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Premessa

“L’Italia, partita da un dopoguerra disastroso  

è diventata una delle principali potenze economiche. 

Per spiegare questo miracolo, nessuno può citare la superiorità della scienza 

e dell’ingegneria italiana, né la qualità del management industriale, 

collaboratività dei sindacati e delle organizzazioni industriali. 

La ragione vera è che l’Italia ha incorporato nei suoi prodotti una componente essenziale 

di cultura e che città come Milano, Firenze, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, 

pur avendo infrastrutture molto carenti, possono vantare nel loro standard di vita 

una maggiore quantità di bellezza. 

Molto più che l’indice economico del PIL, nel futuro il livello estetico 

diventerà sempre più decisivo per indicare il progresso della società”

o n ennet  albrait  1983

Prima della se onda guerra mondiale  l’Italia era un Paese po o sviluppato  

on un’e onomia prevalentemente agri ola e un analfabetismo di uso  tuttavia  

us ita distrutta dai bombardamenti  in po i anni rius  a risollevarsi diventan-

do una delle prin ipali potenze mondiali  Cosa permise questo mira olo  Per 

o n ennet  albrait  in uente e onomista statunitense  ollaboratore di 

on itzgerald ennedy e Lindon B  onson  la soluzione era da trovarsi nella 

apa ità tutta italiana di trasmettere ultura e bellezza nelle produzioni  apa i-

tà e le imprese italiane seppero utilizzare in uno dei periodi di maggiore svi-

luppo e onomi o della storia per intensità  durata e ampiezza  
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An e oggi  ad un anno e mezzo dall’inizio della pandemia e in piena fase di 

ri ostruzione e ripartenza  la ultura e la bellezza possono tornare ad avere un 

ruolo nella ripresa e onomi a e so iale italiana  Non solo per  i numeri 

dell’ultimo de ennio dimostrano e sono fonte signi ativa di posti di lavoro e 

ri ezza diretta  ma an e per la loro apa ità di generare innovazione per 

l’intera e onomia rendendo prodotti e settori pi  ompetitivi  risiede an e qui 

la forza del made in Italy  Ed  an e per questo stretto legame tra sistema 

produttivo  ultura  identità nazionale e l’inaugurazione della 17  ostra 

Internazionale di Ar itettura della Biennale di enezia  primo grande evento 

ulturale in presenza d’Europa  a rappresentato non solo un simbolo della 

ripartenza delle liere ulturali e reative  ma pi  in generale della so ietà e 

dell’e onomia italiana  

Ed  an e per questo e  importante la reazione del Nuovo Bauhaus  

promosso su iniziativa della Commissione e e a settembre 2020 la presiden-

te rsula on der Leyen a in luso   tra i punti del dis orso sullo Stato dell’ nio-

ne proprio per rinsaldare i legami tra il mondo della ultura e della reatività e i 

mondi della produzione  della s ienza e della te nologia  e guidare os  la tran-

sizione e ologi a indi ata dal Green New Deal e dal Next Generation EU

Questo il ontesto nel quale si inseris e il I rapporto Io sono cultura  realiz-

zato da ondazione Symbola  nion amere  insieme a Regione ar e e Credi-

to Sportivo  Da oltre un de ennio  an e grazie all’apporto di 30 esperti  ra -

onta i ambiamenti e l’evoluzione delle liere ulturali e reative in Italia  Il 

viaggio intrapreso in quest’ultimo anno  si uramente uno dei pi  omplessi e a 

tratti dolorosi  ma an e uno dei pi  s danti  

Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo a visto una riduzione del valore 

aggiunto pari al -8 1  ontro il -7 2  medio nazionale  an e l’o upazione  

s esa notevolmente  stante una variazione del -3 5  -2 1  per l’intera e ono-
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mia italiana  In entrambi i asi  le attività core hanno so erto maggiormente  

on una ontrazione e  rispettivamente  si  attestata al -9 3  e - 8

uttavia  i sono settori e pi  di altri anno mostrato segnali di tenuta  le 

attività di videogio i e soft are  pur registrando una leggera riduzione degli 

o upati -0 9  anno aumentato la ri ezza prodotta del 2  an e per 

via della spinta al digitale e all’ ome entertainment e i vari lockdown su e-

dutesi anno prodotto  Al ontrario  una risi generalizzata sembra aver inte-

ressato le attività di valorizzazione del Patrimonio stori o e artisti o e le Perfor-

ming arts  ome noto duramente olpite dalle misure restrittive e di 

ontenimento della pandemia  Il omparto del Patrimonio stori o e artisti o a 

registrato una ontrazione del -19 0  relativamente alla ri ezza prodotta e 

del -11 2  in termini o upazionali  peggio an ora per le Performing arts  ri-

spettivamente s ese del -26 3  e del -11 9

Nonostante il di ile anno tras orso  la liera culturale e creativa si con-

ferma comunque centrale all’interno delle specializzazioni produttive nazio-

nali  grazie a 84,6 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto e po o meno di 

1,5 milioni di persone occupate  valori e  rispettivamente  in idono per il 

5 7  e 5 9  di quanto omplessivamente espresso dall’intera e onomia italia-

na e una apa ità moltipli ativa pari a 1 8 per un euro prodotto se ne generano 

1 8 nel resto dell’e onomia  e sale a 2 0 per il Patrimonio stori o e artisti o e 

a 2 2 per le industrie reative

Dietro questi numeri  sono molte le trasformazioni in atto nel Sistema Pro-

duttivo Culturale e Creativo  al une legate all’emergenza  altre e rimarranno 

nel tempo  L’iniziale esplosione dell’o erta culturale su piattaforme digitali, 

per esempio  a dimostrato molto iaramente e non  possibile improvvisa-

re  Per questo motivo  i settori e gli attori e da pi  tempo si erano mossi in 

questa direzione anno a rontato meglio le di oltà legate alla iusura impo-

sta dalle restrizioni adottate in seguito alla di usione della pandemia  Non solo 
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imprese del settore dei videogio i o della produzione audiovisiva  ma an e 

realtà innovative del mondo dell’editoria e del patrimonio ulturale italiano  

Soggetti e anno saputo utilizzare nuovi format e nuovi linguaggi non solo 

per rinnovare i loro pubbli i  ma an e ome strumenti di ingaggio verso nuovi 

target  reando un ponte tra l’intrattenimento e sviluppo cognitivo  attraver-

so un’o erta ulturale sempre pi  mirata e personalizzata  An e gli eventi 

online con formule ibride  e in molti asi anno onsentito un forte amplia-

mento del pubbli o  se di qualità  rimarranno an e dopo la pandemia  

All’insegna dell’ibridazione tra reale e digitale sarà l’evento spe iale targato 

Salone del obile  supersalone  dal 5 al 10 settembre 2021 alla iera di R o  Il 

nuovo format  urato da Stefano Boeri e realizzato on inque o-progettisti 

internazionali  onferma il desiderio e la ne essità di s ommettere sul futuro 

attraverso un’esperienza transmediale  l’evento si presenterà ome una grande 

bibliote a del design entrata sugli spazi dell’abitare ontemporaneo  valoriz-

zando le novità e le reazioni messe a atalogo negli ultimi 18 mesi dalle impre-

se del mobile  a partire dai loro prodotti stori i e  grazie al debutto della piat-

taforma digitale del Salone  potranno essere a quistati per la prima volta  al 

termine della mostra

Rimane aperto un tema di progetto  tutto an ora da esplorare  per  l’of-

ferta digitale non si ridu a ad una brutta copia del mondo si o o a una banale 

utilizzazione degli strumenti digitali in iave promozionale  Per questo  

ne essario un ripensamento radicale sia delle gure professionali attive 

all’interno delle diverse realtà o da inserire  sia della liera produttiva  in 

un’ottica di co-progettazione e non releg i il digitale os  ome l’educatio-

nal  a un ruolo ausiliario e a valle dei pro essi de isionali

a l’aspetto pi  interessante e la pandemia fa emergere non  solo la 

te nologia digitale  ma il valore dei ontenuti  Cres e  infatti  sempre di pi  la 

domanda di ontenuti ulturali e reativi apa i di ridurre le distanze  a favore di 
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un maggiore senso di vi inanza e autenti ità  Creare e coinvolgere comunità  

un mantra non pi  solo per il mondo della omuni azione  Basti pensare al 

su esso ottenuto da al une stazioni radio e si prestano alla valorizzazione 

delle ulture regionali  trasmettendo solo musi a a m0  ppure nel mondo 

dell’editoria  oltre al ruolo di presidi di omunità onquistato dalle bibliote e 

negli anni passati  la pandemia i a fatto ris oprire la funzione so iale di quar-

tiere delle librerie  Le omunità resilienti sono al entro an e del padiglione 

italiano della Biennale di Ar itettura di enezia  mentre aree interne e borg i  

sono diventati tema di progetto e di attenzione per promuovere nuove forme di 

so ietà ed e onomia  non solo per il turismo on un viaggiatore e er a di 

sentirsi sempre pi  dentro la omunità  ma an e ome destinazioni per uno 

smart or ing immerso nella natura  A ade  infatti  e il piccolo è sempre 

più al centro delle trasformazioni territoriali a base culturale  ome dimo-

strato dal progetto Procida Capitale Italiana della Cultura 2022  ri onos imento 

ottenuto per la prima volta da un borgo  non per il patrimonio ulturale materia-

le ma per quello vivente  identi ato nella omunità e agis e e genera onti-

nuamente patrimonio ulturale  Dai grandi entri ai pi oli borg i  il titolo di 

Capitale della Cultura italiana si onferma os  un utile strumento per l’attivazio-

ne del apitale so iale delle omunità lo ali  La dimensione ridotta prevale 

an e nel mondo della musi a dal vivo  in ui lo stallo e a visto annullare o 

posti ipare  prima al 2021 e poi al 2022  tutti i grandi festival e on erti  a 

messo in evidenza il bisogno di ripartire dalle pi ole realtà e dai pi oli eventi  

Il tema dell’inclusività non riguarda solo le omunità lo ali  ma si estende 

sempre pi  a vantaggio dell’in lusione di genere e delle minoranze  - diversi 

orientamenti sessuali o minoranze etni e e religiose - dal mondo dell’audiovi-

sivo e del videogio o a quello dell’a essibilità al patrimonio ulturale  Basti 

pensare al mondo della televisione  oggi sempre pi  pervaso da una sensibilità 

post Me Too e da un mar ato politically correct d’importazione  al entro di 
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numerosi asi di dibattito pubbli o sulla rappresentazione televisiva  ui si 

aggiunge una maggiore presenza di protagoniste femminili nella produzione 

nostrana di tion  lo stesso a ade an e nella produzione videoludi a  

ra gli e etti ollaterali positivi  indotti dalla risi pandemi a    la onsape-

volezza e nel mondo e verrà sarà ne essario mettersi in rete  professiona-

lizzarsi e sperimentare nuovi modelli produttivi e distributivi  Per esempio il 

mondo dell’animazione italiana  e negli anni passati aveva s elto di portare 

fuori dal Paese lo sviluppo di prodotti  a apito proprio durante la risi ome 

sia possibile sviluppare prodotti di alta qualità in Italia a osti po o pi  alti della 

media dei servi e stranieri  attirando ommesse da parte di altri Paesi europei  

Nel mondo dell’audiovisivo italiano si sperimentano inve e appro i distributivi 

pi  essibili e modelli produttivi più interattivi con il pubblico e prodotti che 

ibridano generi e formati  La crescita delle contaminazioni tra settori  

si uramente uno degli e etti positivi indotti dalla risi  Basti pensare al feno-

meno della voce e dell’audio e sta esplodendo  investendo soprattutto il 

mondo dell’editoria e della omuni azione ma non solo  oppure alle visual radio 

e si muovono in direzione parallela  unendo audio e video  Signi ativa  poi 

la di usione del gaming non pi  solo in ambiti tradizionalmente legati alle 

industrie ulturali e reative dalle attività di messa a valore del patrimonio alla 

musi a dal vivo  on l’organizzazione di al uni on erti live all’interno di video-

gio i  ma an e in settori ome la moda  no allo sport  La ommistione tra 

contenuti cognitivi e d’intrattenimento  sta favorendo an e la ollaborazio-

ne tra opera liri a e musei  resa possibile dal linguaggio video  protagonista di 

nuovi allestimenti immersivi e riprodu ono nelle pareti degli an teatri se ola-

ri immagini delle opere pi  famose dei prin ipali musei italiani  reinventando le 

possibilità s enogra e  a an e tra opera e inema  on la realizzazione di 

lm   sull’opera e mettono insieme rappresentazione s eni a e ra onto di 

i  e a ade dietro le quinte  
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E  oltre alle sinergie tra i settori del Sistema Produttivo Culturale e Creativo  

crescono i cross-over con ambiti limitro , come il turismo, ma anche tra-

sversali e sempre più urgenti nello scenario internazionale, come la salute e 

il benessere delle persone  oltre che la sostenibilità ambientale  Nel primo 

aso  la risi a stimolato l’emergere di modelli innovativi di turismo ulturale  in 

ui o erta e domanda evolvono a favore di soluzioni pi  in lusive e sostenibili 

per i territori  In parallelo  la risi sanitaria rinsalda on forza l’alleanza tra salute 

e ultura  mostrando la rilevanza degli strumenti ulturali e delle riserve ogniti-

ve per la resilienza delle persone al trauma  Sul tema della sostenibilità ambien-

tale  già prima della risi pandemi a e an or di pi  nell’otti a di una ripresa 

post-Covid  sono sempre pi  numerosi gli operatori e le imprese ulturali e 

reative e s elgono di attuare prati e green  all’interno dei propri ambiti di 

attività  in rete on altri soggetti dello stesso omparto  in ollaborazione on 

diversi settori e onomi i  fa endo leva sulle istituzioni  a  soprattutto attra-

verso l’architettura e il design che il connubio tra mondo delle ICC e soste-

nibilità trova, al momento, il massimo delle sue potenzialità  Da un lato  il 

mondo dell’architettura e delle professioni te ni e in questi mesi a fatto i 

onti on l’opportunità legata al Superbonus  l’in entivo del 110  e sta 

attraendo l’interesse della liera delle ostruzioni  un’o asione per riquali are 

entri stori i  periferie e aree paesaggisti e  ompresi gli interventi residen-

ziali pubbli i  ma serve attenzione e sensibilità per fare in modo e il migliora-

mento energeti o introdu a an e omponenti di qualità  Dall’altro  lo sviluppo 

di soluzioni di eco-design  per a ompagnare la manifattura e l’industria verso 

un’e onomia sempre pi  ir olare  Dal redesign dei modelli di business impron-

tati all’uso e iente delle risorse a quello dei prodotti e dovranno tornare ad 

essere durevoli  dai sistemi industriali sempre pi  inter onnessi e simbioti i  

no allo sviluppo di piattaforme e agevolino la ollaborazione tra utenti

lienti  istituzioni e imprese per permettere ai prodotti di rientrare nei pro essi 
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industriali per poi essere trasformati in altro  no alla mobilità sempre pi  inter-

onnessa e sostenibile  Architettura e design sempre più green consentono 

alla manifattura made in Italy di rimanere competitiva sul mercato interna-

zionale valorizzando le performance di sostenibilità dei suoi prodotti e 

processi  e allo stesso tempo lavorando ad una nuova esteti a di prodotti e 

nas eranno nella transizione e ologi a  

La risi a tuttavia a uito problemi stori i quali la frammentazione e fragili-

tà delle imprese, la pre arietà del lavoro di molti professionisti del settore  

Questo a ade in Italia ma an e in Europa  ome rileva un interessante rap-

porto pubbli ato a marzo 2021 dal Parlamento Europeo - The Situation of Arti-

sts and Cultural Workers and the post-COVID-19 Cultural Recovery in the Euro-

pean Union  An e se in aiuto di molti lavoratori e soggetti imprenditoriali  nel 

corso di quest’ultimo anno,  venuto in ontro l’intervento pubblico e a 

stanziato ed erogato fondi straordinari per l’emergenza  ris iamo an ora la 

perdita di un prezioso apitale umano e intellettuale  

Questo patrimonio di beni e ompetenze  per un Paese ome l’Italia e 

nutre di bellezza le proprie produzioni  fondamentale per rendere migliore la 

nostra so ietà  ma an e la nostra e onomia  Lo abbiamo visto on i nostri 

o i on il Grande Progetto Pompei  una storia esemplare di rinas ita avviata 

nel 201  ri onos iuta ome modello virtuoso dall’ nes o e dall’ nione Euro-

pea  La ittà  sepolta dal esuvio nel 79 d C  e riportata alla lu e dal 17 8  oggi 

 stata rimessa a nuovo on un ri o programma di interventi di restauro e 

valorizzazione 105 milioni di euro  fondi europei e statali  passando in po i 

anni da 2 a  milioni di visitatori  n per orso di quali azione e a saputo 

mettere insieme  qualità della onservazione  formazione di nuove ompetenze  

inserimento di giovani on responsabilità api ali  attenzione alla sostenibilità 

e onomi a on la reazione di un u io di fundraising  forte integrazione terri-
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toriale  investimenti in te nologie di frontiera e stanno fa endo s uola nel 

mondo

na storia e dimostra la apa ità italiana di reare sviluppo a base ultu-

rale  una storia e tra ia  insieme alle tante altre des ritte nel presente rap-

porto  una via e deve per orrere il Paese nell’anno e le Nazioni nite anno 

dedi ato proprio all’e onomia reativa e allo sviluppo sostenibile  per us ire 

dalla risi pandemi a ed e onomi a

Ermete Realacci Presidente Fondazione Symbola

Andrea Prete Presidente nion amere
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eogra e della produzione

ulturale italiana
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La liera ulturale e reativa in Italia sta 

dando prova di resilienza  La fase di 

ripartenza  iniziata puntando su un’o erta 

ibrida  tra mondo reale e virtuale  fa endo 

dialogare il pubbli o on le diverse 

piattaforme  i anali so ial e le omunità    

dei territori  

Si sperimentano modelli produttivi 

innovativi sotto il pro lo dell’interazione   

on il pubbli o e dell’ibridazione di generi e 

formati  per ingaggiare nuovi target e 

reare un ponte tra intrattenimento e 

sviluppo ognitivo  a vantaggio di 

un’o erta personalizzata e un appro io 

ludi o-didatti o e punta sulla 

quali azione dell’esperienza  
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Aumenta l’investimento sulla res ita delle 

ompetenze e la ollaborazione tra realtà 

innovative fa vivere i luog i dell’arte e della 

ultura  o rendo o asioni uni e e fuori 

dall’ordinario

Le omunità sono sempre pi  al entro 

delle trasformazioni territoriali a base 

ulturale  mentre l’in lusività si estende 

sempre pi  a vantaggio dell’in lusione di 

genere e di tutte le minoranze
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105 Realizzato in collabora-

zione con Francesco 

Zurlo e Federica 

Colombo - Creative 

Industries Research Lab, 

Dipartimento di Design 

del Politecnico di Milano.

I modi della reatività per 

l’innovazione e la 

ompetitività105

Il design t in ing  diventato protagonista della letteratura pi  re ente 
sull’innovazione  Nella sua operatività si onferma ome una tecnologia sociale  io  un 
insieme di strumenti e di metodologie  da gestire prevalentemente in gruppo  
funzionale a rompere onvenzioni  individuare nuove direzioni  sviluppare nuovi prodotti 
e servizi  Dal punto di vista delle dis ipline e si o upano di management 
dell’innovazione  qual osa e si a an a o e si sostituis e altre tecnologie sociali  

ome il Lean, l’Agile, lo Sprint  Nel quadro inve e delle dis ipline del progetto pu  
essere assimilato ad un mindset e  a partire dai bisogni delle persone  singole o in 
gruppo - individua soluzioni desiderabili  sostenibili e realizzabili te ni amente  nel 
rispetto di vin oli e onomi i dati  Oggi la fenomenologia del design t in ing  ri a e 
arti olata ed  fortemente orrelata ai pro essi di trasformazione digitale  Se 
dovessimo riferire degli interventi pi  signi ativi troveremmo tantissimi servizi digitali 
e appli azioni dedi ate  end to end solutions e  an ora  progetti per la gestione e 

delizzazione digitale del liente o adattamento di te nologie evolute per o rire la 
migliore user experience possibile  Ri orrenti an e i pro essi di o-design e 

oinvolgono  a diversi livelli  sta e older e altri attori della liera del valore  no a 
progetti funzionali a migliorare l’employee engagement

Il Design Thinking è oggetto di attenzione  in parti olare  delle grandi imprese 
di consulenza strategica e delle imprese che vengono dal mondo dell’ICT  Sono 
realtà e  sia per missione e per operatività  oggi tendono a onvergere  infatti  se 
da una parte il business si orienta verso il digitale  indu endo le imprese tradizionali 
della onsulenza strategi a a dotarsi di ompetenze ICT  vi eversa le imprese dell’ICT  
nella ri on gurazione digital-driven del business  si dotano di ompetenze proprie delle 
so ietà di onsulenza tradizionali  Il design entra nell’orbita di tali realtà perché 
contribuisce a mettere a terra le idee oltre che migliorare l’esperienza d’uso di 
nuovi prodotti-servizi  L’a quisizione di queste ompetenze avviene tipi amente in 
due modi  l’impresa rea una sua divisione di design on le di oltà di assorbire  
velo emente  una ultura del design) o assorbe  nella sua organizzazione  una realtà di 
design già esistente tipi amente una osiddetta  io  una realtà strutturata 
di design)  In Italia esistono poche  da assimilare ma ci sono molti 
creativi che alimentano i dipartimenti di nuove imprese consulenziali così come di 
altre realtà già operative in Italia  spesso dipendenze di entità internazionali che 

3 11
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106 Osservatoriosul Design 

Thinking for Business, 

Politecnico di Milano, 

The Role of Design 

Thinking in Digital 

Transformation, 2019. La 

ricerca ha mappato la 

fenomenologia del 

Design Thinking 

attivando una rete di 

relazioni accademiche 

europee: con Politecnico 

di Milano hanno 

collaborato Delft 

University of Technolo-

gy, Imperial College 

Business School, 

Reykjavik University, 

Stockholm School of 

Economics e Raymond 

A. Mason School of 

Business; la ricerca 

empirica si basa su 452 

risposte, in genere di 

decision makers di 

grandi realtà della 

consulenza (pari a circa 

l’85% del totale degli 

attori coinvolti). 

hanno scelto il nostro Paese per specializzarsi sul design  A quest’ultima tipologia 
appartiene Continuum on sedi a Boston  S ang ai e Milano), azienda a quistata dal 
gruppo ICT statunitense EPAM e si o upa  stori amente di produ t design ma 
an e di progettazione di servizi digitali nei settori pi  vari  dall’ICT al mondo dei media 
e delle tele omuni azioni  dai servizi nanziari al mondo assi urativo  dal settore 
energeti o a quello automobilisti o  no alla vendita al dettaglio e alla grande 
distribuzione  Oppure Alkemy   on sedi in Italia  Spagna  Serbia e Messi o), entrata 
nel apitale di Design Group Italia  stori a design  italiana fondata nel 1968 a 
Milano da Mar o del Corno on sedi an e a Ne  or  Rey avi  e Sili on Valley)  
attiva in di erenti settori  dalla sanità digitale ai prodotti di largo onsumo  dall’Internet 
of T ing ai resort di lusso e diventano destination  Tra i asi esempli ativi di 
designer e alimentano i dipartimenti di multinazionali e anno s elto l’Italia per 
spe ializzarsi sul design ri ordiamo  ad esempio  Tangity  gruppo reativo della 
multinazionale giapponese NTT Data  e a a Milano un suo centre of excellence  
PWC, e a aperto degli Experience center  on team interdis iplinari e integrano 
an e il design  a Roma e Milano  A enture, e a realizzato dei entri spe ializzati in 
innovazione orientati al manufa turing a Modena on l’Industry X Innovation Center)  a 
Torino on l’Industry Solution Automotive) e a Milano on il IX Innovation Center for 
Engineering)  Negli ultimi tempi l’a elerazione verso l’a quisizione e il onsolidamento 
di ompetenze di design  aumentata notevolmente on gruppi ome A enture e la 
fran ese Capgemini e anno fatto s opping quasi ogni anno  I lienti pi  interessati a 
questo tipo di ontributo operano prevalentemente in otto settori  nanza e 
assi urazioni 12 2 )  manifattura spinta dai pro essi di Industria 0  on un 9 8 )  
retail 9 1 )  ICT 7 6 )  automotive 7 2 )  pubbli a amministrazione 6 6 )  energia 
6 )  onsulenza 5 9 )106  Alcuni settori sono già oggetto dell’operatività del 

design, altri molto meno  Di seguito al uni asi studio relativi a questi nuovi settori  
presentando l’o erta la design  o l’impresa e realizza la onsulenza) e la 
domanda l’impresa di uno spe i o settore e iede quel tipo di onsulenza)

Nel settore della nanza e delle assicurazioni  ompli e un ambiamento 
epo ale nella relazione digitale tra liente e impresa troviamo diversi esempi  Un tema 

iave  quello della sempli cazione dei servizi assicurativi e nanziari  on My 
Axaper AXA Italy  la sede di Milano di Frog Design  stori a design  tedes a nata 
nella Foresta Nera grazie al talento di HartmutEsslinger passata in dote anni fa ad 
Ari ent  in seguito ad Altran e poi nel 2020 al gruppo Capgemini)  si  er ato di 
avvi inare l’assi urazione alla vita quotidiana delle persone proponendo funzioni 
innovative  tramite interfa e onversazionali per permettere ussi di lavoro sempli i e 
trasparenti

S et in  design studio nato in Svizzera e spe ializzato nel design t in ing e 
a quisito nel 2016 dal Gruppo BIP  multinazionale italiana di onsulenza on sede a 
Milano  a sviluppato per Banca Mediolanum una nuova entità pensata appositamente 
per i Millennials e la enerazione  fo alizzandosi su aspetti ome la sostenibilità  
l’edu azione nella gestione delle proprie risorse  la so ialità  Il progetto si  

on retizzato in una Bene t Corporation iamata Flowe  on l’ambizione di seguire le 
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persone nel loro pro esso di res ita  I servizi o erti sono diversi  l’analisi dei 
omportamenti dell’utente per edu are al risparmio on suggerimenti personalizzati e 

per ontribuire al raggiungimento di una onsapevolezza riguardo ai propri onsumi  
an e rispetto all’impatto ambientale es  CO  prodotta e ompensabile tramite la 
piantumazione di alberi)  sistemi di reward e  per in entivare gli utenti al 
mantenimento di omportamenti virtuosi  sia dal punto di vista nanziario e 
e ologi o e di well-being personale badge e punti da onquistare  livelli da superare)  
possibilità di piani are obiettivi di risparmio personali o ondivisi on mi ro-
piani azione delle spese future  possibilità di gestire an e le spese ondivise  per 
esempio tramite la reazione di asse omuni virtuali

Altro ambito di interesse  quello dell’energia e delle utilities  Il gruppo di design 
di Bain  stori a azienda di onsulenza strategi a statunitense  a una ollaborazione 

ontinuativa on una nota impresa italiana attiva nella trasmissione di energia in alta 
tensione  per immaginare gli s enari futuri dell’evoluzione dell’industria energeti a  in 
un’otti a  ovviamente  e o ompatibile  Su un altro fronte  interessante il progetto 
realizzato dal ot  digitaldella britanni a Deloitte appunto Deloitte Digital) per il 
Gruppo CAP  gestore del servizio idri o della ittà metropolitana di Milano in 

ollaborazione on Salesfor e Servi e Cloud)  Il progetto  iamato SAFO - Service 
 migliora il servizio di approvvigionamento 

idri o  on un orientamento al liente e onsente di dare risposte pi  rapide e pre ise 
alle sue ri ieste  Innumerevoli le attività di progettazione e implementazione in 
un’ottica user centred, di app e servizi digitali, per le società di telefonia  Assist 
Digital  so ietà multidis iplinare nata a Milano orientata a gestire in toto il i lo di vita 
della relazione on il liente  propone a Vodafone Italia una delle prime appli azioni di 
customer care realizzate in Italia e prevede  tra le altre ose  lo sviluppo di un 
assistente virtuale on il primo atbot presente in un’appli azione per il mer ato delle 
tele omuni azioni  L’obiettivo  sempli are la gestione del liente  e os  pu  
a edere ai servizi in autonomia  in maniera pi  immediata  tagliando an e i osti di 
gestione  Digital Entity il ve io nome di Tangity) disegna integralmente l’esperienza 
d’uso della ompagnia di telefonia lo  ost HO di Vodafone Italia  on ri onos imenti 
da parte del pubbli o e degli addetti ai lavori per la qualità e la sempli ità 
dell’interazione  Il progetto  stato realizzato da un team interdis iplinare guidato dal 
design  mettendo l’utente al entro e realizzando  da zero e in 8 mesi  una soluzione 
end-to-end innovativa e di fa ile utilizzo  on l’individuazione di un nuovo anale 
distributivo a quistando  ad esempio  la SIM nell’edi ola pi  vi ina) e la possibilità di 
farsi ri onos ere via all  Il progetto  stato messo a punto an e grazie a 18 fo us 
group on diverse tipologie di lienti in 6 ittà  per apire ome impostare una nuova 
realtà e  nelle premesse  doveva presentarsi ome integralmente digitale  

Un altro ambito in res ita  quello relativo all’entertainment  inteso in senso 
ampio  da sistemi di fruizione museale ai servizi per il turismo  Le ro iere e l’utilizzo di 
servizi a bordo sono oggetto dell’app messa a punto dalla torinese Triplesense – 
Reply  una delle agenzie reative e di design di Reply  entrata nel gruppo italiano nel 
2003 a seguito dell’a quisizione del net or  tedes o Triplesense  an e in questo aso 
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orientata a migliorare l’esperienza degli ospiti di Costa Crociere on servizi in grado di 
iniziare a vivere la ro iera prima della partenza  esplorando in anti ipo l’itinerario della 
nave  leggendo informazioni e des rizioni delle ittà in ui si attra a e prenotando in 
anti ipo es ursioni e gite  o on servizi in grado di far s oprire le attività disponibili a 
bordo  Per la on orrenza di MSC  Deloitte Digital realizza MSC for Me  un set di servizi 
digitali utili ad aumentare l’esperienza onnettiva per gli ospiti a bordo  Tra le 

aratteristi e innovative disponibili on MSC for Me ’  tra le altre  Capture  una 
te nologia immersiva per visualizzare in anteprima le es ursioni attraverso la realtà 
virtuale e una galleria di s ermi per proiettare il diario di viaggio di ogni singolo ospite  
da poter ondividere in tempo reale  + TailorMade  inve e   un onsulente personale 
digitale in grado di fornire onsigli di viaggio su misura in base alle preferenze degli 
ospiti  Il ri onos imento fa iale intelligente onsentirà al personale di bordo di 
prendersi ura degli ospiti in maniera altamente personalizzata  I bra iali interattivi 

onnetteranno gli ospiti ai servizi della nave fornendo onsigli e informazioni 
geolo alizzate attraverso 3 050 trasmettitori bluetoot  Sulla nave Silver Origin del 

ruppo Silversea  una linea di ro iere di lusso on base a Mona o  S et in realizza 
un’installazione interattiva per s oprire i segreti naturalisti i delle alapagos  dedi ata 
alle rotte dirette verso il noto ar ipelago del Pa i o  IBM i  una so ietà ollegata a 
IBM e integra il design t in ing nel proprio appro io e presente a Milano con lo 
Strategy & Design Lab  entro e si o upa prevalentemente di digital strategy  a 
realizzato un servizio per il oinvolgimento degli spettatori per l’US Open di tennis  

iuso al pubbli o per via della pandemia  Il progetto  una piattaforma per il 
community building dei fan  e o re servizi personalizzati agli utenti  an e grazie 
all’utilizzo di Watson  il sistema di intelligenza arti iale e ma ine learning dell’azienda 
ameri ana  Esperienze di fruizione turistica personalizzate sono spesso al centro 
dell’innovazione di servizi digitali  nel aso di HiDubai  sviluppata da Doing  azienda 

on sede a Roma e Milano  del gruppo Capgemini Invent  si  puntato sulla realizzazione 
di una iniziativa a supporto delle ambizioni visionarie di una smart ity ome Dubai  
rendendo la ittà pi  a essibile e fruibile da residenti  turisti e imprese lo ali  Tra i 
servizi  ogni impresa pu  registrarsi sulla piattaforma  evidenziando la sua presenza e le 
sue o erte  gli utenti possono ra ontare le proprie esperienze e reare liste di posti e 
servizi preferiti da ondividere on la community oppure possono navigare tra le 
diverse ategorie di servizi e retail per identi are i  di ui anno bisogno e leggere i 
pareri e voti degli altri utenti  In al uni asi le piattaforme digitali anno an e una 
funzione di civic engagement ome nel aso della ampagna di promozione  
promossa da Deloitte Digital  relativa all’idros alo di Milano  Il progetto  utilizzando i 
so ial net or  a attivato interesse e stimolato suggerimenti  bottom up  sulle 
potenziali destinazioni d’uso e fruizione della spiaggia  meneg ina  Un ambito in 
crescita riguarda il ruolo del design per migliorare l’engagement delle risorse 
umane nelle organizzazioni  Su questo tema  ad esempio  il progetto realizzato da 
Epam Continuum per la so ietà bolognese di onsulenza  sviluppo soft are e ri er a 
e onomi a Prometeia  Pr(home)teia App  realizzato attraverso attività di o-design per 
promuovere servizi utili e oinvolgenti  nella quotidianità del lavoro in u io  L’app 
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onsente all’utente di interagire on gli spazi si i e gestirli in base alle proprie 
esigenze oltre ad a edere a servizi utili per la sua attività lavorativa  ome per la 
prenotazione di sale meeting e s rivanie  la gestione dei lienti ma an e il trovare un 

ompagno di arpooling  on ui fare commuting  L’engagement  tuttavia  non 
riguarda solo i olletti bian i  la so ietà romana Engineering Ingegneria Informatica  
ad esempio  oinvolgendo attivamente i suoi esperti di User E perien e a messo a 
punto per Prysmian roup un sistema in realtà aumentata per seguire e a ompagnare 
da remoto le operazioni di olletti blu intenti nella posa dei avi per l’energia e le 
tele omuni azioni  F ord  del gruppo Accenture Interactive  on sede a Milano  a 
progettato e realizzato un sistema Hololens per formare operatori della logisti a  in 
grado di a quisire l’esperienza utile per poter ottimizzare la mer e su pallet seguendo 
un pro esso di apprendimento per simulazione

Dal design per l’organizzazione al design per la pubblica amministrazione il 
passo  breve  Ad esempio  la romana Sogei  azienda ontrollata dal Ministero 
dell’E onomia e delle Finanze italiano  orientata a sviluppare e gestire servizi di 

onsulenza informati a per la pubbli a amministrazione  a assorbito ompetenze di 
design e usa un appro io di design t in ing e user experience  nel migliorare 
l’esperienza d’uso di servizi governativi L’aspetto prin ipale  il oinvolgimento nelle 
fasi di progettazione  sia degli utenti nali dei servizi di PA e degli sta e older 

oinvolti  per realizzare soluzioni a partire dalle loro ne essità ed aspettative spe i e  
Wedoo  so ietà torinese e si o upa di experience design del ruppo ICT Almaviva  

on sede a Roma  a seguito diversi progetti per la pubbli a amministrazione  
appli ando l’appro io del design t in ing e del o-design un esempio emblemati o  
quello relativo ai portali realizzati per al uni omuni della provin ia di Como)  L’obiettivo 
prin ipale  sempli are  ottimizzare e velo izzare i servizi e sono o erti ai ittadini  
tramite un aumento della trasparenza a livello di informazioni) ed una modi a del 
linguaggio  pi  sempli ato ed intuitivo

Altri ambiti  an ’essi in res ita  riguardano il retailing, la sanità, l’educazione, 
on un’attenzione all’esperienza dell’utente e all’innovazione di formati e pro essi  Ad 

esempio  Spindox  altra digital ompany romana e a integrato ompetenze di 
design  grazie ad un nanziamento della Provincia di Trento  a realizzato un progetto 
sulla spesa intelligente  ridisegnando l’esperienza dell’utente nell’atto dell’a quisto  Il 
progetto a l’obiettivo di omprendere ome gli utenti si muovono nei punti vendita e 

ome ompiono gli a quisti per supportare i retailer nella gestione di s a ali e 
approvvigionamenti  on un’attenzione all’antita eggio  Il risultato  un a esso ai 
prodotti a s a ale pi  user friendly oltre e evitare l’out-of-stock nelle gondole 
espositive  L’idea  poi di arrivare a poter appli are strategie di mar eting essibili e 
personalizzate all’interno del punto vendita  in base al ri onos imento della lientela  Il 
Centro MedicoSantagostino  rete di poliambulatori spe ialisti i on sede a Milano e 
di usa in Lombardia e in Emilia-Romagna  a inserito designer nel suo organigramma 
per progettare nuove esperienze d’uso  an e a partire da esigenze spe i e degli 
utenti   il aso  ad esempio  di Santagostino Donna  entro dedi ato al genere 
femminile  on a ortezze proprie di un servizio pensato espressamente per loro  Il 



221

E O R A F I E  D E L L A  P R O D U I O N E  C U LT U R A L E  I TA L I A N A

entro o re  infatti  per orsi spe ialisti i e diagnosti i pensati per tutte le fasi di vita 
della donna  uniti ad eventi temati i a sostegno di una ultura della salute  della 
prevenzione e del benessere

In ne  il tema dell’educazione  la design  indipendente milanese Logotel a 
ollaborato on Intesa SanPaolo per realizzare la piattaforma digitale Webecome  una 

proposta edu ativa per le s uole primarie  nalizzata a supportare insegnanti  dirigenti 
s olasti i e genitori per prevenire fenomeni di disagio e sviluppare ompetenze 
trasversali
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Fornasetti, Tema e Variazioni n° 139

Fornasetti  un atelier di design artisti o fondato a Milano agli inizi degli anni Quaranta da Piero Fornasetti 1913-
1988)
Oggi  guidato dal glio Barnaba Fornasetti   internazionalmente ri onos iuto per la reazione di oggetti per la asa 
integralmente realizzati e de orati a mano a Milano  e aratterizzati da un linguaggio visivo ironi o e so sti ato  Le 
de orazioni e la produzione artigianale fanno s  e ogni manufatto sia una reazione uni a  a avallo tra arte e 
design
Tra i tanti temi visivi e aratterizzano le reazioni di Fornasetti  uno dei pi  elebri  a tal punto da diventarne quasi 
un mar io   il viso di donna e a dato vita a una delle serie pi  i oni e Tema e Variazioni  Quel volto senza 
tempo  di Lina Cavalieri  antante liri a vissuta a avallo tra 800 e 900  Quest’opera  e an e Henry Miller  
a as inato  s else ome opertina della sua autobiogra a My Life and Times  ontinua a essere riprodotta oggi su 
una serie di oggetti d’uso quotidiano in sempre nuove  potenzialmente in nite  de linazioni

www.fornasetti.com
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