitations of operational training in favor of drawing practice seen as a cross-cutting and 
multifocal discipline where the computer plays an important but not exclusive role.
In tree-dimensional modeling, the simulation of the third dimension occurs differently betwe-
en two-dimensional operations, where the mark translates the third dimension, and digital 
modeling, where this process is delegated to the machine. In digital modeling, a field of im-
material digits replaces physical traces, and drawing becomes the encoding in the form of a 
given model.
Regardless of the software, the operational freedom allowed translates into the need to 
anticipate the effects of each individual action, necessarily arranged in a sequential structure, 
which outlines the manufacturing process.
Indeed, three-dimensional modeling doesn’t create a schema but simulates the final artifact, 
becoming a moment of synthesis that the student can only manage after developing skills 
involving “the construction of figures and configurations determined by the designer’s way 
of thinking, the evaluation of quality in terms of how intentions are formed, problems are 
posed, and solutions are judged, and the identification of the intended or unexpected con-
sequences of design moves.” [Schön, Wiggins 1992, pp. 135-156].
Similarly, even aspects more closely related to representation require a speculative approach 
tied to the construction of the image, opposed and complementary to the hyperrealism of 
photorealistic renders. The search for a language different from photorealistic rendering 
promotes in the student an intense investigation into the specific graphic qualities of signs, 
through decompositions and reinterpretations that hybridize the tradition of the discipline 
with a new, or revived, idea of drawn space. This space is not only seen as a “window” 

Fig. 1. The digital 
ecosystem that 
characterizes the current 
practices of design 
disciplines. Author’s 
elaboration.
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from which reality can be observed but as a primary place where reality is designed and 
constructed. From surveying phases to the various possible communicative outputs, it is 
necessary to provide students with a diverse body of knowledge, methods, and practices. 
This enables them to fully manage the process of drawing construction and production by 
integrating different technologies and modes of representation (fig. 1).

Quantity and Formalism: the incommensurability of  the project

Considering software as advanced representation tools, it is important that both in edu-
cation and in the professional world, there is an awareness of the specificities of different 
tools concerning the exploration that each designer expresses through their compositional 
poetics.
If one considers the project as a response to technical problems, whose formal solution 
derives from the manipulation of solutions previously adopted for the same problem and 
reinterpreted according to the needs, then architectural design constitutes that combination 
of measurable characteristics of architecture, namely its technical nature and physical reali-
zation, and those immaterial and immeasurable aspects, referring in this case to the aesthe-
tic-formal aspect. In this conception, the adoption of digital representation tools, with their 
metric precision, encourages the triggering of a mechanism whereby the balance between 
the measurable and technical component of the project and its immeasurable aesthetic cha-
racter is compromised.
The ability to take advantage of this richness and precision of metric data promotes the per-
ception that proficiency and knowledge of a particular digital tool correspond to design skills. 
Consequently, there is a loss of the sense of the measure of the project and a loss of sight of 
the immeasurable qualities of the project. Consider BIM software, whose modeling is based 
on the assembly of predefined parametric objects collected in organized libraries by systems. 
The conception of the project as a process that extends from the productive conditions of 
its materials and components to the use by the users is certainly not new and certainly did 
not arise with the diffusion of BIM software. Even before the 1960s, Zanuso conceived the 
project as “the set of all decision-making activities that range from the initial decision to all 
subsequent phases of localized, contractual, managerial programmatic intervention, of which 
the project of the artifact in its physical essence is one, perhaps among the most important, 
but loses meaning and responsiveness to the satisfaction of the need from which it originated 
if not framed within the entirety of the process.” [Forges Davanzati 1982, p. 195].
BIM software was born as a tool that enables interoperability among different professional 
figures by competence, sharing in a single digital model all the information that, due to its 
diverse nature, constitutes the architectural project. More than for design, BIM is born as 

Fig. 2. Categorization 
of software, identifying 
those for two-
dimensional modeling, 
three-dimensional 
modeling, BIM (Building 
Information Modeling), 
rendering, graphics, 
and GIS (Geographic 
Information System) data 
management. Author’s 
elaboration.
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software that provides a working method for the control and management of the project 
throughout its entire life cycle. The tool needs to be integrated with others that allow for a 
richer formal language to effectively express its potential. Used as a drawing tool, it implies 
a lexical poverty dictated by the parametric variation of a prepackaged element, which is 
difficult to adapt to a diverse construction heritage like that of Italy.
Software cannot make the project because they are instruments of representation. Therefo-
re, their use should be calibrated in reference to the output that the designer wants to achie-
ve and that the digital tool allows, certainly influencing the construction of a representation 
through the language of the tool.

The skills demands: the relationship between education and market demands

Considering the impact of digital tools in the field of education, an analysis has been con-
ducted on skill demands in the world of work, with the aim of investigating whether there is 
alignment between university education and professional demands.
This investigation considered the announcements for curricular internships and job positions 
published on the Career Service website of the Politecnico di Milano for the period betwe-
en 2023 and 2024. Out of the 622 classified announcements in the “Architecture” section, 
excluding those with non-architectural training requirements (such as commercial, event 
manager, insurance roles), and those that do not specify any skill requests related to software 

Fig. 3. Percentage of 
software demand among 
the 283 announcements 
published on the Career 
Service website of the 
Politecnico di Milano 
for the period between 
2023 and 2024. Author’s 
elaboration.
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usage, the valid inquiries amount to 283. The required software has been categorized and 
tabulated as reported below (fig. 2).
The conducted analysis has highlighted that the highest incidence of demand for computer 
skills is in graphic programs, accounting for 36% of the total, divided among the Adobe 
Photoshop, Illustrator, and Indesign package. This is followed by a 24% percentage for 2D 
drawing software, with AutoCAD being predominant (fig. 3).
Regarding 3D modelers, there is a clear demand for polygonal or NURBS modelers (21%) 
compared to BIM modelers (10%). Within the first group, the most requested are Sketchup 
and Rhinoceros, covering 28% of the demands, while in the second group, the Autodesk 
Revit software is the most sought after (fig. 4).
Despite their limitations, the extracted data, in parallel with the description of the tasks the 
candidate must perform, highlight two specific trends. On one hand, there is a demand for 
specific computer skills closely related to drafting drawings, especially in support of bureau-
cratic processes. On the other hand, there is a demand for skills in the graphic processing of 
images. The prevalence of two-dimensional drawing indicates a limited understanding of the 
evolution or potential inherent in digital tools, in line with the socio-economic characteristics 
of the country. A certain gap emerges between the technical skills required by employers, 
more related to the organizational process than those actually possessed by graduates. This 
appears to be a consequence of an abnormal growth over the years in the regulatory fra-
mework, which limits design discretion while simultaneously demanding significant human 

Fig. 4. Incidence of 
computer skills demand 
for each previously 
identified software 
category. Author’s 
elaboration.
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and time resources for bureaucratic procedures.
A preliminary global analysis reveals a heterogeneous situation, but it is possible to distinguish 
two trends (Fig. 5). The first trend is typical of countries that have been adopting a “regulated 
imposition” strategy for years to support the construction sector by providing professionals 
and companies with concrete methods and tools to consolidate the BIM methodology. The-
se nations aim to create a digital infrastructure that allows for the fast and interconnected 
exchange and transmission of information between the participants in the construction pro-
cess and government authorities to increase the sector’s efficiency. The second trend is com-
mon in countries characterized by small-sized professional firms with high added value, which 
typically collaborate with external actors in a meta-organization without constraints that 
recognizes their role within the design process. In these countries, the approach to software 
is less polarized and, despite the presence of regulatory development plans, the adoption of 
BIM is limited to very specific cases, projects, or professional firms.

Fig. 5. Main countries in 
the world where the BIM 
methodology is most 
developed. Nemetschek 
Group. [Zucco 2022, 
p. 16].

Conclusions

The advancement of computer tools in the field of design tends to overlap the management 
of digital tools with the designer’s ability to find suitable architectural-compositional solutions.
There is a risk of losing the ability to translate an abstract entity such as an idea into a graphic 
representation, a process that encourages students to engage in analysis, problem decom-
position, result verification, and organizational thinking. This approach does not guarantee 
inherently better design quality, but it allows for the anticipation of some fundamental choi-
ces not only related to the constructability of the project, fostering the development of 
broad-spectrum skills capable of enhancing professionalism.
In this regard, the survey conducted on market demands reveals a significant misalignment 
between the cultural level of students’ education and the skill requirements of professionals 
providing educational internships. The heavy demand percentage for CAD software indica-
tes a use of digital tools still closely tied to a conception of drawing predominantly based on 
the principles of projective geometry.
It is highlighted that in the professional world, at least concerning the demand covered by the 
Politecnico di Milano, there is still a lack of knowledge about the actual operational potential 
of software and the numerous design processes that can be implemented by exploiting 
combinations of digital and non-digital tools and techniques (fig. 1), capable of innovating the 
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design process at various levels.
The comparison with the software skills required (8%) by professionals or organizations 
outside of Italy, operating both locally and internationally, underscores that Italy exhibits de-
sign and organizational modalities more tied to a fragmented reality, comprised mostly of 
medium to small-sized studios rather than large organizations. This also indicates a lower 
inclination towards investment and innovation.
The challenge of distinguishing between the conceptual foundation of any project and the 
sphere of drawing and representation makes it difficult to determine whether the digital tool, 
continually bringing forth new possibilities, coincidentally embodies and represents concepts 
or, alternatively, it may evolve deliberately in response to the cultural demands of a parti-
cular era, or again it might even be the tool itself that suggests the development of certain 
theories.
What it’s up to the university institution when the relationship between means and cultural 
thoughts becomes symbiotic is to accompany this evolution with theoretical tools of analysis 
and understanding capable of maintaining a high level of design coherence.

Credits
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Notes

[1] Soft and sinuous structures are developed with BLOB (Binary Large Objects), from which the terms Blob-architecture, 
Blobitecture, or Blobism are coined. These neologisms are used to describe architectures or objects characterized by organic 
forms.

[2] Despite the formal possibilities offered by the numerous families of software available today, the morphology of a 
contemporary metropolitan car park has not changed much from when the same building was designed with a drafting machine.
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