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sioni sui disegni di rogetto di Francesco Ce ini  
On t e eaut  o  images or t e narration o  arc itectura  t oug t  Re ections 
on Francesco Ce ini s ro ect drawings

628 
Giuseppe Fortunato, Antonio Agostino Zappani
La colonna del tempio di Hera Lacinia presso Crotone tra vecchie e nuove re-
stituzioni
The column of the temple of Hera acinia near Crotone etween o d and new 
restitutions

648 
Martina Gargiulo, Davide Carleo, Giovanni Ciampi, Michelangelo Scorpio, Luigi Corniello, 
Pilar Chias Navarro
I  ardines E  Ca ric o a adrid  a ana isi de e onti d arc ivio 
a  ri ievo otogrammetrico

e ardines E  Ca ric o in adrid  From t e ana sis o  arc iva  sources 
to t e otogrammetric surve

662 
Raissa Garozzo, Cettina Santagati

 gra ica  ana sis o  a s ewed arc ed masonr  ridge a ong t e Circumetnea 
rai wa  trac

672 
Gian Marco Girgenti, Caterina Prinzivalli

e ro ect or t e a eria Oretea   iuse e amiani me da and ot er 
un ui t assages  in Pa ermo 

682 
Maria Pompeiana Iarossi, Cecilia Santacroce
Continuità de im rinting oitiano de  disegno come educazione a  rogetto a  
Po itecnico di i ano 
Continuit  o  t e oitian im rinting o  drawing as ro ect education at t e Po-
litecnico di Milano

700 
Manuela Incerti
a roiezione centra e come sistema di tracciamento su e seudo cu o e de   seco o

e centra  ro ection as a tracing s stem on t e fi t  centur  seudo domes
 
720 
Carlo Inglese, Roberto Barni, Marika Gri"o, Manuela Gianandrea, Serena Romano Gosetti 
di Sturmeck, Guglielmo Villa  
a asi ica in eriore di San Crisogono ettura mor ometrica di un arc itettura 

stratificata
San Crisogono s asi ica  a mor ometric reading o  a ered arc itecture

736 
Carlo Inglese, Simone Lucchetti
Iconografia e mode i digita i er una ettura critica de  mausoeo di Ceci ia ete a a Roma
Iconogra  and digita  mode s or a critica  reading o  t e mauso eum o  Ceci ia 
Metella in Rome

754 
Pedro António Janeiro, Fabiana Guerriero
Re resenta es ic nicas entre desen o e o ectos
Iconic re resentations etween drawing and o ects

770 
Pedro António Janeiro, Dulce Loução, Gisele Melo De Carvalho
Image and c assicism in ousing socia  i e s aces in Reci e  rasi  

776 
Francesco Maggio, Natalia Reginella
e grafie e e visioni in O tremare di m erto i Segni

e gra ics and visions in O tremare  m erto i Segni

796 
Francesco Maglioccola, Simona Scandurra
estimonianze di cu tura orienta e a a o i  a agoda de a vi a oria d ngri

E am es o  orienta  cu ture in a es  t e agoda o  i a oria d ngri

816 
Carlos L. Marcos 
Ideation  re resentation and notation  e rocess o  arc itectura  design as a 
dia ogue etween t e arc itect and arc itecture mediated t roug  drawing 

825 
Maria Martone, Alessandra Marina Giugliano
a digita izzazione di un ercorso conoscitivo ia de  Parco arg erita a a o i

e digitization o  a cognitive at  ia de  Parco arg erita in a es

847 
Isaac Mendoza Rodríguez

gunos ro ectos de os a os setenta de   inazasoro  e  uso de a nea ara 
definir e  es acio a orma  a materia idad
Some ro ects o  t e seventies o    inazasoro  t e use o  t e ine to define 
s ace  orm and materia it

863 
Sonia Mollica
a norma izzazione iconografica de a ittura vasco are er insegnamento 

I  cratere attico de  Pittore di Providence
e iconogra ic norma ization o  vase ainting or teac ing  e ttic crater o  

t e Providence Painter

881 
Sandro Parrinello, Anna Dell’Amico, Francesca Galasso 

rsinoe  a narrazione digita e di uno scavo arc eo ogico
rsinoe   ro ect or t e digita  narration o  an arc aeo ogica  e cavation

903 
Roberto Pedone, Rossella Laera 
e ratic e di design e a ra resentazione de  enessere ne a dimensione uma-

na de o s azio domestico 
esign ractices and t e re resentation o  we eing in t e uman dimension 

of the domestic space

917 
Assunta Pelliccio, Marco Saccucci, Virginia Miele

e gra ic sign or istorica  narration o  arc itecture  
e ortifications o  t e iri a e

926 
Valeria Piras
Ra resentazione dei mode i edagogici de  design uno strumento di ana isi critica
Re resentation o  design edagogica  mode s  a too  or critica  ana sis

942 
Manuela Piscitelli
e i ustrazioni dei estiari medieva i  Sim o i e codici iconografici

e i ustrations o  medieva  estiaries  S m o s and iconogra ic codes



CO IC RE 
CO IC I

1215 
Sabrina Acquaviva, Massimiliano Campi, Antonella Di Luggo, Marika Falcone, 
Mario Ferrara, Daniela Palomba 
inguaggi e strumenti er indagare  conoscere e comunicare arc itettura 
anguages and too s to investigate  now and communicate arc itecture 

1239 
Paola Ardizzola, Caterina Palestini

isegno come dia ogo ra arte e arc itettura  Forma e geometria ne o era 
di vi ec er

rawing as dia ogue etween art and arc itecture  Form and geometr  in vi 
ec er s oeuvre

1261 
Marcello Balzani, Federica Maietti, Luca Rossato, Dario Rizzi, Martina Suppa
Scenari di reverse processing nel rilievo architettonico da nuvola di punti
Reverse processing scenarios in architectural survey from point cloud
 
1279 
Laura Baratin, Francesca Gasparetto 

i segnare i muri de  tem o e de o s azio Intorno a a rassi ana itico com osi-
tiva de e o ere di Oscar Piatte a  

i segnare t e wa s o  time and s ace  round t e ana tica com ositiona  ra-
is o  Oscar Piatte a s wor s

1295 
Enrica Bistagnino
Pier Pao o Paso ini e iuse e igaina  testi e immagini er a a uette ov  
a mia Patria
Pier Pao o Paso ini and iuse e igaina  te ts and images or t e a uette 

ov  a mia Patria

1311 
Maurizio Marco Bocconcino, Ursula Zich, Martino Pavignano 

isegno  etture integrate er inter retazione di conoscenze e com etenze 
re ingresso a  Po i O 
rawing  integrated readings or t e inter retation o  re entr  now edge 

and com etences at Po i O

1345 
Cristina Boido, Pia Davico
Raccontare i caratteri di un uogo ia og i tra ra resentazione  ri ievo e restauro

arrating t e eatures o  a ace  iscussions on re resentation  surve ing and 
restoration

1365 
Cecilia Bolognesi, Fausta Fiorillo 
Virtual reconstruction from scan to VR of architecture and landscape of a monu-
menta  ar

1374 
Alessandro Castellano
eggi a i ità  tra grafica e inc usione
egi a i it  etween gra ics and inc usion

1386 
Ilenio Celoria
Com orre  in uadrare  comunicare  ra resentazione de arc itettura neg i scat-
ti di asi ico irri e Fontana
Com osing  raming  communicating  re resentation o  arc itecture in t e s ots 
o  asi ico irri and Fontana

1402 
Gerardo Maria Cennamo
Semantica de  disegno tra evo uzione digita e e codici arc eti a i

rawing semantics etween digita  evo ution and arc et a  codes

1414 
Stefano Chiarenza
a oratori virtua i  innovazioni digita i er comunicare a distanza
irtua  a s  digita  innovations or distance communication

 
1432 
Anastasia Cottini
a documentazione digita e er a comunicazione de  Patrimonio Cu tura e  

i  caso de Eremo de e Carceri ad ssisi 
igita  documentation or t e communication o  Cu tura  eritage  

t e case o  t e Eremo de e Carceri in ssisi

1448 
Gabriella Curti
Ra resentare i  movimento rafica idimensiona e e com uter gra ics 
tra XX e XXI secolo
Re resenting motion  From idimensiona  to com uter gra ics 
in the 20th and 21st century 

962 
Matteo Pontoglio Emilii, Stefano Fasolini, Giuseppe Contessa
I  vo to settecentesco de  territorio resciano  i  arocco c assicista de a amig ia 
Marchetti

e eig teent centur  ace o  t e rescia area  t e c assicist aro ue o  t e 
Marchetti family

980 
Marta Quintilla Castán, Luis Agustín Hernández 
Re ositorio gr fico digita  de a Ig esia de Santa ar a de o ed  

igita  gra ic re ositor  o  t e C urc  o  Santa ar a de o ed

998 
Marta Alonso Rodríguez, Marta García García, Raquel Álvarez Arce, Noelia Galván Desvaux 

ac intos  a er  os Eames  di ogos entre ti ogra a  ar uitectura
ac intos  a er and t e Eames dia ogues etween t ogra  and arc itecture

1012 
Luca Rossato, Tejas Chauhan
Indian istoric water structures  gra ic studies and ana ses to understand t e 
significance o  transition in a traditiona  ste we

1022 
Luca Rossato, Federica Maietti, Felipe Corres Melachos, Gabriele Giau

e ond t e g ass ouse icons  gra ic documentation o  t e corre ations etwe-
en o ardi s and o nson s studios

1033 
Adriana Rossi, Umberto Palmieri, Sara Gonizzi Barsanti
Ripresentare il reperto di Hatra
Re resent t e find o  atra

1049 
Marcello Scalzo 

ernard i emot  i  disegno rima di tutto
ernard i emot  drawing first

1067 
Simona Scandurra, Valeria Cera

i s azi de a conservazione de  vino  studio e ri ievo de e bodegas s agno e
e aces o  wine conservation  stud  and surve  o  S anis  bodegas

1083  
Alberto Sdegno, Silvia Masserano, Veronica Riavis
La Città Nuova di Sant E ia  ricostruzione e simu azione video di due rogetti 
per la metropoli del futuro
The Città Nuova  Sant E ia  dvanced Simu ation o  wo Pro ects 
or t e etro o is o  Future

1101 
Ana Tagliari, Wilson Florio

e re resentation o  t e sun in Pau o endes da Roc a and ecio ozzi arc i-
tectura  drawings
 
1111 
Enza Tolla, Giuseppe Damone 
o studio de iconografia ur ana ne a cartografia regiona e ucana tra i  III e i  
I  seco o a unti e ri essioni 
e stud  o  ur an iconogra  in t e regiona  cartogra  etween t e III 

and t e I  centur  notes and re ections 

1127 
Ilaria Trizio, Adriana Marra, Francesca Savini
racce stratificate su e murature storic e ra inter retazioni e i otesi ricostruttive

Stratified traces on istoric masonries Inter retations and reconstructive ot e-
ses

1145 
Pasquale Tunzi
P ura ità di argomenti e immagini ne  Re ositor  o  rts  
P ura it  o  to ics and images in t e Re ositor  o  rts  

1159 
Rita Valenti, Simona Gatto, Emanuela Paternò
I  racconto dei uog i  indagini storico ra resentative de a acciata de a c iesa 
di San Matteo a Scicli 

e ta e o  aces  istorica re resentative investigation o  St  att ew s c urc  
façade in Scicli

1179 
Starlight Vattano
a città de a u ice isione  enezia ne e immagini di Raimund ra am 

e Cit  o  t e ua  ision  enice in t e images o  Raimund ra am 

1195 
Chiara Vernizzi, Chiara Finizza
Inter retazioni figurative er eggere e ra resentare e orme ur ane di enezia
Figurative inter retations to read and re resent t e ur an orms o  enice

User



1464 
Irene De Natale
Ra resentare i  aesaggio ur ano segni er un identità dinamica
Re resenting t e ur an andsca e  signs or a d namic identit

1476 
Edoardo Dotto 

entire a o sguardo  i  mimetismo tra arte e scienza 
ing to t e e e  t e mimicr  etween art and science

1494 
Eugenio Maria Falcone, Juan Saumell Lladó 
e radici de  rogetto a ra resentazione de arc itettura  

I otesi di una grammatica er una nuova semio ogia a icata
e roots o  t e ro ect  e re resentation o  arc itecture  

ot esis o  a grammar or a new a ied semio og

1508 
Francesca Fatta, Paola Ra"a 
Raccont rte  inguaggi creativi er in anzia
e ing rt  Creative anguages or C i d ood

1530 
Fabrizio Gay 

isegnare atmos ere  ri razione semiotica di una sa ienza ing o ante
rawing atmos eres  semiotic re raction o  an encom assing sa ience

1548 
Fabrizio Gay
I  u mine e a reazione nera  disegno natura e e artificia e dei attern tra o gi 
e Simondon

e ig tning and t e ac  reaction  natura  and artificia  attern drawing 
etween o gi and Simondon

1568 
Gaetano Ginex, Francesco Stilo, Lorella Pizzonia
Analysis and representation for Digital Humanities: a a a osaico di ada a  

igita izzazione  ana isi  decostruzione 
na sis and re resentation or igita  umanities  e ada a osaic a  
igita ization  ana sis  deconstruction

1590 
Silvia La Placa, Francesca Picchio
Strategie er a ra resentazione dei segni e deg i iconemi de  aesaggio irriguo 
pavese
Strategies or t e re resentation o  signs and iconems o  t e Pavia irrigation 
landscape 

1608 
Gaia Leandri

i segno  manua e e e sign  digita e  una sce ta di comunicazione visiva
Free and i segno  and digita  e sign  a c oice o  visua  communication

1628 
Novella Lecci, Alessandra Vezzi 
Raccontare i re erti arc eo ogici un video o ografico er a ste e di uve e Fe us e  
e ing t e arc aeo ogica  finds a o ogra ic video or t e ste e o  uve e Fe us e

1644 
Gennaro Pio Lento
I  ri ievo S PR de e residenze rea i di vacanza in ania 

e S PR surve  o  ro a  o ida  residences in ania 

1668 
Massimo Leserri, Carla Ferreyra, Andrea di Filippo, Caterina Gabriella Guida
O timising  interactive e oration o  o en virtua  enviroments on we  using 
mo i e devices

1677 
Massimo Malagugini
a ra resentazione  un dia ogo ra disegno e teatro

Re resentation  dia ogue etween drawing and t eatre

1697 
Valeria Marzocchella
I  orsennato aesaggio di a o i  Foto e visioni interiori a con ronto

e renzied andsca e o  a es  P otos and inner visions com ared

1713  
Davide Mezzino, Riccardo Antonino, Enrico Ferraris
Ra resentare a ricerca metodi e strategie di comunicazione visiva in am ito musea e 
Re resenting t e researc  met ods and strategies o  visua  communication in 
museums 

1731 
Carlos Montes Serrano, Sara Peña Fernández
Fran  o d rig t  ode s in E i itions 

1737 
Laura Mucciolo

ccumu azioni su Casa Pa estra  a itare un atmos era
ccumu ations on Casa Pa estra  we ing an tmos ere

1753 
Alice Palmieri

arrazioni e inter retazioni grafic e  ro oste er un rogetto di identità visiva 
de  Carneva e di Pa ma Cam ania

arratives and gra ic inter retations  ro osa s or t e visua  identit  ro ect o  
t e Pa ma Cam ania Carniva

1771 
Lia Maria Papa

eri monumenta i e giardini storici  un rocesso virtuoso di disseminazione e 
ruizione
onumenta  trees and istorica  gardens  a virtuous rocess o  dissemination 

and fruition

1789 
Spiros Papadopoulos, Vassilis Bourdakis, Elena Mantzari, Aristides Vagelatos, Apostolia 
Galani, George Loukakis 

esigning R and R gamifications or cu tura  eritage educationa  esca e games 

1797 
Leonardo Paris

irtua  tour n w ere and now ere 

1805 
Marta Pileri
I  dia ogo tra sa eri er a comunicazione de  atrimonio cu tura e 

e dia ogue etween now edge or t e cu tura  eritage communication 

1821 
Giovanna Ramaccini

e aging  a finding  a comunicazione am ienta e er contesti age riend
e aging  a finding  esign strategies or age riend  environments

1835 
Leopoldo Repola 
Cuma ec inazioni de  digita e 
Cuma igita  dec ension

1853 
Felice Romano 
Ra resentazioni vertiginose  re esem i  Perec  e ueu  ouat  
ertiginous re resentations  ree e am es  Perec  e ueu  ouat

1873 
Jessica Romor
Pros ettiva e visua ità  i  vo ere de a ragione  i  va ore de intenzione
Pers ective and visua it  t e vo ition o  reason  t e va ue o  intention

1893 
Michela Rossi, Giorgio Buratti, Greta Milino
Sinergie di inguaggi  figure e attern er a retorica de  metaverso 
anguage s nergies  Figures and atterns or t e metaverse r etoric

1909 
Maria Elisabetta Ruggiero

rand Identit  e nuovi media  I  caso studio de  P atinum u i ee
rand Identit  and new media  e Case Stud  o  P atinum u i ee

1927 
Francesca Salvetti
Co our ro ect as redeve o ment o  sc oo  environments  Co our and visua  
identity  

1935 
Nicoletta Sorrentino
a comunicazione visiva er i  tras orto asseggeri nava e inguaggi unzioni criticità
isua  communication or nava  assenger trans ort  anguages  unctions  issues

1949 
Michele Valentino

ia og i tra disegno e testo ne e o ere di Rem oo aas 
ia ogues etween drawing and te t in Rem oo aas wor s 

1961 
Marco Vitali, Giulia Bertola, Francesca Ronco

icazioni di otion gra ic er a va orizzazione de  atrimonio musea e de  
useo di rte Orienta e di orino O
otion gra ic a ications or t e en ancement o  t e eritage o  t e useum 

o  Orienta  rt in urin O

1980 
Angela Zinno
Per una ra resentazione mu timoda e de  testo drammatico  i otesi e traiettorie 
di un processo creativo
For a mu timoda  re resentation o  t e dramatic te t  ot eses and directions 
of a creative process



SPERI E RE
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1996 
Fabrizio Agnello, Mirco Cannella, Marco Rosario Geraci

ostrare invisi i e  i  so fitto trecentesco nascosto de  convento di Santa Ca-
terina a Pa ermo

is a ing t e invisi e  t e t  centur  idden cei ing in t e convent o  Santa 
Caterina in Pa ermo

2016 
Giuseppe Amoruso, Polina Mironenko

i ermode o I  er g i a estimenti musea i  rogrammazione visua e de e i-
rerie arametric e

e I  er mode  or museum e i its  visua  rogramming o  arametric 
i raries

2036 
Pasquale Argenziano, Alessandra Avella, Nicola Pisacane 
I  disegno de e gemme s accettate  Fonti iconografic e e trattatistica  ana isi geo-
metrica  ri evamento mode azione arametrica
Faceted gemstones drawing  Iconogra ic and treatise sources  geometric ana -
sis  surve  arametric mode ing

2058 
Vincenzo Bagnolo, Andrea Pirinu, Ra"aele Argiolas, Simone Cera

a  disegno a edificio e ritorno Strumenti digita i er comunicare g i arc ivi di 
architettura
From drawing to ui ding and ac  igita  media to en ance arc itecture arc i-
ves eritage

2074 
Sara Gonizzi Barsanti, Santiago Lillo Giner
O ido amertina in  da a otogrammetria a a ricostruzione digita e
O ido amertina in  rom otogrammetr  to digita  reconstruction

2090 
Carlo Battini, Rita Vecchiattini   
Potenzia ità e imiti di sistemi mobile er i  ri ievo 
Potentia  and imitations o  mo i e s stems or  surve ing 

2106 
Fabio Bianconi, Marco Filippucci

I  I  disegno di un nuovo ti o di icic etta
I  rawing o  a new t e o  ic c e

2130 
Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola
Strumenti e rocedure er i  ri ievo metrico s editivo di ronti ur ani  in orma-
zioni  misure e disegni di massima come ausi io a e a i ità artigiana i
oo s and rocedures or t e e editive metric surve  o  ur an ronts  in orma-

tion  measurements and roug  drawings as an aid to cra t s i s

2149 
Marianna Calia, Antonio Conte 

isioni er ri a itare i atrimoni ragi i  s erimentare arc itetture ne o s azio 
u ico e ne  aesaggio 
isions or re in a iting ragi e eritages  e erimenting wit  arc itecture in u-
ic s ace and andsca e

2165 
Massimiliano Campi, Valeria Cera, Marika Falcone, Mario Ferrara
a ra resentazione de  territorio eri ur ano tra city modelling  ri ievo e otografia

e re resentation o  t e eri ur an territor  etween cit  mode ing  surve  
and otogra

2183 
Cristina Càndito
S azia ità e orientamento ne e arc itetture i ogee  tra configurazione e ra re-
sentazione
S atia it  and Orientation in ogean rc itectures  etween configuration and 
representation

2199 
Mara Capone, Angela Cicala

a e macc ine inuti i  a e macc ine uti i   goritmi generativi er costruire e 
geometrie de a tras ormazione
From use ess mac ines  to use u  mac ines  enerative a gorit ms to ui d 
trans ormation geometries

2221 
Matteo Cavagliá, Lorenzo Ceccon, Luigi Cocchiarella, Thomas Guido Comunian, Veronica 
Fazzina, Giulia Lazzaretto, Alessandro Martinelli, Caterina Morganti, Giulia Piccinin, Simo-
ne Porro, Lorenzo Tarquini, Nicolas Turchi

igi S i s sc  Revising ra ic iterac  in sc rc itectura  esign Education 
t roug  a So tware ased Pedagogic roac   S ared Pi ot E erience at t e 
Po itecnico di i ano 

2230 
Santi Centineo

no sc e etro di teatro  es erienza teatra e di erto urri e i  eatro Continuo
 t eatre s e eton  e t eatrica  e erience o  erto urri and t e Teatro 

Continuo

2250 
Enrico Cicalò, Valeria Menchetelli 
Psico grafica  ia og i tra e scienze grafic e e e scienze sico ogic e
Ps c o gra ic  ia ogues etween t e gra ic sciences and t e s c o ogica  
sciences

2272 
Pierpaolo D’Agostino, Giuseppe Antuono, Pedro Vindrola
Ricostruzione e ruizione digita e di aesaggi erduti  isioni di Pa azzo d va os 
in Procida

igita  reconstruction and ruition o  ost andsca es  iews o  Pa azzo va os 
in Procida

2292 
Saverio D’Auria, Erika Elefante, Maria Ines Pascariello
Frammenti ur ani e nuove visua izzazioni  a iazzetta di San ennaro a O mo 
a Napoli

r an ragments and new views  t e s uare o  San ennaro a O mo in a es

2310 
Fabrizio De Cesaris, Francesca Porfiri, Luca J. Senatore
I  Ri ievo er emergenza  i  caso di Pa azzo Pa otta a Ca daro a
Emergenc  surve  t e case o  Pa azzo Pa otta in Ca daro a

2324 
Ra"aella De Marco
a Forma struttura e  o ortunità di artico azione to o ogica de e mesh geome-

tric e a  rocesso di conoscenza e simu azione in rc itettura
e Structura  Form o ortunities or a to o ogica  articu ation o  geometric 

mes es to t e rocess o  now edge and simu ation in rc itecture

2344 
Giuseppe Di Gregorio  
Tra reale e virtuale: il medievale castello di Mussomeli 

etween rea  and virtua  t e medieva  cast e o  ussome i

2364 
Francesco Di Paola, Sara Morena, Sara Antinozzi

 digita  too s or t e arc aeo ogica  massive arti acts documentation
 
2374 
Tommaso Empler, Fabio Quici, Adriana Caldarone, Elena D’Angelo, Alexandra Fusinetti, 
Maria Laura Rossi  

I  e IC  I  I  er a va orizzazione de a Fortezza Pisana di arciana  
I  and IC  I  or va orize Pisan Fortress o  arciana

2394 
Elena Eramo
Su  ra orto semantico tra dati grafici e numerici in un mode o di va utazione 
de  Risc io arc eo ogico

e sematic re ations i  etween gra ic and numerica  data in an arc aeo ogica  
eritage Ris  assessment mode

   
2410 
Sara Eriche, Giulia Pellegri
Cu tura  eritage surve  and inc usive re resentation  e case o  i a Otto eng i

2420 
Jesús Esquinas-Dessy, Isabel Zaragoza  

i ogos con e  ugar E erimentando nuevas maneras de mirar  re resentar
Site ta s  E erimenting new wa s o  seeing and re resenting

2439 
Mariateresa Galizia, Graziana D’Agostino
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Abstract

La ricerca è stata avviata considerando le molte possibilità di rappresentare il movimento testimoniate 
dalle numerose opere d’arte realizzate sin dall’antichità, opere pittoriche oppure scultoree i cui autori, 
per celebrare azioni individuali o collettive, utilizzarono semplici accorgimenti per suggerire azione e 
dinamismo. Si è proceduto con l’osservazione delle sperimentazioni compiute all’inizio del XX secolo 
dagli esponenti del Futurismo che mostrarono nella sequenzialità e nella ripetizione ossessiva della 
pennellata o del tratto l’accentuazione del dinamismo. Con l’uso della macchina da presa cinemato-
grafica è stata documentata l’azione dinamica nello spazio e nel tempo mentre, con l’introduzione del 
computer, l’utilizzo dei software di animazione ha prodotto un interessante cambiamento. Pertanto, 
sono state studiate le numerose ‘installazioni temporanee’ che, essendo dotate di sensori, mutavano 
in seguito alle presenze degli osservatori nello spazio intorno; analogamente si è osservato che alcuni 
‘diagrammi dinamici’ erano costruiti per rappresentare le trasformazioni e le evoluzioni progettuali 
nello spazio e nel tempo, mentre la motion graphics consente attualmente ulteriori e singolari spe-
rimentazioni sul web. Infine, riflettendo ulteriormente sulla progettazione grafica dei pittogrammi, si 
propone un confronto sulla evoluzione della grafica del simbolo per la comunicazione della dinamica 
delle azioni sportive nelle competizioni internazionali.
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Movimento, dinamismo, ritmo, informazione grafica, simbolo
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Introduzione

La progettazione grafica che unisce alle immagini i simboli e i testi animando l’insieme è defi-
nita motion graphics, introdotta per divertire l’utente del web, incuriosirlo, indurlo a seguire i 
movimenti e condividere i contenuti. Si tratta di un nuovo strumento che utilizzando una se-
rie di messaggi mira a coinvolgere pienamente il cliente, essendo utilizzata prevalentemente 
per gli inserti pubblicitari sul web o per animare loghi e brand delle aziende produttrici o nei 
frammenti video in tv, cinema e videogiochi. Agli e!etti visivi si uniscono gli e!etti sonori e gli 
e!etti speciali, ma sulla immagine svolgono un ruolo principale i numerosi e!etti grafici che 
inducono a percepire il movimento. A tale proposito, si rammenta che per percepire il movi-
mento nell’immagine grafica bidimensionale si mirava a ricercare il dinamismo o un accenno 
di animazione nelle sole linee variamente inclinate, nelle diagonali e nei segni obliqui sottesi 
ai movimenti degli arti dei corpi umani o animali, ma le espressioni dell’arte contemporanea 
mostrano l’evolversi delle capacità di rappresentare il movimento e pertanto si notano speri-
mentazioni realizzate anche con l’intento di stupire e ampiamente coinvolgere l’osservatore, 
dispiegando le possibilità dei mezzi tecnologici a disposizione che aprono scenari innovativi. 
Pertanto, anche l’alternanza dei colori e i numerosi e!etti grafici (opacità - trasparenza - so-
vrapposizione - scomposizione - ritaglio-etc.) collaborano alla dinamica complessa del testo 
grafico e dell’immagine che mediante direzione - orientamento - trasformazione presentano 
ulteriori sperimentazioni dinamiche. Inoltre, il movimento può essere suggerito anche in una 
immagine non nitida o delineata da tratti precisi, ma piuttosto sfocata perché generata da un 
vortice ritmico. Alcuni esempi di installazione dinamica, inoltre, mostrano che l’azione diretta 
dello spettatore in visita si inserisce nell’opera, come accadde in alcune esposizioni organiz-
zate in vari luoghi nei primi venti anni del XXI secolo [1].
Pur trattandosi di esempi di installazioni dinamiche contemporanee, tuttavia, vi si ritrovano gli 
antichi e consolidati accorgimenti utili a indicare il movimento e cioè i sempre validi rimandi 
all’espressione dei gesti e delle movenze del corpo. L’immagine in movimento o ‘immagine 
cinestesica’ (cinesis, arte degli esercizi del corpo) ha per struttura una configurazione di forze 
da percepire e se le figure sono contorte, sbilanciate o scorciate appare una tensione visuale 
tanto più alta, quanto più questi squilibri sono accentuati [2]. “L’orientamento obliquo è 
probabilmente il mezzo più elementare ed e"cace per ottenere una tensione guidata. L’o-
bliquità viene percepita spontaneamente come una tendenza dinamica ad avvicinarsi o ad 
allontanarsi dallo schema basilare della direzione verticale e dell’orizzontale” [Arnheim 2020, 
p. 345].

La percezione del movimento 

Per su!ragare la precedente a!ermazione si ricorda che già tra le più antiche speri-
mentazioni si notava la tensione al dinamismo. Negli antichi bassorilievi (figg. 01, 02) 
si percepisce il movimento se si osserva che le linee di forza sottese alla ra"gurazio-
ne delle braccia dei corpi dei soldati sono appunto inclinate e ognuna ha il punto di par-
tenza in basso a sinistra e si estende verso l’alto a destra, mentre nelle rappresentazio-
ni che documentano eventi diversi le linee sottese sono perlopiù orientate verso il basso.  
Tralasciando per ragioni di estrema sintesi le numerose opere pittoriche elaborate nei pe-
riodi seguenti per approdare direttamente alle esemplificazioni prodotte nel XX secolo, 
analogamente si riscontrano – negli schemi elaborati da Wassilij Kandinsky sulle immagi-
ni fotografiche dei corpi danzanti – vari orientamenti di linee oblique, con varie direzioni 
e intrecciate a linee curve, per evidenziare il movimento del corpo nello spazio (fig. 03).  
Le tensioni del danzatore sono espresse dal corpo, ma lo spettatore osserva l’immagine del 
movimento e assorbe la tensione ivi espressa dal danzatore [3]. Al riguardo, Arnheim ha 
scritto: “il danzatore costruisce la sua opera attraverso la sensazione di tensione e rilassamen-
to, il senso d’equilibrio che distingue la stabilità della verticale dalle rischiose avventure del 
saltare e del cadere. […] ogni movimento è causato da una forza: ma ciò che conta nell’ese-
cuzione artistica è la dinamica trasmessa visualmente al pubblico, perché soltanto la dinamica 
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Fig. 03. Wassilij Kandinsky, 
Dance curves: on the dan-
ces of Palucca, 1926, in: 
Das kunstblatt arts journal, 
1926. Consultare: www.
researchgate.net (ultimo 
accesso 25.02.2022) e 
anche: How the Bauhaus 
school gave life to… Perfor-
mance Art Movement, in: 
www.widewalls.ch (ultimo 
accesso 25.02.2022) (Rie-
laborazionedell’autore)..

Fig. 01. 02. Immagini dalla 
Colonna Traiana (II sec.) 
in cui si nota la tensione 
al dinamismo con carat-
tere di ascensionalità (a 
sinistra) che si addice alla 
espressione della volontà 
di conquista (Traiano 
conquista la Dacia). A 
destra (morte di Deceba-
lo) prevale l’andamento 
discendente delle braccia. 
In: www.gettyimages.
com (ultimo accesso 
20.02.2022). (Rielabora-
zionedell’autore).
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Fig. 04. 05. 06. JGiacomo 
Balla, Futur Balla, 1913. 
Serie di opere sul tema 
della velocità. In: www.
wikiart.org (ultimo acces-
so 20.02.2022). (Rielabo-
razionedell’autore).

produce l’espressione e il significato” [Arnheim 2020, p. 331]. All’inizio del XX secolo la 
ricerca sul movimento era stata già intrapresa da alcuni esponenti del Futurismo. Si trattava 
di un imprescindibile campo di sperimentazione come dimostrano le opere Futur Balla per la 
forza del tratto, la sua sequenzialità e la sua ripetizione ossessiva, ottenuta con qualunque tec-
nica grafica e con un vario uso dei colori e dei supporti per riuscire a ottenere e!etti tali da 
suggerire il dinamismo, la velocità, la tensione verso l’innovazione nell’arte pittorica, seppure 
prevalentemente astratta (figg. 04, 05). Queste opere, che privilegiano la dimensione arti-
stica e comunicativa del segno o dell’insieme di segni rispetto alla figura, mostrano una forte 
tensione ritmica e una dinamica complessiva pur ignorando l’espressione gestuale e ritmica 
delle figure. Sembra che l’autore - oltre alla tensione dinamica e alla espansione ritmica del 
segno - abbia inteso infine rappresentare lo spazio. Le volute in primo piano (fig. 06) sem-
brano innestarsi su delle superfici curve che scandiscono lo spazio e lo frammentano. Questi 
studi sul movimento nello spazio, elaborati sperimentalmente nei primi anni del secolo, sono 
stati determinanti in molte ricerche sulla rappresentazione spaziale da realizzare mediante i 
dispositivi tecnologici contemporanei.
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Fig. 07. Total Space, 
2020, Installazioni al 
Museum für Gestaltung 
Zurich (2020-’21). www.
museum-gestaltung.
ch (ultimo accesso 
08.02.2022).

Il ritmo dinamico

Tra gli anni Sessanta e Settanta vennero realizzate molte sperimentazioni sulle illusioni otti-
che che davano l’impressione ‘plastica’ del movimento e le opere includevano sia il segno, sia il 
colore [4]. Sembra importante sottolineare che, oltre allo studio grafico sugli elementi ritmici 
e la loro scansione sia sulla superficie bidimensionale, sia nello spazio tridimensionale, in que-
sta fase gli autori riprendono a evidenziare il movimento attraverso la sua individuazione nella 
gestualità dei corpi poiché “l’esperienza del movimento fluido è di grande e!etto […] una 
percezione ritmica può essere un movimento fluido e non solo una ripetizione schematica. 
[…] Il movimento fluido è spesso ininterrotto e “le forme si devono sviluppare una dall’altra 
attraverso delle forme intermedie che le collegano” [Itten 2021, p. 111].
In relazione dunque alla cinestetica del corpo, visti i molti ruoli che il corpo può svolgere, 
considerando tra le forme supreme di espressione artistica oltre alla danza anche il teatro, 
si ricordano gli happenings che si svolsero negli anni ‘70 in Italia e negli USA e che presen-
tavano degli ‘schermi in movimento’ per trasmettere immagini perlopiù pubblicitarie [5].  
Si trattava di eventi che potevano essere riprodotti in video (video-recording) nell’intento 
di esplorare le possibilità o!erte dal nuovo medium. Perlopiù negli anni Settanta, le video-
performances nei teatri e nei cinema sperimentali svilupparono l’uso dei nuovi mezzi elet-
tronici nel settore delle Arti Visuali [6]. In seguito, ovviamente, questi tentativi sono stati 
superati dall’uso delle strumentazioni tecnologiche sempre più sofisticate, pertanto sono 
state studiate, progettate e realizzate numerose ‘installazioni temporanee’ che – essendo 
dotate di sensori – presentavano immagini in continuo movimento e mutamento in segui-
to alle presenze degli osservatori nello spazio intorno. Qualunque fosse la tipologia dell’in-
stallazione, il materiale o la forma, dunque, la loro interazione nello spazio e il loro impie-
go nel tempo rendevano possibile produrre azioni in movimento. Si potevano aggiungere 
elaborazioni grafiche concettuali per mostrare le fasi di progetto e di attuazione pratica.  
Molte sperimentazioni mostravano chiare analogie con le opere dell’arte Optical special-
mente per la rappresentazione spaziale tridimensionale (fig. 07).
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Fig. 08. Oskar Schlemmer, 
Die Bünhe im Bauhaus, 
1925. In: Bauhaus-
bookshelf.org. (ultimo 
accesso 08.02.2022). 
Rielaborazionedell’autore).

Attualmente, per la maggior parte dei grafici impegnati negli ultimi anni sulle sperimentazioni 
digitali per il web, i soggetti – semplici geometrie, colori, pattern – si intersecano per realiz-
zare ogni genere di illusione ottica, mentre nelle dinamiche rocambolesche sembra quasi che 
valga la nuova regola della sequenza illimitata. Le ricerche dei grafici interessati alla motion 
graphics potrebbero dunque presentare interessanti sorprese per il futuro prossimo, senza 
escludere repentini cambiamenti, evoluzioni e passaggi in territori inesplorati.

Movimento nei simboli

Riconsiderando la sperimentazione sulle ‘installazioni temporanee’ dotate di sensori, si segna-
la quella presentata nel 2019 a Zurigo (Museo del Design e Visual Communication), laddove 
poteva essere elaborato lo schema grafico conseguente al movimento prodotto dai visitatori 
che agivano nelle vicinanze [7] nello stile universalmente noto dei pittogrammi informativi 
progettati e realizzati per i Giochi Olimpici di Monaco del 1972 [8]. 
A questo proposito si sottolinea che se l’estetica del movimento era ricercata nella tensione 
dinamica dei corpi danzanti (fig. 08), anche nel caso in cui erano avvolti da teli bianchi per 
svolgere nei teatri il ruolo degli ‘schermi in movimento’, per quanto riguarda i corpi degli atleti 
in movimento non si è inteso fare altrettanto. Questi ultimi erano esperiti in ogni sequenza 
dell’azione di gioco tesa a esprimere la forza e la potenza, anziché l’armonia e l’equilibrio. Tut-
tavia il repertorio di regole utilizzato per trasmettere il movimento è stato di ausilio anche a 
tradurre graficamente delle informazioni e quindi nella costruzione di un sistema di segni co-
erente con il linguaggio di sintesi dei simboli e dei pittogrammi. Inoltre, dallo studio grafico dei 
pittogrammi per i Giochi Olimpici emerge ovviamente l’attenzione agli atleti in movimento 
e le molte sperimentazioni grafiche presentano proprio una ricerca sulla dinamica del corpo 
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Fig. 09. Alcuni pittogram-
mi per i Giochi Olimpici 
di Città del Messico del 
1968 - scelti tra i 22 
dell’intera serie – evi-
denziando le geometrie 
sottese al movimento 
degli arti o dello strumen-
to di gioco. Elaborazione 
grafica dell’autore.

nell’atto di compiere il movimento determinante nel connotare la disciplina artistica cui il 
simbolo si riferisce. Per concludere, proseguendo nella riflessione compiuta mediante l’analisi 
grafica dei pittogrammi progettati e realizzati per le manifestazioni sportive [9], si presentano 
alcune immagini di sintesi (Figg. 09-12) sottolineando l’evoluzione del linguaggio grafico nel 
passaggio dalle prime sperimentazioni progettuali compiute per i Giochi Olimpici di Città del 
Messico (1968) e di Monaco (1972) a quelle più recenti di Pechino (2008),  con particolare 
attenzione al progetto grafico elaborato per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino (2022) la 
cui sintesi grafica mostra la tensione innovativa al movimento e al contempo coniuga la dina-
micità modernamente accentuata alla tecnica tradizionale della scrittura a pennello... come 
per a!ermare che, nonostante l’introduzione delle più sofisticate tecnologie, l’espressione 
concettuale può rivelarsi mediante un continuo rimando agli strumenti e alle tecniche più 
antiche e consolidate.

Fig. 10. Alcuni pittogram-
mi per i Giochi Olimpici 
Invernali di Monaco 1972 
- scelti tra i 21 dell’intera 
serie (www.olympic-mu-
seum.de) – che 
mostrano l’accentuarsi 
del movimento degli 
atleti. Elaborazione grafica 
dell’autore.

Fig. 11. Alcuni pittogram-
mi per i Giochi Olimpici 
di Pechino 2008 - scelti 
tra i 35 dell’intera serie 
(www.pinterest.com) 
- in cui le linee curve 
compongono la griglia di 
riferimento. Elaborazione 
grafica dell’autore.

Fig. 12. Alcuni pittogram-
mi per i Giochi Olimpici 
Invernali di Pechino 2022 
- scelti tra i 24 dell’intera 
serie (www. olympics.
com) - in cui ha maggiore 
enfasi il movimento. 
Elaborazione grafica 
dell’autore.

Note

[1] Olafur Eliasson, In real life (2019). Installazione presso la Tate Gallery, Londra laddove si videro commistioni o contaminazioni 
tra elementi naturali, geometrie complesse e motion patterns, in cui lo spettatore era interamente coinvolto e partecipe dei 
fenomeni intorno. Le opere presentavano molti schermi in movimento e interazioni con il colore (fino al 2020). Consultare: 
www. tate.org. uk (ultimo accesso 25.02.2022).

[2] Arnheim nel paragrafo Movimento immobile fa riferimento alla tensione guidata come proprietà dell’oggetto visivo assieme 
alla grandezza, alla forma e al colore, …..  La dinamica dell’obliquità, p.345

[3] Arnheim in L’immagine cinestesica del corpo (p. 330) fa riferimento al testo di Kandinsky Lo spirituale nell’arte in cui sono state 
pubblicate le foto dei danzatori.

[4] Numerose ricerche artistiche rivolte a sperimentare la percezione del movimento sono state intraprese in Europa già negli 
anni Cinquanta traendo spunto dalle precedenti esperienze delle avanguardie (Duchamp, Moholy-Nagy e la Costruzione spazia-
le cinetica di Naum Gabo). Definite opere d’arte cinetica e programmata mostravano geometrie astratte capaci di influenzare 
la percezione dell’osservatore. Una ulteriore evoluzione, quindi, è stata la Optical Art (Stati Uniti, anni 60-70) i cui esponenti 
realizzarono opere che includevano le griglie modulari per produrre la cosiddetta ‘instabilità percettiva’, mentre con le illusioni 
di torsione e rotazione si poteva ottenere il pieno coinvolgimento dell’osservatore. Essi diedero enfasi agli elementi ritmici e 
a tal proposito si riportano le considerazioni che Johannes Itten (noto soprattutto per gli studi sul colore) aveva espresso sul 
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Abstract

How to represent movement was a huge challenge since ancient period, when painters, sculptors, 
every artist had tried to represent actions and dynamism using only figures to generate perceptual 
responses in the eye and mind of the viewer. It reminds us that all kinesthetic shape is dynamic. If you 
use a trick to suggest people that something is shaking, it will be certainly recognized as an interesting 
item, too. In the early twentieth century, Futurist painters stressed on modernity, and the virtues of 
technology. As a result, their works typically included rhythmical spatial repetitions of an object’s out-
lines during transit. Film cameras documented space and time dynamism, and then computer graphic 
design – combining typography, colour, image and sound – becomes crucial for delivering messages to 
viewers. Installations artworks, for instance, are emerging out focusing on how a viewer experiences 
them throughout various materials, lights and sounds. Motion Graphics or Motion Design describes 
ideas presenting in a very eye-catching and entertaining way. Last but not least, going on with my re-
search I would show how motion has been best represented on pictograms for communication as in 
each one a grid of curved lines constitutes a base of configuration of perceived forces strengthening 
the movement of the athletes.

Keywords
Motion, dynamism, rhythm, information pictograms, abstract symbol

Topics
Interpretare / simboleggiare 

Representing motion. 
From bidimensional to computer 
graphics in the 20th and 21st century

Gabriella Curti

Olafur Eliasson,
Your uncertain shadow (co-
lour), 2010. Installation 
Tate Gallery, London. See: 
www. tate.org.uk (Acces-
sed Feb. 25, 2022).
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Introduction

Motion Graphics shows us images, symbols, alphabetics and numerics combined with ob-
jects that move to entertain users and involved them. Obviously, most of them are adver-
tisements on the internet, but also on television, cinema and game. Images created with 
acoustic e!ects, lightings e!ects, special e!ects impact on users enormously. It’s well known 
that any visual image, presenting objects by means of such perceptual qualities as wedge 
shape, oblique direction, shaded or blurred surface, will give the impression of movement. 
Works of contemporary art are often physically produced by the forces we perceive in their 
shapes. Inclined lines, diagonals, which are hidden in human or animal bodies were found 
to perceive dynamism and motion. A whirling motion could also produce blurred images 
achieving the e!ectiveness of a graphic opacity and transparency elements which create a 
dynamic rhythm. Moreover, at the theatre it could abolish the traditional narrative form in 
order to make something more free-form and organic. Happenings have been reinventing 
theatre to try to make plays more interactive, helping to put new media technology de-
velopments into context. In other words, happenings were a form of participatory new 
media art, emphasizing an interaction between the performer and the audience. They gave 
way to performance art in which the focus was increasingly on the action of the artist.  
Some installations showed the actions of spectators, and plenty of examples were realized in 
the earliest twenty years of 21st century. What these contemporary art installations showed 
were the motion represented in the same way it was in ancient period, that is body motion, 
gestures and posture. Actually, motions in relation to one another have an impact as a visual 
image, and all kinesthetic shape is dynamic. Arnheim [1] wrote: “Oblique orientation is prob-
ably the most elementary and e!ective means of obtaining directed tension. Obliqueness is 
perceived spontaneously as a dynamic straining toward or away from the basic spatial frame-
work of the vertical and horizontal” [Arnheim 1974, p. 424].

Motion and its perception

Back in the antique roman period and see the bas-reliefs in which human figures express mo-
tion by their ascending or descending arms (figs 01, 02). Actually, in every work of art several 
perceptual devices have been used to obtain the dynamic e!ect. For instance, if the main 
axes of the bodies run obliquely, the heads and arms o!er varying phases of posture. Besides, 
the arms are made to deviate obliquely from the body – an extra element of animation [2]. 
Being concise for this short essay, and directly talking about the works of art produced in 
20th century, let’s have a look on the line patterns drawn by Wassilij Kandinsky (fig. 03). It 
was an attempt to translate photos of the dancing bodies showing their dynamic properties 
since the figures were seen as pushed out the ground [3].
About the kinesthetic body image Arnheim wrote: “The dancer builds his work from the 
feelings of tension and relaxation, the sense of balance, which distinguishes the proud stabil-
ity of the vertical of the risky adventures of thrusting and falling. […] Physically all motion is 
caused by some kind of force. But what counts for artistic performance is the dynamics con-
veyed to the audience visually; for dynamics alone is responsible for expression and meaning” 
[ Arnheim 1974, p. 407].
In the early 20th century, Italian Futurist art movement aimed to capture in art the dynamism 
and energy of modern world. By proposing the art celebration of industrial and technological 
world, Futurists declared the ‘beauty of speed’. As a result, they expressed dynamism, energy, 
and movement in every work. They also adopted the cubist technique of using fragment-
ed and intersecting plane, surfaces, and outlines to show several simultaneous views of an 
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Fig. 03. Wassilij Kandinsky, 
Dance curves: on the 
dances of Palucca, 1926, 
Das kunstblatt arts journal, 
1926. See: www.research-
gate.net (ultimo accesso 
25.02.2022) e anche: How 
the the Bauhaus school 
gave life to… Performance 
Art Movement. See: www.
widewalls.ch (Accessed 
Feb. 25, 2022). (Highli-
ghting by author).

Fig. 01. 02. By celebrating 
emperor Trajan’s victory 
in Dacian wars (2nd A.D.) 
the first image shows 
the ascendent dynamism 
to communicate victory 
(left), the second one 
shows the descendent 
movement to indicate 
that the king died (right).
See: www.gettyimages.
com (Accessed Feb. 20, 
2022). (Highlighting by 
author).
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Fig. 04. 05. 06. Giacomo 
Balla, Futur Balla, 1913. 
The artist aimed to 
capture in art the dyna-
mism and energy of the 
modern world.
See: www.wikiart.org 
(Accessed Feb. 20, 2022).
so 20.02.2022). (Highli-
ghting by author).

object, and sought to portray the object’s movement. Typically, their works included rhyth-
mical spatial repetitions of an object’s outlines during transit. The works entitled Futur Balla 
were quite experimental model for the plenty of infinitely repeated strokes. Nevertheless, 
author’s painting and drawings show signs and symbols to represent space (figs. 04,05) even 
if they are entirely abstracts. Futurist paintings with brighter and more vibrant colours re-
veal dynamic, agitated compositions in which rhythmically swirling forms reach an increasing 
movement. (fig. 06) Therefore, these works on spatial movement have been instrumental 
for the contemporary researches and production using technological devices.

Rhythm and dynamism

Initially, in the sixties and seventies, abstract paintings showed visual illusions, often labeled 
‘optical’ or ‘retinal’ in which some elements were simply lined up across the surface, and also 
uniform color stripes seemed to move rhythmically from one side to another [4]. 
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Fig. 07. Total Space, 2020, 
Installations, Museum 
für Gestaltung Zurich 
(2020-’21). See: www.
museum-gestaltung.ch 
(Accessed Feb. 8, 2022).

According to the curator of painting and sculpture exhibitions The Responsive eye, William C. 
Seitz: “the eye needs only the slightest clue to link an abstract shape to some past association 
with actual objects and space” [Seitz 1965, p.7]. 
Rhythmic elements can be highlighted both on the two-dimensional surface and in the 
three-dimensional space, in addition to this many artists highlighted the movement through 
the bodies’ gestures since “the experience of fluid movement is of great e!ect [...] a rhythmic 
perception can be a fluid movement and not just a schematic repetition [5]. 
The fluid movement is often uninterrupted and “the shapes must develop from each other 
through intermediate shapes that connect them” [Itten 1963, p.111]. What is more, in the 
early 1960s, happenings flourished in New York City, and then developed in the US and 
Italy as well. Typically, they took place in an environment or installation created within a gal-
lery and involved light, sound, slide projections, and also element of spectator participation.  
Kinesthetics played a central role in the happenings which were filmed by hoping to demon-
strate how far they were using the new medium whose whole process became known as 
Video-performance which took place in many theatres in Italy and US in the 1970s. Many 
years later, the installations created actions and motions using sensors, therefore people 
movements repeatedly changed images (fig. 07).
Nowadays, visiting a museum it’s possible to get involved by installations and performances 
that accentuate and often precede research on relations with environment which certain de-
signers are fond of. Essentially, installation as environmental art takes into account a broader 
sensory experience, rather than floating framed points of focus on a neutral wall or display-
ing isolated objects on a pedestal. Implying dissolution of the line between art and life, this 
may leave space and time as its only dimensional constants. 
Besides, graphic designers are in the verge of creating only short clip of motion graphics 
which can simplify complexity and make easier to comprehend messages by movements, 
colours and shapes. In short, motion graphics could be a visual aid satisfying designers craving 
for something more creative.
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Fig. 08. Oskar Schlemmer, 
Die Bünhe im Bauhaus, 
1925. See: www.Bauhaus-
bookshelf.org. (Accessed 
Feb. 8, 2022). (Highlighting 
by author).

By representing motion in pictograms

Die bewegte Geschichte des SBB-Designs 2019 in Museum für Gestaltung Zürich (A century of 
design on the move) was a very interesting exhibition [6] moving images and making immaterial 
knowledge playfully experienceable through interactive installations. For instance, by watching 
on screen the own posture as a pictogram – reminding to Munich Olympic Games Pictograms 
[7] – it was usefully experimental for visitors. Thinking again about body motion, if dancers 
were celebrated in their esthetic prominence – even wrapped up in lengths of material – ath-
letes would not be the same. In fact, playing with all one’s muscular strength is not aesthetically 
attractive. However, maintaining graphic and geometric rules in designing pictograms, graphic 
designers also expressed motion in lots of examples by depicting silhouettes in various way as 
the illustrations show in figures 9-12. Nevertheless, did designers take many steps forward, as 
they represented each sport by describing body parts and sports equipment that best repre-
sented their essence in the set for the Olympic Games in Mexico City (1968), and eventually 
by referring to the calligraphic style for the 2008 Olympic Games in Beijing [8]. Even now, 
designing for the Winter Olympic Games in Beijing (2022) appears to be more appropriate 
by capturing grace and dynamism of winter sport. Representing dynamism of winter sports as 
the previous one, this set of pictograms were designed basically on seal engraving, as in each 
of them every sport is represented with strokes characteristic of Chinese seals which date 
back centuries [9]. In conclusion, it seems that using contemporary technological devices does 
not avoid both a great deal of new opportunities, and expressing a concept by referring to 
traditional or conventional techniques as well. However, looking through carefully the series of 
symbols it gives the impression that motion has been best represented on sports pictograms 
as in each one a grid of curved lines constitutes a base of configuration of perceived forces 
strengthening the movement of the athletes.
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Fig. 09. Mexico City 
Olympic Games (1968) 
Pictograms - among the 
22 series’ symbols (www.
theolympicdesign.com) 
- highlighting underlain 
geometries the limbs 
and game instruments 
movement. Image created 
by author.

Fig. 12. Beijing Olympic 
Winter Games (2008) 
Pictograms - among the 
24 series’ symbols (www. 
olympics.com) - in which 
movement has greater 
emphasis. Image created 
by author.

Fig. 10. Munich Olympic 
Games (1972) Picto-
grams - among the 21 
series’ symbols (www.
olympic-museum.de) 
- highlighting underlain 
geometries the limbs 
and game instruments 
movement. Image created 
by author.

Fig. 11. Beijing Olympic 
Games (2008) Picto-
grams - among the 35 
series’ symbols (www.
pinterest.com) - in which 
curved lines make up the 
reference grid. Image 
created by author.
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Notes

[1] Arnheim in The Dynamic of Obliqueness particularly focused on the primitive artists who acquired this main device for distin-
guishing action from rest - for example, a walking figure from a standing one.

[2] For example, Trajan’s column, a Roman triumphal column which commemorates emperor Trajan’s victory in Dacian wars, 
and shows a bas-relief also o!ering di!erent perspectives about military campaigns against the Dacians. Probably, the ascendent 
dynamism represents the assault on the Dacian capital and the victory, on the contrary the descendent movement symbolizes 
the death of the Dacian king Decebalus.

[3] In The Kinesthetic Body Image, Arnheim (1974), page 404. Arnheim referred to figure showed by Kandinsky in Concerning the 
spiritual in art, New York 1946 (Ueber das Geistige in der Kunst, München 1912).

[4] 1953-1963 was a meaningful decade for ‘arte programmata’, as people could see during the exhibition settled in Milan 
twenty years later (1983). Focusing on this decade this exhibition showed the works of art of many artists who developed their 
researches in Optical Art based either on perspective illusion or on chromatic tension.

[5] Quotes taken by Gestaltungs- und Formenlehre. Vorkurs am Bauhaus und später, written by Johannes Itten in 1963 which was 
translated for the first time in Italian language in 2021. This book introduces the basics of artistic design and form theory. As 
Walter Gropius entrusted Itten with a six-month preparatory course for access to the Bauhaus in Weimar, Itten (Swiss painter 
who developed comprehensive color theories) taught how to release creative energy and direct it towards an energetic and 
symbolic form, expressing spiritual faculty in an image or in an object. The book had already been translated in English, whit title 
Design and form: the basic course at the Bauhaus (1975). London: Thames and Hudson.

[6]  The Swiss Museum for Design (Museum für Gestaltung) A century of design on the move an exhibition about the Swiss Fed-
eral Railways which showed photos and drawings of architectural and industrial designs along with poster and video installations. 
www.swissinfo.ch (Accessed Feb. 8, 2022).

[7] Designed by O. Aicher. See: www.olympic-museum.de (Accessed Feb. 10, 2022).

[8] See also: Curti Gabriella (2020). Graphic design for universal information. Pictograms and communication. Into Connecting. 
Drawings for weaving relationship. Proceedings of the 42nd International Conference of Representation Disciplines Teachers. 
Milan: Franco Angeli, pages 3193-3202.

[9]  Bejing 2022 pictograms were designed by Lin Cunzhen who said: <We designed these pictograms based on two princi-
ples – to stay consistent with the Games’ entire visual appearance and to echo the design used at the 2008 Summer Games 
to highlight Beijing’s unique status as the world’s only city so far to host both Summer and Winter Games.> What is more, she 
also revealed that they focused on China’s Eastern philosophy, as a result the emblem reflects Chinese culture in the calligraphy. 
See: www.olympics.com (Accessed Feb. 10, 2022).
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