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1. Informazioni generali 

Corso di Dottorato 

Il corso è: Rinnovo   

Denominazione del corso  PAESAGGI DELLA CITTA' CONTEMPORANEA. 

POLITICHE, TECNICHE E STUDI VISUALI   

Cambio Titolatura? NO   

Ciclo 37   

Data presunta di inizio del corso 01/11/2021   

Durata prevista 3 ANNI   

Dipartimento/Struttura 

scientifica proponente 
Architettura   

Dottorato in collaborazione con 

le imprese/dottorato industriale 

(art. 11 del regolamento):  

NO  

[dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di 

Organizzazione"]   

Dottorato in collaborazione con 

Università e/o enti di ricerca 

esteri 

(art. 10 del regolamento):  

NO  

[dato riportato in automatico dalla sezione "Tipo di 

Organizzazione"]   

Dottorato relativo alla 

partecipazione a bandi 

internazionali: 

NO   se altra tipologia: 
- 

  

se SI, Descrizione tipo bando   

se SI, Esito valutazione   

Il corso fa parte di una Scuola? NO   



Presenza di eventuali curricula? SI   

Sito web dove sia visibile 

l'offerta formativa prevista ed 

erogata 

http://architettura.uniroma3.it/ricerca/dottorato-di-

ricerca/   

 

AMBITO: indicare i settori scientifico disciplinari coerenti con gli obiettivi formativi 

del corso 

n. Settori 

scientifico 

disciplinari 

interessati 

(SSD) 

Indicare il 

peso 

percentuale di 

ciascun SSD 

nel progetto 

scientifico del 

corso 

Settori concorsuali 

interessati 
Macrosettore 

concorsuale 

interessato 

Aree CUN-

VQR 

interessate 

1. ICAR/12     %  10,00   DESIGN E 

PROGETTAZIONE 

TECNOLOGICA 

DELL'ARCHITETTURA   

08/C - DESIGN E 

PROGETTAZIONE 

TECNOLOGICA 

DELL’ARCHITETTURA   

 

08a - 

Architettura   

2. ICAR/14     %  21,00   PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA   

08/D - PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA   

 

08a - 

Architettura   

3. ICAR/15     %  4,00   PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA   

08/D - PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA   

 

08a - 

Architettura   

4. ICAR/21     %  25,00   PIANIFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE 

URBANISTICA E 

TERRITORIALE   

08/F - PIANFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE 

URBANISTICA E 

TERRITORIALE   

 

08a - 

Architettura   

5. ICAR/17     %  4,00   DISEGNO   08/E - DISEGNO, 

RESTAURO E STORIA 

DELL'ARCHITETTURA   

 

08a - 

Architettura   

6. L-ART/05     %  4,00   TEATRO, MUSICA, 

CINEMA, TELEVISIONE E 

MEDIA AUDIOVISIVI   

10/C - MUSICA, 

TEATRO,CINEMA, 

TELEVISIONE E MEDIA 

AUDIOVISIVI   

 

10 - Scienze 

dell'antichita', 

filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

7. L-ART/06     %  20,00   TEATRO, MUSICA, 

CINEMA, TELEVISIONE E 

MEDIA AUDIOVISIVI   

10/C - MUSICA, 

TEATRO,CINEMA, 

TELEVISIONE E MEDIA 

AUDIOVISIVI   

 

10 - Scienze 

dell'antichita', 

filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

8. L-ART/07     %  4,00   TEATRO, MUSICA, 

CINEMA, TELEVISIONE E 

MEDIA AUDIOVISIVI   

10/C - MUSICA, 

TEATRO,CINEMA, 

TELEVISIONE E MEDIA 

AUDIOVISIVI   

 

10 - Scienze 

dell'antichita', 

filologico-

letterarie e 



n. Settori 

scientifico 

disciplinari 

interessati 

(SSD) 

Indicare il 

peso 

percentuale di 

ciascun SSD 

nel progetto 

scientifico del 

corso 

Settori concorsuali 

interessati 
Macrosettore 

concorsuale 

interessato 

Aree CUN-

VQR 

interessate 

storico-

artistiche   

9. ICAR/22     %  4,00   INFRASTRUTTURE E 

SISTEMI DI 

TRASPORTO, ESTIMO E 

VALUTAZIONE   

08/A - INGEGNERIA 

DELLE INFRASTRUTTURE 

E DEL TERRITORIO   

 

08a - 

Architettura   

10. ICAR/19     %  4,00   RESTAURO E STORIA 

DELL'ARCHITETTURA   

08/E - DISEGNO, 

RESTAURO E STORIA 

DELL'ARCHITETTURA   

 

08a - 

Architettura   

  TOTALE    %  100,00           

 

Descrizione e obiettivi del corso 

Oggetto di studio e di ricerca del Dottorato in Paesaggi della Città Contemporanea è la città, intesa come 

un insieme di relazioni materiali e sociali, di forme spaziali e di forme comunicativo-mediali. Il Dottorato si 

pone come obiettivo la produzione di studi e ricerche avanzati sulla lettura dei fenomeni urbani e 

territoriali e sulla progettazione sostenibile dell'architettura e del paesaggio per la città contemporanea, 

sullo sviluppo e l'interpretazione dei dispositivi della visione, degli immaginari e delle relative 

rappresentazioni, a cominciare dal cinema e nelle declinazioni attuali della riproducibilità tecnica.  

Obiettivi formativi 

- comprendere e interpretare gli spazi della città in relazione agli obiettivi dell'agenda 2030 attraverso un 

metodo e strumenti tecnici che forniscano le competenze e meta-abilità adatte ad affrontare la 

complessità delle sfide globali, con particolare riferimento alla rigenerazione urbana e alla transizione 

ecologica ed energetica;  

- analizzare criticamente gli immaginari e i dispositivi della visione caratteristici della modernità con le 

loro produzioni e intervenire attivamente su di esse.  

 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti  

Il Dottorato intende formare giovani che possano costituirsi come una risorsa sia per 

l’università italiana e straniera (e per l’insegnamento in generale), sia per 

l’indispensabile potenziamento dei quadri e dei dirigenti delle strutture e istituzioni 

pubbliche e/o private preposte alla conoscenza, promozione, progettazione e 

gestione dei paesaggi urbani contemporanei e delle arti visuali anche nei loro luoghi 

– fisici e virtuali - di archiviazione ed esposizione; esercitare attività professionali nel 

campo dell’architettura, delle politiche urbane e territoriali, del progetto del 

paesaggio, dell’ingegneria e delle arti visuali con competenze e attitudini 

particolarmente qualificate, del content providing, delle professionalità connesse alla 

produzione, diffusione e conservazione anche digitali del cinema, degli audiovisivi e 

dello spettacolo. 

Il Dottorato costruisce professionalità nei seguenti ambiti, tanto teorici quanto 

applicativi, anche mediante forme di ricerca-azione: 

- progettazione e valutazione di politiche, piani e programmi territoriali; 

- progettazione architettonica e paesaggistica e costruzione dello spazio urbano; 

- innovazione tecnologica per il progetto di architettura e di rigenerazione urbana; 

- analisi e sviluppo delle produzioni cinematografiche, mediali e spettacolari; 

- analisi e sviluppo di contenuti per le reti di nuova generazione.  

 

 



Note 

(max 1.000 caratteri): 

Il dottorato accoglie dall'anno accademico 2019-2020 la dottoressa Sophia Armpara, 

Early Stage Researcher del progetto Marie Marie Sklodowska-Curie Heriland, Cultural 

Heritage and the Planning of European Landscapes finanziato dal programma 

Horizon 2020 ricerca e innovazione (supervisor Prof.ssa Segarra Lagunes, capofila 

Prof. Gert-Jan Burger, Free University of Amsterdam). 

Un protocollo di collaborazione culturale egualmente siglato nel 2019 tra il 

Dipartimento di Architettura e il Departamento de Proyectos arquitectónicos de la 

Universidad Politécnica de Madrid prevede soggiorni di ricerca, correlazioni, co-tutele 

e altre attività di scambio che coinvolgano dottorandi e/o relatori di tesi dei rispettivi 

dottorati.  

 

 

2. Collegio dei docenti  

 

Coordinatore 

Cognome Nome Ateneo 

Proponente:  

Dipartimento/ 

Struttura 

Qualifica Settore 

concorsuale 

Area 

CUN-

VQR 

PALAZZO   Anna 

Laura   

ROMA TRE   Architettura   Professore 

Ordinario 

(L. 

240/10)   

08/F1   8a   

 

Curriculum del coordinatore 

Anna Laura Palazzo 

 

Formazione 

Professore ordinario di Urbanistica presso l'Università Roma Tre. 

Ingegnere laureata con lode presso l’Università La Sapienza di Roma, Dottore di 

ricerca in Pianificazione territoriale e urbanistica, Specialista in Studio e Restauro dei 

Monumenti. 

 

 

Attività di ricerca 

Gli interessi di ricerca vertono sulle tematiche del recupero, riqualificazione e riuso 

della città esistente, sul trattamento delle permanenze storiche e ambientali nei 

processi di pianificazione di area vasta in una visione patrimoniale che assume 

accanto ai valori accertati quelli di nuova formazione, su pianificazione, 

programmazione e governance nei contesti della metropolizzazione.  

La produzione scientifica comprende oltre 160 saggi, tra cui una decina di volumi e 

numerosi articoli peer-reviewed sia in Italia che all’estero. 

L’operativizzazione dei concetti di sostenibilità e compatibilità delle trasformazioni, 

indagate in una prospettiva diacronica, ha privilegiato alcune dominanti tematiche 

nella dimensione urbana e territoriale (i contributi sottolineati sono quelli presentati 

ai fini della valutazione): 

 

Città in transizione: tradizione e innovazione 

L’intervento sulla città esistente ha assunto carattere di assoluta preminenza in 

risposta a problematiche complesse di adeguamento e rinnovo del patrimonio urbano 

e di contenimento del consumo di suolo, testimoniate dall’impiego di termini sempre 

più estensivi e inclusivi: riqualificazione, riuso e rigenerazione. Questi slittamenti 



semantici pongono in luce la progressiva difficoltà di codificare entro traguardi 

preordinati requisiti e prestazioni propri del sapere tecnico e rinviano 

ineludibilmente alla necessità di una corresponsabilità tra saperi e poteri.  

Città e storia 

Sia nella pianificazione urbana che nelle pratiche di landscape design, continuità è un 

paradigma complesso che presuppone un investimento culturale e simbolico che va 

ben oltre il trattamento dei segni, tematizza il riuso e rielabora il paesaggio con 

sovrascritture non neutrali.  

Quale che sia la propensione metodologica, l’intervento tende a sconfinare in 

dimensioni altre, quella della interpretazione critica e quella della comunicazione, di 

cui fa proprie tecniche e strategie, consegnando alla collettività esperienze di luoghi 

che, mantenendo viva la consapevolezza del tempo attuale, accolgono in forma 

problematica, spesso allusiva ed enigmatica, il senso delle memorie.  

Questioni di rigenerazione urbana 

Si inizia a parlare di urban regeneration nei primi anni Ottanta nella Gran Bretagna di 

Margaret Thatcher e negli Stati Uniti di Ronald Reagan, e in breve anche nell’Europa 

continentale. Rispetto al concetto di re-development, incentrato dal secondo 

dopoguerra su meccanismi di sostituzione dei tessuti edilizi (Cambridge Dictionary), 

la vaghezza evocativa e l’ampio spettro di aspettative suscitate nelle società urbane 

impoverite dalla deindustrializzazione ne assicurano il successo e la circolazione 

immediata anche nell’Europa continentale.  

Esiste un modello europeo di rigenerazione urbana? E’ sufficiente una rete di 

esperienze e buone pratiche tra amministrazioni coinvolte per configurare uno stile 

di intervento, o quanto meno alcuni “fondamentali” ai quali risulti applicabile il 

concetto europeo della “unità nella diversità”? 

L’enfasi posta sullo sviluppo locale che accompagna alle varie latitudini politiche e 

pratiche di rigenerazione non esime dall’approfondire alcune associazioni 

problematiche connesse alla retorica europeista: al di là dei facili ottimismi, 

competitività e coesione; partecipazione e partenariato; government e governance; 

rappresentanze e rappresentazioni, trascinano inevitabili meccanismi di trade-off con 

i quali fare i conti è tutt’altro che agevole. 

Progetto urbano, pianificazione strategica e diritto alla città 

Nelle esperienze europee, l’approccio strategico alla trasformazione urbana designa 

dei modelli di governo urbano, politiche e strumenti di programmazione in grado di 

combinare certezza e flessibilità, scarsità di risorse e molteplicità di attori.  

Questo terreno è stato sondato ponendo attenzione all’innovazione e al diverso peso 

che le diverse esperienze riconoscono ai temi della sostenibilità, della coesione e 

della competizione sul terreno concreto della rigenerazione urbana. 

Alla qualità dell’ambiente costruito, le agende urbane affiancano la qualità delle 

prestazioni erogate e la qualità del patto sociale, nella forbice tra libertà individuale 

e responsabilità collettiva, tra spazio e società. Il ragionamento assume come 

scenario di confronto il caso della Francia, e in particolare la Politique de la Ville, 

paradigmatica di un diritto alla città i cui traguardi mobili e progressivi hanno 

comportato continue riformulazioni dei sistemi di garanzie e delle soglie di 

prestazioni a carico dello Stato e delle sue emanazioni territoriali, anche in tempo di 

crisi 

Progettazione urbana e regole della forma. Declinazioni e strumenti 

La riflessione si incentra sulla tradizione morfologica della pianificazione urbana in 

Europa e dell’urban design negli USA, che indirizza tuttora i processi di costruzione e 

trasformazione della città. La nozione di forma viene traguardata come modalità 

specifica e pertinente per incidere sulla modificazione dei tessuti e controllarne gli 

esiti in termini di qualità dell’ambiente costruito alle diverse scale della 

progettazione urbana.. 

 

Paesaggio: assetti e processi 

L’indagine sulle interazioni tra risorse storiche e ambientali, vocazioni territoriali e 

consuetudini condivise, anche in contesti di città diffusa, identifica la dimensione del 

paesaggio come potente operatore concettuale per la definizione di scenari 



alternativi del cambiamento, in consonanza con gli avanzamenti del dibattito 

internazionale. 

Paesaggio e patrimonio 

L’applicazione sistematica dei metodi della geografia come “lettura sintattica” dei 

paesaggi consente di identificare modi ricorrenti di solidarietà tra quadri ambientali 

e forme insediative, persistenze e inerzie relative alla disposizione e distribuzione dei 

singoli paesaggi che si rivelano in forma di “dominanti strutturali”, di “configurazioni 

di equilibrio nella lunga durata”, e rinviano a una “dimensione conforme”, non 

predeterminata ma storicamente e geograficamente situata, nel rapporto tra fatto 

insediativo e suo contesto di accoglienza. 

Paesaggio e pianificazione in area vasta 

La declinazione del paesaggio come “contesto di vita” della comunità proposta dalla 

Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 2000) apre a direzioni di ricerca 

particolarmente promettenti per la possibilità di portare a convergenza il progetto 

fisico dei paesaggi della natura e della storia con varie forme concrete di azione 

collettiva.  

I nodi critici del discorso sul paesaggio sono fondamentalmente riconducibili alla 

problematica triangolazione tra “struttura” (come struttura dell’economia agraria, 

che regola gli assetti produttivi e determina le convenienze, ma anche come 

struttura del sistema ambientale), “aspetto” (come paesaggio visibile e sensibile, 

che sempre più presuppone la tutela di “valori diffusi”) e “funzione” (nella chiave 

della funzionalità ecologica e sostenibilità ambientale, ma anche della fruizione 

pubblica) del territorio aperto.  

Paesaggio e produzione agricola 

L’approvvigionamento alimentare, in particolare nei territori periurbani, ha assunto 

in anni recenti una particolare evidenza per la riscoperta dei nessi tra valori 

identitari e vocazioni produttive degli spazi rurali - il “terroir” - e sulla scorta di 

concrete preoccupazioni sulla qualità e tracciabilità dei prodotti. 

Le riflessioni di ricerca investono una sorta di nuova “forma-città” che della città in 

senso stretto e della campagna trattiene gli aspetti positivi: stili di vita, prestazioni e 

servizi tipici della prima, salubrità e naturalità caratteristiche della seconda. 

Paesaggio e continuità ecologica 

Focus della investigazione è il potenziale di rigenerazione delle politiche per la Green 

Infrastructure che si pongono alla confluenza tra tradizione morfologica del progetto 

territoriale e tradizione quantitativa delle scienze ecologico-ambientali. La riflessione 

investe diverse scale e livelli territoriali, che consentono di tenere insieme geografie 

e morfologie dell’interfaccia urbano-rurale, dove l’infrastruttura verde, oltre a 

portare in dote funzioni e utilità assolte da un vasto assortimento di usi del suolo, 

tiene in debito conto gli specifici valori di forma e di differenza degli spazi aperti cui 

è attribuito un ruolo di protezione attiva e di miglioramento delle prestazioni 

ambientali. 

Paesaggio ed energie sostenibili 

A dispetto della proclamata sostenibilità “intrinseca” delle fonti rinnovabili, anche 

l’energia pulita può modificare gli equilibri ambientali (flora, avifauna, regimi idrici) 

e il paesaggio, con esiti e ricadute a volte trascurati. La definizione e 

implementazione di scenari energetici in adempimento a principi di sostenibilità 

ambientale è stata indagata nell’ambito di alcuni programmi europei (MED-

ENERSCAPES, Erasmus + E-RESPLAN, Erasmus+ ENEPLAN) con la finalità di 

contemperare i contestuali obiettivi di qualità paesaggistica.  

Paesaggio dei margini. Roma oltre Roma 

Un filone di ricerca esplorato dagli anni Novanta riguarda l’evoluzione urbana di 

Roma dall’Unità in poi, indagata per periodizzazioni, dominanti tematiche ed episodi 

significativi. Focus di questa attenzione è la progressiva smaterializzazione del 

margine tra città e campagna in termini morfologici, funzionali e di senso.  

Gli approfondimenti più recenti riguardano temi e questioni di particolare rilevanza 

per fenomenologia (continuità dei sistemi insediativi, localizzazione di insediamenti 

produttivi), specificità (valori attivi della natura e della storia, rarità, vulnerabilità), e 

per le domande di modernizzazione sottese a un “modello Roma” in costruzione e le 



sfide di competitività, sostenibilità e coesione cui dovrà fare fronte la futura Agenda 

metropolitana. 

 

Attività didattica  

L’attività didattica si è svolta e si svolge nei corsi di laurea a ciclo unico, triennale e 

magistrale, presso dottorati e master. 

Comunicazioni e seminari inquadrano l’evoluzione dell’urbanistica come disciplina e 

come pratica, indagando le correlazioni problematiche tra aspetti teorico-concettuali 

che presiedono alla interpretazione dei contesti di intervento ed aspetti tecnico-

operativi che segnano i modi di intervento. Si pone attenzione alle modalità di analisi 

dei caratteri fisici e dei fenomeni urbanistici ed alle forme di intervento sul territorio 

e sul paesaggio, in relazione alle mutazioni dei caratteri e delle esigenze della 

società, con una particolare attenzione alle temporalità dei processi.  

 

Coordinamenti e attività didattiche nel terzo ciclo 

• Coordinatore del Corso di perfezionamento Le nuove politiche urbane dal 2003 al 

2005. 

• Membro del Collegio dei docenti del Dottorato Paesaggi della città contemporanea. 

Politiche, tecniche e studi visuali, Università degli Studi Roma Tre, dal 2013. 

• Coordinatore del Dottorato di ricerca Politiche territoriali e progetto locale presso 

l’Università di Roma Tre dal 2014 al 2018, e membro dello stesso dal 2003.  

• Responsabile del modulo Recupero e riqualificazione urbana nel Master di II livello 

Restauro architettonico e Cultura del Patrimonio dell’Università Roma Tre dal 2010. 

Professore ordinario di Urbanistica presso l'Università Roma Tre. 

Ingegnere laureata con lode presso l’Università La Sapienza di Roma, Dottore di 

ricerca in Pianificazione territoriale e urbanistica, Specialista in Studio e Restauro dei 

Monumenti. 

Coordinatore del Dottorato in “Paesaggi della città contemporanea. Politiche, 

tecniche e studi visuali”. 

Coordinatore o Ricercatore senior di programmi finanziati (MED, COST ACTION, Marie 

Curie, Erasmus +). 

Visiting Professor presso: Ecole Normale Supérieure de Lyon (2009); Northeastern 

University of Boston (2012); San Diego State University (2013, 2017); Université de 

Liège (2014); Université de Paris Sorbonne (2016). 

È rappresentante di Ateneo presso l’Assemblea Generale di UNISCAPE, Rete europea 

di Università per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio, e del 

Dipartimento presso UERA, Urban Europe Research Alliance. 

Autrice di circa 180 tra monografie, saggi pubblicati in volumi e articoli su riviste 

specializzate 

 

Attività istituzionali, partecipazioni a comitati editoriali 

Membro della Commissione di funzionamento e valutazione didattica della Facoltà di 

Architettura dal 2002 al 2004. 

Membro della Commissione programmazione del Dipartimento di Architettura dal 

2008 al 2010. 

Membro della Commissione didattica del Dipartimento di Architettura dal 2016 al 

2019. 

Comitati editoriali di riviste: “Urbanistica Informazioni”; “UrbanisticaTre”; “Roma 

Moderna e Contemporanea”.  

Comitati editoriali di collane: “Patrimonio culturale e territorio” (RomaTre-Press); 

OPEN_appunti sul paesaggio e la sua rappresentazione (il Poligrafo); Membro delle 

Collane editoriali: “Scaping Lands – Paesaggi condivisi” (AltraLinea).  

Peer-reviewer per le seguenti riviste scientifiche di fascia A: “Economia e società 

regionale”, “Città e Storia”, “Archivio di Studi urbani e regionali”, “Cities”, 

“Sustainability”, “Land”. 

Valutatore per la VQR 2004-2010.  

 

Acquisizione di finanziamenti di ricerca su base competitiva in qualità di principal 



investigator o equivalente e relativi finanziamenti ricevuti  

 

2010-2011. Ricerca Equità, efficienza, sostenibilità. Esperienze di governance 

sovracomunale in Toscana, commissionata alla Fondazione Rosselli a seguito di 

bando di evidenza pubblica dall’Assessorato Territorio e Infrastrutture della Regione 

Toscana. 

Ruolo: responsabile scientifico/principal investigator. 

Importo/budget: € 101.500,00. 

 

2010-2013. Programma MED “ENERSCAPES - Territory, landscape and renewable 

energies”, assistenza tecnica svolta dal Dipartimento di Studi urbani a seguito di 

bando di evidenza pubblica emanato dalla Regione Lazio, Direzione regionale 

Territorio e Urbanistica, partner del progetto.  

Ruolo: responsabile scientifico/principal investigator. 

Importo/budget: € 60.000,00. 

 

2015-2017. Erasmus + Project “E-RESPLAN” (E-RESPLAN - Innovative Educational 

Tools for Energy Planning , Lead Partner University of Maribor, Slovenia, Project 

manager Prof. Peter Virtič) funded by the Erasmus+ Programme under the “Strategic 

partnerships in the field of education, training, and youth” strand and the priority of 

“Enhancing digital integration in learning, teaching, training and youth work at 

various levels”. 

Il progetto, che coinvolge università e agenzie per l’energia in Slovenia, Italia, Malta, 

Portogallo, mira ad approntare e sperimentare strumenti educativi innovativi e nuove 

tecniche di apprendimento destinati ad accrescere le abilità interdisciplinari di 

neolaureati o laureandi nella pianificazione energetica. 

Ruolo: Project Coordinator. 

Importo/budget: € 46.915,00. 

 

2015-2018. Erasmus + Project “ENEPLAN” (Developing skills in the field of 

integrated energy planning in Med Landscapes, Lead Partner Roma Tre University of 

Rome) funded by the Erasmus+ Programme under the “Capacity-building in the field 

of higher education” strand to support the modernisation, accessibility, and 

internationalisation of higher education in Partner Countries. 

Il progetto, che coinvolge 18 partner in Italia, Spagna, Portogallo, Giordania, Libano, 

Egitto, intende integrare i temi della pianificazione energetica, di per sé oggetto di 

un settore specialistico, all’interno di forme di pianificazione territoriale attente alle 

ragioni del paesaggio, colmando una lacuna nei programmi di istruzione superiore e 

nei curricula tradizionali delle scuole di architettura e ingegneria.  

Ruolo: Project Manager. 

Importo complessivo/budget: 997.322,00. 

 

2019-2022. ERASMUS + Project “CityMinded” (City monitoring and integrated design 

for decarbonisation) funded by the ERASMUS + CALL 2019 Round 1 KA2 – 

Cooperation for innovation and the exchange of good practices. KA203 – STRATEGIC 

PARTNERSHIP FOR HIGHER EDUCATION, Lead Partner IRENA, Croazia, Project 

manager Dr. Andrea Poldrugovac).  

Il progetto punta a creare un quadro di riferimento – dal punto di vista sia scientifico 

che didattico – per la decarbonizzazione urbana, con il fine ultimo di promuovere la 

transizione verso quartieri urbani sostenibili e a zero emissioni, testando e 

consolidando al tempo stesso un’innovativa strategia didattica basata su un 

ambiente di apprendimento internazionale, creativo e multidisciplinare in cui 

studenti, specialisti e stakeholder condividono conoscenze e lavorano fianco a fianco 

per definire piani d’azione per la decarbonizzazione di aree urbane pilota 

Il programma ha una durata di 30 mesi, e finanzia le attività svolte dal Dipartimento 

di Architettura per circa 82.000 euro (di cui circa tre quarti in staff costs). 

Ruolo: Roma Tre Project Coordinator. 

Importo complessivo: 275.000,00 euro. 



Roma Tre budget: 82.033,00 euro. 

 

2019-2022. Programma Interreg MED TUNE UP - Promoting multilevel governance 

for tuning up biodiversity protection in marine areas, Lead Partner Anatoliki (GR), 

Project Manager Dr. Kostas Konstantinou). 

La proposta mira a promuovere il coordinamento e a rafforzare l'efficacia della 

gestione delle Aree Marine Protette nell'area del programma, attuando uno 

strumento di governance multi-stakeholder.  

Gli obiettivi del progetto sono: (1) rafforzare le sinergie e il network delle Aree 

Marine Protette nell’area Med; (2) rafforzare le capacità di adeguare e migliorare le 

misure di protezione degli ecosistemi costieri e marini coinvolgendo gli stakeholder 

chiave; (3) inserire la gestione integrata delle Aree Marine Protette nelle strategie di 

sviluppo territoriale nazionali, regionali e locali.  

Il progetto affronta la necessità di un approccio strategico, sistematico e 

collaborativo alla gestione delle Aree Marine Protette, testando lo strumento dei 

Contratti di zone umide sulle Aree Marine Protette, attraverso un processo di 

pianificazione partecipata a livello locale (avvio, analisi, programmazione, 

coinvolgimento degli stakeholder) e condividendo una strategia comune a livello 

transnazionale.  

Ruolo: Roma Tre Project Coordinator. 

Importo complessivo: 2.580.239,20 euro. 

Roma Tre budget: 341.714,00 euro. 

 

2020-2022. ERASMUS + Project “In Climate” (Integrating climate resilience in EU 

higher education) funded by the ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and 

the exchange of good practices Strategic Partnerships in the field of education, Lead 

Partner Aristotle University of Thessaloniki (EL)  

Il progetto punta a: 1) colmare le lacune dei programmi universitari che ancora non 

integrano pienamente al loro interno i temi legati ai cambiamenti climatici; 2) 

rafforzare il trasferimento di metodologie e strumenti sui cambiamenti climatici a 

livello europeo; 3) affrontare la carenza di approcci interdisciplinari alle questioni 

legate ai cambiamenti climatici, proponendo e testando l’utilizzo delle mappe 

concettuali come strumento per la creazione collaborativa di conoscenze tra diversi 

ambiti accademici. migliorare le conoscenze sulla resilienza urbana.  

Ruolo: Roma Tre Project Coordinator. 

Importo complessivo: 282.224,00 euro  

Roma Tre budget: 65.832,00 euro. 

 

Valutazione della ricerca  

VQR 2011-2014, 2 prodotti, punteggio 1,7. 

VQR 2004-2010, 3 prodotti, punteggio 2,1. 

 

Internazionalizzazione 

2008. Delegata dall’Ateneo presso l’Assemblea Generale di UNISCAPE, Rete europea 

di Università per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio 

2009. Visiting Professor presso l’Ecole Normale Supérieure de Lyon; 

2012. Visiting Professor presso la Northeastern University of Boston;  

2013 e 2017. Visiting Professor presso la San Diego State University; 

2014. Visiting Professor presso l’Université de Liège; 

2016 Visiting Professor presso l’Université de Paris “Sorbonne”. 

2017. Delegata dal Dipartimento di Architettura presso la rete Urban Europe 

Research Alliance. 

 

 

 

 

QUADRO DETTAGLIATO 

 



Coordinamenti di ricerca  

 

1995 – 1997. Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale per il Coordinamento 

territoriale: Programma ITATEN: Indagini sulle trasformazioni degli assetti del 

territorio nazionale, ricerca nazionale affidata alle Università di Chieti, Milano e 

Torino (coord. proff. A. Clementi, G. Dematteis, P.C. Palermo). Organizzazione, 

direzione e coordinamento del sottoprogetto I corridoi infrastrutturali: l’Autostrada 

del Sole. I risultati della ricerca sono raccolti in un rapporto a diffusione interna. 

 

1996 – 1997. CNR: progetto coordinato di ricerca I luoghi irrisolti. Un’occasione 

strategica per nuovi scenari dell’abitare. Organizzazione, direzione e coordinamento 

del sottoprogetto Il senso del luogo, che affronta il tema della modificazione urbana 

in aree consolidate e in aree a minore definizione formale (risultati pubblicati).  

 

1997 – 1998. Convenzione tra il Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento per i 

Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento 

di Progettazione e Scienze dell’Architettura della Università di Roma Tre: ricerca 

Esposizione dell’edificato storico minore al rischio sismico e realizzazione della 

relativa base di dati informatizzata (resp. prof. P. Marconi). Organizzazione, 

direzione e coordinamento del sottoprogetto Indicatori di valore storico, finalizzata a 

identificare le priorità dell’intervento preventivo contribuendo a definire aree 

territoriali omogenee in base a gruppi significativi di indicatori (risultati pubblicati). 

 

1997 – 1999. CNR: progetto coordinato di ricerca La centralità del presente storico 

nella progettazione dei luoghi irrisolti. Organizzazione, direzione e coordinamento 

del sottoprogetto Il contributo dei sistemi di permanenze storiche e ambientali alla 

nozione di identità del luogo, che propone una lettura congiunta tra vocazioni 

territoriali e processi di antropizzazione nella Piana di Lucca (risultati pubblicati). 

 

2002-2004. Ricerca di Ateneo Campagne urbane. Paesaggi in trasformazione 

nell’area metropolitana di Roma. Organizzazione, direzione e coordinamento. La 

ricerca consta di tre parti: nella prima assume come condizione concettuale e 

operativa il tema della progressiva smaterializzazione del “limite” tra città e 

campagna nell’arco di oltre un secolo di pratica urbanistica; nella seconda 

approfondisce le specificità di alcune vicende di trasformazione urbana nell’area 

romana; nella terza focalizza le questioni più attuali del governo urbano, con 

riferimento al nuovo Piano regolatore, agli strumenti di pianificazione delle aree 

protette, alla emergente dimensione culturale e ricreativa connessa all’agricoltura 

periurbana (risultati pubblicati). 

 

2003-2005. Convenzione tra la Soprintendenza Archeologica di Pompei e il 

Dipartimento di Studi Urbani: Studio delle interferenze paesistiche, urbane e 

architettoniche dello scavo archeologico della Villa dei Papiri ad Ercolano e dei suoi 

margini (coordinatore prof. V. Quilici). Organizzazione, direzione e coordinamento 

del sottoprogetto Aspetti territoriali e urbani: valutazione delle implicazioni 

urbanistiche derivanti dalle alternative di intervento di scavo (risultati pubblicati). 

 

2004-2005. Ricerca di Ateneo Il paesaggio tra il dire e il fare. Organizzazione, 

direzione e coordinamento. La ricerca traccia un bilancio delle politiche per il 

paesaggio in Italia con particolare attenzione al caso di Roma (risultati parzialmente 

pubblicati). 

 

2006-2008. Ricerca di Ateneo Con-dividere. Modalità e forme di associazionismo tra 

amministrazioni nella produzione e gestione di beni comuni. Organizzazione, 

direzione e coordinamento. 

Istituto Nazionale di Urbanistica. Organizzazione, direzione e coordinamento del 

gruppo di lavoro Ambiente, paesaggio, territorio aperto dell’INU Lazio (risultati 

pubblicati). Membro della Commissione nazionale Ambiente e paesaggio. 



 

2007-2008. Fondazione San Marino. Cassa di Risparmio della Repubblica di San 

Marino. Ricerca Il paesaggio di San Marino dal Catasto Baronio alla Convenzione 

Europea. Interazione tra saperi esperti e sapere comune nell’applicazione della 

Convenzione europea del paesaggio. Organizzazione, direzione e coordinamento 

(risultati pubblicati). 

 

2009-2010. Ricerca di Ateneo Questioni di rigenerazione urbana. Scenari, strategie, 

strumenti, mestieri.  

La ricerca ha sondato da un lato il livello sovralocale, intermedio tra la scala di area 

vasta e quella della pianificazione comunale: in alcuni paesi europei essa ha dato vita 

ad istituti di intercomunalità, chiamati “a svolgere insieme meglio e a costi minori 

per il contribuente compiti che ogni comune da solo non potrebbe svolgere o 

svolgerebbe peggio e a costi più elevati”.  

D’altro canto, si sono messe a fuoco le forme di cooperazione tra soggetti depositari 

di poteri e saperi differenti, che accompagnano in profondità le operazioni di rinnovo 

urbano dalla fase di proposta alla realizzazione e gestione. L’orizzonte indagato 

comprende realtà urbane in Germania (Berlino), Regno Unito (Londra), Spagna 

(Madrid), Francia (Lione).  

 

2009. Attività di studio e ricerca per il Comune di Cisterna di Latina nell’ambito del 

progetto “Norba, Ninfa, Cora, Tres Tabernae. Progettazione integrata territoriale con 

partenariato pubblico/privato per lo sviluppo degli ambiti agricoli, rurali e 

periurbani” da sottoporre a un bando nell’ambito del PSR e POR del Lazio. 

 

2009-2010. Fondazione Rosselli. Coordinamento della ricerca Equità, efficienza, 

sostenibilità. Esperienze di governance sovracomunale in Toscana, commissionata a 

seguito di bando di evidenza pubblica dall’Assessorato Territorio e Infrastrutture 

della Regione Toscana. 

 

2010-2012. Attività di assistenza tecnica alla Regione Lazio nella ricerca La gestione 

delle fonti rinnovabili tra obiettivi di produzione ed efficienza energetica e 

problematiche di inserimento paesaggistico nei territori- Progetto MED “ENERSCAPES 

- Territory, landscape and renewable energies”. I risultati sono pubblicati nel 

Rapporto Enerscapes. Territory, Landscape and Renewable Energies. Methodology, 

future perspectives and guidelines for integration of Renewable Energies in 

Mediterranean Landscapes, disponibile sul sito www.enerscapes.eu/; e nel Rapporto 

Enerscapes. Territorio Paesaggio ed Energia Rinnovabile, a cura di Regione Lazio – 

Assessorato alle Politiche del Territorio, della Mobilità e dei Rifiuti, 2013.  

 

2012-2013. Ricerca di Ateneo Politiche urbane e progetti di territorio.  

Le politiche di trasformazione urbana avviate per fronteggiare i fenomeni di declino 

industriale configurano in maniera sempre più chiara un approccio di tipo strategico 

alla trasformazione urbana, in grado di combinare certezza (dei tempi e delle 

procedure) e flessibilità, scarsità (di risorse) e molteplicità di attori (pubblici e 

privati, istituzionali e non).  

Si propone di sondare questo terreno in una prospettiva di confronto critico tra 

esperienze in corso nel panorama europeo e nord-americano, ponendo attenzione al 

tema dell’innovazione dei modelli di governance, e al diverso peso che le diverse 

esperienze riconoscono ai temi dell’equità, dell’efficienza e della qualità 

dell’ambiente urbano sul terreno concreto della rigenerazione. 

 

2014. Compagnia di San Paolo, Unindustria, Direzione e coordinamento del Primo 

Rapporto “Giorgio Rota” sull’innovazione territoriale sostenibile nel Lazio “Non tutte 

le strade portano a Roma”, con l’Istituto di Ricerche economiche e sociali (IRES).  

 

2014-2016. Ricerca di Ateneo Politiche sostenibili e Paesaggi resilienti nella Città 

metropolitana di Roma. La chiave proposta per sondare la sostenibilità e resilienza 



dei processi di sviluppo nella Città metropolitana di Roma è legata alla dimensione 

concettuale e operativa dello spazio aperto, che postula la ricerca di un equilibrio tra 

memorie storiche, vocazioni territoriali, rinnovabilità delle risorse, usi del suolo e 

trend trasformativi. 

 

Altre attività di ricerca 

 

1983-1985. Comune di Roma, Ufficio Speciale per gli Interventi nel Centro Storico: 

ricerca Interventi privati e normativa urbanistica per il Centro Storico di Roma 

affidata al Corso di Specializzazione in Pianificazione Urbanistica applicata alle Aree 

Metropolitane dell’Università di Roma “La Sapienza” (responsabile prof. A. Clementi). 

Attività svolte: elaborazione dati concernenti la ricostruzione dell’intervento privato 

di recupero; scheda di valutazione degli impatti dei progetti di intervento. I risultati 

della ricerca sono raccolti in una pubblicazione. 

 

1986. Regione Lazio, Università di Roma “La Sapienza”: ricerca Normativa regionale 

per i piani di recupero dei centri storici laziali (responsabili proff. C. Cicconcelli, G. 

Carbonara, D. Lugini, P. Colarossi), per la parte relativa alla costruzione del 

repertorio bibliografico.  

 

1986. CERSET: studio di fattibilità Per il recupero della città antica di Bari 

(coordinamento arch. N. Savarese). Inquadramento urbanistico ed elaborazioni 

statistiche. I risultati della ricerca sono raccolti in una pubblicazione. 

 

1987. Ministero dei Lavori Pubblici, Comitato per l’Edilizia Residenziale: ricerca 

Criteri di Progettazione per il Recupero Urbano di Base, affidata al CON.IT.-CASA: 

schedatura ragionata di interventi di recupero e riabilitazione residenziale. I risultati 

del lavoro sono raccolti in fascicoli a diffusione limitata. 

 

1987. CRESME: Progetto Civita (resp. arch. N. Savarese). Analisi storica e tipo-

morfologica dell’insediamento e valutazione delle compatibilità alle trasformazioni. I 

risultati del lavoro sono raccolti in fascicoli a diffusione limitata. 

 

1989-1991. Frequenza del Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana 

presso il Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica dell’Università di 

Roma “La Sapienza”. Redazione di una tesi dal titolo Significati e usi dei beni 

culturali e ambientali nella pianificazione territoriale. 

 

1989. MURST, Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, Facoltà di 

Architettura: ricerca Effetti delle azioni sul patrimonio storico-ambientale medio-

adriatico (coord. prof. A. Clementi). I risultati della ricerca sono raccolti in dispense. 

 

1989-1991. MURST: ricerca Il trattamento delle permanenze storiche nella 

programmazione per progetti tra le università di Pescara, Genova, Roma, Trento e 

Venezia (coord. prof. A. Clementi). Il contributo è raccolto nel dossier Progetti e 

trattamento delle permanenze diffuso tra le sedi universitarie (in collaborazione con 

l’arch. R. Martines). 

 

1989. Regione Abruzzo - Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”: ricerca 

Piano delle interconnessioni del Corridoio Adriatico con gli obiettivi territoriali 

d’Abruzzo (coord. prof. F. Fiorentini). I risultati del lavoro sono stati pubblicati. 

 

1992. Associazione Civita: ricerca Indagine sulla struttura del Museo in Italia e nel 

mondo: indagine storico-tipologica sui musei e saggio Tipologie spaziali e territoriali 

delle strutture museali (in collaborazione). I risultati del lavoro sono pubblicati. 

 

1993. Associazione Civita: ricerca Le forme del vivere: i centri storici minori e le 

piccole città d’arte: costruzione di un repertorio bibliografico informatizzato sulla 



letteratura specializzata relativa ai centri storici (monografie e saggi apparsi su 

periodici specializzati) comprendente oltre 3.000 testi e redazione del saggio 

introduttivo. Il lavoro è stato pubblicato.  

 

1992-1993. CNR - Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, Facoltà di 

Architettura: ricerca Archivio informatizzato della cartografia e dei piani urbanistici 

del territorio costiero adriatico (coord. prof. R. Pavia). I risultati del lavoro sono stati 

pubblicati parzialmente. 

 

1994-1995. Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale per il Coordinamento 

territoriale: ricerca nazionale Programma EUROTER: indagine sui caratteri prevalenti 

delle diverse Regioni Europee quale presupposto per valutare le politiche settoriali 

aventi rilevanza territoriale. Il caso della Regione Adriatica (coord. prof. A. 

Clementi). I risultati della ricerca sono raccolti in una dispensa a diffusione 

universitaria. 

 

1994-1996. Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale per il Coordinamento 

territoriale: ricerca nazionale Programma ITATEN: Indagini sulle trasformazioni degli 

assetti del territorio nazionale (coord. proff. A. Clementi, G. Dematteis, P.C. 

Palermo). L’incarico di ricerca ha avuto per oggetto il ruolo svolto 

dall’infrastrutturazione territoriale storica nei riguardi delle trasformazioni recenti in 

alcuni ambienti insediativi delle regioni Marche, Abruzzo e Molise. I risultati della 

ricerca sono stati pubblicati. 

 

1995-1996. CRESME: ricerca Mediterraneo: città, territorio, economie alle soglie del 

XXI secolo, sottoprogetto Sviluppi insediativi nell’arco adriatico inferiore dalle 

Marche alla Puglia. I risultati della ricerca sono stati pubblicati. 

 

1995-1996. Università di Roma Tre: ricerca di Ateneo Area urbana Ostiense - Valco 

San Paolo: scenari integrativi ed alternativi per l’insediamento dell’Ateneo di Roma 

Tre (resp. prof. M. Ottolenghi). I risultati della ricerca sono raccolti in una dispensa a 

diffusione universitaria. 

 

1996–1997. MURST: ricerca Conoscenza e azione in Urbanistica (resp. naz. prof. F. 

Karrer), sottoprogetto Implementazione delle politiche urbane (resp. locale prof: P. 

Avarello), con uno specifico contributi di analisi sul Sistema economico locale del 

Valdarno Superiore Aretino (risultati pubblicati). 

 

1997-1999. MURST: ricerca I grandi progetti per Roma Capitale. Sviluppo sostenibile 

e piano ecologico metropolitano (resp. prof. M. Ottolenghi), con un contributo 

specifico sul trattamento delle emergenze storiche diffuse, e sui risvolti applicativi 

degli obiettivi di sostenibilità nel trattamento dei sistemi ambientali (risultati 

pubblicati). 

 

1999. Min. LL.PP. - Ricerca PIC Urban Italia. Attività di ricerca a sostegno della 

programmazione 2000-2006 (resp. naz. prof. Pier Carlo Palermo), responsabile 

scientifico del caso studio Roma Torbellamonaca (risultati pubblicati). 

 

2001. Min. BB.AA.CC. – SIU, Ricerca Studi metodologici per l’applicazione della 

Convenzione Europea del Paesaggio (resp. naz. prof. A. Clementi). Conduzione del 

sottoprogetto Identificazione delle risorse storico-culturali (risultati pubblicati). 

 

2004. Ricerca di Ateneo La città felice. Soluzioni di governance urbana in contesti 

territoriali avanzati (resp. prof. G. Piccinato) (risultati pubblicati). 

 

2004-2005. Fondazione San Marino. Cassa di Risparmio della Repubblica di San 

Marino - Istituto Nazionale di Urbanistica. Ricerca Il territorio sammarinese. Linee 

d’indirizzo per le trasformazioni insediative (resp. prof. P. Avarello). Indagine 



conoscitiva sulle trasformazioni insediative del territorio, valutazione di potenzialità 

e rischi connessi, ipotesi di correzione delle tendenze incompatibili con la 

sostenibilità territoriale (risultati pubblicati). 

 

2005-2006. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dipartimento per il 

coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali: ricerca 

L’armatura infrastrutturale e insediativa del territorio italiano al 2020: i principi, gli 

obiettivi, gli scenari (coord. nazionale prof. A. Clementi). Interpretazione dei territori 

snodo attuali e scenari per il futuro (risultati pubblicati). 

 

2007-2008. Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica, ricerca di interesse 

nazionale Progetto urbano e città antica (coord. prof. V. Quilici). 

 

2011. COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability, proponente 

University of Jyväskylä (Finland), approvata nel dominio “Individuals, Societies, 

Cultures and Health”: rappresentante scientifico del Dipartimento di Studi urbani.  

Scopo della ricerca è indagare alcune pratiche di sviluppo sostenibile incentrate sulla 

dominante culturale, che affianca come quarto pilastro le tradizionali dimensioni 

ambientali, sociali ed economiche. 

 

2011-2014. EU research project “CLUDs” (Commercial Local Urban Districts), 

Seventh Framework Programme, Marie Curie Actions People IRSES. 

La ricerca affronta in chiave comparativa tra Europa e USA le tematiche della 

rigenerazione urbana attraverso politiche volte a promuovere il milieu locale facendo 

perno su reti di cooperazione pubblico-privata. 

 

2015-2019. EU research project “MAPS-LED” (Multidisciplinary Approach to Planning 

of Smart Specialization Strategies for enhancing Local Economic Development), 

Marie Sklodowska-Curie RISE, Horizon 2020. 

La ricerca ha come elementi chiave : 1) le Smart Specialization Strategies, definite 

come l’insieme di strategie in grado di generare unique assets and capabilities based 

on a region’s distinctive industrial structure and knowledge base; 2) la teoria dei 

“Clusters” e le sue evoluzioni applicative recenti, che, facendo riferimento a realtà 

socio-economiche avanzate come gli Stati Uniti, si riverberano esplicitamente da 

alcuni anni su politiche e strategie in progress nei programmi e nella progettualità di 

Europe 2020. 

 

 

Attività didattica  

 

Dal 1988 presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, Facoltà di 

Architettura è cultore della materia, tiene comunicazioni e collabora alle esercitazioni 

didattiche presso il corsi di Pianificazione del territorio (titolare prof. A. Clementi) e 

di Progettazione urbanistica. Le comunicazioni sono state raccolte in dispense a 

diffusione interna. 

Dal 1995 presso l’Università di Roma Tre, Facoltà di Architettura è cultore della 

materia, tiene comunicazioni e collabora alle esercitazioni didattiche presso il corso 

di Urbanistica (titolare prof. M. Ottolenghi).  

Dopo la presa di servizio come vincitore di concorso da ricercatore collabora alle 

attività didattiche dei corsi di Urbanistica e dei Laboratori di Urbanistica e alle 

esercitazioni didattiche, con comunicazioni di sostegno sul tema della modificazione 

urbana nelle teorie e negli approcci operativi recenti. 

Dal 1998 ottiene l’affidamento del corso di Urbanistica e del modulo di Analisi della 

Città e del Territorio nell’ambito del corso di Gestione Urbana (V anno).  

Dal 2004, in qualità di professore di II fascia è titolare dei Laboratori di 

Progettazione urbanistica della Laurea triennale, dal 2008 della Laurea magistrale in 

Progettazione urbana, del Corso di Politiche urbane (dal 2011), secondo una 

alternanza stabilita in sede di programmazione. 



Nel 2017 ha tenuto anche il Modulo di Urbanistica presso il Laboratorio di 

progettazione architettonica della LM in Progettazione architettonica.  

 

Corsi di perfezionamento, formazione post-universitaria e dottorati 

 

1991-1993. Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger, Cours de 

Post-graduation - Préservation et mise en valeur des monuments et sites 

historiques: attività didattica e seminariale. 

1994-1995. Università del Mediterraneo: Programma MED-CAMPUS - UNIMED 257- 

Organisation, gestion et techniques dans les interventions de restauration des sites 

historiques de la Méditerranée: attività seminariale e di tutorato. 

1994-1996. Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”. Corso di formazione 

post-laurea di Pianificazione e Gestione del Territorio: attività didattica e 

seminariale. 

1998-2005. Università di Roma Tre, Corso di perfezionamento Le nuove politiche 

urbane (dal 2003 al 2005 come coordinatore) 

2003. Università di Roma Tre, Corso Formazione di ricercatori per la valorizzazione 

dei beni culturali: attività didattica e seminariale. 

2004-2018. Membro del collegio docente del Dottorato di Ricerca “Progetto locale e 

politiche territoriali” (dal 2014 al 2018 con ruolo di coordinatore).  

2010. Regione Toscana, Seminari di formazione ai funzionari. 

2010-2017. Modulo didattico Recupero e riqualificazione urbana nel master di II 

livello “Restauro architettonico e recupero della bellezza dei centri storici (dal 2010 

al 2012), nel Master di II livello “Restauro architettonico e cultura del patrimonio” 

(dal 2013 al 2017). 

Dal 2013. Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in “Paesaggi della città 

contemporanea. Politiche, tecniche e studi visuali” presso l’Università di Roma Tre. 

Dal 2017. Modulo didattico Paesaggio nel Master biennale di II livello “Culture del 

patrimonio”. 

 

Attività istituzionali 

 

1997. Componente della Commissione esaminatrice del concorso per Architetto 

Direttore, nel ruolo del personale del Servizio Sismico Nazionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

1998. Componente della Commissione esaminatrice del concorso per Architetto 

Direttore Coordinatore, nel ruolo del personale del Servizio Sismico Nazionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

1998. Componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ingegnere 

Direttore Coordinatore, nel ruolo del personale del Servizio Geologico Nazionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

2000. Componente della Commissione giudicatrice – Valutazione comparativa 1 

posto di ricercatore ICAR/21 Urbanistica indetto presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”, Dipartimento di Pianificazione territoriale e urbanistica. 

2001. Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami 

a n. 4 posti di dottorato di ricerca in urbanistica “Politiche territoriali e progetto 

locale”- XVI ciclo formativo. 

2002. Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami 

a n. 6 posti di dottorato di ricerca in urbanistica “Politiche territoriali e progetto 

locale”- XVII ciclo formativo. 

2003. Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami 

a n. 6 posti di dottorato di ricerca in urbanistica “Politiche territoriali e progetto 

locale”- XVIII ciclo formativo. 

2003. Membro eletto della Commissione giudicatrice – Valutazione comparativa 1 

posto di ricercatore ICAR/21 Urbanistica indetto presso l’Università di Napoli 

“Federico II”, Dipartimento di Urbanistica. 

2006. Componente della Commissione esame finale del dottorato in Pianificazione 

territoriale e urbana presso l’Università di Roma 1 “La Sapienza” - XVIII ciclo 



formativo. 

Componente della Commissione di esame finale del Master Act, Valorizzazione e 

gestione dei centri storici minori. Azioni integrate, dell’Università di Roma “La 

Sapienza”. 

2007. Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami 

a n. 4 posti di dottorato di ricerca in urbanistica “Politiche territoriali e progetto 

locale”- XXI ciclo formativo presso l’Università di Roma Tre. 

Componente della Commissione esame finale del dottorato in Pianificazione 

territoriale e urbana presso l’Università di Chieti “G. D’Annunzio” - XVIII ciclo 

formativo. 

Componente della Commissione di esame finale del Master Act, Valorizzazione e 

gestione dei centri storici minori. Azioni integrate, dell’Università di Roma “La 

Sapienza”. 

2008. Componente della Commissione di esame finale del dottorato in Politiche 

territoriali e progetto locale presso l’Università di Roma Tre - XIX ciclo formativo. 

Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a n. 4 

posti di dottorato di ricerca in urbanistica “Politiche territoriali e progetto locale”- 

XXII ciclo formativo presso l’Università di Roma Tre. 

2010. Componente della Commissione di esame finale del dottorato in Urbanistica 

presso l’Università di Chieti-Pescara – XXII ciclo formativo. 

2011. Componente della Commissione esame finale del dottorato in Pianificazione 

territoriale e urbana presso l’Università di Roma “La Sapienza” - XXIII ciclo 

formativo. 

2013. Componente della Commissione di esame finale del dottorato in Ingegneria per 

l'Architettura e Urbanistica - curriculum di Tecnica Urbanistica presso l’Università di 

Roma “La Sapienza” - XXV ciclo formativo. 

2015. Componente della Commissione di esame finale del dottorato in “Ambiente e 

Territorio” presso il Politecnico di Torino - XXVII ciclo formativo. 

Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a n. 4 

posti di dottorato di ricerca in “Paesaggi della Città contemporanea” presso 

l’Università di Roma Tre - XXX ciclo formativo.  

2016. Componente della Commissione giudicatrice di esame finale del dottorato in 

"Riqualificazione e recupero insediativo" presso l’Università di Roma “La Sapienza” – 

XXVI ciclo formativo. 

2017. Componente della Commissione giudicatrice di esame finale del dottorato in in 

“Architectural and Landscape Heritage” - XXIX cycle Politecnico di Torino, and in 

“Geography and Urban Planning”, Paris –Sorbonne.  

2018. Presidente della Commissione giudicatrice di esame finale del dottorato in 

“Politiche territoriali e progetto locale” (XXXIV ciclo). 

2019. Componente della Commissione giudicatrice di esame finale del dottorato in 

"Riqualificazione e recupero insediativo" presso l’Università di Roma “La Sapienza” – 

XXVII ciclo formativo. 

Membro della Commissione nella procedura di selezione per la copertura di 1 posto di 

ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, settore concorsuale 

08/F1. 

2020. Membro della Commissione nella procedura di selezione per la copertura di 1 

posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Pianificazione Design 

Tecnologie dell’architettura, settore concorsuale 08/F1. 

2021. Membro della Commissione nella procedura di selezione per la copertura di 2 

posti di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologie 

dell’architettura, settore concorsuale 08/F1. 

 

 

 

 

Società scientifiche, centri e reti di ricerca 



 

• Istituto Nazionale di Urbanistica (socio aderente dal 1985); dal 2000 fa parte del 

comitato di redazione della rivista “Urbanistica Informazioni”. Dal 2006 è membro 

del Consiglio Direttivo; 

• Centro Interateneo di ricerche su Roma moderna e contemporanea dell’Università 

di Roma Tre (dal 1998). Fa parte del Comitato di redazione della rivista in fascia A 

“Roma Moderna e Contemporanea” (dal 2017) 

• Delegata dal Rettore dell’Università di Roma Tre, socio fondatore della Rete 

europea di Università per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio 

(UNISCAPE), come rappresentante dell’Ateneo presso l’Assemblea Generale di 

UNISCAPE (dal 2008).  

• Delegata dal Direttore del Dipartimento di Architettura presso la rete Urban Europe 

Research Alliance (dal 2017). 

 

 

Pubblicazioni 

 

a. Monografie 

 

1. A.L. Palazzo, Governo dell’ambiente e memoria dei luoghi, Roma, Gangemi, 1993. 

2. O. Aristone, A.L. Palazzo, Città storiche. Interventi per il riuso, Milano, Edizioni del 

Sole 24 ore, 2000. 

3. F. Balletti, M. Caponetto, A.L. Palazzo, Scenari di progetto identitario. Il caso di 

Lucca, Firenze, Alinea, 2002. 

4. P. Avarello, V. Fabietti, A.L. Palazzo, B. Rizzo, Il territorio di San Marino. Indirizzi 

per un paesaggio in trasformazione, Roma, INU Edizioni, 2006. 

5. A.L. Palazzo, B. Rizzo, Paesaggio, storia, partecipazione. La Convenzione Europea 

a San Marino, Roma, Officina, 2009. 

 

b. Curatele 

 

1. A.L. Palazzo (a cura di), Centri Storici - Innovazioni del recupero, Roma, Edizioni 

della Tipografia del Genio civile, 1989. 

2. A.L. Palazzo, M. Ricci (a cura di), Il Corridoio adriatico. Permanenza e progetto, 

territorio storico e nuova infrastruttura, Roma, Argos, 1995. 

3. A.L. Palazzo (a cura di), Piano locale e politiche sul territorio. Casi di studio, Roma, 

Dedalo, 2000. 

4. G. Caudo, A.L. Palazzo (a cura di), Comunicare l’urbanistica, Firenze, Alinea, 2001. 

5. P. Avarello, R. d’Errico, A. L. Palazzo, C. Travaglini (a cura di), Il Quadrante 

Ostiense tra Otto e Novecento, “Roma moderna e contemporanea”, XII, 2004, n. 1-2. 

6. A.L. Palazzo (a cura di), Campagne urbane. Paesaggi in trasformazione nell’area 

romana, Roma, Gangemi, 2005. 

7. A.L. Palazzo (a cura di), Paesaggio, ambiente, territorio aperto tra pianificazione e 

governance. Casi nel Lazio, “Urbanistica Dossier”, n. 103, 2008, p. 3 ss. 

8. A.L. Palazzo, L. Giecillo (a cura di), Territori dell’urbano. Storie e linguaggi dello 

spazio comune, Macerata, Quodlibet, 2009. 

9. A. Calcagno Maniglio, A.L. Palazzo (eds), Renewable energies and Landscapes, 

Proceedings of the Fourth Careggi Seminar, UNISCAPE, 2013 (ISSN 2281-3195). 

10. E. Battaglini, L. Davico, G. De Santis, A.L. Palazzo (a cura di), Non tutte le strade 

portano a Roma, I Rapporto sull’Innovazione territoriale sostenibile del Lazio, 

Torino, Guerini, 2014. 

11. E. Battaglini, A.L. Palazzo (a cura di), Territorialità e territorializzazione. 

Confronti interdisciplinari, “Urbanistica Tre Quaderni”, n. 10, dic. 2016. 

12. A.L. Palazzo, F. Benelli (a cura di), Energy Planning in Mediterranean Landscapes. 

Innovation Paths in Practices and Careers, “Urbanistica Tre Quaderni”, n. 20, dic. 

2019. 

 

13.  



 

c. Saggi e contributi raccolti in volumi 

 

1. A.L. Palazzo, Acilia e Piacenza, in M. Ricci (a cura di), Natura della Città e Forma 

del Piano, Roma, 1991, pp.38-48; 57-67. 

2. N. Savarese, A.L. Palazzo, Tipologie spaziali e territoriali delle strutture museali, in 

P. Valentino (a cura di), L’immagine e la memoria. Indagine sulla struttura del Museo 

in Italia e nel Mondo, Milano, 1992, pp. 233-253. 

3. A.L. Palazzo, Thèmes de recherche e Glossaire d’architecture et d’urbanisme, in 

Cours en Préservation et mise en valeur del monuments et des sites historiques, 

EPAU d’Alger, Projets et mémoires (A. Clementi éd.), Roma, Canty Page s.r.l., 1993, 

pp. 36-86; 87-100. 

4. A.L. Palazzo, Il repertorio bibliografico - Traccia di un dibattito, in N. Savarese e 

P.A. Valentino (a cura di), Progettare il passato. Centri storici minori e valori 

ambientali diffusi. 1. Materiali per l’analisi, Ed. Progetti museali, Roma, 1994, 

pp.163-172; Materiale bibliografico, in N. Savarese e P.A. Valentino (a cura di), 

Progettare il passato. Centri storici minori e valori ambientali diffusi. 3. Bibliografia 

generale, Ed. Progetti museali, Roma, 1994, e Programma “Civitas” - Sistema 

Ricerche Bibliografiche su floppy disk, per la parte relativa alla ricerca bibliografica 

ed alla metodologia di organizzazione del repertorio. 

5. A.L. Palazzo, Governo delle acque e viabilità nel territorio di Città di Castello, in M. 

Coppa (a cura di), L’urbanistica dei centri minori nei secoli XII-XIII in Umbria, Roma, 

1995, pp. 109-140. 

6. A.L. Palazzo, L’arco adriatico inferiore dalle Marche alla Puglia, in L. Bellicini (a 

cura di), Mediterraneo: città, territorio, economie alle soglie del XXI secolo. II. Coste 

e paesi, Roma, Edizioni del Credito Fondiario, 1995, pp. 664-716. 

7. A.L. Palazzo, Mutazioni medio-adriatiche, in A. Clementi, G. Dematteis, P.C. 

Palermo (a cura di), Le forme del territorio italiano. Ambienti insediativi e contesti 

locali, Bari, Laterza, 1996, pp. 255-271. 

8. A.L. Palazzo, Immagini e suggestioni della macroregione adriatica, in W. Fabietti, 

Strutture insediative nella regione medio-adriatica, Roma, Palombi, 1996, pp. 37-64. 

9. M. Ottolenghi, A.L. Palazzo, Three Universities in Search of Actors, in H. Van der 

Wusten (ed.), The urban University and its Identity: roots, locations, roles, 

Amsterdam, Kluwer Academic Publishers, 1997, pp. 87-98. 

10. A.L. Palazzo, Immagini e forme del passato. Le rappresentazioni cartografiche, in 

O. Aristone (a cura di), Molise. Paesaggi del mutamento, Roma, Palombi, 1998, pp. 

25-38. 

11. A.L. Palazzo, L’immagine delle Marche in età moderna. Generi cartografici tra 

documentazione empirica e figurazione simbolica, in ASTAC Centro Interuniversitario 

Arti Scienze e Tecnologia dell’Ambiente e del Costruire, Studi PIT. Rapporto delle 

ricerche di supporto al Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche, 

Vol. I, Problematiche di distrettualizzazione, Ancona, Regione Marche, 1999, pp. 69-

90. 

12. A.L. Palazzo, La valle dell’Insugherata. Valori storici ed ambientali, in A.M. 

Marinelli (a cura di), Analisi e piani per la riqualificazione ambientale, Roma, Dedalo, 

1998, pp. 83-87. 

13. A.L. Palazzo, Grandi e piccole opere per le aree interne, in M. Ottolenghi (a cura 

di), Grandi progetti e sviluppo sostenibile. Considerazioni sull’area metropolitana 

romana, Roma, Dedalo, 1999, pp. 102-123. 

14. A.L. Palazzo, lemma “Abitazione”, in L’universo del corpo, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Vol. II, 1999, pp. 16-26. 

15. A.L. Palazzo, lemma “Bagno”, in L’universo del corpo, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, Vol. II, 1999, pp. 416-425. 

16. A.L. Palazzo, lemma “Cimitero”, in L’universo del corpo, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Vol. II, 1999, pp. 692-701. 

17. A.L. Palazzo, lemma “Comunità”, in L’universo del corpo, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Vol. II, 1999, pp. 786-792. 

18. A.L. Palazzo, lemma “Cucina”, in L’universo del corpo, Istituto della Enciclopedia 



Italiana, Vol. III, 1999, pp. 56-64. 

19. A.L. Palazzo, lemma “Ospedale”, in L’universo del corpo, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Vol. IV, 2000, pp. 737-745. 

20. A.L. Palazzo, lemma “Scuola”, in L’universo del corpo, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, Vol. V, 2000, pp. 439-447. 

21. A.L. Palazzo, lemma “Terme”, in L’universo del corpo, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, Vol. V, 2000, pp. 607-611. 

22. A.L. Palazzo, Sistemi di conoscenze, meccanismi di rappresentanza e forme 

dell’azione. Il caso del Valdarno Superiore Aretino, in F. Karrer e S. Santangelo (a 

cura di), Conoscenza e azione in urbanistica, Firenze, Alinea, 2000, pp. 87-102. 

23. A.L. Palazzo, Rappresentazioni delle Marche. Documenti cartografici di età 

moderna, in R. Pavia (a cura di), Marche. Figure e luoghi della trasformazione, Roma, 

Palombi, 2000, pp. 256-262. 

24. P. Avarello, A.L. Palazzo, Il PTCP di Siena nel contesto evolutivo della 

pianificazione di area vasta, in A. Filpa (a cura di), Il Piano territoriale di 

coordinamento della Provincia di Siena, Urbanistica Quaderni, n, 36, 2002, pp 39-43. 

25. A.L. Palazzo, Roma. La città muove le torri, in Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Il programma Urban e l’innovazione delle politiche urbane. II. Esperienze 

locali: contesti, programmi, azioni (a cura di P.C. Palermo e P. Savoldi), Milano, 

Angeli, 2002, pp. 167-172; L’osservatorio sui servizi sociali, sanità e sicurezza; 

L’esperienza del Centro d’iniziativa locale per l’occupazione a Roma; La 

progettazione partecipata degli spazi sociali; Le procedure per la costruzione dei 

bandi ‘adattivi’, in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il programma Urban 

e l’innovazione delle politiche urbane. III. Apprendere dall’esperienza: pratiche, 

riflessioni, suggerimenti (a cura di G. Pasqui e E. Valsecchi), Milano, Angeli, 2002, 

pp. 81; 107-109; 119-122; 134-135. 

26. A.L. Palazzo, La produzione del Progetto pilota: note di sintesi, in Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Progetti di territorio e contesti dello sviluppo, Roma, 

2002, pp. 7-11. 

27. A.L. Palazzo, Risorse storico-culturali, in A. Clementi (a cura di), Interpretazioni 

di paesaggio, Roma, Meltemi, 2002, pp. 138-160. 

28. A.L. Palazzo, Forme urbane e forma urbis per una società di minoranze, in 

Comune di Roma, L’esperienza del Programma Urban a Roma, Roma, 2002, pp. 105-

112. 

29. A.L. Palazzo, L’esperienza dei Programmi Urban, in F. Karrer, S. Arnofi (a cura 

di), Lo spazio europeo tra pianificazione e governance. Gli impatti territoriali e 

culturali delle politiche UE, Firenze, Alinea, 2003, pp. 233-242. 

30. A.L. Palazzo, Geografia dei disagi e tematizzazione dei bisogni. Un caso nella 

periferia romana, in F. Karrer, M. Ricci (a cura di), Città e nuovo Welfare, Roma, 
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31. A.L. Palazzo, Generazioni di Urban, in P. Properzi (a cura di), Rapporto dal 
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Paesaggi in trasformazione nell’area romana, Gangemi, Roma, 2005, pp. 7-16. 
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2. Simon Schama, Paesaggio e memoria (London, 1995), “Urbanistica Informazioni”, 

n. 180, 2001. 

3. Pierre Donadieu, Campagnes urbaines (Actes sud, Arles 1998), “Urbanistica 

Informazioni”, n. 180, 2001. 

4. Patrizia Ingallina, Le projet urbain, (Paris, 2001), “Urbanistica Informazioni”, n. 

181, 2002. 

5. Fulvio Leoni, L’architettura della simultaneità (Roma, 2001), “Urbanistica 

Informazioni”, n. 184, 2002. 

6. Mario Panizza, Architetture e città incompiute (Roma, 2001), “Urbanistica 

Informazioni”, n. 184, 2002. 

7. Maurizio Morandi, Progettare una strada progettare la città. La via Emilia a 

Modena (Firenze, 2003), “Urbanistica Informazioni”, n. 191, 2003. 

8. Francesco Fazzio, Gli spazi dell'archeologia. Temi per il progetto urbanistico 

(Roma, 2005), “Urbanistica Informazioni”, n. 194, 2004. 

9. Simonetta Ciranna, Gerardo Doti e Maria Luisa Neri, Architettura e città 

nell’Ottocento. Percorsi e protagonisti di una storia europea (Roma, 2011). “U3”, 

maggio 2012. 

10. Adriano Bisello, Daniele Vettorato, Pierre Laconte, Simona Costa (eds), Smart 

and Sustainable Planning for Cities and Region (London, 2018), “U3”, novembre 

2018. 

11. Filippo Barbera, Ippodamo di Mileto e gli “inizi” della pianificazione territoriale 

(Milano, 2017), “EcoWebTown”, n. 17, 2018, pp. 293-295. 

12. Antonio De Rossi (a cura di), Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e 

riconquiste (Roma, 2018), “EcoWebTown”, n. 19, 2019. 

 

In corso di pubblicazione 

 

A.L. Palazzo, Piccolo è bello? Strategie di sopravvivenza per i centri minori, in M. 

Cerasoli (a cura), Intorno ai centri storici, Roma TrE-Press, 2018. 

 

R. D’Ascanio, A.L. Palazzo, E. Zaccardi, La metafora verde. Economie ed ecologie di 

un’area interna nella Regione Lazio, in S. Magaudda, S. Muccitelli, A.L. Palazzo (a 

cura di), Green multilevel governance. Politiche programmi progetti per l’attuazione 

e gestione delle infrastrutture verdI, “Urbanistica Tre Quaderni”, n. 24, sett. 2020. 

 

A.L. Palazzo, La forma dei luoghi nell'età dell'incertezza, “Città Bene Comune”, 3 

novembre 2017. 



 

Qualificazione scientifica del coordinatore 

1. avere diretto per almeno un 

triennio comitati editoriali o di 

redazione di riviste scientifiche 

di classe A (per i settori non 

bibliometrici) o presenti nelle 

banche dati WoS e Scopus (per i 

settori bibliometrici) 

NO     

2. avere svolto il coordinamento 

centrale di gruppi di ricerca e/o 

di progetti nazionali o 

internazionali competitivi 

SI   descrizione: (max (1.000 caratteri)  

Capofila del Progetto “ENEPLAN” (Developing 

skills in the field of integrated energy planning 

in Med Landscapes, Lead Partner Roma Tre 

University of Rome) finanziato dal Programma 

Erasmus+ “Capacity-building in the field of 

higher education”. 

Il progetto ha coinvolto 18 partner in Italia, 

Spagna, Portogallo, Giordania, Libano, Egitto, 

integrando i temi della pianificazione 

energetica, di per sé oggetto di un settore 

specialistico, all’interno di forme di 

pianificazione territoriale attente alle ragioni 

del paesaggio, colmando una lacuna nei 

programmi di istruzione superiore e nei 

curricula tradizionali delle scuole di architettura 

e ingegneria. 

Budget: € 997.322,00. 

Ricerca Equità, efficienza, sostenibilità. 

Esperienze di governance sovracomunale in 

Toscana, commissionata alla Fondazione 

Rosselli a seguito di bando di evidenza 

pubblica dall’Assessorato Territorio e 

Infrastrutture della Regione Toscana. 

Ruolo: responsabile scientifico/principal 

investigator. 

Budget: € 101.500,00.   

3. avere partecipato per almeno 

un triennio al Collegio dei 

docenti di un Dottorato di ricerca 

SI   descrizione: (max (1.000 caratteri)  

Membro del Dottorato in “Politiche territoriali e 

progetto locale” (dal 2004) e coordinatore (dal 

2014 al 2018). 

Membro del Dottorato in “Paesaggi della città 

contemporanea. Politiche, tecniche e studi 

visuali” (dal 2013 al 2020).   

 

 

 

 

  



Membri del collegio (Personale Docente e Ricercatori delle Università Italiane)  

n. Cognome Nome Atene

o 
Dipartimento

/ Struttura 
Qualifica Area CUN-

VQR 
SSD In presenza 

di curricula, 

indicare 

l'afferenza 

1. DESIDERI   Paolo   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Ordinario   

08a - 

Architettura   

ICAR/14 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

2. FILPA   Andrea   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato 

confermato 

  

08a - 

Architettura   

ICAR/21 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

3. PALAZZO   Anna 

Laura   

ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Ordinario (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/21 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

4. PRAVADELLI   Veronica   ROMA 

TRE   

Filosofia, 

Comunicazione 

e Spettacolo   

Professore 

Ordinario   

10 - Scienze 

dell'antichita'

, filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

L-

ART/06   

CINEMA E 

CULTURA 

VIS...   

5. ZAGARRIO   Vito   ROMA 

TRE   

Filosofia, 

Comunicazione 

e Spettacolo   

Professore 

Ordinario   

10 - Scienze 

dell'antichita'

, filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

L-

ART/06   

CINEMA E 

CULTURA 

VIS...   

6. CARERI   Francesco 

  

ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/14 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

7. CAROCCI   Enrico   ROMA 

TRE   

Filosofia, 

Comunicazione 

e Spettacolo   

Professore 

Associato (L. 

240/10)   

10 - Scienze 

dell'antichita'

, filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

L-

ART/06   

CINEMA E 

CULTURA 

VIS...   

8. CAUDO   Giovanni   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Ordinario (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/21 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

9. GUANTI   Giovanni   ROMA 

TRE   

Filosofia, 

Comunicazione 

e Spettacolo   

Professore 

Ordinario (L. 

240/10)   

10 - Scienze 

dell'antichita'

, filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

L-

ART/07   

CINEMA E 

CULTURA 

VIS...   

10

. 
OMBUEN   Simone   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/21 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

11

. 
PARIGI   Stefania   ROMA 

TRE   

Filosofia, 

Comunicazione 

e Spettacolo   

Professore 

Ordinario   

10 - Scienze 

dell'antichita'

, filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

L-

ART/06   

CINEMA E 

CULTURA 

VIS...   



n. Cognome Nome Atene

o 
Dipartimento

/ Struttura 
Qualifica Area CUN-

VQR 
SSD In presenza 

di curricula, 

indicare 

l'afferenza 

12

. 
MONTUORI   Luca   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/14 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

13

. 
UVA   Christian   ROMA 

TRE   

Filosofia, 

Comunicazione 

e Spettacolo   

Professore 

Ordinario (L. 

240/10)   

10 - Scienze 

dell'antichita'

, filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

L-

ART/06   

CINEMA E 

CULTURA 

VIS...   

14

. 
NUCCI   Lucia   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/21 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

15

. 
TONELLI   Chiara   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/12 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

16

. 
DALL'OLIO   Lorenzo   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/14 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

17

. 
GERACI   Stefano   ROMA 

TRE   

Filosofia, 

Comunicazione 

e Spettacolo   

Professore 

Associato 

confermato 

  

10 - Scienze 

dell'antichita'

, filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

L-

ART/05   

CINEMA E 

CULTURA 

VIS...   

18

. 
METTA   Annalisa   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/15 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

19

. 
CIANCI   Maria 

Grazia   

ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/17 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

20

. 
GAZZANO   Marco 

Maria   

ROMA 

TRE   

Filosofia, 

Comunicazione 

e Spettacolo   

Professore 

Associato 

confermato 

  

10 - Scienze 

dell'antichita'

, filologico-

letterarie e 

storico-

artistiche   

L-

ART/06   

CINEMA E 

CULTURA 

VIS...   

21

. 
BARATTA   Adolfo 

Francesco 

Lucio   

ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/12 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

22

. 
FINUCCI   Fabrizio   ROMA 

TRE   
Architettura   Ricercatore 

confermato 

  

08a - 

Architettura   

ICAR/22 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

23

. 
RAIMONDI   Alberto   ROMA 

TRE   
Architettura   Ricercatore 

confermato 

  

08a - 

Architettura   

ICAR/12 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

24

. 
FARINA   Milena   ROMA 

TRE   
Architettura   Ricercatore 

a t.d. - 

t.pieno (art. 

08a - 

Architettura   

ICAR/14 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   



n. Cognome Nome Atene

o 
Dipartimento

/ Struttura 
Qualifica Area CUN-

VQR 
SSD In presenza 

di curricula, 

indicare 

l'afferenza 

24 c.3-b L. 

240/10)   

25

. 
CERASOLI   Mario   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/21 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

26

. 
SEGARRA 

LAGUNES   

Maria 

Margarita   

ROMA 

TRE   
Architettura   Ricercatore 

confermato 

  

08a - 

Architettura   

ICAR/19 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

27

. 
RANZATO   Marco   ROMA 

TRE   
Architettura   Ricercatore 

a t.d. - 

t.pieno (art. 

24 c.3-b L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/21 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

28

. 
BURRASCANO 

  
Marco   ROMA 

TRE   
Architettura   Professore 

Associato (L. 

240/10)   

08a - 

Architettura   

ICAR/14 

  

ARCHITETTUR

E DEI PAE...   

 

 

Membri del collegio (Personale non accademico dipendente di altri Enti e Personale 

docente di Università Straniere) 

n

. 
Cognom

e 
Nome Tipo 

di 

ente: 

Ateneo/

Ente di 

apparten

enza 

Paese Dipartim

ento/ 

Struttura 

Qualifica SSD 

Attrib

uito 

Area 

CUN-

VQR 

attrib

uita 

In 

presenza 

di 

curricula, 

indicare 

l'afferen

za 

N. di 

Pubblica

zioni (*) 

1

. 
BATTAGLI

NI   

ELENA 

  

Impres

a che 

svolge 

attiv. 

di ric. 

e 

svil.   

FONDAZI

ONE DI 

VITTORIO 

  

Italia   ND   Ricercatori 

  

SPS/09 

  
13a   ARCHITET

TURE DEI 

PAE...   

26   

2

. 
CARACCI

OLO   

LUCIO 

  

Altro 

Ente 

(no 

VQR)   

LIMES, 

rivista di 

Geopolitic

a   

Italia   ND   Esperti di 

cui all’art. 

6, c.4   

M-

GGR/0

2   

11a   ARCHITET

TURE DEI 

PAE...   

10   

3

. 
D'AUTILIA 

  

ROBER

TO   

Altro 

Ente 

(no 

VQR)   

DOCENTE 

A 

CONTRAT

TO 

UNIVERSI

T ROMA 

TRE   

Italia   ND   Esperti di 

cui all’art. 

6, c.4   

ING-

INF/05 

  

09   ARCHITET

TURE DEI 

PAE...   

3   

4

. 
DE 

LUCA   

SABINA 

  

Altro 

Ente 

(no 

VQR)   

PRESIDEN

ZA 

CONSIGLI

O DEI 

Italia   ND   Esperti di 

cui all’art. 

6, c.4   

ICAR/2

0   
08b   ARCHITET

TURE DEI 

PAE...   

0   



n

. 
Cognom

e 
Nome Tipo 

di 

ente: 

Ateneo/

Ente di 

apparten

enza 

Paese Dipartim

ento/ 

Struttura 

Qualifica SSD 

Attrib

uito 

Area 

CUN-

VQR 

attrib

uita 

In 

presenza 

di 

curricula, 

indicare 

l'afferen

za 

N. di 

Pubblica

zioni (*) 

MINISTRI 

  

5

. 
GONI 

MAZZITEL

LI   

ADRIA

NA   

Univer

sità 

stranie

ra   

UNIVERSI

Tà DE 

MONTEVI

DEO   

Urugu

ay   

Instituto 

de Teoría 

y 

Urbanismo 

  

Professore 

di 

Univ.Stran

iera   

ICAR/2

1   
08b   ARCHITET

TURE DEI 

PAE...   

10   

6

. 
NIGRIS   ENRIC

O   

Altro 

Ente 

(no 

VQR)   

DOCENTE 

A 

CONTRAT

TO 

UNIVERSI

T ROMA 

TRE   

Italia   ND   Esperti di 

cui all’art. 

6, c.4   

ICAR/2

1   
08b   ARCHITET

TURE DEI 

PAE...   

1   

7

. 
PICCINAT

O   

GIORGI

O   

Altro 

Ente 

(no 

VQR)   

PROFESS

ORE 

EMERITO 

  

Italia   ND   Esperti di 

cui all’art. 

6, c.4   

ICAR/2

1   
08b   ARCHITET

TURE DEI 

PAE...   

6   

 

(*) numero di prodotti scientifici pubblicati dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati 

su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni  

 

Principali Atenei e centri di ricerca internazionali con i quali il collegio mantiene 

collaborazioni di ricerca (max 5) con esclusione di quelli di cui alla sezione 1 

n. Denominazione Paese Tipologia di collaborazione 

1. CONCORDIA UNIVERSITY (MONTREAL)   Canada   (max 500 caratteri) 

ATTIVITA’ DI RICERCA IN COLLABORAZIONE, 

SCAMBIO DOCENTI   

2. RHEINISH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE 

HOCHSCHULE RWTH AACHEN   
Germania   (max 500 caratteri) 

ATTIVITA’ DI RICERCA IN COLLABORAZIONE, 

SCAMBIO DOCENTI   

3. BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR   Germania   (max 500 caratteri) 

ATTIVITA’ DI RICERCA IN COLLABORAZIONE, 

SCAMBIO DOCENTI, SCAMBIO DOTTORANDI   

4. FREE UNIVERSITY OF AMSTERDAM   Paesi 

Bassi   

(max 500 caratteri) 

Attività di Ricerca di Horizon 2020. progetto 

Cultural Heritage and the Planning of European 

Landscapes   

5. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID   

Spagna   (max 500 caratteri) 

ATTIVITA’ DI RICERCA IN COLLABORAZIONE, 

SCAMBIO DOCENTI, SCAMBIO DOTTORANDI   

 

 



 

Descrizione della situazione occupazionale dei dottori di ricerca che hanno acquisito 

il titolo negli ultimi tre anni  

(max 1.500 caratteri) 

alcuni dottori sono nella posizione di assegnisti di ricerca. La maggior parte fa libera 

professione  

 

Note 

 

3. Eventuali curricula  

 

Curriculum dottorali afferenti al Corso di dottorato 

Denominazione Curriculum 1: ARCHITETTURE DEI PAESAGGI URBANI 

Settore 

scientifico-

disciplinare  

Settore concorsuale Aree CUN-

VQR 

interessate 

Peso % di 

ciascun SSD nel 

progetto 

scientifico del 

corso 

ICAR/12   08/C - DESIGN E 

PROGETTAZIONE 

TECNOLOGICA 

DELL’ARCHITETTURA   

 

08a - 

Architettura   

  %  15,00   

 

ICAR/14   08/D - PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA   

 

08a - 

Architettura     %  30,00   

 

ICAR/15   08/D - PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA   

 

08a - 

Architettura     %  5,00   

 

ICAR/21   08/F - PIANFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE 

URBANISTICA E 

TERRITORIALE   

 

08a - 

Architettura   

  %  35,00   

 

ICAR/17   08/E - DISEGNO, RESTAURO 

E STORIA 

DELL'ARCHITETTURA   

 

08a - 

Architettura     %  5,00   

 

ICAR/22   08/A - INGEGNERIA DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEL 

TERRITORIO   

 

08a - 

Architettura     %  5,00   

 

ICAR/19   08/E - DISEGNO, RESTAURO 

E STORIA 

DELL'ARCHITETTURA   

 

08a - 

Architettura     %  5,00   

 



Settore 

scientifico-

disciplinare  

Settore concorsuale Aree CUN-

VQR 

interessate 

Peso % di 

ciascun SSD nel 

progetto 

scientifico del 

corso 

Curriculum in 

collaborazione 

con:   

Nessuna Collaborazione 

   

TOTALE        100   

 

Denominazione Curriculum 2: CINEMA E CULTURA VISUALE 

Settore 

scientifico-

disciplinare  

Settore concorsuale Aree CUN-VQR 

interessate 

Peso % di 

ciascun SSD nel 

progetto 

scientifico del 

corso 

L-ART/05   10/C - MUSICA, 

TEATRO,CINEMA, 

TELEVISIONE E MEDIA 

AUDIOVISIVI   

 

10 - Scienze 

dell'antichita', 

filologico-letterarie 

e storico-artistiche     %  13,00   

 

L-ART/06   10/C - MUSICA, 

TEATRO,CINEMA, 

TELEVISIONE E MEDIA 

AUDIOVISIVI   

 

10 - Scienze 

dell'antichita', 

filologico-letterarie 

e storico-artistiche     %  74,00   

 

L-ART/07   10/C - MUSICA, 

TEATRO,CINEMA, 

TELEVISIONE E MEDIA 

AUDIOVISIVI   

 

10 - Scienze 

dell'antichita', 

filologico-letterarie 

e storico-artistiche     %  13,00   

 

Curriculum in 

collaborazione 

con:   

Nessuna Collaborazione 

   

TOTALE        100   

 

 

Note 

 

 

  



4. Struttura formativa  

 

Attività didattica disciplinare e interdisciplinare 

Insegnamenti ad hoc previsti nell'iter 

formativo 
Tot 

CFU: 

40   

n.ro 

insegnamenti: 4   

di cui è prevista verifica 

finale: 4   

Insegnamenti mutuati da corsi di 

laurea magistrale 
NO       

Insegnamenti mutuati da corsi di 

laurea (primo livello)  
NO       

Cicli seminariali SI   

Soggiorni di ricerca (ITALIA - al di 

fuori delle istituzioni coinvolte) 
SI     Periodo medio previsto (in 

mesi per studente): 3   

Soggiorni di ricerca (ESTERO 

nell’ambito delle istituzioni 

coinvolte) 

SI     Periodo medio previsto (in 

mesi per studente): 3   

Soggiorni di ricerca (ESTERO - al di 

fuori delle istituzioni coinvolte)  
SI     Periodo medio previsto (in 

mesi per studente): 3   

 

Descrizione delle attività di formazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. f) 

Tipologia  Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni 

descrizione) 

Linguistica Corso di Inglese tecnico-scientifico (Academic Writing).  

Esercizi di literature review (formato lungo in italiano, 

formato breve in inglese).I dottorandi svolgono esercitazioni 

su temi di ricerca specifici e acquisiscono strumenti teorico-

pratici per affrontare in modo efficace e metodologicamente 

corretto il lavoro di ricerca, organizzazione e stesura di un 

lavoro accademico.   

Informatica Laboratorio Videoclip. Il laboratorio, aperto a tutti e due i 

profili curriculari, svilupperà nozioni base per la 

progettazione e la realizzazione di videoclips di illustrazione 

analisi e progetti urbani. 

E' previsto un Laboratorio a cura del sistema bibliotecario di 

Ateneo allo scopo di fornire strumenti per l'interrogazione e 

l'utilizzo degli archivi digitali e delle banche dati citazionali 

per ottimizzare la ricerca in rete   

Gestione della ricerca, 

della conoscenza dei 

sistemi di ricerca e dei 

Stage presso Enti di ricerca, Istituzioni culturali, Redazioni di 

riviste specializzate o Media Internazionali.  

 

Laboratorio sulle Tecniche di euro-progettazione per 



Tipologia  Descrizione sintetica (max 500 caratteri per ogni 

descrizione) 

sistemi di 

finanziamento 

accedere ai finanziamenti europei offerto dagli Uffici di 

Ateneo   

Valorizzazione dei 

risultati della ricerca e 

della proprietà 

intellettuale 

I dottorandi sono tenuti a: organizzare Seminari e workshop 

-autonomamente o in piccoli gruppi- in collaborazione con 

altri dottorati per favorire confronto di percorsi di ricerca e 

scambio di metodologie; presentare paper e partecipare a 

convegni nazionali e internazionali;pubblicare su riviste di 

settore. 

Contribuiscono alla realizzazione della rivista scientifica on 

line edita dall'Università Roma Tre 

www.urbanisticatre.uniroma3.it (ISSN 1973-9702) e alle 

sezione iQuaderni di U3 - clas......   
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6. Strutture operative e scientifiche  

 

Strutture operative e scientifiche 

Tipologia Descrizione sintetica (max 500 

caratteri per ogni descrizione) 

Attrezzature e/o Laboratori   LABORATORI e Gruppi di Ricerca 

permanenti del Dipartimento di Architettura 

università Roma Tre:  

1)L.A.B.U.R. Laboratory of Advanced 

Building and Urban Resilience 

2)Patrimonio architettonico e paesaggio 

(Architectural and Landscape Heritage Lab)  

3)Progetto e contesti 

4)Scienze applicate (Applied Sciences) 

LABORATORI del Dipartimento di Filosofia, 

Comunicazione e Spettacolo dell’Università 

Roma Tre: Centro Produzione Audiovisivi 

per la realizzazione di documentari   

Patrimonio 

librario   

consistenza in volumi e 

copertura delle tematiche 

del corso   

Curr architettura:15000 monografie, 

cur Cinema:100 monografie; archivio del 

Centro di Produzione Audiovisivi 

dell'Università Roma Tre (ca 20000 volumi, 

630 periodici -specializzato in cinema, 

teatro, musica e danza: Videoteca di 9.000 

titoli).totale copertura delle tematiche   

abbonamenti a riviste 

(numero, annate 

possedute, copertura della 

tematiche del corso)   

Curriculum Architettura: 225 testate di 

periodici. Il dipartimento di Architettura , in 

collaborazione con la Biblioteca di Ateneo, , 

ha realizzato la digitalizzazione e messa 



Tipologia Descrizione sintetica (max 500 

caratteri per ogni descrizione) 

online della fondamentale opera curata da 

Le Corbusier, L’esprit nouveau   

E-

resources   

Banche dati (accesso al 

contenuto di insiemi di 

riviste e/o collane 

editoriali)   

4 banche dati (Avery index to architectural 

periodicals, Arts and architecture complete); 

FIAF film archive database; FTLI (film and 

television literature index)   

Software 

specificatamente 

attinenti ai settori di 

ricerca previsti   

Matsim (simulazioni di traffico),Julia 

(simulazione flussi pedonali), Mathematica 

(Wolfram).   

Spazi e risorse per i 

dottorandi e per il 

calcolo elettronico   

I dottorandi dispongono di una sala studio 

con postazioni elettroniche (PC, stampanti e 

plotter) e collegamento alla rete Internet via 

LAN e wifi. 

Nella sede ci sono numerose sale per 

seminari tutte dotate di proiettore e dei 

dispositivi per le videoconferenze e la 

diffusione telematica delle lezioni 

(streaming). 

I dottorandi ricevono un account di posta 

elettronica del sistema di ateneo, tramite il 

quale sono raggiunti da tutte le 

comunicazioni della comunità accademica.   

Altro     
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