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“Rin/tracciare” la rete della vita
Tecnologia ed ecologia verso bio-futuri preferibili

Introduzione

Oggi le tecnologie di studio e manipolazione del vivente – nelle biotecnologie, nella 
biologia sintetica, nella genomica, ecc. – stanno diventando sempre più diffuse, accessibili 
ed economiche, da stravolgere gli schemi antecedenti e rivoluzionare nel prossimo 
futuro non solo il modo di curare le persone, ma che l’industria e l’economia – e con 
HVVH�LO�GLYHQLUH�GHO�GHVLJQ��%HQMDPLQ���������m%LR�LV�WKH�QHZ�GLJLWDO}�DIIHUPD�-RFKL�,WR�
��������VRWWROLQHDQGR�FRPH�OH�FRQWHPSRUDQHH�ELRVFLHQ]H�VWLDQR�LQćXHQ]DQGR�OD�FXOWXUD�
GHO�SURJHWWR�H�FRQVHJXHQWHPHQWH�LO�PRQGR�GHOOH�FRVH��FRPH�QHO�VHFROR�VFRUVR��TXDQGR�
å�VHJXHQGR�OD�OHJJH�GL�0RRUH�å�L�FRPSXWHU�VRQR�GLYHQWDWL�VHPSUH�SL»�VRĆVWLFDWL�HG�
accessibili, i designer hanno cominciato ad occuparsene contribuendo attivamente alla 
Rivoluzione digitale; oggi le biotecnologie escono dai laboratori specializzati e arrivano 
nelle mani di progettisti, pronti a ripensare “biologicamente” la nostra cultura materiale. 
,Q�TXHVWR�FRQWHVWR��QDVFH�OèDPELWR�GHOOD�%LRIDEEULFD]LRQH��FDUDWWHUL]]DWR�GDOOD�
reinvenzione pragmatica di prodotti e processi industriali attraverso la biologia e 
considerato da molti progettisti come rimedio ecologico, svolta tecnologica, opportunità 
economica e rivoluzione industriale e manifatturiera, in grado di far fronte tanto agli 

L’odierna diffusione e accessibilità delle 
biotecnologie, stimola il design a ripensare 
“biologicamente” la nostra cultura materiale. 
Nasce così l’ambito della Biofabbricazione, 
intesa come reinvenzione pragmatica di prodotti 
e processi in chiave biologica e considerata 
da molti designer come rimedio ecologico, 
svolta tecnologica, opportunità economica e 
rivoluzione industriale e manifatturiera, in grado 
GL�DIIURQWDUH�OH�FRQWHPSRUDQHH�VĆGH�DPELHQWDOL�
e sociali. Tuttavia, sebbene riusciamo a gestire 
XQ�OLYHOOR�VFLHQWLĆFR�PROWR�VRĆVWLFDWR��PDQFD�
una visione condivisa del cambiamento in atto, 
XQD�GHĆQL]LRQH�GHL�YDORUL�SHU�FXL�SURJHWWDUH�H�XQ�
dibattito costruttivo che permetta di modellare al 
PHJOLR�LO�IXWXUR��2ELHWWLYR�GHO�SURJHWWR�ª�GXQTXH�
stimolare una cultura progettuale più critica 
nella Biofabbricazione, basata su nuovi approcci 
all’ecologia e nuove prospettive di cambiamento 
sistemico verso futuri preferibili. In particolare, 
coinvolgendo più discipline in spazi di discussione 
DSHUWL��ZRUNVKRS�H�DWWLYLW¢�GL�FRPXQLFD]LRQH�H�
GLYXOJD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL��LO�SURJHWWR�PLUD�D�GHĆQLUH�
intervisioni transdisciplinari di futuri biologici, 
preferibili ed etici. Allo stesso modo, verranno 
sviluppati scenari e concept di prodotto in grado di 
stimolare specialisti e non verso modelli strategici 
H�FROODERUDWLYL��FKH�ULćHWWDQR�OèLQWHJUD]LRQH�GL�
HFRVLVWHPL�GLYHUVL�H�OèHTXD�FRRSHUD]LRQH�GHJOL�
attori, per prepararci in modo adeguato e proattivo 
agli effetti e all’impatto delle nuove biotecnologie.

Today’s diffusion and accessibility of biotechnologies 
stimulate design to rethink our material culture 
“biologically”. Thus the field of Biofabrication 
emerges, understood as a pragmatic reinvention 
of products and processes through biology and 
considered by many designers as an ecological remedy, 
technological breakthrough, economic opportunity 
and industrial and manufacturing revolution, able to 
face the environmental and social challenges of the 
contemporary world. However, although we manage 
a very sophisticated scientific level, we lack a shared 
vision of the ongoing change, a definition of the 
design values and a constructive debate that allows 
us to shape the future better. Therefore, the project 
aims to stimulate a more critical design culture in 
Biofabrication based on new ecological approaches 
and new perspectives of systemic change towards 
preferable futures. Specifically, by involving multiple 
disciplines in open discussion spaces, workshops and 
communication activities and disseminating results, 
the project aims to define transdisciplinary intervisions 
of biological, preferable and ethical futures. Equally, 
product scenarios and concepts will be developed 
to stimulate specialists and non-specialists towards 
strategic and collaborative models, which reflect 
the integration of different ecosystems and the fair 
cooperation of different actors, to prepare ourselves 
adequately and proactively for the effects and impact 
of new biotechnologies.

Carmen Rotondi 
carmen.rotondi@uniroma1.it  
  
Sapienza Università di Roma

Parole chiave:
Biofabbricazione, Processi 
Partecipativi, Multidisciplinarità, 
Post-antropocentrismo, Cultura 
critica.
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effetti ambientali dell’Antropocene, tanto al fallimento dei primi movimenti verdi nel 
PRELOLWDUH�LO�FDPELDPHQWR��0\HUV���������3URJHWWDQGR�FRQ�LO�YLYHQWH��LQGXVWULH�H�VWDUW�XS�
SRVVRQR�SRWHQ]LDOPHQWH�VĆGDUH�LO�PRGR�LQ�FXL�YHQJRQR�UHDOL]]DWL�L�SURGRWWL�GL�FRQVXPR�
H�PLJOLRUDUH�L�ORUR�FLFOL�GL�YLWD��(FRYDWLYH�DG�HVHPSLR��ª�XQD�QXRYD�VWDUW�XS�FKH�SURGXFH�
SDFNDJLQJ�ELRGHJUDGDELOL�FUHVFLXWL�GDO�PLFHOLR�GHL�IXQJKL��)LJ������*LQNJR�%LRZRUNV�WLQJH�L�
VXRL�WHVVXWL�FRQ�XQ�SLJPHQWR�SURGRWWR�GD�EDWWHUL�JHQHWLFDPHQWH�PRGLĆFDWL��)LJ������%ROW�
7KUHDGV�SURGXFH�VHWD�GL�UDJQR�QXWUHQGR�FRQ�OR�]XFFKHUR�OLHYLWL�LQJHJQHUL]]DWL��)LJ������

$OOR�VWHVVR�WHPSR��OD�VWDPSD��L�ĆOP�H�OH�PRVWUH�GL�GHVLJQ��LPPDJLQDQR�FRPH�OèHYROX]LRQH�
della Biofabbricazione ci porterà ad esempio a consumare carne prodotta in vitro e/o 
VWDPSDWD�LQ��'��9DQ�0HQVYRRUW���������)LJ������DG�LOOXPLQDUH�OH�VWUDGH�DWWUDYHUVR�DOEHUL�
ELROXPLQHVFHQWL��(VWªYH]���������)LJ������R�D�ULFRSULUH�JOL�HGLĆFL�GHOOH�FLWW¢�GL�DOJKH�LQ�JUDGR�
GL�SXULĆFDUH�OèDULD�H�GL�FDQDOL]]DUH�OèDFTXD�SLRYDQD�LQ�PDQLHUD�RWWLPDOH��0DOLN�HW�DO���������
�)LJ������

Fig. 1 – Mushroom® Packaging, 
Ecovative, 2012. Packaging 
realizzati con il micelio dei funghi. 
Quest’ultimo cresce all’interno 
di stampi contenenti spore, 
materiale di supporto (segatura) e 
nutrimento (scarti agro-alimentari) 
permettendo la produzione di 
packaging per scopi multipli. 

Fig. 2 – Faber Futures, Natsai 
Audrey Chieza & Gingko Bioworks, 
2017. Seta tinta con pigmenti 
derivanti dal batterio Streptomyces 
coelicolor, geneticamente 
modificato per produrre colorazioni 
dal viola al blu.
Fig. 3 – Spider Silk Necktie, 
Bolt Threads, 2017. Tessuto 
biodegradabile ispirato alla seta 
prodotta dai ragni e realizzato 
con un processo di fermentazione 
di lieviti ingegnerizzati. L’azienda 
ha in seguito impiegato questo 
materiale in numerosi settori: 
dalle cravatte di lusso alle giacche 
tecniche per l’escursionismo.
Fig. 4 – Bistro in vitro, Van 
Mensvoort, 2014. Ristorante 
virtuale che esplora i potenziali 
impatti della carne prodotta in 
vitro (in laboratorio) sulla cultura 
culinaria.
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7XWWDYLD��FL´�FKH�ULPDQH�LUULVROWR�ª�OR�VSD]LR�LQ�FXL�RSHUDQR�TXHVWH�DOWHUQDWLYH��GRPLQDWR�
da un sistema capitalistico che richiede una crescita continua; da un modo essenzialmente 
DQWURSRFHQWULFR�GL�DIIURQWDUH�OD�TXHVWLRQH�HFRORJLFD�H�GD�XQ�VLVWHPD�VFLHQWLĆFR�
fattuale che limita la nostra immaginazione a cosa possiamo fare con la tecnologia senza 
contemplare il perché dovremmo farlo. Inoltre, produrre utilizzando sistemi biologici, 
VLJQLĆFD�FUHDUH�DOWUH�IRUPH�GL�YLWD�DXWRQRPH��LPSUHYHGLELOL�H�PXWHYROL��&L´�QHFHVVLWD�GL�XQD�
revisione, soprattutto se fatto ancora una volta per proteggere noi stessi con la tecnologia 
H�QRQ�LQ�RWWLFD�VLVWHPLFD��HFRORJLFD�HG�HTXD�QHL�FRQIURQWL�GL�WXWWD�OD�ELRORJLD��,O�ULVFKLR�
LQIDWWL��ª�TXHOOR�GL�ULWURYDUFL�LQ�IXWXUR�FRQ�OH�VWHVVH�SUREOHPDWLFKH�DPELHQWDOL�H�VRFLDOL�GL�
RJJL��VH�QRQ�SHJJLRUL��DQGDQGR�DG�LQćXLUH�VXOOD��ĆQRUD��QDWXUDOH�HYROX]LRQH�GHO�QRVWUR�
SLDQHWD��*LQVEHUJ�	�&KLH]D���������
'XQTXH��LQ�XQ�PRPHQWR�GL�FRQJHWWXUD�SHU�OD�%LRIDEEULFD]LRQH��LQ�FXL�VLDPR�LQ�JUDGR�GL�
JRYHUQDUH�XQ�OLYHOOR�VFLHQWLĆFR�PROWR�VRĆVWLFDWR�PD�L�YDORUL��OH�LGHQWLW¢�H�OH�FHUWH]]H�SHU�FXL�
SURJHWWDUH�VRQR�DQFRUD�PROWR�RIIXVFDWL��LO�GHVLJQ�ª�FKLDPDWR�D�JXDUGDUH�DG�HVVD�TXDOH�VĆGD�
culturale ancor prima che tecnologica. Infatti, diversi fenomeni diffusi su scala globale, 
FRPH�OD�FULVL�HFRORJLFD�HG�XQD�FRPSUHQVLRQH�SL»�SURIRQGD�GHOOD�ELRORJLD�H�GHL�VXRL�HTXLOLEUL��
portano a rivalutare il nostro rapporto con il Pianeta e ad una consapevolezza più olistica 
H�VHQVLELOH�QHL�FRQIURQWL�GHOOèLQWRUQR�ELRORJLFR�H�DUWLĆFLDOH����QHFHVVDULR�FLRª�ULFRQRVFHUH�

Fig. 5 – Barcelona Genetic Project, 
Estèvez, 2007. Foglie di Bacopa 
Caroliniana geneticamente 
modificate con nanoparticelle di 
oro, che inducono la clorofilla a 
produrre bio-luminescenza.

Fig. 6 – Algae Tiles, Bio-ID Lab & 
Bartlett School of Architecture, 
2019. Rivestimento per edifici 
in ceramica e ricoperto di idrogel 
contente alghe. Quest’ultime 
purificano l’aria attraverso 
la fotosintesi clorofilliana ed 
assorbono acqua canalizzandola 
lungo percorsi ottimizzati.
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L�OLPLWL�GHL�QRVWUL�PRGHOOL�GL�YLWD��6FZDE��������H�êULQ�WUDFFLDUHë�L�GHWWDJOL�FRQFUHWL�GHOOD�
nostra esistenza materiale all’interno di una dimensione ecologica del progetto, che 
DFFHWWL�OD�VĆGD�GHL�FDPELDPHQWL�LQ�DWWR�H�FKH�RIIUD�DOOH�ORUR�FRQWURYHUVLH�XQ�SDQRUDPD�GHOOH�
SURVVLPH�GLIĆFROW¢�GD�DIIURQWDUH��/DWRXU���������

Obiettivi di progetto, stato dell’arte nel tema specifico e impianto 
metodologico

/D�ULYROX]LRQH�ELRORJLFD�QRQ�FL�RIIUH�VRODPHQWH�WHFQRORJLH�VHPSUH�SL»�VRĆVWLFDWH��LQ�JUDGR�
di analizzare e riprodurre i processi alla base dei meccanismi naturali (Estèvez & Navarro, 
�������PD�FL�SRUWD�DQFKH�DG�XQD�FRPSUHQVLRQH�SL»�SURIRQGD�GHOOD�ELRORJLD�H�GHL�VXRL�
HTXLOLEUL��WDQWR�GD�ULYDOXWDUH�OD�VIHUD�QDWXUDOH�FRPH�SDUWH�LQWHJUDQWH�GHOOD�QRVWUD�YLWD�H�GHO�
IXWXUR�GHOOèXPDQLW¢��&RPH�DIIHUPD�$UQH�1DHVV���������YL�ª�XQD�UHOD]LRQDOLW¢�LQWULQVHFD�WUD�
OèXRPR�H�OD�QDWXUD��H�VH�YRJOLDPR�UHFXSHUDUH�HTXLOLEULR�H�VRVWHQLELOLW¢��GREELDPR�VYLOXSSDUH�
una visione completa o totale del mondo e delle cose, che vada oltre motivazioni 
VXSHUĆFLDOL�HG�HVVHQ]LDOPHQWH�DQWURSRFHQWULFKH�FRPH�OèLQTXLQDPHQWR��OD�GLVWUX]LRQH�
della biodiversità o lo sfruttamento delle risorse, in cui alla natura viene conferito 
XQ�VLJQLĆFDWR�VRODPHQWH�VWUXPHQWDOH�LQ�WHUPLQL�GL�XVR�H�DEXVR�GD�SDUWH�GHOOèHVVHUH�
XPDQR��'XQTXH��DQFKH�LO�GHVLJQ��VH�YXROH�FRQVHQWLUH�IXWXUL�SUHIHULELOL�DWWUDYHUVR�OD�
Biofabbricazione, dovrà porsi come interprete non solo degli avanzamenti tecnologici, 
PD�VRSUDWWXWWR�GL�TXHVWD�QXRYD�YLVLRQH�VLPELRWLFD�GHOOè8QLYHUVR�H�VWLPRODUH�DWWUDYHUVR�
scenari e concept di prodotto, nuovi modelli culturali e forme di pensiero in grado di 
innescare un cambiamento sistemico nel nostro modo di esperire il mondo. Per fare ciò 
necessita di un coinvolgimento interdisciplinare, di un confronto tra chi immagina il futuro 
e chi lo implementa, tra chi studia la realtà e chi la plasma e trovare uno o più elementi di 
sostenibilità che diano spessore al progetto e valore all’innovazione. 
$�SDUWLUH�GD�TXHVWL�SUHVXSSRVWL��OD�ULFHUFD�SURSRVWD�KD�FRPH�RELHWWLYR�JHQHUDOH��TXHOOR�GL�
stimolare una dimensione più critica della cultura del design, che sia in grado di ascoltare 
e sintetizzare più punti di vista e che guardi al futuro della Biofabbricazione attraverso 
considerazioni meno tecno-centriche, ma più morali, etiche, naturali e di concentricità 
dell’uomo con la natura. 
1HOOR�VSHFLĆFR��OD�ULFHUFD�VL�FRQFHQWUHU¢�VXOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQèHVSHULHQ]D�SLORWD��
VWUXWWXUDWD�FRPH�XQ�SHUFRUVR�GL�ULFHUFD�H�ULćHVVLRQH�FULWLFD�VXOOH�TXHVWLRQL�ULJXDUGDQWL�OD�
%LRIDEEULFD]LRQH�H�VXOOD�UHODWLYD�VĆGD�SURJHWWXDOH�QHO�GHĆQLUH�PRGHOOL�GL�YLWD�SL»�VRVWHQLELOL�
e desiderabili. Ciò attraverso la sperimentazione di modalità alternative di dialogo attivo 
tra discipline anche molto distanti tra loro e attività di co-progettazione in grado di 
UHVWLWXLUH�XQD�VLQWHVL�WDQJLELOH��SURGRWWL��VHUYL]L��VLVWHPL��GL�QXRYL�DSSURFFL�DOOèHFRORJLD�H�
prospettive di cambiamento sistemico verso futuri preferibili. Particolare attenzione, verrà 
poi rivolta a mirate azioni comunicative e divulgative dei risultati, atte a sensibilizzare alla 
WHPDWLFD�QRQ�VROR�OH�FRPXQLW¢�VFLHQWLĆFKH�GL�ULIHULPHQWR��PD�OèLQWHUD�FROOHWWLYLW¢��
1HJOL�XOWLPL�GHFHQQL�LQIDWWL��LO�FRPSOHVVLĆFDUVL�GHOOD�UHDOW¢�FKH�FL�FLUFRQGD��KD�SRUWDWR�LO�
GHVLJQ�D�UHYLVLRQDUH�LO�SURSULR�VWDWXWR�VFLHQWLĆFR�H�GLVFLSOLQDUH��VHQQRQFK«�D�ULIRUPDUH�
le proprie modalità di azione, divenendo strumento per stimolare il cambiamento e per 
DLXWDUH�OH�SHUVRQH�DG�DIIURQWDUOR��3URIRQGH�FULVL�ĆQDQ]LDULH��SROLWLFKH�H�DPELHQWDOL�FKH�FL�
colpiscono da diversi anni; il crescente numero di risorse ed opportunità disponibili online; 
l’accelerata evoluzione tecnologica e la crisi dei valori, hanno portato la professione del 
design a liberarsi dal carico della produzione materiale per focalizzare la sua attività nel 
proporre modelli, nella visualizzazione della complessità e nella costruzione di scenari 
�$QWRQHOOL���������&RPH�DIIHUPD�$OLFH�5DZVWKRUQ��������LQ�FRQWUDVWR�FRQ�TXDQWR�
VRVWHQHYD�9LFR�0DJLVWUHWWL�QHO�VHFROR�VFRUVR�mOH�LGHH�GD�VROH�QRQ�FRQWDQR}��RJJL�VRQR�
SURSULR�TXHVWèXOWLPH�DG�DVVXPHUH�XQèLPSRUWDQ]D�FULWLFD�H�IRQGDPHQWDOH�SHU�LO�GHVLJQ��
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PHQWUH�ª�LO�ULVXOWDWR�ĆVLFR�D�FRQWDUH�VHPSUH�PHQR��/èDWWLYLW¢�SURJHWWXDOH�DEEDQGRQD�LO�
suo ruolo di produttore di forme per divenire interprete della realtà, ponendosi come 
ĆOWUR�WUD�OH�GLVFLSOLQH�XPDQLVWLFKH�H�VFLHQWLĆFKH��LQ�JUDGR�GL�WUDGXUUH�OH�QXRYH�VFRSHUWH�LQ�
VYLOXSSR�LQGXVWULDOH�H�GL�FRPXQLFDUH�FRQ�FXUD�LO�YDORUH�GHOOèLQQRYD]LRQH��ĆQR�DGGLULWWXUD�
ad assumere ruoli proattivi e attivisti, che sfruttano le possibilità date da nuovi strumenti 
�LQWHUQHW��GLJLWDOH��GR�LW�\RXUVHOI��HFF���SHU�SHUVHJXLUH�L�SURSUL�ĆQL��)LQL�VSHVVR�FRPXQLFDWLYL��
GLPRVWUDWLYL��FRJQLWLYL��FKH�WHQJRQR�D�FXRUH�OD�FRPSOHVVLW¢�GHOOH�RGLHUQH�TXHVWLRQL�
DPELHQWDOL��HWLFKH��VRFLDOL��FXOWXUDOL�H�OD�ćXLGLW¢�FRQ�FXL�FDPELD�LO�FRQWHVWR�WHFQRORJLFR�HG�
economico che ci circonda; nonché pragmatici, per fornire risposte concrete alla gestione 
della complessità e rendere attraente e auspicabile a tutti una visione costruttiva e 
rigenerativa del futuro. 
In particolare, sono molte le occasioni in cui i designer hanno agito come proponenti 
di attività interdisciplinari di indagine della realtà, mettendo in mostra le capacità di 
envisioning della disciplina come strategia di trasformazione e un modo per creare valore 
YHUVR�XQ�IXWXUR�SL»�VRVWHQLELOH��,Q�ê9LVLRQ�RI�WKH�)XWXUHë��������DG�HVHPSLR��L�GHVLJQHU�
della Philips sotto la guida dell’allora CDO Stefano Marzano, hanno realizzato una serie 
GL�ZRUNVKRS�PXOWLGLVFLSOLQDUL��FRQ�LO�ĆQH�GL�VWLPRODUH�XQD�GLVFXVVLRQH�WUD�HVSHUWL��LQ�
VRFLRORJLD��IXWXURORJLD��WUHQG�DQDO\VLV��HFF���H�FRQ�L�SRWHQ]LDOL�XWLOL]]DWRUL��ULJXDUGR�TXHOOL�
che, in vista delle emergenti tecnologie digitali e dei trend socio-culturali del momento, 
sarebbero stati i prodotti e i servizi da offrire alla collettività nei decenni a venire e 
FRPH�TXHVWL�DYUHEEHUR�SRWXWR�PLJOLRUDUH�OD�TXDOLW¢�GHOOD�YLWD�TXRWLGLDQD��,�ULVXOWDWL�GHOOD�
ricerca – pubblicati nell’omonimo libro e messi in mostra presso il Philips Competence 
&HQWUH��(LQGKRYHQ��å�VRQR�DQFRUD�RJJL�GL�VRUSUHQGHQWH�DWWXDOLW¢�H�QRQ�VROR�SHUFKª�
molti scenari sono effettivamente divenuti realtà, ma anche perchè mostrano come 
il design possa stimolare nuovi linguaggi, atteggiamenti e modalità d’uso e consumo, 
nonché rendere tutti più consapevoli nell’uso etico delle tecnologie. Un altro esempio 
GL�VXFFHVVR��ª�ê4XRWLGLDQR�6RVWHQLELOHë��������XQ�SURJHWWR�ULVXOWDQWH�DQFKèHVVR�LQ�XQD�
SXEEOLFD]LRQH�H�LQ�XQD�PRVWUD��LQ�FXL�JOL�DXWRUL�(]LR�0DQ]LQL�H�)UDQ©RLV�-«JRX�KDQQR�VYROWR�
���ZRUNVKRS�SURJHWWXDOL�LQ����GLYHUVL�SDHVL�GHO�PRQGR��DO�ĆQH�GL�GHOLQHDUH�VFHQDUL�GL�YLWD�
TXRWLGLDQD�LQ�XQD�VRFLHW¢�VRVWHQLELOH�IXWXUD��LQQRYDWD�QRQ�WDQWR�DWWUDYHUVR�OèXVR�GL�QXRYH�
tecnologie, piuttosto attraverso il ripensamento dei paradigmi economici e culturali 
GRPLQDQWL�LQ�IRUPH�GèLQQRYD]LRQH�VRFLDOL��VLVWHPLFKH�H�FROODERUDWLYH��$QFKH�LQ�TXHVWR�
caso, a distanza di anni, i risultati conservano una componente innovativa sorprendente, 
tanto da ricalcare molte delle strategie e politiche di intervento incentivate oggi a livello 
LQWHUQD]LRQDOH��6XVWDLQDEOH�'HYHORSPHQW�*RDOV��6'*���$JHQGD������218���1HO�FDVR�
VSHFLĆFR�GHOOD�%LRIDEEULFD]LRQH��DQFRUD�QRQ�VRQR�PROWH�OH�DWWLYLW¢�LQFHQWLYDWH�LQ�TXHVWR�
senso, data l’attualità delle tecnologie e dei fenomeni ad essa relativi. Tuttavia, degno di 
QRWD�ª�LO�SURJHWWR�ê2WKHU�%LRORJLFDO�)XWXUHVë��������LQ�FXL�OH�GHVLJQHU�$OH[DQGUD�'DLV\�
*LQVEHUJ�H�1DWVDL�&KLH]D�VL�FKLHGRQR�SURSULR�TXDOL�VRQR�JOL�DOWUL�IXWXUL�ELRORJLFL�FKH�
SRVVLDPR�LPPDJLQDUH��FKH�YDGDQR�DO�GL�O¢�GHO�GHVLGHULR�UDGLFDWR�QHOOR�VĆGDUH�L�SDUDGLJPL�
LQGXVWULDOL�HVLVWHQWL�DWWUDYHUVR�OD�ELRORJLD��$�WDO�ĆQH��KDQQR�UHDOL]]DWR�XQD�VHULH�GL�LQWHUYLVWH�
D�GHVLJQHU��DUWLVWL��DQWURSRORJL��ĆORVRĆ��HFF���FKH�QHJOL�XOWLPL�DQQL�KDQQR�SRUWDWR�DYDQWL�
progetti critici sui risvolti positivi e negativi delle biotecnologie, per poi raccogliere i diversi 
SXQWL�GL�YLVWD�QHO�TXDUWR�YROXPH�GHO�-RXUQDO�RI�'HVLJQ�DQG�6FLHQFH��LQWHUDPHQWH�FXUDWR�GD�
ORUR���
Anche la ricerca proposta adotta un approccio design-driven, assegnando al design il 
UXROR�GL�FDSRĆOD�QHOOH�DWWLYLW¢�GL�ULFHUFD�H�SURJHWWD]LRQH�LQWHUGLVFLSOLQDUL��FKH�YHGRQR�
LO�FRLQYROJLPHQWR�GL�GLVFLSOLQH�VLD�GL�VWDPSR�XPDQLVWLFR�FKH�VFLHQWLĆFR��,Q�SDUWLFRODUH��
si sfruttano strumenti relazionali e di sintesi della disciplina del design per favorire la 
comunicazione diretta, lo scambio di informazioni e l’integrazione dei processi decisionali 
FKH�GHĆQLVFRQR�LO�SHUFRUVR�GHO�SURJHWWR��/èLGHD�ª�TXHOOD�GL�VXGGLYLGHUH�OH�DWWLYLW¢�LQ�GXH�
PRPHQWL�
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- una prima fase di “dialogo critico” tra esponenti di rilievo in diversi campi del sapere, 
FKH�YHUUDQQR�FRLQYROWL�LQ�VSD]L�GL�GLVFXVVLRQH�DSHUWL��DG�HV��WDYROH�URWRQGH��H�å�VWLPRODWL�
attraverso immagini scelte e/o prodotte dal proponente – saranno invitati ad esprimere 
la loro opinione riguardo le tematiche attualmente più discusse nell’ambito della 
Biofabbricazione;

- una seconda fase di progettazione, in cui verranno coinvolti anche studenti, progettisti 
H�XWHQWL�ĆQDOL�LQ�DWWLYLW¢�GL�ZRUNVKRS��DO�ĆQH�GL�GHOLQHDUH�VFHQDUL�IXWXUL�H�FRQFHSW�GL�
SURGRWWR�D�SDUWLUH�GD�TXDQWR�GHGRWWR�GDOOD�SULPD�IDVH��

Le attività sono pensate per essere svolte sia in modalità telematica, sia in presenza presso 
il Centro di Ricerca e Servizi Saperi&Co della Sapienza Università di Roma, che dispone di 
XQèDUHD�&RZRUNLQJ�H�GHOOH�DWWUH]]DWXUH�XWLOL�DL�ĆQL�GHO�FRUUHWWR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLW¢�
SUHYLVWH��3DUWLFRODUH�LPSRUWDQ]D�LQĆQH��VDU¢�GDWD�DOOD�GLYXOJD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�UDJJLXQWL��
HVVHQGR�OD�ĆQDOLW¢�GHO�SURJHWWR�GL�WLSR�FRPXQLFDWLYR��GLPRVWUDWLYR�H�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH��

Descrizione delle attività e intellectual outputs

Il progetto proposto mira a stimolare una dimensione più critica del design nell’ambito 
della Biofabbricazione, attraverso il coinvolgimento di più discipline (umanistiche 
H�VFLHQWLĆFKH��LQ�VSD]L�GL�GLVFXVVLRQH�DSHUWL�H�DWWLYLW¢�GL�ZRUNVKRS��,O�ĆQH�ª�TXHOOR�GL�
sviluppare una visione condivisa del cambiamento in atto e un dibattito costruttivo su 
come modellare il prossimo futuro in relazione alle tecnologie di derivazione biologica e 
ELR�WHFQRORJLFD��VHPSUH�SL»�GLIIXVH��DFFHVVLELOL�H�SUHVHQWL�QHOOD�QRVWUD�TXRWLGLDQLW¢�
Il risultato a cui si auspica, sono intervisioni transdisciplinari di futuri biologici, preferibili 
ed etici, frutto degli esiti delle attività svolte e raccolti in una pubblicazione in grado di 
VWLPRODUH�OH�FRPXQLW¢�VFLHQWLĆFKH�GL�ULIHULPHQWR��OèLQGXVWULD�H�OèLQWHUD�FROOHWWLYLW¢�D�PHWWHUH�
in atto un quantum leap dall’immaginazione fantastica alla “reimmaginazione radicale” del 
mondo in cui viviamo.
,Q�SDUWLFRODUH�LO�SURJHWWR�ª�SHQVDWR�GHOOD�GXUDWD�GL����PHVL�HG�ª�DUWLFRODWR�LQ���IDVL��GHĆQLWH�
in base ai risultati da raggiungere (Deliverable��H�VXGGLYLVH�LQ�DWWLYLW¢�H�FRPSLWL�VSHFLĆFL�
�:RUN�3DFNDJH�å�:3���)LJ������
&RPH�JL¢�VRWWROLQHDWR��HVVH�VRQR�ĆQDOL]]DWH�DOOD�PHVVD�LQ�RSHUD�GL�XQ�HYHQWR�SLORWD��
suddiviso in un primo momento di dialogo critico, in cui si intende stimolare attraverso 
immagini un dibattito partecipato tra esponenti di rilievo in diversi campi del sapere; 
H�LQ�XQ�VHFRQGR�PRPHQWR�GL�FR�SURJHWWD]LRQH��LQ�FXL�GHVLJQHU��VWXGHQWL�H�XWHQWL�ĆQDOL�

Fig. 7 – Schema di sintesi delle 
attività e dei risultati attesi del 
progetto.
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vengono invitati ad immaginare scenari applicativi per le nuove biotecnologie a partire da 
XQD�YLVLRQH�QXRYD�H�FRQGLYLVD�GL�IXWXUL�SUHIHULELOL��3HU�ULYROJHUH�TXHVWR�HYHQWR�D�WXWWD�OD�
collettività, la prima parte sarà resa pubblica nella modalità di convegno, mentre gli scenari 
teorizzati verranno illustrati e pubblicati insieme ai contributi teorici. 

Deliverable 1 | Quadro di riferimento, brief di progetto, materiali per il progetto ���PHVL�
:3���VWXGLR�H�DQDOLVL�GHOOR�VWDWR�GHOOèDUWH��VLD�QHO�FDPSR�SURSULR�GHOOD�%LRIDEEULFD]LRQH�
�SURGRWWL��LQGXVWULH��VWDUW�XS��SURJHWWL�VSHFXODWLYL���VLD�ULJXDUGR�DWWLYLW¢�LQWHUGLVFLSOLQDUL�JL¢�
svolte in cui il design si è fatto promotore di spazi di discussione e di analisi della realtà.
:3���GHĆQL]LRQH�GHO�EULHI�GL�SURJHWWR��RYYHUR�GL�WUDJXDUGL�H�WHPSLVWLFKH��GHOOH�VWUDWHJLH�
GL�VYLOXSSR�DWWH�D�GHĆQLUH�L�PDWHULDOL��DG�HV��LPPDJLQL�UHODWLYH�DOOH�WHPDWLFKH�VSHFLĆFKH�GD�
GLVFXWHUH��H�OH�PRGDOLW¢��DG�HV��SHUVRQDOLW¢�GD�FRLQYROJHUH��XWLOL�DOOD�EXRQD�ULXVFLWD�GHOOR�
stesso.
:3���VYLOXSSR�GHL�PDWHULDOL�H�LQYLWR�FRLQYROJLPHQWR�GHJOL�HVSHUWL�LQGLYLGXDWL��LGRQHL�SHU�LO�
dialogo critico. 

Deliverable 2 | Dialogo critico/Convegno, raccolta dei risultati ���PHVL�
:3���2UJDQL]]D]LRQH�GHO�FRQYHJQR�LQ�PRGDOLW¢�RQOLQH�EOHQGHG��GHĆQL]LRQH�GHL�GHWWDJOL�
�GDWD��WLWROR��ORFDQGLQD�FRQ�LQWHUYHQWL��HFF���H�GLYXOJD]LRQH�GHOOèHYHQWR��DOOèLQWHUQR�H�
DOOèHVWHUQR�GHOOè8QLYHUVLW¢��
:3���5HDOL]]D]LRQH�GHO�FRQYHJQR�GLDORJR�FULWLFR�
:3���5DFFROWD�HG�HODERUD]LRQH�FRQJLXQWD�GHL�ULVXOWDWL��GHĆQL]LRQH�GL�LQWHUYLVLRQL�GL�IXWXUL�
biologici e preferibili. 

Deliverable 3| Workshop, individuazione degli scenari applicativi, divulgazione della ricerca (6 
PHVL�
:3���RUJDQL]]D]LRQH�H�UHDOL]]D]LRQH��SUHVVR�LO�FHQWUR�6DSHUL	&R��GL�XQ�ZRUNVKRS�
evento che coinvolga studenti, progettisti ed utenti volontari, in attività di brainstorming, 
progettazione e concettualizzazione di scenari futuri e concept di prodotto, a partire 
GD�TXDQWR�UDFFROWR�GDOOD�IDVH�SUHFHGHQWH��/H�DWWLYLW¢�GL�FR�SURJHWWD]LRQH�SRVVRQR�
concentrarsi sui nostri modelli di vita e come abbiano portato alle attuali tematiche e 
SUREOHPDWLFKH�HPHUJHQWL��FRPH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�FXUDUFL��GL�SURGXUUH��GL�FRQVXPDUH�FLER��
di vestirci, di costruire/organizzare le città, e così via.
:3���UDFFROWD�HG�HODERUD]LRQH�FRQJLXQWD�GHL�ULVXOWDWL�FRQ�OD�PHVVD�D�SXQWR�GL�UHVWLWX]LRQL�
JUDĆFKH�FRHUHQWL�GHJOL�VFHQDUL�SURJHWWDWL��
:3���GLVVHPLQD]LRQH�H�GLIIXVLRQH�VFLHQWLĆFD�GHL�ULVXOWDWL�GL�WXWWD�OD�ULFHUFD�DWWUDYHUVR�XQD�
pubblicazione ad hoc (ad es. libro cartaceo e/o digitale; special issue LQ�ULYLVWD�GL�GHVLJQ���

Innovatività della ricerca e potenziale avanzamento  
dello stato dell’arte

.ODXV�6ZDE��������DIIHUPD�FKH�VWLDPR�DWWUDYHUVDQGR�XQ�SHULRGR�LQ�FXL�WXWWL�L�SURFHVVL�
VRQR�LQIRUPDWL�GD�FRQVLGHUD]LRQL�RUJDQLFKH��LQ�FXL�OD�FXOWXUD�ª�GLYHQXWD�êZHWë��FKH�LQ�
LQJOHVH�ID�ULIHULPHQWR�DOOèXPLGLW¢�GHL�WHVVXWL�YLYHQWL���LQIXVD�GD�XQD�QXRYD�FRQVDSHYROH]]D�
per la biologia e l’ecosistema. Nel suo libro “La Quarta Rivoluzione Industriale” egli attesta 
FKH�FL´�FKH�UHQGH�GLYHUVD�TXHVWD�ULYROX]LRQH�GDOOH�DOWUH�QRQ�VRQR�WDQWR�OH�LQQRYD]LRQL��
TXDQWR�OH�WUDVIRUPD]LRQL�GL�QDWXUD�VLVWHPLFD�FKH�FRPELQDQR�IHQRPHQL�H�WHFQRORJLH�
DWWUDYHUVR�GRPLQL�ĆVLFL��GLJLWDOL�H�ELRORJLFL��LQYLWDQGRFL�DG�XQ�ULSHQVDPHQWR�GHL�PRGHOOL�
HFRQRPLFL�H�GL�LPSUHVD��GHL�VLVWHPL�GL�SURGX]LRQH�H�FRQVXPR��QRQFK«�GL�TXHOOL�HGXFDWLYL�
H�GL�FRQVHUYD]LRQH�DPELHQWDOH���������7UDVIRUPD]LRQL�FKH�1HUL�2[PDQ���������FHUFD�GL�
spiegare proprio attraverso una metafora biologica nel suo “Krebs Cycle of Creativity”, che 
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nelle scienze indica il ciclo metabolico degli organismi che vivono in ambienti ossigenati, 
mentre nel diagramma indica una nuova forma sinergica di pensiero e manifattura in 
FXL�GLIIHUHQWL�GRPLQL�GHOOD�FRQRVFHQ]D��FRV®�FRPH�OH�UHODWLYH�XQLW¢�GL�EDVH��ĆVLFKH DWRPL��
GLJLWDOL ELW��ELRORJLFKH JHQL��LQWHUDJLVFRQR�WUD�ORUR�H�VL�QXWURQR�D�YLFHQGD��WDQWR�FKH�L�
ULVXOWDWL�GHOOèXQD�VRQR�OH�VXSSRVL]LRQL�GHOOèDOWUD��)DFHQGR�ULIHULPHQWR�DOOD�FUHDWLYLW¢�TXDOH�
energia intellettuale del nostro secolo, il ciclo mette in relazione domini del sapere 
RUPDL�LQVFLQGLELOL��FKH�FRPELQDQGR�FRQRVFHQ]D�WHRULFD��R�ĆORVRĆFD��FRQ�TXHOOD�DSSOLFDWD�
�R�HFRQRPLFD���OR�VWXGLR�H�OD�FRPSUHQVLRQH�GHOOD�QDWXUD�FRQ�OèDSSOLFD]LRQH�GHOOD�VWHVVD��
SRVVRQR�LQIRUPDUH�H�LQćXHQ]DUH�SRVLWLYDPHQWH�LO�PRQGR�LQ�FXL�YLYLDPR��
��FKLDUR�GXQTXH�FRPH�OH�DWWLYLW¢�SURSRVWH�QHOOD�SUHVHQWH�ULFHUFD�SRVVDQR�HVVHUH�SURĆFXH�
in termini di innovazione, stimolando attraverso il design e la creatività nuove forme 
sinergiche di pensiero interdisciplinare, capaci di coniugare una sapienza più critica e 
ĆORVRĆFD��FRQ�XQD�FRQRVFHQ]D�SL»�IDWWXDOH�H�VFLHQWLĆFD��RUPDL�LQGLVVROXELOL��,QIDWWL��SHU�
SURJHWWDUH�XQ�IXWXUR�FROOHWWLYR�FKH�ULćHWWD�RELHWWLYL�H�YDORUL�FRPXQL��ª�GL�IRQGDPHQWDOH�
importanza sviluppare in primis una visione condivisa del cambiamento in atto, in grado 
di spiegare come la tecnologia stia rimodellando gli scenari e cambiando le nostre vite; 
e successivamente, un dibattito costruttivo, partecipato e inclusivo in merito a come 
modellare la rivoluzione in atto per le generazioni attuali e future. Dobbiamo, per esempio, 
esplicitare i valori e i principi etici che il contesto futuro deve rappresentare e come i 
mercati possano effettivamente promuovere la creazione di benessere, garantendo che i 
principi morali siano al centro delle nostre azioni individuali e collettive, e di conseguenza, 
dei modelli da noi elaborati.
Le potenzialità del progetto di realizzare un avanzamento delle conoscenze rispetto allo 
stato dell’arte sono duplici e si riferiscono sia al tema più generale della Biofabbricazione, 
VLD�QHOOR�VSHFLĆFR�DOOH�DWWLYLW¢�LQWHUGLVFLSOLQDUL�GL�LQGDJLQH�GHOOD�UHDOW¢��RUPDL�GD�WHPSR�
SRUWDWH�DYDQWL�GDO�GHVLJQ��1HO�SULPR�FDVR��YLHQH�VWLPRODWR�OèDEEDQGRQR�GL�ULćHVVLRQL�OLQHDUL��
caratterizzate da una visione tradizionalista e poco innovativa incentrata sugli aspetti 
WHFQLFL��YHUVR�YDOXWD]LRQL�VWUDWHJLFKH��PRGHOOL�ćHVVLELOL�H�FROODERUDWLYL��FKH�ULćHWWDQR�
OèLQWHJUD]LRQH�GL�HFRVLVWHPL�GLYHUVL�H�OD�FRRSHUD]LRQH�HTXD�GHL�GLYHUVL�DWWRUL��SHU�SUHSDUDUFL�
in maniera adeguata e proattiva agli effetti e all’impatto delle nuove biotecnologie. Nel 
secondo caso, viene posta al centro dei dibattiti la rivoluzione biologica e ciò che ne 
FRQVHJXH��ĆQRUD�SRFR�FRQVLGHUDWD�GDWD�OèDWWXDOLW¢�GHOOH�WHFQRORJLH�H�OèLQFHUWH]]D�UHODWLYD�DL�
loro effetti positivi e negativi che però – data la velocità e la vastità della loro diffusione – 
meritano senz’altro di essere discusse.
,QĆQH��SRQHQGR�OèDFFHQWR�VXOOD�FRUUHWWD�HG�HIĆFDFH�GLYXOJD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�YHUVR�XQ�
pubblico di settore e non, il progetto pone la sua innovatività anche nell’accrescere la 
FRQVDSHYROH]]D�FLYLOH�ULJXDUGR�TXDQWR�VWD�DYYHQHQGR��LQ�OLQHD�FRQ�JOL�RELHWWLYL�GL�7HU]D�
missione culturale e sociale delle Università che mirano alla produzione di beni (eventi 
H�PRVWUH��GLYXOJD]LRQH�VFLHQWLĆFD��GLEDWWXWL�H�FRQWURYHUVLH�SXEEOLFKH��OLIH�ORQJ�OHDUQLQJ��
HFF���D�VFRSR�FXOWXUDOH��HGXFDWLYR�H�VRFLDOH��/D�7HU]D�0LVVLRQH�QHOOH�8QLYHUVLW¢��5DSSRUWR�
$1985��������
1HOOèHUD�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�ELRORJLFKH�GXQTXH��LO�GHVLJQ�SX´�FRQWULEXLUH�å�QHL�OLPLWL�
GHOOH�VXH�SRVVLELOLW¢�å�D�LEULGDUH�L�GLYHUVL�VWDNHKROGHU�GHOOD�YLWD��SHU�LPSDUDUH�LQVLHPH�D�
gestire e sostenere i fenomeni in maniera sapiente e attiva, in simbiosi con la natura e 
OèDUWLĆFLR�FKH�FL�FLUFRQGDQR��YHUVR�XQD�ULQDVFLWD�FXOWXUDOH�FRQVDSHYROH�GL�HVVHU�SDUWH�GL�
TXDOFRVD�PROWR�SL»�JUDQGH�GHOOD�VROD�XPDQLW¢��,O�SURJHWWR�TXLQGL�VL�SRQH�FRPH�XQ�WHQWDWLYR�
SHU�LPPDJLQDUH�XQ�PRQGR�GLYHUVDPHQWH�DELWDELOH��D�SDUWLUH�GDOOD�GHĆQL]LRQH�GHL�OLPLWL�
dell’azione progettuale e delle caratteristiche dei processi trasformativi dell’ecosistema, 
per individuare nuovi processi di co-evoluzione supportati da un’attitudine progettuale 
che consenta di “riparare” e, laddove necessario, “ricostruire” i legami ormai persi tra uomo 
e natura, tecnologia ed ecologia verso bio-futuri preferibili.
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