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Twine Forms to Re-Stitch Memories of an Ancient Plan in Basilicata

995
Flavia Camagni, Marco Fasolo 
Tessere di legno per connettere disegni prospettici architettonici 
con le scenografie teatrali: rappresentazione di spazi immaginari e spazi illusori 
Wooden Tesserae to Connect Architectural Perspective Drawings 
with Theatrical Scenographies: Representation of Imaginary and Illusory Spaces

1017
Antonio Camassa, Matteo Flavio Mancini 
“Se […] vi venisse voglia di mutare per un po’ di tempo la forma dell’architettura”. 
Il progetto dell’illusione di Andrea Pozzo in tre opere romane 
“Se […] vi venisse voglia di mutare per un po’ di tempo la forma dell’architettura”. 
The Project of Illusion by Andrea Pozzo in Three Roman Works 



MNEMOSINE la costruzione della memoria 
MNEMOSYNE the construction of memory

1035
Alessandra Capanna, Paola Magnaghi-Delfino, Giampiero Mele, Tullia Norando  
The Drawing of an Opera Theatre for Boito’s Competition (1939)

1045
Santi Centineo  
Archi-partiture. Sperimentazioni e corrispondenze fisiognomiche 
tra notazione musicale e architettura teatrale nel ‘900 
Archi-Scores. Physical Experimentation and Correspondence 
between Contemporary Musical Notation and Theatre Architecture

1063
Francesco Cervellini 
Dal Connettere. Note ed esercizi per una 
Teoria della Pratica del Disegno della forma visiva 
From Connecting. Notes and Exercises 
for a Theory of the Practice of Disegno of the Visual Form

1079
Massimiliano Ciammaichella, Gabriella Liva 
Immagine originaria e stratificazione di identità mutate 
Original Image and Stratification of Mutated Identities

1099
Antonio Conte, Marianna Calia, Roberto Pedone, Anna Lovino,
Mara Manicone, Francesca Sbano 
Ri-configurazione di parti ed elementi dell’architettura rurale: 
il recinto, la corte e la torre deI Yue jiazhuang nel Fujian in Cina
Re-Configuration of Parts and Elements of Rural Architecture: 
the Fence, the Court and the Tower of Yue Jiazhuang in Fujian, China

1119
Carmela Crescenzi  
Mutatis mutandis, architettura e narrazione. L’arte di Guarino Guarini 
Mutatis Mutandis, Architecture and Narrative. The Guarino Guarini Skill

1139
Laura Farroni  
Connessioni su Palazzo Spada a Roma 
Connections on Palazzo Spada in Rome

1161
Paolo Giandebiaggi, Chiara Vernizzi 
Gli organismi religiosi nella trasformazione della città europea: 
dal rilievo alla definizione di una identità urbana 
Religious Building in the Transformation of the European City: 
from Survey to the Definition of an Urban Identity

1183
Gian Marco Girgenti, Claudia Tarantino 
Connessioni e stratificazioni della forma urbana. 
Le tracce degli anfiteatri romani e le loro risignificazioni
Connections and Stratifications of the Urban Shape. 
The Traces of the Roman Anphitheaters in Their Metamorphoses

1205
Pablo Jeremías Juan Gutiérrez  
Ideas reversibles, dibujos irreversibles. El tiempo como conector, 
en el dibujo de arquitectura, entre la mano que dibuja y el ojo que lee 
Reversible Ideas, Irreversible Drawings. Time as a Connector 
between the Hand that Draws and the Eye that Reads

1221
Cornelie Leopold  
Geometrische Transformationen als Entwurfsmethodik 
Geometric Transformations as Design Methodology 

1241
Sofia Menconero  
Un Ponte magnifico tra immaginazione e immagine: 
connessioni tra disegno e pensiero nell’arte piranesiana 
A Ponte magnifico between Imagination and Image: 
Connections between Drawing and Thought in Piranesian Art

1265
Vincenzo Moschetti   
Destiny (not Allegory): Re-Designing Samonà’s Mediterranean.
An (im)Possible Mapping between the ‘Masserìa’ and the House

1276
Caterina Palestini  
Connessioni spazio_forma_struttura. Le teorie dell’abitare di Luigi Moretti, 
analisi e riconfigurazioni del quartiere Decima a Roma 
Connections Space_Shape_Structure. Luigi Moretti’s Theories of Living, 
Analysis and Reconfigurations of the Decima District in Rome

1296
Roberto Pedone 
Architettura provvisionale e saperi artigianali per nuove forme dell’abitare 
Provisional Architecture and Artisanal Knowledge for New Forms of Living

1310
Giulia Pettoello 
Disegno e geometria: un itinerario creativo per la progettazione 
di textures e patterns 
Drawing and Geometry: a Creative Itinerary for Designing 
Textures and Patterns

1330
Chiara Pietropaolo  
Turris Babel inside. Il disvelamento della materia tra frammento e rottura 
Turris Babel Inside. The Unravelling of Matter between Fragment and Breakage

1356
Simone Porro   
Music as an Inspiration Source for Architectural Forms through Unreal Engine

1363
Giorgia Potestà  
Conoscenza e rappresentazione del patrimonio storico costruito in ambiente BIM. 
Criticità e possibili metodologie applicative 
Knowledge and Representation of Cultural Heritage in a BIM Environment.
Critical Issues and Possible Application Methodologies

1385
Luca Ribichini, Lorenzo Tarquini, Mario Ciamba, Ivan Valcerca, Massimiliano Mastracci 
Genesi di una forma tra idea, geometria e materia, Francesco Berarducci. 
Analisi della Chiesa di San Valentino al Villaggio Olimpico 
Genesis of a Form: Idea, Geometry and Matter. Francesco Berarducci.
Analysis of the Church of St. Valentine, Olympic Village, Rome

1411
Gabriele Rossi, Francesca Sisci 
I calvari salentini. Analisi grafica e documentazione 
The Salento’s Calvaries. Graphical Analysis and Documentation

1425
Nicolas Turchi   
Retention and Protention Methodology: 
Edmund Husserl’s Phenomenology as a Multidimensional Design Approach

1434
Michele Valentino  
Disegno ambiguo e sagace 
Ambigous and Sagace Drawing

1450
Starlight Vattano  
Manifesti e bozzetti di scena: la danza come metafora del corpo 
Posters and Stage Sketches: Dance as a Metaphor for the Body

1466
Marta Zerbini 
L’impronta della dinamica storica dell’insediamento di frontiera: 
l’Epte in Normandia, Francia 
The Traces of Historical Dynamics in a Border Settlement: 
the Study of Epte River in Normandy, France

1486
Fabrizio Agnello, Laura Barrale
Riannodare il passato e il presente con la restituzione prospettica: 
ricostruzione della perduta chiesa delle Stimmate di Palermo da foto d’archivio 
Weaving Past and Present with the Help of Perspective Restitution: 
Reconstruction of the Gone Stimmate Church of Palermo from Period Photos

1510
Damiano Antonino Angelo Aiello, Cettina Santagati  
Preservare la memoria: dal rilievo digitale alla realtà virtuale 
per la conservazione del patrimonio naturale a rischio
Preserving Memory: from Digital Survey to Virtual Reality 
for the Conservation of Natural Heritage at Risk

1528
Giuseppe Amoruso, Polina Mironenko  
Memory as a Common Asset. 
Algorithmic Generative Representations for the Reconstruction 
of the Community Identity after the Earthquake

1538
Sara Antinozzi, Diego Ronchi, Salvatore Barba 
Macro e micro fotogrammetria per la virtualizzazione 
della laminetta orfica (V-IV a.C.) del Museo Nazionale di Vibo Valentia  
Macro and Micro Photogrammetry for the Virtualization 
of the Orphic Foil (V-IV B.C.) of National Museum of Vibo Valentia

1556
Giuseppe Antuono, Valeria Cera, Vincenzo Cirillo, Emanuela Lanzara 
ex-caV/ARe. Ibridazioni digitali per la ri-presentazione 
delle cave campane  
ex-caV/ARe. Digital Hybrids to Re-Present 
Campanian Caves&Quarries

1578
Adriana Arena  
Il percorso del Disegno a Messina: dal Collegio di Belle Arti 
al Dipartimento di Ingegneria. Resoconto di una mostra  
The Path of Drawing in Messina: from the College of Fine Arts 
to the Engineering Department. Report of an Exhibition

1598
Alessandra Avella, Nicola Pisacane, Pasquale Argenziano  
Il disegno della città rinascimentale dalle illustrazioni del De Nola 
ai dati cartografici contemporanei 
The Drawing of the Renaissance City from De Nola’s Tables 
to Contemporary Cartographical Data



1622
Fabrizio Avella  
Il secondo concorso per il Parlamento di Ernesto Basile. 
Analisi e ricostruzione congetturale 
The Second Competition for the Parliament of Ernesto Basile.
Analysis and Congectural Reconstruction

1644
Marcello Balzani, Martina Suppa 
Una metodologia integrata per la documentazione e rappresentazione 
dei teatri emiliani danneggiati dal sisma del 2012 
An Integrated Methodology for the Documentation and Representation 
of the Emilia-Romagna Damaged Theatres by the 2012 Earthquake

1660
Fabrizio Banfi, Daniela Oreni, Jacopo Alberto Bonini 
L’Arco della Pace di Milano e la sua memoria storica: 
dal rilievo 3D e HBIM alla mixed reality (VR-AR) 
The Arch of Peace of Milan and its Historic Memory: 
from 3D Survey and HBIM to Mixed Reality (VR-AR)

1678
Roberto Barni, Carlo Bianchini, Carlo Inglese 
Il duomo di Orvieto. Rilievo integrato e modellazione 
The Cathedral of Orvieto. Integrated Survey and Modeling

1700
Carlo Battini, Valeria d’Aquino 
Digitalizzazione e comunicazione di un manufatto storico-archeologico. 
Il caso studio di una maiolica fiorentina del Quattrocento 
Digitization and Communication of a Historical-Archaeological Artefact. 
The Case Study of a Fifteenth-Century Florentine Majolica

1720
Rachele Angela Bernardello, Isabella Friso, Giulia Piccinin 
Tecnologie immersive per la valorizzazione del patrimonio storico. 
I modelli digitali della Scuola del Carmine 
Immersive Technologies for the Valorizzation of Historical Heritage. 
The Scuola del Carmine’s Digital Models

1740
Carlo Bianchini, Marika Griffo 
Digital synapsis: dati, informazioni e modelli in connessione 
Digital Synapsis: Data, Information, Models in Connection

1760
Carlo Bianchini, Alessandro Viscogliosi, Francesca Cicinelli, Andrea Gallo 
La costruzione scientifica della memoria: 
il caso della nuova antica città di Ninfa
The Scientific Construction of Memory: 
the Case of the New Ancient City of Ninfa

1778
Stefano Brusaporci, Alessandra Tata, Mario Centofanti 
Tecnologie avanzate per la rappresentazione dell’apparecchiatura costruttiva 
storica: HBIM e il rinnovarsi di un’istanza 
Advanced Technologies for the Representation of Historical Construction 
Systems: HBIM and the Renewal of an Instance

1800
Nicoletta Campofiorito, Cettina Santagati 
Riconnettere presente e passato: la ricostruzione virtuale 
delle cucine del monastero dei Benedettini a Catania 
Reconnecting Present and Past: the Virtual Reconstruction 
of the Kitchens of the Benedictine Monastery in Catania

1820
Cristina Càndito, Alexandra Castro, Alessandro Meloni 
Rappresentazione, percezione e wayfinding. 
L’architettura per l’università del passato e del presente 
Representation, Perception and Wayfinding. 
University Architecture of the Past and Present

1842
Mirco Cannella  
La perduta Chiesa dell’Annunziata presso Porta san Giorgio a Palermo: 
ipotesi e ricostruzioni virtuali 
The Lost Church of the Annunziata at Porta San Giorgio in Palermo: 
Hypotheses and Virtual Reconstructions

1860
Mara Capone, Emanuela Lanzara 
Simulare per RI_Connettere. VR per i disturbi dello spettro autistico 
Simulation for RE_Connecting. VR for Autism Spectrum Disorders

1880
Fabiana Carbonari, Emanuela Chiavoni, Giulia Pettoello, Francesca Porfiri, María Belén Trivi 
Progetto e memoria. Connessioni e trame grafiche 
per il Museo di Scienze Naturali di La Plata 
Project and Memory. Drawings and Relationships 
for the Museum of Natural Sciences in La Plata

1902
Alessio Cardaci, Sereno Innocenti 
Dal faro per il mare al pozzo per il cielo: la chiesa di Santa Croce a Bergamo 
nella memoria di Santa Maria della Grotta a Messina 
From the Lighthouse to the Sea to Well for the Sky: the Church of Santa Croce
in Bergamo in the Memory of Santa Maria Della Grotta

1924
Valentina Castagnolo, Giovanni Cucci, Anna Christiana Maiorano 
Il padiglione pugliese all’Esposizione di Roma. 
Connessioni geografiche e temporali in un’architettura effimera 
The Apulian Pavilion at the Rome Exposition. 
Geographic and Temporal Connections in an Ephemeral Architecture

1938
Antonello Cerbone, Saverio D’Auria 
Strategie per la valorizzazione di architetture monastiche. 
Il caso della Badia di Pattano nel Cilento 
Strategies for the Valorisation of Monastic Architectures. 
The Case of the Badia of Pattano in Cilento

1958
Federico Cioli, Ylenia Ricci 
L’officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella. 
Dalla nuvola di punti alla realtà virtuale 
L’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.
From the Point Cloud to the Virtual Reality

1974
Paolo Clini, Ramona Quattrini, Renato Angeloni, Mirco D’Alessio, Laura Lanari
La Pinacoteca Civica F. Podesti di Ancona: 
un laboratorio didattico per la digitalizzazione del Patrimonio 
The Civic Art Gallery of Ancona: 
an Educational Laboratory for the Digitization of Cultural Heritage

1994
Luigi Corniello  
Connessioni religiose su isola a scopo turistico 
Religious Connections on the Island for Tourist Purposes

2012
Anastasia Cottini, Roberta Ferretti 
Rilievo digitale integrato e documentazione delle quadrature all’interno 
della chiesa di Santa Teresa a Piacenza 
Integrated Digital Survey and Documentation of the Quadrature Paintings 
in the Santa Teresa Church in Piacenza

2030
Salvatore Damiano  
Rappresentare le connessioni mai nate: 
il progetto di Luigi Moretti per la Casa del Balilla di Messina 
Representing the Connections Never Generated: 
Luigi Moretti’s Project for the Casa del Balilla in Messina

2058
Raffaella De Marco, Anna Dell’Amico 
Connettere il territorio tra patrimonio e informazione: 
banche dati e modelli per le Cultural Heritage Routes  
Connecting the Territory between Heritage and Information: 
Databases and Models for the Cultural Heritage Routes 

2078
Massimo De Paoli, Luca Ercolin
Il complesso ligneo dell’abbazia di Rodengo: 
il leggio di fra Raffaele 
The Wooden Complex of Rodengo Abbey: 
the Bookstand of Friar Raffaele

2098
Eleonora Di Mauro  
Forte Avalos: tra memoria e oblio, un disegno per ricordare 
Fort Avalos: Memory and Oblivion, a Drawing to Remember

2118
Maria Linda Falcidieno, Massimo Malagugini, Ruggero Torti  
La comunicazione visiva nell’era digitale, tra diffusione e formazione 
Visual Communication in the Digital Age, between Diffusion and Educational

2142
Stefano Fasolini, Ivana Passamani, Nicola Ghidinelli, Andrea Pasini
La storia a portata di mano per ri-costruire la memoria di una comunità 
History at Your Doorstep Acknowledging the Legacy of a Community

2162
Carla Ferreyra, Wendy Mejía Cabezas, Massimo Leserri  
Levantamiento integrado para la documentación de arquitecturas históricas 
con influencia italiana en Colombia 
Integrated Surveying Techniques for the Documentation of Historical 
Architectures with Italian Influence in Colombia

2182
Riccardo Florio, Raffaele Catuogno, Teresa Della Corte, Veronica Marino, 
Antonia Valeria Dilauro 
Architettura archeologia per il rilievo integrato, il caso esemplare di Cuma: 
le Terme del Foro 
Archeology Architecture for the Integrated Survey, the Exemplary Case 
of Cuma: the Foro Thermal Baths

2204
Francesca Galasso  
La realtà virtuale per il racconto dell’Archeologia. 
Bedriacum 3D: il disegno per la narrazione di un vicus interrato 
Virtual Reality for the Discovery of Archaeology. 
Bedriacum 3D: Drawing for the Narration of a Buried Vicus



2224
Mariateresa Galizia, Graziana D’Agostino, Raissa Garozzo, Federico Mario La Russa 
Connessioni tra museo/archivi e città: strategie digitali per la valorizzazione 
e comunicazione del fondo Fichera del Museo della Rappresentazione 
Museum/Archives and City Connections: Digital Strategies for the Valorization 
and Divulgation of the Fichera Archive of the Museo della Rappresentazione

2242
Juan Francisco García Nofuentes, Roser Martínez Ramos e Iruela
El paisaje. Mímesis, arte y arquitectura 
Landscape. Mimesis, Art and Architecture

2256
Vincenza Garofalo, Elisa Azzurra Conigliaro, Alessia Tzimas
Rappresentazioni tattili
Tactile Representations

2276
Carlo Giannattasio  
Connessioni digitali per la salvaguardia dell’architettura di pregio 
Digital Connections for the Preservation of Valuable Architecture

2292
Maria Pompeiana Iarossi, Cecilia Santacroce 
Il legato dei legami. Le sedi storiche dell’associazionismo italiano a Buenos Aires  
Legacy of Links. The Historical Headquarters of Italian Associationism 
in Buenos Aires

2312
Carlo Inglese, Emanuele Gallotta, Luca James Senatore, Guglielmo Villa 
Operazioni di acquisizione massiva su componenti di matrice transalpina 
nell’architettura duecentesca del basso Lazio 
Massive Survey of Transalpine Matrix Components in the 13th Century 
Architecture of Southern Lazio

2328
Domenico Iovane, Rosina Iaderosa 
La rappresentazione digitale per la documentazione e l’investigazione: 
il caso studio del monumento garibaldino ai Ponti della Valle 
The Digital Representation for Documentation and Investigation: 
the Case Study of the Garibaldi Monument at the Ponti della Valle

2344
Giulia Lazzari  
I Varchi della memoria. La documentazione dei portali del villaggio Rehovë (Albania) 
The Gate of Memory. The Documentation of the Village of Rehovë (Albania)

2360
Marco Limongiello, Lucas Gujski, Cristiano Benedetto De Vita  
Analysis of RGB Images to Enhance Archaeological Cropmark Detection: 
the Case Study of Nuceriola, Italy

2369
Cecilia Maria Roberta Luschi, Laura Aiello 
La ricostruzione storica della città attraverso l’iconografia urbana. 
Il caso studio di San Giovanni d’Acri 
The Historical Reconstruction of the City through Urban Iconography.
The Case Study of St. John of Acre

2383
Francesco Maggio, Chiara La Rosa 
Disegnare il mutevole. 
Il concorso per il grattacielo Peugeot di Maurizio Sacripanti 
Drawing the Changeable. 
The Competition for the Peugeot Skyscraper of Maurizio Sacripanti

2405
Valeria Marzocchella, Maurizio Perticarini  
New Technologies of Cultural Regeneration.
An Exemple of Sanfelice Staircase as a Place of Comunication

2414
Marco Medici, Federico Ferrari 
Rilievo e documentazione del museo Tesla a Zagabria per la valorizzazione 
mediante applicazioni di AR e VR 
Survey and Documentation of the Tesla Museum in Zagreb for the Valorization 
through AR and VR Applications 

2434
Valeria Menchetelli  
Archiviare, ricordare, obliare.
Note sulle connessioni interdisciplinari tra memoria e rappresentazione 
Archiving, Remembering, Obliviating. 
Notes on Interdisciplinary Connections between Memory and Representation

2458
Manuela Milone   
Intentionality of the Design Through the Redesign: 
Albanese House by Leone and Culotta

2468 
Caterina Morganti, Cecilia Mazzoli, Cristiana Bartolomei, 
Dominique Rissolo, Falko Kuester  
Preserve the Memory of San Francisco’s Victorian Architecture

2477
Letizia Musaio Somma  
L’architettura ferroviaria e le trasformazioni urbane: il caso di Madrid 
Railway Architecture and Urban Transformation: the Case of Madrid

2493
Daniela Palomba, Sabrina Acquaviva, Marika Falcone 
Connessioni temporali: lettura critica di un progetto in tre tempi
Temporal Connections: Critical Reading of a Project in Three Times

2515
Lia Maria Papa, Pierpaolo D’Agostino  
Un processo integrato di conoscenza e visualizzazione. 
Il castello della Reggia di Portici 
An Integrated Process for Dissemination and Visualization. 
The Castle in the Royal Site in Portici

2533
Sandro Parrinello, Silvia La Placa
Ricostruire la memoria dello Stato da Mar attraverso un percorso 
di conoscenza, documentazione e disegno 
Rebuilding the Memory of the State da Mar through a Path of Knowledge, 
Documentation and Drawing

2551
Ivana Passamani, Matteo Pontoglio Emilii 
Le torri colombaie nel paesaggio di pianura. 
Analisi tipologiche, rilievo architettonico per la conoscenza 
The Dovecote Towers in the Po Valley Landscape. 
Typological Analysis, Architectural Survey to Knowledge

2571
Anna Lisa Pecora  
Virtual Environment for Autism. 
Drawing Space for Connection and Inclusion: an Open Debate

2582
Francesca Picchio, Elisabetta Doria, Alessia Miceli
Definizione di banche dati e procedure per la valorizzazione 
del Palazzo Centrale dell’Università di Pavia
Definition of Databases and Procedures for the Valorization 
of Central Palace of University of Pavia

2604
Margherita Pulcrano  
Modelli digitali interconnessi per ampliare la conoscenza 
e migliorare la fruizione del patrimonio costruito  
Digital Models Interconnected to Expand Knowledge 
and Improve the Use of Cultural Heritage

2622
Paola Puma  
La terra del Vello d’oro tra mito e realtà storica: Vani through Virtual Heritage, 
il rilievo per la valorizzazione dell’archeologia della Colchide 
The Land of the Golden Fleece between Myth and Historical Reality: 
Vani through Virtual Heritage, the Survey for the Enhancement of Colchis Archaeology 

2640
Cristina Renzoni, Elena Eramo 
Il rilievo della memoria 
The Survey of Memory

2662
Marco Ricciarini, Adelaide Tremori 
L’infrastruttura sportiva e l’identità territoriale 
Sports Infrastructure and Territorial Identity

2674
Marcello Scalzo  
Il Monastero camaldolese degli Angeli e la Rotonda di Brunelleschi: 
possibili connessioni 
The Monastero Camaldolese degli Angeli and the Rotonda of Brunelleschi: 
Possible Connections

2694
Alberto Sdegno, Veronica Riavis   
“Una strada fatta sopra dell’acqua”: 
genesi e rappresentazione di alcuni ponti palladiani 
“A Road Made Above Water”: 
Genesis and Representation of some Palladian Bridges

2716
Roberta Spallone, María Concepción López González, Marco Vitali
Integrazione di nuove tecnologie di rilevamento e modellazione 
per l’analisi dei sistemi voltati a fascioni 
Integration of New Survey and Modeling Technologies 
Aimed at the Analysis of Banded Vaulted Systems

2736
Francesco Stilo  
L’enigma del monastero di Santa Barbara. Tra storia e rappresentazione 
Santa Barbara’s Monastery Enigma, between History and Representation

2758
Gaia Lisa Tacchi, Emanuela Chiavoni 
Citazioni architettoniche e urbane. 
La facciata della casa di Flaminio Ponzio a via Alessandrina 
Architectural and Urban Citations. 
The Façade of Flaminio Ponzio’s House in Via Alessandrina

2778
Ana Tagliari, Wilson Florio, Luca Rossato, Felipe Corres Melachos  
Visionary Drawings for Weaving Visuals of the City. Roberto Loeb’s Design for the 
International Competition for Ideas for the Recovery of the Le Murate Complex



HERMES il racconto dei luoghi e delle cose  
HERMES the story of places and things

2787
Adriana Trematerra  
Reti e nodi nella città di Berat in Albania 
Networks and Connections in the City of Berat in Albania

2803
Francesco Trimboli  
La strada come architettura. Le vie colonnate nelle terre di Efeso, Jerash, 
Petra e Palmira. Appunti per una rappresentazione 
The Street as Architecture. The Colonnaded Streets in the Lands of Ephesus, 
Jerash, Petra and Palmyra. Notes for a Representation

2821
Ilaria Trizio, Francesca Savini, Andrea Ruggieri 
Archeologia dell’architettura e rappresentazione digitale: 
procedure e strumenti tra connessioni e intersezioni 
Archaeology of the Architecture and Digital Representation: 
Procedures and Instruments between Connections and Intersections

2843
Pasquale Tunzi  
Dualità comunicativa nella raffigurazione di alcuni luoghi naturali 
d’Abruzzo presente in atti giudiziari 
Duality of Communication in the Depiction of a Number 
of Natural Places in Abruzzo Present in Court Documents

2855
Maurizio Unali  
Rappresentare significa Connettere. Il caso del Rock Show Design 
To Represent Means to Connect. The Case of Rock Show Design

2869
Uliva Velo, Anna Castagnoli, Manuela Incerti 
Ubaldo Castagnoli. Dal Gruppo 7 alle architetture per le telecomunicazioni 
Ubaldo Castagnoli. From Gruppo 7 to Architectures for Telecommunications

2891
Alessandra Vezzi  
Strategie di valorizzazione/rivitalizzazione del patrimonio architettonico storico 
armeno. Il caso studio di Arates 
Valorization Strategies/Revitalization of the Armenian Historical Architectural 
Heritage. The Case Study of Arates

2907
Barbara Ansaldi 
Dentro Il Convito di Erode di Filippo Lippi. 
Analisi geometrica e restituzione prospettica dello spazio dipinto 
Inside The Feast of Herod by Filippo Lippi.
Geometric Analysis and Perspective Restitution of the Painted Space

2931
Marinella Arena 
Connessioni geometriche: per una catalogazione ‘fantastica’ dei pattern bizantini 
Geometrical Connections: for a ‘Fantastic’ Cataloguing of Byzantine Patterns

2955
Greta Attademo 
Videogame e museo. La rappresentazione dello spazio 
come strumento narrativo per il patrimonio culturale 
Videogame and Museum. The Spatial Representation 
as a Narrative Strategy for the Cultural Heritage

2973
Alessandro Bianchi, Domenico D’Uva, Andrea Rolando, Alessandro Scandiffio 
A View from the Track: Measuring Spatial Quality of Slow Mobility Routes.
Possible Integration of GIS and Machine Learning Based Methods

2981
Fabio Bianconi, Marco Filippucci
Digital Draw Connections. La sfida culturale della rappresentazione 
della complessità e contraddizioni nel paesaggio
Digital Draw Connections. The Cultural Challenge 
of Representing Complexity and Contradictions on the Landscape

3005
Rosario Giovanni Brandolino 
Terraforma. Un musubi per lo Stretto disegnato 
Terraforma. A Musubi for the Design of the Strait 

3025
Camilla Casonato, Gloria Cossa
Landscape Stories. Racconti visuali sul paesaggio del quotidiano
Landscape Stories. Visual Storytelling on the Everyday Landscape

3043
Pilar Chías, Tomás Abad 
De Viajeros y dibujantes: el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
entre el mito y la leyenda 
On Travellers and Draughtsmen: the Monastery of San Lorenzo de El Escorial, 
between Myth and Legend

3063
Emanuela Chiavoni, Alekos Diacodimitri, Federico Rebecchini 
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Abstract

Questo studio presenta i primi risultati di una ricerca sul tema dei dispositivi tattili per favorire la fru-
izione dei film da parte dei non vedenti. Un argomento allo stato attuale poco indagato, i cui principi 
non sono ancora stati sistematizzati e che, pertanto, offre ampi margini di sperimentazione. La ricerca 
è ancora in corso ed è stata contemporaneamente sviluppata per la fotografia e le arti grafiche 
bidimensionali. In questa sede ci limiteremo a trattare la cinematografia, pur facendo riferimento a 
considerazioni che, in buona parte, sono valide anche per altre forme figurative. 
Gli strumenti ausiliari attualmente a disposizione di un non vedente per la fruizione di un film con-
sistono esclusivamente in supporti audio che integrano i dialoghi e offrono informazioni minime su 
elementi visuali rilevanti per lo sviluppo della narrazione. Le integrazioni audio, basate sulla descri-
zione verbale, non sono però idonee a rendere molte componenti espressive legate alla visualità 
(inquadrature, ottiche, movimenti di macchina, scelte legate al montaggio ecc.) che, com’è evidente, 
costituiscono elementi imprescindibili per apprezzare pienamente un film.
Gli studi ormai avanzati e i primi prototipi realizzati nel campo dei dispositivi tattili digitali (tablet a 
microsfere motorizzate), anche se ancora non disponibili su scala commerciale, potrebbero ampliare 
un settore economicamente rilevante e di grande interesse scientifico. Inoltre, permetterebbero 
l’inclusività e un maggiore accesso alla cultura da parte di una categoria svantaggiata. In questo saggio 
descriveremo il metodo sviluppato per realizzare i supporti tattili delle scene chiave di un film, appli-
candolo a La finestra sul cortile (Rear Window) di Alfred Hitchcock e successivamente valutando i limiti 
e le potenzialità della sperimentazione.

Parole chiave
cinema per non vedenti, aptica, sussidi tattili, disegno in rilievo, La finestra sul cortile.

Cinema per i non vedenti. 
Dispositivi tattili per la fruizione
Daniele Colistra
Giada Puccinelli

42° Convegno Internazionale  
dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione

Congresso della Unione Italiana per il Disegno
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Premessa e stato dell’arte

Un cieco ha la perfetta consapevolezza cinestetica di un ambiente a lui noto; è in grado di 
muoversi a suo agio nello spazio e riesce a relazionarsi ad esso con il proprio corpo. Attra-
verso il tatto, i ciechi acquisiscono in modo analitico un gran numero di informazioni che 
però, durante la fase aptica, sono disgiunte da uno schema di riferimento tridimensionale 
unitario. Tramite la vista, i vedenti percepiscono gli oggetti convessi (per esempio: un vaso 
di ceramica) e gli spazi concavi (per esempio: l’interno di una chiesa) innanzitutto in modo 
generale e sintetico; poi, eventualmente, in modo analitico. Per i ciechi il procedimento è 
inverso: gli oggetti e gli spazi vengono ricostruiti sommando le informazioni acquisite, per 
parti disgiunte, attraverso il tatto o il movimento all’interno di essi. La comunicazione verba-
le scritta per i non vedenti, com’è noto, si basa su un codice (il Braille) che riproduce tutti i 
segni fonetici presenti nella scrittura a stampa e, quindi, la trasmissione delle informazioni av-
viene senza alcuna perdita di significato. Per questo motivo, le modalità di comunicazione coi 
non vedenti e fra i non vedenti hanno sempre privilegiato le forme verbali, scritte o sonore, 
evitando il più possibile il ricorso a informazioni di tipo spaziale, cromatico o comunque 
riconducibili alla sfera visiva [1].
Anche gli strumenti attualmente disponibili per favorire la fruizione di un film si basano su 
supporti audio integrativi [2]: una voce narrante descrive sommariamente la scena, i gesti e 
le azioni, in alcuni casi i movimenti della macchina da presa o le scelte relative al montaggio; 
restano tuttavia escluse numerose qualità, prevalentemente visuali, che sono alla base della 
cinematografia e che dovrebbero essere trasmesse, pur se in modo parziale. Attraverso le 
integrazioni audio, il cieco potrà comprendere meglio il film ma non potrà cogliere e ap-
prezzare moltissime delle sue qualità intrinseche, legate appunto alla visualità.
Perché, a differenza dei supporti per la fotografia e la pittura [3], non si è riscontrato un 
analogo sviluppo in campo cinematografico? Principalmente per due motivi: innanzitutto 
perché un cieco è comunque in grado di ‘comprendere’ e in parte apprezzare il film anche 
solo tramite l’udito; poi perché le numerosissime immagini che compongono un lungome-
traggio impongono la realizzazione di un numero elevato di dispositivi tattili che, comunque, 
sarebbero adatti solo per riprodurre le scene statiche, prive di movimenti di macchina e di 
azioni rapide. I recenti annunci relativi alla produzione in serie di un tablet a rilievo interatti-
vo, adatto non solo per la scrittura Braille ma anche per la percezione di forme complesse, 
potrebbe far superare rapidamente le attuali e apparentemente insormontabili difficoltà [4].

Fig. 1. Viste del modello 
cubico tridimensionale.
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Aptica e propriocezione. Un modello sperimentale per la percezione spaziale

Il primo problema che abbiamo affrontato consiste nella rappresentazione unitaria di uno 
spazio concavo. I vedenti percepiscono lo spazio attraverso immagini che si formano sulla 
retina; la prospettiva lineare è la forma della rappresentazione più analoga a ciò che vedia-
mo con gli occhi. Ma essa stessa è dotata di elementi di convenzionalità, simbolicità [5] e, 
quindi, necessita di chiavi di lettura per la sua corretta interpretazione. Abbiamo provato a 
definire un codice elementare per la comunicazione dello spazio tridimensionale tramite 
un supporto tattile (bassorilievo) che riproduca gli elementi cardine di un’immagine in pro-
spettiva. Questo codice potrà essere utilizzato anche per la realizzazione di modelli tattili da 
fotografia e, naturalmente, per i singoli fotogrammi di un video. Per favorire la comprensio-
ne dei rapporti che legano uno spazio tridimensionale con la corrispondente immagine in 
prospettiva, abbiamo realizzato un modello tridimensionale cubico (concavo) in scala 1:20 
di una stanza con lato pari a m 4 e pareti rimovibili, in cui sono presenti quattro solidi ele-
mentari (convessi): un cilindro, un cono, una sfera e una piramide (fig. 1).
A partire da questo modello, abbiamo individuato 12 condizioni proiettive differenti (fig. 2), 
utili a evidenziare i principali parametri che determinano l’immagine prospettica, variando reci-
procamente la posizione dell’oggetto rispetto al quadro, l’altezza del punto di vista rispetto 
al geometrale e la distanza del punto di vista dal quadro. Di ciascuna immagine è stato 
stampato un bassorilievo (fig. 3) utilizzando 5 curve di livello equidistanti mm 1, in modo da 
simulare il corrispondente schema prospettico. La preventiva esplorazione tattile del mo-
dello tridimensionale potrà fornire al cieco la comprensione spaziale dello spazio concavo e 
degli elementi convessi presenti all’interno. 
Successivamente, la lettura attraverso il tatto delle prospettive in bassorilievo permetterà di 
comprendere alcuni effetti tipici di una prospettiva/fotografia di cui i principali sono:
- lo scorcio (gli oggetti vicini appaiono più grandi di quelli lontani);
- l’interposizione dei volumi (gli oggetti posti davanti nascondono quelli collocati dietro);

Fig. 2. Le 12 differenti 
condizioni proiettive 
applicate al modello 
tridimensionale.
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Fig. 3. Bassorilievi tattili 
corrispondenti a quattro 
diverse condizioni 
proiettive del modello 
tridimensionale.

- gli effetti conseguenti alla variazione dell’altezza del punto di vista rispetto al geometrale 
(se alzo la linea di orizzonte ‘domino’ la scena; se la abbasso, gli oggetti appaiono più impo-
nenti);
- gli effetti conseguenti alla lunghezza focale delle ottiche impiegate (ossia la distanza del 
punto di vista dal quadro): se mi avvicino, avrò un maggiore scorcio (effetto grandangolo) e 
la prospettiva sarà più accentuata, se mi allontano lo scorcio sarà minore (effetto teleobiet-
tivo) e la prospettiva sarà più dolce e meno drammatica. 
Al termine di questa fase, che in questa sede è stata presentata in estrema sintesi, avremo 
definito un codice ‘minimo’ per la comunicazione dello spazio tridimensionale (consapevo-
lezza che il cieco possiede già) tramite un supporto tattile bidimensionale (bassorilievo) che 
costituisce un analogo dello spazio stesso. 

Il film. Analisi visuale e sperimentazione su La finestra sul cortile

La fase successiva del lavoro è consistita nella definizione delle qualità ‘visuali’ che caratteriz-
zano la sequenza delle immagini che compongono un film, trascurando quindi tutte le infor-
mazioni relative alla diegesi, alla caratterizzazione dei personaggi, ai dialoghi, agli effetti sonori, 
ecc. Qualità che un cieco non può percepire e che non possono essere rese efficacemente 
con una descrizione verbale. Abbiamo suddiviso tutte le qualità visuali in tre categorie, riferite 
sia a singoli fotogrammi che a sequenze di fotogrammi (porzioni di ripresa) [6]:
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Fig. 4. Categorie visuali: 
il set.

- il set (fig. 4), relativa agli elementi che caratterizzano lo spazio fisico della scena (luci, arredi, 
costumi ecc.);
- le riprese (fig. 5), comprendente le scelte legate alla cattura delle immagini: il tipo di pellicola 
utilizzata, l’inquadratura, i movimenti della macchina da presa, i cambi di ottica ecc.;
- il montaggio (fig. 6), riferita alle operazioni eseguite in fase di postproduzione (dissolvenze, 
cut-in e cut-away, sovraimpressione, controcampo ecc.).
Le qualità visuali complessivamente individuate sono 57 e sono state ulteriormente suddivise 
in tre gruppi: 
- qualità che possono essere rese con un supporto tattile statico (bassorilievo): ad esempio, 
‘primo piano’;
- qualità che possono essere rese solo con un supporto tattile dinamico (tablet a punti mo-
torizzati): per esempio, ‘dissolvenza’;
- qualità che non possono essere rese con un supporto tattile statico né con uno dinamico: 
ad esempio, ‘overlapping’.
Questa suddivisione è funzionale non solo alla realizzazione dei supporti in rilievo, ma anche 
per valutare preventivamente l’efficacia della traduzione di un’immagine su supporto tattile: 
ovviamente, un film di azione in esterni, dinamico dal punto di vista delle riprese e dell’editing 
sarà molto complesso (o addirittura impossibile) da realizzare, a differenza di un film con 
inquadrature statiche e sequenze di durata elevata, ripreso prevalentemente in interni.
La fase successiva consiste nell’individuazione dei fotogrammi e delle scene chiave da tra-
sformare in supporto tattile. Il loro numero è variabile e dipende da diversi parametri, di cui 
i principali sono il tipo di supporto tramite cui realizzare i bassorilievi (statico o dinamico) 
e le caratteristiche del film. Nella sperimentazione effettuata su tre lungometraggi (Rear 
Window di Alfred Hitchcock, Metropolis di Fritz Lang e The Draughtsman’s Contract di Peter 
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Fig. 5. Categorie visuali: 
le riprese.



3135

Fig. 6. Categorie visuali: 
il montaggio. 



3136

Fig. 7. Rear Window: 
sequenza dei 
fotogrammi-chiave.

Greenaway), abbiamo potuto analizzare e catalogare le difficoltà conseguenti alle riprese in 
esterni, all’uso di costumi e arredi sontuosi, all’intensità della luce, ai movimenti di macchina 
e agli effetti che si possono ottenere col solo montaggio analogico. Si tratta di una fase dello 
studio che in questa sede, per brevità, si omette. 
Nel caso specifico di Rear Window abbiamo individuato 30 fotogrammi/riprese chiave (fig. 7), 
che ovviamente non possono rendere tutta la complessa visualità del film ma che comunque 
possono fornire un supporto utile a integrare la comprensione degli eventi e riprodurre 
alcune scelte del regista strettamente legate alla visualità.
Una volta individuati i fotogrammi chiave, abbiamo realizzato i modelli 3D degli spazi oggetto 
delle riprese. In generale, la costruzione del modello 3D può avvenire in modi diversi (fig. 8):
- ricostruzione da elaborati grafici, se esistono i progetti esecutivi del set;
- rilievo in situ, se le riprese sono state effettuate in spazi pubblici accessibili;
- restituzione prospettica da fotogramma singolo, qualora ci siano elementi di dimensioni 
certe nelle inquadrature;
- ricostruzione da stereo coppie, nel caso in cui il film sia stato girato con camera tereosco-
pica.Nel caso di Rear Window, la costruzione è avvenuta tramite restituzione prospettica da 
fotogramma singolo ed è stata favorita dal fatto che le riprese dell’intero lungometraggio 
sono state effettuate esclusivamente all’interno di una stanza e sul cortile del caseggiato su 
cui la stessa affaccia (fig. 9). 
Abbiamo quindi realizzato due modelli analogici in acido polilattico (PLA) (fig. 10): uno rela-
tivo al cortile del caseggiato in cui si svolge l’intera vicenda (scala 1:100) e uno relativo alla 
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Fig. 8. Dal fotogramma 
alla scena: modalità di 
restituzione.

stanza da cui il protagonista osserva gli eventi (scala 1:20). Attraverso la preventiva esplora-
zione tattile dei due modelli tridimensionali, prima della visione del film, il cieco potrà avere 
un’idea delle caratteristiche dello spazio in cui si svolgeranno gli eventi.
Successivamente sono stati realizzati, sempre in PLA, il bassorilievo dei fotogrammi chiave 
che possono essere resi tramite supporto statico; il criterio è stato quello di sintetizzare la 
scena tramite 5 layer sovrapposti, ognuno dei quali è compreso in una superficie piana spor-
gente 1 mm rispetto a quella sottostante (fig. 11). Il bassorilievo comprende una didascalia in 
Braille con indicazioni utili a collocare la scena all’interno dello sviluppo della storia (fig. 12). 

Conclusioni

I risultati della ricerca sintetizzata in questo studio permettono di effettuare il lavoro prepa-
ratorio per la costruzione dei bassorilievi utili a descrivere i fotogrammi e le scene chiave 
di un film statico e privo di effetti speciali come Rear Window. Nel caso specifico, abbiamo 
scelto 30 fotogrammi che successivamente abbiamo tradotto in bassorilievi. Un’operazione 
del genere ha dei limiti che la costringono a rimanere a livello sperimentale: fra questi, la 
mole di bassorilievi da realizzare, il costo di modellazione e prototipazione, la necessità di 
un supporto audio integrativo per consentire al cieco di scegliere il bassorilievo corrispon-
dente alla scena nel momento esatto, l’impossibilità di riprodurre alcune qualità legate alle 
riprese (come i movimenti di macchina) e tutte le qualità relative al montaggio. Molti di 
questi limiti saranno superati appena sarà disponibile il tablet a microbolle motorizzate; con 
questo dispositivo, l’intera sequenza di immagini di un film potrà essere tradotta in rilievi che 
si succedono fluidamente e in tempo reale durante la proiezione. Ma anche in questo caso, 
occorre fare un’eccezione per alcune qualità (legate ai cromatismi, all’uso delle luci, alle sfo-
cature e al mosso intenzionale, ecc.) per le quali il surrogato dei bassorilievi non è adatto ed 
è necessario effettuare dei test direttamente sul dispositivo motorizzato. Analoghe difficoltà 
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Fig. 9. Restituzione grafica 
della stanza e del caseg-
giato in cui è girato Rear 
Window.

Fig. 10. Viste del modello 
tridimensionale del caseg-
giato in cui è ambientato 
Rear Window e della 
stanza di Jeff. 
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Fig. 11. Suddivisione 
in layer di un singolo 
fotogramma. 
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Fig. 12. Dal fotogramma 
alla suddivisione in layer al 
bassorilievo.

si pongono per effetti di ripresa o di montaggio che si sviluppano in tempi molto ridotti, 
come ad esempio il whip pan. Il limite principale, tuttavia, è legato all’indisponibilità di un 
supporto che presumibilmente sarà commercializzato a breve e potrà offrire un ulteriore 
sviluppo alla ricerca in corso [7].

Note

[1] Sull’argomento si veda: Brambring 2006.

[2] I supporti di audiodescrizione disponibili possono essere suddivisi in due categorie: le cineteche audio online (come cineaudio-
teca.it o moviesfortheblind.com) e le app per dispositivi mobili (come Moviereading o Greta). Si tratta in entrambi i casi di supporti 
che aiutano la comprensione di ciò che viene proiettato sullo schermo attraverso una descrizione verbale che, in tempo reale, si 
sovrappone ai dialoghi e ai suoni della pellicola originale. 

[3] Su questo argomento, la bibliografia e le esperienze effettuate sono innumerevoli e in questa sede non è possibile riper-
correrle tutte. Un riferimento valido sulla grafica, soprattutto dal punto di vista pedagogico, è il lavoro di Edman: Edman 1992.  
Molto interessanti sono anche le sperimentazioni in cui i sono i non vedenti a realizzare le riprese fotografiche; le esperienze più 
innovative sono consultabili su <3dphotoworks.com> e su <blindwithcamera.org>.

[4] I dispositivi elettromeccanici adatti a riprodurre la scrittura Braille esistono da diversi decenni, ma hanno avuto una evoluzione 
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pressoché nulla in quanto la riproduzione di un testo attraverso una griglia di punti costituisce un’operazione molto semplice. Lo 
stesso sistema (griglia di punzoni metallici o in plastica sollevabili meccanicamente) è stato utilizzato anche per riprodurre forme 
rudimentali, ed esistono diversi prodotti sul mercato (per i testi: <blitab.com/> per le forme elementari: <feelif.com/ blindpad.
eu/> o il recentissimo Tactile Pro <powerct.kr/>). Il limite di tutti questi dispositivi è costituito dal fatto che la griglia è comunque 
vincolata a un interasse fra i punti che non può scendere al di un certo valore e quindi le forme riproducibili sono molto sche-
matiche. Da alcuni mesi è stata annunciata, da diversi centri di ricerca, l’imminente prototipazione un nuovo tablet basato non più 
su punzoni ma su decine di migliaia di punti motorizzati (microbolle poste sotto una guaina elastica), in grado quindi di restituire 
forme molto più complesse e articolate, e soprattutto il movimento delle forme stesse; al momento però il prodotto non è stato 
ancora presentato.

[5] Sulla questione della prospettiva occorre ricordare la posizione di Erwin Panofsky e quella ad essa contrapposta di Decio 
Gioseffi: Panofsky 1927; Gioseffi 1957. 

[6] Il lavoro prende spunto da un’esperienza, integralmente rielaborata, sviluppata presso l’University of Yale: <filmanalysis.course-
press.yale.edu>. Per gli aspetti relativi al film in generale, si veda: Rondolino 2018; per il montaggio si è fatto riferimento a: Cassani 
2013. 

[7] Daniele Colistra ha definito la struttura della ricerca e ha scritto il testo; Giada Puccinelli ha realizzato le sperimentazioni sui 
modelli tattili, l’analisi dei film e le immagini.
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Abstract

This paper presents the first results of a research on the topic of tactile devices for the fruition of 
films by blind people. This topic has been rarely addressed so far, and its principles have not been 
systematized yet. Therefore, it offers many possibilities for experimentation. Research is still ongoing 
and has been simultaneously developed for the tactile perception of photography and two-dimen-
sional graphic arts. This paper will focus on cinematography, while referring to principles which are 
mostly valid for other figurative forms.
The auxiliary tools currently available to a blind person to enjoy a film consist exclusively of audio 
supports which integrate the dialogues between the characters and offer minimal information re-
lating to visual qualities. The audio integrations, based on the verbal description, are not suitable for 
describing many expressive components related to visuality (shots, optics, video camera movements, 
choices related to film editing etc.) which, as is evident, constitute essential elements to fully appre-
ciate a movie.
The most advanced studies and the first prototypes made in the digital tactile devices industries 
(motorized microspheres tablets), even if not yet available on a commercial scale, could expand an 
economically relevant sector of great scientific interest for design science. In addition, it would allow 
inclusiveness and greater access to culture to a category of disadvantaged people. In this paper we 
describe the method developed to achieve the bas-reliefs of the key scenes of a film, applying it to 
Alfred Hitchcock’s Rear Window and trying to focus on the weaknesses and potentials of this expe-
rience.

Keywords
cinema for the blind, haptics, tactile aids, embossed representation, Rear Window.
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Context and state of the art

A blind person has a perfect spatial awareness of an environment he knows; he can move 
at ease in space and manages to relate to it with his own body. Touching the objects, the 
blind acquires analytically many information which, however, during the haptic phase, is 
separated from a unitary three-dimensional reference scheme. Through sight we perceive 
convex objects (for example: a ceramic vase) and concave spaces (for example: the interior 
of a church) first in a general and synthetic way; then, in some cases, also analytically. For 
a visually impaired person, the procedure is reversed: the objects and spaces are recon-
structed by adding up the information acquired, by parts, through touch or movement wi-
thin them. Verbal communication, on the other hand, is transmitted through a code (Braille) 
which reproduces all the phonetic signs within writing and, therefore, the transmission of 
information occurs without any loss of meaning. For this reason, the method of communi-
cation with and among blind people occur mainly with verbal, written or sonorous forms, 
avoiding as much as possible the use of spatial information, colour or any element related 
to visibility [1].
The tools currently available for promoting the enjoyment of a film are also based on sup-
plementary audio supports [2]: a narrative voice briefly describes the scene, the gestures 
and the actions, in some cases the movements of the camera or the choices related to the 
editing; however, numerous aesthetic intentions, mainly visual, which are the basis of cine-
matography and which should be communicated, albeit partially, remain excluded. Through 
audio integrations, the blind person will be able to better understand the film but will not 
be able to appreciate many of its intrinsic qualities, precisely those related to visuality.
Why, unlike the media for photography and painting [3], hasn’t there been a similar deve-
lopment in the film industry? Mainly for two reasons: first of all because a blind person is 
still able to ‘understand’ the film even only through hearing, but also because the numerous 
images that make up a feature film require the creation of a large number of bas-reliefs 
which, however, would be suitable only for reproducing static scenes, free of camera mo-
vements and quick actions. The recent announcements relating to the mass production of 
an interactive relief tablet, suitable not only for braille writing but also for the perception 
of complex shapes, could quickly overcome the current and apparently insurmountable 
difficulties [4].

Fig. 1. Views of the 
three-dimensional cubic 
model.
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Fig. 2. The 12 different 
projective conditions 
applied to the three-di-
mensional model. 

Aptic and proprioception. An experimental model for spatial perception

The first problem we faced is related to the unitary representation of a concave space. Peo-
ple see space through images that are formed on the retina, and the perspective is the most 
analogous form of the representation to what we see with the eyes, despite being equipped 
with elements of conventionality, symbolicity [5] and, therefore, needs reading keys for its 
correct interpretation. We tried to define an elementary code for the communication of 
three-dimensional space through a tactile support (bas-relief) that reproduces the key ele-
ments of a perspective. This code can also be used for the creation of tactile photography 
models and, of course, for the individual frames of a video. To understand the relationships 
that link a three-dimensional space with the corresponding perspective image, we have 
created a cubic (concave) three-dimensional model of a room, in 1:20 scale, with a 4 m side 
and removable walls. On the floor there are four elementary solids (convex volumes): a 
cylinder, a cone, a sphere and a pyramid (fig. 1). Starting from this model, we have identified 
12 different projective conditions (fig. 2), useful for highlighting the main parameters that 
determine the perspective image, by mutually changing the position of the object relative to 
the vertical projection plane, the height of the point of view relative to the horizontal plane 
and the distance of the point of view. We printed a bas-relief of each perspective image (fig. 
3) using 5 equidistant 1 mm level curves, in order to simulate the corresponding perspective 
scheme. The preliminary tactile exploration of the three-dimensional model guarantees the 
blind spatial understanding of the concave space and of the convex elements inside. Subse-
quently, the cognitive experience through the touch of the bas-relief perspectives will allow 
to understand some typical effects of a perspective / photograph. These are the main ones:
- the foreshortening (neighbouring objects appear larger than distant ones);
- the interposition of the volumes (the objects placed in front hide those placed behind);
- the effects consequent to the variation of the height of the point of view with relative to 
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the horizontal plane (if the horizon line is raised, the observer ‘dominates’ the scene; con-
versely, if you lower it, the objects looks more impressive than in reality);
- the effects resulting from the focal length of the optics used (ie the distance of the point of 
view): if you reduce it, you will have a greater glimpse (wide angle effect) and the perspecti-
ve will be more accentuated; if you increase it, the glimpse will be less (telephoto effect) and 
the perspective will be sweeter and less dramatic.
At the end of this phase we have therefore defined a ‘minimum code’ for the communi-
cation of three-dimensional space (awareness that the blind person already has) through 
a two-dimensional tactile support (bas-relief) which constitutes an analogue of the space 
itself.

The film. Visual analysis and experimentations on Rear Window

The next stage of the work consists in defining the ‘visual’ qualities that characterize the se-
quence of images that make up a film, thus neglecting all the information relating to diegesis, 
the psychology of the characters, dialogues, sound effects, etc. These are qualities that a blind 
person cannot perceive and which cannot be effectively rendered with a verbal description.
We have divided all the visual qualities into three categories, referring both to single frames 
and to frame sequences (movie shooting portions) [6]:

Fig. 3. Tactile bas-reliefs 
corresponding to four 
different projective condi-
tions of the three-dimen-
sional model.
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Fig. 4.  Visual qualities: 
staging.

- staging (fig. 4), relative to the elements that characterize the physical space subject of the 
shot (lights, furnishings, costumes, landscapes, etc.);
- shooting (fig. 5), including the choices related to the capture of the images: the type of film 
used, the depth of field, the shot, the movements of the camera, the changes of optics etc.;
- editing (fig. 6), referred to the operations performed in postproduction (fades, cut-in and 
cut-away, overlay, reverse shot etc.).
The visual qualities identified are 57 and have been further divided into three groups:
- qualities that can be described with a static tactile support (bas-relief): for example, ‘clo-
se-up’;
- qualities that can be rendered only with a dynamic tactile support (motorized point 
tablet): for example, ‘fading’;
- qualities that cannot be rendered with a static or even a dynamic tactile support: for 
example, ‘overlapping’.
This division is functional not only for the realization of the bas-reliefs, but also for assessing 
in advance the effectiveness of the translation of the complex system of images of a film 
on a tactile support: obviously, an action film outdoors, dynamic from the point of view of 
filming and editing will be very complex (or even impossible) to be translated into a physical 
object, as opposed to a film with static shots and long duration sequences, mainly taken 
indoors.
In the experimentation carried out on three feature films (Rear Window by Alfred Hitchcock, 
Metropolis by Fritz Lang and The Draughtsman’s Contract by Peter Greenaway), we analyzed 
and catalogued the difficulties resulting from shooting outdoors, the use of sumptuous co-
stumes and furnishings, the variations of the intensity of lights, machine movements and the 
effects that can be obtained with analogical editing. This phase of the study, for brevity, has 
been omitted here.
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Fig. 5. Visual qualities: 
shooting.
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Fig. 6. Visual qualities: 
editing.
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Fig. 7. Rear Window: 
keyframe sequence.

In the specific case of Rear Window we have identified 30 key frames / shots (fig. 7), which 
obviously cannot make the whole complex visuality of the film but which however can 
provide useful support to integrate the understanding of the events and reproduce some 
of the director’s choices.
Once the keyframes were identified, we created the 3d models of the spaces subject to the 
shoot. In general, the construction of the 3d model can take place in different ways (fig. 8):
- by reconstruction from graphics, if the executive projects of the set are available;
- by in situ surveying, if the shots were taken in accessible public spaces;
- through perspective reconstruction from a single frame, if there are elements of certain 
dimensions in the shots;
- through reconstruction from stereo photography, if the film has been shot with a stereo-
scopic camera.
In the experimentation carried out on Rear Window, the construction was done through a 
single-frame perspective restitution and was favoured by the fact that the shooting of the 
entire feature film was made exclusively inside a room and on the courtyard of the building 
on which it overlooks (fig. 9).
Subsequently, we created two maquettes in polylactic acid (PLA) (fig. 10): one relating to the 
courtyard of the building where the whole story takes place (scale 1: 100) and one relating 
to the room from which Jeff (the protagonist) observes the events (scale 1:20). Through 
the preliminary tactile exploration of these two models, before watching the film, the blind 
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Fig. 8. From frame to 
scene: rendering mode.

person will be able to get an idea of the characteristics of the space in which the events 
will take place.
Lastly, the bas-relief of the keyframes that can be rendered via static support were also 
made in PLA; the criterion was to synthesize the scene through 5 overlapping layers, each 
of which is included in a flat surface protruding 1 mm from the one below (fig. 11). The 
bas-relief includes a caption in Braille with useful indications to place the scene in the plot 
of the film (fig. 12).

Final considerations

The results of the research summarized in this study make it possible to carry out the 
preparatory work for the construction of the bas-reliefs meant to describe the frames and 
key scenes of a static film without special effects such as Rear Window. In the specific case, 
we chose 30 frames which we subsequently transformed into bas-reliefs. A procedure of 
this type has limits that force it to remain at an experimental level: among the main limits, 
the amount of bas-reliefs to be created, the consequent cost, the need for additional audio 
support to allow the blind person to pick up the bas-relief corresponding to the scene at 
the exact moment, the impossibility of reproducing many of the qualities related to filming 
(such as camera movements) and all the choices related to editing. Many of these limits will 
be exceeded as soon as the motorized microbubble tablet is available; with this device, the 
entire sequence of images of a film can be translated into a tactile support that updates in 
real time during the projection. But even in this case, an exception must be made for some 
qualities (related to colours, the use of lights, blurring and intentional blur, etc.) for which the 
surrogate of the bas-reliefs is not suitable and it is necessary to carry out tests directly on 
the motorized microbubble tablet. Similar difficulties arise for shooting or editing effects that 
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Fig. 9. Graphic rendering 
of the room and building 
where Rear Window is 
shot. 

Fig. 10.  Views of the 
three-dimensional model 
of the building in which 
Rear Window is set and 
Jeff ’s room.
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Fig. 11. Split of a single 
frame into layers. 
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Fig. 12. From frame to the 
subdivision in layers up to 
the bas-relief.

develop in very short times, such as the whip pan. The current limit, therefore, is linked to 
the unavailability of a support which, as is presumed, will soon be marketed and may offer 
a new development to ongoing research [7].

Notes

[1] On this topic see: Brambring 2006.

[2] The audio description media available can be grouped into two categories: online audio libraries (such as cineaudioteca.it or 
moviesfortheblind.com) and apps for mobile devices (such as Moviereading or Greta). In both cases, these are supports that help 
the understanding of what is projected on the screen through a verbal description that, in real time, overlaps the dialogues and 
sounds of the original film.

[3] On this topic, the bibliography and the experiences carried out are numerous and it is not possible to quote them all here. 
A valid reference on graphics, especially for pedagogy, is the work by Edman, 1992. Also very interesting are the experiments in 
which the visually impaired are the ones who make the photographic shots; the most innovative experiences are available on 
<3dphotoworks.com> and <blindwithcamera.org>.
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[4] The electromechanical devices suitable for reproducing Braille writing have existed for several decades but have had almost no 
further development since the reproduction of a text through a grid of points is a very simple operation. The same system (grid 
of metal or plastic punches that can be raised mechanically) has also been used to reproduce rudimentary shapes, and there are 
different products on the market (for the texts: <blitab.com> for the elementary shapes: <feelif.com/ blindpad.eu/> or the very 
recent Tactile Pro <powerct.kr/>). The limit of all these devices is that the grid is in any case constrained to an interaxis between 
the points that cannot go down to a certain value, and therefore the reproducible forms are very schematic. A few months ago, 
a new tablet has been announced based no longer on punches but on 10,000 motorized points (micro-bubbles placed under an 
elastic sheath), thus capable of returning much more complex and articulated forms and above all the movement of the forms 
themselves; at the moment, however, the product has not yet been marketed.

[5] On the theme of perspective, it is necessary to remember the position of Erwin Panofsky and that opposed to it, see: Panofsky 
1927; Gioseffi 1957. 

[6] The work is inspired by an experience, fully reworked, developed at the University of Yale: <filmanalysis.coursepress.yale.edu>. 
For aspects relating to film in general, see: Rondolino, Tomasi 2018; for editing, the main reference is: Cassani 2013. 

[7] Daniele Colistra set up the research and wrote the text; Giada Puccinelli carried out the checks of the tactile models, the 
visual analysis of the films and the images.
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