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ARCHITETTURA NELLE SCUOLE 
 
Maria Lisa De Cristofaro, Holger König 
 

 

 

Sommario 

 

Il punto di partenza di questo paper è stato un progetto scolastico al quale gli autori hanno 

partecipato: la realizzazione di una costruzione in legno, argilla e paglia, ad opera di 36 

alunni di una terza classe primaria, in una scuola steineriana tedesca. L’esperienza ha spinto 

gli autori del paper a confrontarsi con la pedagogia steineriana, con il tema 

dellʼ“educazione allʼarchitettura” nelle scuole in Germania e in Europa, a fotografare lo 

stato dellʼarte in diverse nazioni europee e a identificare potenzialità per eventuali sviluppi 

futuri attorno al tema “architettura per i giovani”, anche in Italia. 

 

Parole chiave: didattica, architettura, scuola 

 

 

 

 

ARCHITECTURE IN THE SCHOOLS 
 

 

Abstract 

 

The starting point for this paper was a school project in which the authors participated: the 

construction of a little building in wood, clay and straw, by 36 pupils of a third primary 

school class, in a German Waldorf school. The experience has stimulated the authors of the 

paper to deal with Waldorfʼs pedagogy, with the theme of  “education to architecture” in 

schools in Germany and Europe, to make an overview of  the state of the art in different 

European countries and to identify potential for future developments around the theme of 

“architecture for young people”, in Italy also. 
 

Keywords: teaching  methodology, architecture, school 

 

https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/starting
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/point
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/for
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/this
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/paper
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/was
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/a
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/school
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/project
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/in
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/which
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/authors
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/participated
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/construction
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/a
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/construction
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/in
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/wood
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/clay
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/straw
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/by
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/pupils
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/a
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/third
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/primary
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/class
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/in
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/a
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/German
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/Steinerian
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/school
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/The
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/experience
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/has
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/prompted
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/authors
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/paper
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/to
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/deal
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/with
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/Waldorf's
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/pedagogy
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/with
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/theme
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/education
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/to
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/architecture
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/in
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/schools
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/in
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/Germany
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/Europe
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/to
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/photograph
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/state
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/art
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/in
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/different
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/European
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/countries
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/to
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/identify
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/potential
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/for
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/future
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/developments
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/around
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/theme
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/architecture
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/in
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-italienisch/Italy
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/teaching
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/methodology


Vol. 18, 2/2018 Architettura nelle scuole 
 

 

BDC, print ISSN 1121-2918, electronic ISSN 2284-4732 286 

1. Pedagogia nelle scuole Waldorf 

La pedagogia steineriana o Waldorf si basa sulle leggi antropologiche dello sviluppo del 

bambino e ha lʼobiettivo di favorire lo sviluppo armonico di tutte le capacità (cognitive, 

morali, pratiche e manuali) di ciascun ragazzo (Chistolini, 2014; Carlgren/Klingborg, 2012; 

Bressan, 2015; Kiersch, 2015). 

Lʼimpulso alla conoscenza viene stimolato nel bambino nutrendo il suo interesse, 

rispettando il suo temperamento e osservando, supportandoli, i suoi talenti. Per questo le 

scuole steineriane non valutano le prestazioni dei ragazzi tramite voti, ma lasciano che gli 

insegnanti redigano dei giudizi personalizzati, sul lavoro svolto da ciascuno scolaro. 

La scuola accompagna solitamente i bambini dalla prima classe primaria fino alla maturità. 

Nel curriculum scolastico, accanto alle materie scientifiche e umanistiche, trovano pari 

posto quelle artistiche e manuali, nelle varie forme: musica (canto e strumenti), disegno, 

pittura, teatro, euritmia/danza ma anche giardinaggio, falegnameria, lavori a maglia, 

ricamo, cucito, tessitura. Le materie artistiche e manuali non sono complementari ma 

fondamentali (Martin, 2013; Hauck, 2007). Anche la grammatica, la matematica, la 

geometria sono affrontate con processi artistico-pratici. Il cerchio (Fig.1) è davvero 

solamente lʼinsieme di punti equidistanti dal centro o può essere anche ottenuto grazie a 

infinite tangenti, provenienti dallʼesterno? 
 

 

Fig. 1 – Il cerchio come vuoto, come pieno e come figura risultante dal disegno di tangenti 
 

 

Fonte: Quaderno 5a classe, scuola Waldorf 
 

 

Le scuole steineriane vogliono educare i giovani allʼautonomia e allʼindipendenza, 

invitandoli a un atteggiamento critico, in un clima scolastico sereno e basato sulla 

solidarietà e sul rispetto delle diverse velocità di apprendimento ed esecuzione dei singoli. 

Lʼinsegnamento delle materie avviene per “epoche”, cioè per fasi di 2-6 settimane, durante 

le quali un certo tema è svolto trattando le sue più ampie e interessanti sfaccettature. Così 

nella 5a classe la storia greca è affrontata tramite approcci classici (con letture, disegno di 

carte geografiche e raffigurazioni di dei ed eroi) ma anche organizzando, in cooperazione 

con lʼinsegnante di educazione fisica, una Mini-Olimpiade sulle discipline della corsa, della 

lotta, del lancio del disco e del giavellotto, accompagnati dal suono di strumenti a corda e a 

fiato: anche lʼinsegnante di musica può quindi collaborare alla buona riuscita dellʼ “epoca”. 
La vivacità delle lezioni permette ai bambini di avvicinarsi con entusiasmo a temi anche 

molto complessi. Gli insegnamenti non seguono un rigido programma scolastico ma, 

almeno nelle prime otto classi, sono liberamente gestite dal maestro che sceglie modi e 

mezzi da adottare per il raggiungimento di un certo obiettivo. Il rapporto e la cooperazione 

scuola-genitori risulta in questo senso fondamentale (Dietz, 2004). La scuola invita le 
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famiglie alla condivisione del progetto pedagogico con la partecipazione fattiva ad attività 

che coinvolgono una sola classe o lʼintera scuola. I genitori sono considerati come 

indispensabili per lʼaccrescimento del “patrimonio umano e sociale della scuola” 

(Educazione Waldorf, 2018), ognuno con le proprie peculiarità, conoscenze e capacità. 

Basilare è lʼentusiasmo che gli insegnanti e i genitori sono in grado di trasmettere ai 

ragazzi, per mantenere continuamente vivo lʼinteresse, la motivazione e lʼintraprendenza di 

ciascuno. 
 

2. Costruire con i bambini: un caso studio 

Il programma scolastico delle scuole steineriane prevede che nella terza classe primaria gli 

alunni si avvicinino alla realtà circostante e al mondo del lavoro artigianale, attraverso un 

ciclo di esperienze dirette denominate “lezioni di vita pratica”. I ragazzi, oltre a far visita a 

fornai, falegnami, fabbri e contadini, si avventurano nelle attività basilari/primordiali 

dellʼuomo come la semina, la raccolta, lʼuso del fuoco per la cottura degli alimenti e, come 

nel caso studio riportato nel presente paper, la costruzione di un riparo. 

Ogni terza classe si trova, quindi, ad affrontare il tema del “costruire” con la realizzazione 

di un piccolo oggetto edilizio, sia esso una panchina, un muro, una fontanella o una tettoia 

(Kirchner et al., 2012; Raab/Klingborg, 1982; Richter, 2016). La forma ideale da mettere in 

pratica è quella di un involucro protettivo, accogliente, di grande valenza simbolica, in 

risposta al carattere pedagogico dellʼepoca. Il caso studio qui analizzato riguarda una 

casupola realizzata da 36 alunni di una terza classe primaria, in Germania: il “teatro dello 

stupore” o Stauntheater. Il caso studio è stato scelto poiché gli autori di questo articolo sono 

stati direttamente coinvolti nel progetto scolastico, in qualità di genitori e tecnici (König e 

De Cristofaro, 2017; Belingardi et al., 2018). 
 

3. Iter progettuale e realizzativo 

Le fasi preliminari della progettazione (Fig. 2, fasi 1-3) sono state avviate a inizio anno 

scolastico e hanno visto partecipi: 
− la Scuola, come committente del piccolo oggetto edilizio; 

− il Maestro, come consulente per gli aspetti pedagogici dellʼazione; 

− il Team di 6 genitori, esperti di edilizia e non, come intermediari tra famiglie e Scuola, 

disposti a partecipare alla progettazione dal punto di vista tecnico e decisionale. 

La Scuola ha specificato la finalità principale dellʼintervento e cioè la realizzazione di una 

piccola costruzione (senza definizione di una funzione) vista come lavoro di gruppo e come 

raggiungimento di uno scopo comune, sotto la guida degli adulti. Lʼarea di progetto 

avrebbe potuto essere allʼinterno del terreno di pertinenza dellʼedificio scolastico o 

allʼesterno, ad esempio in un giardino privato messo a disposizione da una famiglia della 3a 

classe. 

Il Maestro ha posto invece lʼaccento su aspetti come: 

− lo sviluppo dei sensi e lʼimportanza della percezione tattile, olfattiva e visiva dei 

materiali maneggiabili; 

− la possibilità di sperimentazione diretta dei vari principi costruttivi; 

− lʼuso di materiali di diversa natura/consistenza e delle conseguenti distinte tecniche di 

lavorazione. 
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Nella sua forma ideale, inoltre, lʼedificio avrebbe dovuto permettere la realizzazione di un  

involucro (preferibilmente di forma organica) simbolo di accoglienza, riparo e protezione. 

 

 

Fig. 2 – Processo progettuale-realizzativo del teatro dello stupore: fasi, attori e risultati 
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Nella 2a fase è iniziato il lavoro creativo dei genitori che ha portato a definire due proposte 

di base: la prima, delle esercitazioni propedeutiche con le quali eseguire lavori di muratura 

grazie a scatole di cartone modulari/combinabili, messe a disposizione dagli esercenti 

locali; la seconda, che prevede due proposte progettuali alternative: 
− una vasca-gioco per sabbia (A), a pianta ovoidale, ombreggiata grazie ad una copertura 

leggera e perimetrata da una paretina in mattoni utilizzabile come          panchina; 

− un teatrino a struttura lignea (B) con pareti in Fachwerk e tamponamenti in mattoni, 

argilla e paglia. 

Nella 3a fase il maestro ha valutato le due proposte del Team. Lʼidea di svolgere delle 

esercitazioni con delle scatole (prima proposta) ha trovato il pieno favore dellʼinsegnante 

che ha suggerito di realizzare anche una porta e una finestra, nei setti di cartone. Da qui la 

successiva idea di trattare i principi costruttivi del trilite e dellʼarco (Fig. 3) e di realizzare 

elementi murari ornamentali per il mercatino scolastico dellʼavvento (Fig. 4). 

Dalla valutazione delle due alternative di progetto, A e B, il maestro ha ritenuto la soluzione 

A “accettabile” e la B “ideale” in quanto rispondente pienamente allʼarchetipo 

dellʼinvolucro protettivo. 

Nella 4a fase sono state, quindi, apportate le prime modifiche alle idee presentate, per la 

loro messa in pratica. Nella 5a fase i ragazzi hanno realizzato in classe i loro lavori in 

“muratura di cartone” per il mercato, presentando poi la bozza di progetto ai responsabili 

della scuola, con lʼindicazione del sito scelto. Allʼaccettazione del progetto è seguita la fase 

progettuale vera e propria (6a fase) con la discussione dei risultati e del cronoprogramma 

dei lavori in un incontro tra maestro e genitori (7a fase). Il progetto esecutivo (8a e 9a fase) 

ha poi richiesto consulenze di varia natura: per la statica, per il manto di copertura in 

scandole, per la scelta dellʼargilla e per altri dettagli indispensabili alla buona riuscita del 

progetto. 
La 10a e 11a fase hanno coinvolto anche il maestro e alcuni genitori che, a rotazione, hanno 

supportato le attività dei ragazzi durante la costruzione in classe del plastico in scala 1:5 del 

teatrino. Queste fasi hanno rappresentato una sorta di cantiere propedeutico in miniatura e, 

nellʼarco di una settimana, gli scolari hanno tagliato, scartavetrato, formato e assemblato gli 

elementi costruttivi in “piccolo”, per poi ripetere il tutto in scala 1:1, nelle settimane 

successive. Il plastico è stato di enorme utilità, anche in cantiere, perché smontabile, 

analizzabile e rimontabile nelle sue parti. 

Nella 12a fase, di realizzazione dellʼedificio, il maestro ed i genitori responsabili del 

progetto hanno organizzato le giornate operative alternando due gruppi di lavoro, A e B, 

ciascuno composto da 18 scolari, in attività in cantiere o in classe. Un primo gruppo ha 

quindi eseguito i lavori come da cronoprogramma (Fig. 5, 6 e 7), mentre il secondo ha 

seguito la lezione svolta in classe dal maestro. Tutti i bambini hanno ricevuto poi come 

compito pomeridiano a casa, la trascrizione di alcuni testi descrittivi delle attività svolte in 

cantiere e il disegno di unʼimmagine correlata. Ne è risultato un diario dei lavori ricco di 

appunti, disegni e termini nuovi (13a fase). 

Una volta completati i lavori di costruzione (14a fase) è stato messo in scena uno spettacolo 

di burattini, accompagnato da musica dal vivo (15a fase; Fig.8). 

La spesa complessiva sostenuta dalla Scuola è stata di circa 1.000 Euro (di cui circa 600 per 

lʼacquisto delle scandole di copertura). Parte del materiale è stato acquistato dai genitori e 

messo gratuitamente a disposizione del progetto.  
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Fig. 3 – Principi costruttivi elementari del trilite e dellʼarco: aspetti teorici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mandolesi E. (1978) 

 

 
Fig. 4 – Disegno e realizzazione di triliti e archi in cartone (Fase 5I ) 

 

 

Fonte: Wänger H. (2017),  De Cristofaro M.L. (2016)  
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Fig. 5 – Cronoprogramma dei lavori per i due gruppi di scolari A e B (Fase 14). 
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Fig. 6 – Principi di lavorazione elementari (a=asportazione; b=modellatura indiretta; 

c=modellatura diretta) e complessi (d=addizione; e=stratificazione; f=orditura) nella fase n.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Classificazione e disegni da Mandolesi (1978); foto di Vohler B., De Cristofaro M.L., Prey F. 
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Fig. 7 – Piano di lavoro giornaliero generico (Fase 14) 

 

 

Fig.  8 – Il “teatro dello stupore” come oggetto multifunzionale per attività culturali e ludiche 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Cristofaro M.L., Vohler B. 

 

 

4. Architettura nelle scuole, in Europa 

Lʼintroduzione del tema “architettura”, nelle scuole di ogni ordine e grado, è oggetto di 

discussione, in Germania, da almeno un ventennio. I tentativi sia teorici sia pratici, seguono 

la visione comune, di allenare la capacità di percezione dei segni intrinsecamente contenuti 

nellʼambiente costruito, già in età scolare. Lʼarchitettura rende, infatti, visibili alcuni 

caratteri, legati alla vita culturale e socio-politica locale, sia passata sia presente. 

Promotori di eventi e progetti didattici sulla tematica “Architettura a scuola”, sono da 
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ritrovarsi, sul territorio tedesco, prevalentemente negli Ordini degli Architetti dei singoli 

Länder. Le loro iniziative sono documentate dagli Ordini regionali e dallʼOrdine Nazionale 

nellʼambito del progetto architektur-macht-schule (BAK, 2017) col quale grazie ad attività 

didattiche, ludiche e sperimentali i ragazzi si avvicinano a svariati temi come: 
− costruire una cupola in canne di bambù, sfruttando il principio costruttivo del triangolo; 

− giocare con la luce e i suoi effetti negli ambienti chiusi; 

− usare elementi lineari e/o piani per dividere e modificare lo spazio; 

− osservare, disegnare e proporre interventi su edifici storici e monumentali (AAVV 

2010). 

Nel 2010 sono stati pubblicati, inoltre, i risultati di un progetto di ricerca (Kabisch et al., 

2010) elaborato da un gruppo di pedagogisti, insegnanti e tecnici del settore edilizio, 

contenente una serie di schede di lavoro sui temi inseribili nei programmi scolastici e 

trattati con livelli di approfondimento consoni alle classi dʼetà dei ragazzi (Fig. 9). 
I temi riguardano i diversi livelli di analisi dellʼarchitettura e dello spazio costruito: 

− la piccola scala (stanza, singolo locale/volume); 

− la città (livello urbano); 

− il rapporto tra costruzioni e società (architettura, democrazia e dittatura); 

− I temi speciali, come i materiali edili, la cartografia, gli esercizi di percezione visiva, 

olfattiva e tattile; 

− le costruzioni speciali, come i binari e i ponti. 

 

Fig. 9 – Temi riguardanti lʼarchitettura, correlati ai programmi scolastici per materie e classi 

Fonte: Risultati del progetto di ricerca Kabisch et al. (2010). 
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Il tema del ponte, ad esempio, viene suggerito per esercitazioni sia nella scuola primaria sia 

nella secondaria, per la sua forza simbolica, come elemento per il superamento di barriere 

fisiche, temporali e culturali e, quindi, come strumento di correlazione, di comunicazione, 

di congiunzione. 

Un ponte realizzabile con ridotti mezzi tecnici ed economici è il “ponte di Leonardo” (Fig. 

10), un costrutto descritto nel Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e pensato dal Genio a 

scopo militare per la facilità di montaggio/smontaggio. Il ponte autoportante di Leonardo è 

realizzabile intrecciando tra di loro elementi rigidi lineari, senza lʼausilio di mezzi di 

connessione fissi come chiodi o staffe metalliche. 

 

 

Fig. 10 – Il ponte autoportante di Leonardo da Vinci: montaggio e test 
 

Fonte: De Cristofaro (2018); Foto De Cristofaro M.L. e Vohler B.  

 

 

Lʼuso del ponte a livello didattico è piuttosto diffuso e il suo assemblaggio genera 

soddisfazione e sorpresa sia nei ragazzi sia negli adulti. La Fig. 10 mostra il montaggio e 

lʼuso del ponte durante uno spettacolo circense organizzato nella stessa scuola steineriana 

protagonista della realizzazione dello Stauntheater. 
Il tema permette poi collegamenti tra materie diverse: da quelle scientifiche a quelle 

storiche, da quelle letterarie a quelle economiche e sociali.   

Un altro studio dal titolo “Architektur – Ein idealer Lernstoff” (AKT, 2015) ristruttura e 

semplifica le tematiche introducibili nei programmi scolastici proposte da Kabisch 

(Kabisch et al., 2010) proponendo nuovi spunti, ma in modo meno dettagliato. 
Lo stimolo allʼintroduzione del tema dellʼarchitettura nelle scuole tedesche, viene anche 

dalle iniziative praticate in altre nazioni, alcune delle quali avviate e documentate 
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dallʼUnione internazionale degli Architetti con il progetto “architecture & children” e con il 

relativo Premio “Architecture & Children Golden Cubes Award” (UIA, 2016). 
Ponendo lʼattenzione sul panorama europeo è possibile osservare una tendenza comune in 

diversi nazioni: il progressivo riconoscimento delle attività avviate da piccole associazioni e 

da liberi professionisti, con la formazione di reti nazionali di iniziative di Architettura per 

giovani. In Austria ad esempio nel 2010 è nata lʼAssociazione BINK, “Initiative 

Baukulturvermittlung für junge Menschen” (BINK, 2018) che raccoglie in unʼunica grande 

rete le singole azioni, moltiplicatesi sul territorio austriaco negli anni, a sostegno della 

diffusione della cultura dellʼarchitettura tra i giovanissimi. Partner della Rete sono 

Associazioni (come quella nata già nel 1997 e denominata “Modello Salisburgo”, Das 

Salzburger Modell prozessorientierter Architektur, und Technikvermittlung), Università 

(Carinthia University of Applied Sciences), Accademie (Academy of fine arts di Vienna), 

pedagogisti e professionisti tecnici. La BINK è responsabile dal 2012 alla Biennale di 

Venezia  del “Simposium get involved - international symposium of architectural and built 

environment education for young people” - giunto nel 2018 alla quarta edizione. Scopo 

dellʼevento è di mostrare che accanto al tradizionale percorso formativo universitario 

esistono altre interessanti e creative azioni per avvicinare i giovani allʼosservazione, alla 

percezione, allʼapprezzamento e alla progettazione dellʼambiente costruito. 
Incoraggiare i giovani ad occuparsi dellʼarchitettura e dei suoi effetti sullʼuomo è il motto 

anche della rete nata in Svizzera nel 2008 con il nome di Spacespot e diventata poi rete di 

Associazioni, Studi di architettura/ingegneria e professionisti con il nome di Archijeunes -

Mediazione della cultura del costruito per le nuove generazioni (IJ, 2018). Archijeunes 

organizza corsi per bambini, ragazzi, insegnanti e per studenti della facoltà di pedagogia.   
Attività formative e informative per bambini, ragazzi e insegnanti sono riscontrabili anche 

in Francia (Archipedagogie, 2018) e in Spagna (Ludantia, 2018). 

In Finlandia, già nel 1980, lʼAssociazione finlandese degli architetti pubblicò delle linee 

guida sullʼeducazione ambientale per sottolineare lʼimportanza dellʼambiente costruito. Con 

il tempo lʼarchitettura è diventata parte integrante dei programmi scolastici nazionali e di 

iniziative speciali come quelle proposte dal Lastu, una Scuola per la cultura dellʼambiente e 

dellʼarchitettura (LASTU, 2018), o dallʼ Arkki, una Scuola di Architettura per bambini e 

ragazzi, (ARKKI, 2018). Questʼultima, nata nel 1993, offre a giovani di età compresa tra i 4 

e i 19 anni, workshops creativi di alcune ore o a cadenza settimanale, su temi che spaziano 

dalla sperimentazione diretta con materiali, alla percezione dello spazio urbano. 
In Gran Bretagna, il “Royal Institute of British Architects” propone un piano formativo 

basato su workshops per bambini, famiglie e ragazzi, per “Discover, question and celebrate 

architecture” (RIBA, 2018). 
In precedenza, sempre in Gran Bretagna, dal 1999 al 2011, è stata attiva in questa direzione, 

la Commission for “Architecture and the Built Environment” (CABE) la cui sezione 

“Education” si è occupata della redazione di materiale didattico per insegnanti e studenti, 

reperibile negli archivi web statali (CABE, Archiv Content, 2011). Nel 2011 la CABE è 

stata assorbita dal Design Council, fondato a sua volta nel 1944 per rivitalizzare la Bretagna 

del dopoguerra, tramite il design strategico, e, insieme, si sono impegnate a diffondere la 

cultura progettuale per il miglioramento della qualità degli spazi di vita dellʼuomo. La 

Commissione CABE ha inoltre sostenuto la nascita del progetto “Engaging Places”, oggi 

entità autonoma nellʼambito dellʼOrganizzazione “Open City”, dedita alla formazione di 

studenti, di persone comuni e di professionisti, in campo architettonico, con attività che 
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prevedono lʼuscita in strada per “leggere insieme” lʼarchitettura e con la pubblicazione di 

materiale didattico di supporto (Open City, 2018). 
In Olanda lʼ “Het Nieuwe Instituut” (nato nel 2013 dalla fusione di diversi Istituti tra i quali 

quello di Architettura NAI, fondato a Rotterdam nel 1988) promuove svariati programmi 

educativi per scuole, con lo scopo di valorizzare la collaborazione, la creatività, la 

comunicazione, lʼinterazione sociale e culturale, la capacità critica e risolutiva di problemi 

degli studenti, con o senza ricorso alle tecnologie digitali (HNI, 2017). La creatività viene 

ad esempio esercitata con visite guidate di oggetti architettonici, finalizzate allʼ 

“Orientamento artistico” (riconoscere e apprezzare i caratteri dellʼarchitettura di ieri e di 

oggi) e allʼ “Orientamento proprio e nel mondo", nel rispetto degli obiettivi dei programmi 

della scuola primaria olandese (Kerndoelen Primair Onderwijs). Le scolaresche possono per 

esempio visitare la “Sonneveld House”, un caso ammirevole di architettura funzionalista 

olandese, risalente agli Anni Trenta, nel quale ogni dettaglio architettonico e di arredo, fino 

al vasellame dʼuso quotidiano, è stato studiato e personalizzato dai progettisti (SH, 2018). I 

ragazzi possono così osservare architetture e oggetti del passato e proporre soluzioni 

alternative, come primo passo progettuale. 
In Italia, sono riscontrabili fondamentalmente due settori dʼazione. Il primo si basa su 

esperienze puntuali promosse perlopiù da singoli professionisti e/o Associazioni, 

accomunati dallo stesso spirito creativo di affrontare la questione architettonica della 

progettazione, della forma, della funzione, della materia, della composizione, della storia e 

dellʼenergia con sperimentazioni, attività manuali, ludiche e pratiche. Per questa prima 

categoria si riportano qui a titolo dʼesempio, e senza pretesa di completezza, i Laboratori di 

Bioarchitettura elementare per bambini della scuola primaria (DACLAB, 2015), la “School 

of Architecture for Children” con workshops per bambini e ragazzi (SOU, 2018) e 

lʼAssociazione Culturale “Archipicchia, Architettura per Bambini” (Di Domenico et al., 

2015; Di Domenico, 2018; Fig. 11). 
 

 

Fig. 11 – Riprogettare il verde urbano a Napoli con i bambini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associazione Archipicchia, Architettura per Bambini. 
 

 

Un secondo fenomeno di rilievo sul territorio italiano è quello avviato dalla Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, con la Legge 107/2015 (G.U. n.162, 2015) 
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che ha introdotto lʼAlternanza Scuola-Lavoro (AS-L), cogliendo lʼimportanza del sistema 

duale e cioè della connessione della fase formativa puramente teorica attuata a scuola, con 

una fase pratica svolta con la collaborazione di realtà produttive, aziende e imprese, con le 

quali condividere la responsabilità educativa dei ragazzi. 

Il Ministero dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca definisce lʼ AS-L come “una 

modalità didattica innovativa, che attraverso lʼesperienza pratica aiuta a consolidare le 

conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad 

arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a 

progetti in linea con il loro piano di studi” (MIUR, 2017). 

LʼAS-L coinvolge gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori e prevede lo 

svolgimento di 200 ore extra-scolastiche per i ragazzi dei licei e 400 ore per quelli degli 

istituti tecnici e professionali. 

Alcuni progetti di AS-L sono stati improntati sullʼeducazione allʼArchitettura. Uno di questi 

è patrocinato dallʼOrdine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Milano che supporta le proposte dellʼAtelier Mobile di Torino, 

unʼAssociazione impegnata nella diffusione della cultura del costruito tra i giovani con 

lezioni in aula, visite guidate e svolgimento di lavori di gruppo, anche a base multimediale 

(AM, 2016). 
Un altro esempio di AS-L avente come oggetto il patrimonio architettonico è il progetto di 

formazione “Apprendisti Ciceroni” del Fondo Ambiente Italiano (FAI), programma avviato 

già nel 1996 ma che sta offrendo opportunità costruttive anche nellʼAmbito dellʼAS-L. Gli 

obiettivi del progetto sono: 

− sensibilizzazione (invitare i ragazzi a prendersi cura in prima persona del patrimonio 

culturale, storico e artistico del territorio in cui vivono); 

− consapevolezza (ampliare la consapevolezza degli studenti intorno alle tematiche legate 

alla gestione e alla valorizzazione di un bene dʼarte e paesaggio); 

− conoscenza (integrare conoscenze teoriche con unʼesperienza pratica altamente 

formativa) (FAI, 2018). 

A queste esperienze di AS-L di risonanza nazionale si affiancano progetti sviluppati a 

livello locale. A titolo dʼesempio si cita il progetto “Giovani in cammino” avviato per 

riattivare lʼattrattività turistica di un percorso montano di media montagna tra Abruzzo e 

Lazio detto il “Cammino dei Briganti” (Gianotti et al., 2016). Il percorso laico, sintesi di 

arte, architettura, storia e natura, lambisce e connette nuclei abitativi antichi (come il borgo 

autentico di Cartore), emergenze artistico/architettoniche (come la chiesa di Santa Maria in 

Valle Porclaneta) e punti naturalistici (come il Lago della Duchessa e le Riserve naturali del 

Monte Velino). In questo progetto di AS-L i ragazzi di alcuni Licei e di un Istituto Tecnico 

Economico per il Turismo, hanno avuto il compito di accogliere e guidare i visitatori, 

fornendo informazioni storiche e tecniche sul patrimonio architettonico e naturale locale. 

 

5. Conclusioni 

Osservando il panorama europeo, seppur nei limiti della ricerca, sorprende lʼelevato 

numero di iniziative a favore della diffusione della cultura dellʼArchitettura tra i 

giovanissimi e nelle scuole. Molte attività proposte da Associazioni culturali in ambito 

extrascolastico hanno a poco a poco visto riconosciuta la loro importanza nei programmi 

delle scuole sia primarie sia secondarie. I temi dellʼarchitettura coinvolgono, infatti, diverse 

materie scolastiche e possono arricchire il curriculum dei ragazzi con esperienze trasversali 
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di grande valore pedagogico. 

Dal quadro osservato, emergono diverse attività proposte ai bambini e ai ragazzi, che 

potrebbero essere classificate in: 

− workshop di una o più ore; 

− corsi compatti di alcune ore distribuiti in un definito arco di tempo, ad esempio 10 ore 

in 1-2 settimane; 

− corsi a cadenza regolare, ad esempio 1 ora a settimana durante lʼintero anno scolastico, 

per un semestre o per un limitato periodo; 

− progetti di lunghezza variabile concordata. 

Le finalità riscontrabili riguardano: 

− insegnamento dei principi dellʼarchitettura attraverso il gioco; 

− esercizio della manualità con attività pratiche strettamente legate allʼedilizia; 

− diffusione della cultura dellʼarchitettura; 

− approccio alla progettazione; 

− stimolo allʼosservazione e alla percezione dello spazio costruito. 

Tra gli attori coinvolti in veste di promotori di progetti si possono individuare: 

− Studi di Architettura; 

− Associazioni Culturali; 

− Ordini professionali; 

− Scuole private e pubbliche. 

Il caso studio dello Stauntheater evidenzia come, adottando tecniche e strumenti adeguati, 

anche persone inesperte, come i bambini, possano realizzare un piccolo oggetto edilizio, 

sotto la guida di adulti specializzati e, quindi, vivere delle esperienze edificanti (in ogni 

senso) in team. La scelta di soluzioni costruttivo/architettoniche storiche e tradizionali, 

eseguite di consueto da manodopera non specializzata e dagli stessi proprietari, ha 

assicurato la fattibilità costruttiva del manufatto. Nel caso del teatrino si è ricorsi al 

Fachwerk ligneo (Gerner, 1992; Gerner, 2008; Lenze, 2007; Leszner, 1987; Opderbecke, 

1997; Thinius-Hueser, 1998) e agli archi di copertura alla Philbert de LʼOrme (Erler, 2013; 

Zimmermann, 2003; Isopp, 2010). Lʼuso di attrezzature da artigianato (Maschek-Schneider, 

2014) non richiedenti uso di energia elettrica (come sega a telaio, martello e scalpello, 

pialla, trapano manuale o menarola) ha offerto, oltre al vantaggio ecologico, la facilità 

dʼutilizzo degli strumenti da parte dei ragazzi e la riduzione del rischio di infortuni. 

Fondamentale è stato fornire indicazioni dʼuso e precauzione, in cantiere, prima dellʼinizio 

delle attività. 
Da non sottovalutare, in progetto, sono la logistica e la complessità di stima della durata 

delle fasi preparatorie, per la distribuzione quotidiana delle attività: affinché, infatti, 

ciascuno dei ragazzi avesse unʼoccupazione concreta già allʼarrivo in cantiere, si è resa 

necessaria la ripartizione dettagliata dei compiti e la preparazione di diverse stazioni di 

lavoro, complete di rispettivi attrezzi e materiali. Ciò ha dilatato i tempi di permanenza in 

cantiere dei responsabili del progetto, ma ha reso possibile lo svolgimento ordinato, sicuro, 

progressivo e completo dei lavori, senza interferenze problematiche tra le diverse attività.   

Azioni simili alla cosiddetta “epoca delle costruzioni”, praticata ordinariamente negli 

Istituti Waldorf, potrebbero essere ripetute anche in Scuole e Università per affiancare alle 

attività di mero approccio cognitivo, anche quelle manuali e pratiche.  

LʼAlternanza Scuola-Lavoro - nata anche con questi intenti - è stata in alcuni casi, 

purtroppo, oggetto di critiche legate alla scarsa qualità dellʼofferta formativa fornita ai 
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ragazzi da alcune imprese. LʼAS-L potrebbe rappresentare unʼoccasione dʼincontro e di 

crescita, di qualità, tra esperti del settore edilizio, Architetti, Ingegneri, 

tecnici/professionisti, artigiani e giovani. 

Anche in ambito universitario sarebbe auspicabile la diffusione di progetti che prevedano la 

possibilità di applicare con percorsi pratici, e con il supporto di tecnici/artigiani 

specializzati, le nozioni teoriche fornite dagli insegnamenti accademici.  

Opportunità come quelle del Concorso Solar Decathlon (Solar Decathlon, 2005; Solar 

Decathlon, 2008), con il quale diversi team universitari interdisciplinari progettano fino alla 

realizzazione un edificio innovativo ed energeticamente efficiente, rappresentano una 

chance in questo senso ma comportano uno sforzo e un impiego di risorse umane, 

economiche e temporali non sempre a disposizione degli Atenei. 

Al contrario, lʼacquisizione di padronanza tecnica e di conoscenza tramite esperienza 

diretta, potrebbe essere raggiunta con azioni contenute, circoscritte, ripetibili e di certo 

fondamentali per lʼevoluzione personale e professionale dei singoli studenti. 
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