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Soggetto promotore : Comune di Lecce  

Soggetto gestore : Associazione di promozione sociale  CAViE ETS 

 
 
Data pƌeseŶtazioŶe pƌoge�o  20/11/2018 

Data aǀǀio pƌoĐesso paƌteĐipa�ǀo  27/12/2018 
Data pƌeseŶtazioŶe ƌelazioŶe fiŶale  10/06/2019 
 
 
Pƌoge�o paƌteĐipa�ǀo fiŶaŶziato ĐoŶ il ĐoŶtƌiďuto della RegioŶe Puglia POC ϮϬϬϳ – ϮϬϭϯ. Asse 
VII – LiŶea d’iŶteƌǀeŶto ϳ.ϭ – AzioŶe ϳ.ϭ.ϭ. Pƌoge�o ͞La Casa del PaƌĐo. CeŶtƌo polifuŶzioŶale di 
iŶzia�ǀa e paƌteĐipazioŶe teƌƌitoƌiale. Restauƌo CoŶseƌǀa�ǀo della Masseƌia Tagliatelle .͟ CodiĐe 
OpeƌazioŶie FEϳ.ϭϬϬϮϬϵ. CUP: CϴϰBϭϮϬϬϬϬϲϬϬϬϱ  
 
 
1)  RELAZIONE SINTETICA 
SiŶtesi disĐoƌsiǀa del pƌoge�o, desĐƌiǀeŶdo tu� gli eleŵeŶ� Đhe ĐoŶseŶtaŶo, aŶĐhe ai ŶoŶ             
adde� ai laǀoƌi, di ĐoŵpƌeŶdeƌe il pƌoĐesso paƌteĐipa�ǀo:  

Al teƌŵiŶe del pƌoĐesso paƌteĐipato e dei laďoƌatoƌi iŶtƌapƌesi i Ϯϭ ĐoŵpoŶeŶ� dei gƌuppi ǀiŶĐitoƌi               
haŶŶo deĐiso di staƌe iŶsieŵe foŶdaŶdo uŶ’assoĐiazioŶe di pƌoŵozioŶe soĐiale ;l’APS CAViEͿ,            
iŵŵagiŶaŶdo uŶ uŶiĐo peƌĐoƌso di speƌiŵeŶtazioŶe puƌ ŵaŶteŶeŶdo l’ideŶ�tà dei siŶgoli pƌoge�,            
ĐoŶ lo sĐopo di pƌoseguiƌe, Ŷello sĐaŵďio e Ŷella ĐoŶtaŵiŶazioŶe, uŶa pƌa�Đa Đolle�ǀa di ƌiĐeƌĐa sulla                
ǀoĐazioŶe del ďeŶe Masseƌia Tagliatelle e uŶ Ŷuoǀo appƌoĐĐio alla ges�oŶe di uŶ ďeŶe Đultuƌale               
puďďliĐo. 
I tƌe pƌoge� ǀiŶĐitoƌi Đhe si soŶo alteƌŶa� peƌ speƌiŵeŶtaƌe usi e fuŶzioŶi peƌ gli spazi della ŵasseƌia                  
soŶo: Binario zero , Cava delle Fate , CAVEAU. I tƌe ĐooƌdiŶatoƌi dei gƌuppi: Daǀide Negƌo ;pƌesideŶte               
dll’aps CAViEͿ, Chiaƌa Idƌusa SĐƌiŵieƌi ;ǀiĐe-pƌesideŶte dll’aps CAViEͿ, GiaĐoŵo Po� ;segƌetaƌio dll’aps            
CAViEͿ.  
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Il pƌogƌaŵŵa ğ paƌ�to dalla pƌoǀoĐazioŶe uƌďaŶa del Đlaiŵ ͞Đoŵe iŵŵagiŶi LeĐĐe Ŷel ϮϬϯϬ? ,͟              
pƌoposto all’aǀǀio del peƌĐoƌso paƌteĐipato a tu�a la Đi�adiŶaŶza e ai ďaŵďiŶi pƌotagoŶis� dell’Ateliğƌ;              
soƌta di Đhiaŵata alla Đi�adiŶaŶza ad a�ǀaƌsi ĐoŶ Ŷoi iŶ uŶ pƌoĐesso iŵŵagiŶa�ǀo ĐoŶdiǀiso sulla Đi�à                
di LeĐĐe tƌa aƌte, pƌoge�o, pƌa�Đhe di ĐoŵuŶità, peƌfoƌŵaŶĐe: uŶ Viaggio Ŷel Teŵpo, Ŷei teŵpi della                
Đi�à, passato, pƌeseŶte e futuƌo, tƌa esploƌazioŶe, ƌaĐĐoŶto, ǀisioŶe, paƌteĐipazioŶe. UŶa           
speƌiŵeŶtazioŶe Đultuƌale iŶseƌita Ŷel solĐo della paƌteĐipazioŶe peƌ iŶdiǀiduaƌe peƌĐoƌsi, tƌaĐĐiaƌe           
stƌade, lasĐiaƌe tƌaĐĐe e ǀisioŶi Đultuƌali alla ĐoŵuŶità. Già dal ďeŶǀeŶuto la ĐoŵuŶità Đi�adiŶa ğ stata                
ĐoiŶǀolta Ŷel ĐoŶfeƌiŵeŶto di uŶ peŶsieƌo sulla Đi�à ;la foglia dell’Alďeƌo del FutuƌoͿ ĐoŶtƌiďueŶdo alla               
ĐostƌuzioŶe di uŶ alďeƌo futuƌiďile di idee sulla Đi�à del doŵaŶi, la Đi�à dei sogŶi, delle aspiƌazioŶi, dei                  
desideƌi.  
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Le a�ǀità dei siŶgoli pƌoge� soŶo state ƌealizzate ŵaŶteŶeŶdo dis�Ŷta la loƌo ideŶ�tà ŵa aŶĐhe               
peƌsegueŶdo, là doǀe possiďile, iŶteƌessaŶ� siŶeƌgie a�ua�ǀe ;Đoŵe Ŷelle apeƌtuƌe al puďďliĐo ĐoŶ             
ǀisite guidate speƌiŵeŶtali e tƌadizioŶaliͿ. AlĐuŶi ŵoŵeŶ� iŶ paƌ�Đolaƌe haŶŶo ǀisto uŶa siŶeƌgia             
Đolle�ǀa Ƌuasi uŶaŶiŵe ;opeŶ e ĐlosiŶg daǇ/gioƌŶate di apeƌtuƌa al puďďliĐoͿ: 
 
Open Day  -  27 dicembre 2018 
Giornata di benvenuto alla comunità 
L'apertura straordinaria del Ϯϳ diĐeŵďƌe ha pƌoposto al puďďliĐo uŶ peƌĐoƌso di esploƌazioŶe, tƌa              
peƌfoƌŵaŶĐe soŶoƌe, iŶstallazioŶi e shoǁ ŵul�ŵediale, tappe di uŶ ǀiaggio seŶsoƌiale Ŷella stƌu�uƌa             
di Masseƌia Tagliatelle. 

 Pagina 4 - c_e506_0093144/2019



 

Di seguito le  tappe dell’iŶizio del "ǀiaggio" : 
* AĐĐeŶsioŶe dell'Alďeƌo del Futuƌo 
* CoŶsegŶa delle foglie dell’alďeƌo ĐoŶ le ƌisposte della ĐoŵuŶità: "Coŵe ǀedi LeĐĐe Ŷel ϮϬϯϬ?" 
* Visita liďeƌa al NiŶfeo delle Fate 
* MusiĐa a Đuƌa di StefaŶo Uƌkuŵa DeSaŶ�s e Pieƌpaolo Leo 
* SĐatole ŵagiĐhe 
* VisioŶi su Đaǀa ;shoǁ ŵul�ŵedialeͿ a Đuƌa di IŶsǇŶĐhlaď 
* IŶstallazioŶe site speĐifiĐ di Paolo De FalĐo 
* Alles�ŵeŶ� sul laďoƌatoƌio paƌteĐipato ͞Cosa siaŵo ĐapaĐi di faƌe͟ 
 
Closing Day - 19 maggio 
Giornata di saluto alla comunità 
oƌe ϭϬ: IŵpƌoTales: fiaďe iŵpƌoǀǀisate a Đuƌa di Iŵpƌoǀǀisaƌt e ǀisita liďeƌa alla ŵasseƌia e al PaƌĐo                 
delle Caǀe peƌ la sua pƌiŵa apeƌtuƌa al puďďliĐo; 
oƌe ϭϭ.ϯϬ: piaŶtuŵazioŶe dei fƌu� aŶ�Đhi Ŷella Caǀa so�ostaŶte la Masseƌia; 
oƌe ϭϯ.ϯϬ pƌaŶzo Ŷella Đoƌte ĐoŶ tagliatelle al ƌagù e al poŵodoƌo. 
 
Tu�e le a�ǀità ƌealizzate haŶŶo ǀisto iŵpegŶa� i ĐoŵpoŶeŶ� dei tƌe gƌuppi, Đhe haŶŶo ŵesso a                
sisteŵa le peƌsoŶali ĐoŵpeteŶze pƌofessioŶali peƌ speƌiŵeŶtaƌe i diffeƌeŶ� usi possiďili della Masseƌia.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 

Titolo del pƌoge�o: come immagini Lecce nel 2030? 

Sogge�o ƌiĐhiedeŶte: APS CAViE ETS 

RefeƌeŶte del pƌoge�o: aƌĐh. Daǀide Negƌo – PƌesideŶte AssoĐiazioŶe CAViE 
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Ogge�o del pƌoĐesso paƌteĐipa�ǀo: 

PƌeseŶtazioŶe di uŶ Pƌogƌaŵŵa uŶifiĐato di a�ǀità a Đaƌa�eƌe Đultuƌale ĐoŶ l’oďie�ǀo di ƌeŶdeƌe la               
ĐoŵuŶità paƌte a�ǀa del pƌoĐesso di speƌiŵeŶtazioŶe Ŷella fƌuizioŶe e Ŷell’esploƌazioŶe dei luoghi. Le              
a�ǀità pƌoposte soŶo Đoƌƌelate, ĐoŶĐepite peƌ Đƌeaƌe ǀasi ĐoŵuŶiĐaŶ� e fƌeƋueŶ� puŶ� d’iŶĐoŶtƌo,             
ĐoŶ uŶ ĐaleŶdaƌio fi�o di appuŶtaŵeŶ� peƌ tu�o il peƌiodo di speƌiŵeŶtazioŶe.  

 
Ogge�o del pƌoĐediŵeŶto aŵŵiŶistƌa�ǀo: 

Pƌoge�o paƌteĐipa�ǀo fiŶaŶziato ĐoŶ il ĐoŶtƌiďuto della RegioŶe Puglia POC ϮϬϬϳ – ϮϬϭϯ. Asse VII –                
LiŶea d’iŶteƌǀeŶto ϳ.ϭ – AzioŶe ϳ.ϭ.ϭ. Pƌoge�o ͞La Casa del PaƌĐo. CeŶtƌo polifuŶzioŶale di iŶzia�ǀa e                
paƌteĐipazioŶe teƌƌitoƌiale. Restauƌo CoŶseƌǀa�ǀo della Masseƌia Tagliatelle .͟ CodiĐe OpeƌazioŶie         
FEϳ.ϭϬϬϮϬϵ. CUP: CϴϰBϭϮϬϬϬϬϲϬϬϬϱ  

 
Teŵpi e duƌata del pƌoĐesso paƌteĐipa�ǀo: 

Data pƌeseŶtazioŶe pƌoge�o  20/11/2018 

Data aǀǀio pƌoĐesso paƌteĐipa�ǀo  27/12/2018 

Peƌiodo ĐoŶĐesso peƌ lo sǀolgiŵeŶto delle a�ǀità: dal ϭϴ/ϭϮ/ϮϬϭϴ al Ϯϴ/ϬϮ/ϮϬϭϵ 
ϭ° pƌoƌoga ĐoŶĐessa ĐoŶ Ŷota Pƌt.G.ϬϬϮϴϬϴϭ/ϮϬϭϵ del Ϯϭ/ϬϮ/ϮϬϭϵ: fiŶo al gioƌŶo ϭϱ/Ϭϰ/ϮϬϭϵ 
Ϯ° pƌoƌoga ĐoŶĐessa ĐoŶ Ŷota Pƌt.G.ϬϬϱϰϮϭϯ/ϮϬϭϵ del ϭϭ/Ϭϰ/ϮϬϭϵ: fiŶo al gioƌŶo ϭϵ/Ϭϱ/ϮϬϭϵ

 

 
CoŶtesto iŶ Đui si ğ sǀolto il pƌoĐesso paƌteĐipa�ǀo:  

Masseƌia Tagliatelle ğ uŶ ďeŶe Đultuƌale del XVI seĐolo, situata Ŷel Ƌuaƌ�eƌe LeuĐa – Feƌƌoǀia               
della Đi�à di LeĐĐe ed ğ ƌaggiuŶgiďile da ǀia VeĐĐhia SaŶ Pietƌo iŶ Laŵa o da ǀia del NiŶfeo,                   
a�ƌaǀeƌso uŶa stƌada pedoŶale. Al suo iŶteƌŶo Đ’ğ il NiŶfeo delle Fate, uŶa stƌu�uƌa ipogea di                
eleǀato pƌegio stoƌiĐo-aƌĐhite�oŶiĐo, pƌoďaďilŵeŶte uŶ teŵpo fuŶzioŶale ad uŶ edifiĐio          
teƌŵale, so�ostaŶte la ŵasseƌia e aĐĐessiďile da uŶa sĐala iŶteƌŶa alla Đoƌte. Il NiŶfeo delle               
Fate, posto so�o tutela di ǀiŶĐolo, ƌappƌeseŶta uŶ iŵpoƌtaŶte ƌifeƌiŵeŶto Ŷel patƌiŵoŶio            
Đultuƌale Đi�adiŶo. 
La ŵasseƌia ğ iŶseƌita Ŷel Ƌuaƌ�eƌe Feƌƌoǀia: peƌifeƌiĐo ƌispe�o al ĐeŶtƌo, Đaƌa�eƌizzato da             
�pologie edilizie ŵiste a pƌeǀaleŶza popolaƌe, ĐoŶ poĐhi seƌǀizi puďďliĐi, iŶ pƌossiŵità ĐoŶ il              
ǀallo feƌƌoǀiaƌio. Pƌossiŵità al Ŷuoǀo asse ǀiaƌio, Đhe teƌŵiŶeƌà alla stazioŶe, ad alto ǀoluŵe di               
tƌaffiĐo e ĐoŶ iŶteŶsa pƌoduzioŶe di ƌuŵoƌe; 
Data la ŵoƌfologia del luogo, il ƌappoƌto fƌa il paƌĐo e la ŵasseƌia ğ iŶsĐiŶdiďile. La ŵasseƌia                 
ha uŶa ƌelazioŶe diƌe�a ĐoŶ il paƌĐo, a�ƌaǀeƌso il suo liǀello iŶfeƌioƌe doǀe iŶsiste il ŶiŶfeo, Đhe                 
ƌiŵaŶe uŶ’aƌea ad alto ǀaloƌe aƌ�s�Đo ŵoŶuŵeŶtale; 
L’aĐĐessiďilità ǀeiĐolaƌe alla ŵasseƌia aǀǀieŶe da uŶ’uŶiĐa stƌada Đhe si sŶoda dall’asse            
pƌiŶĐipale. Altƌi aĐĐessi possoŶo aǀǀeŶiƌe dal paƌĐo e soŶo esĐlusiǀaŵeŶte pedoŶali. L’a�ǀità            
di ĐaƌiĐo-sĐaƌiĐo peƌ le ŵeƌĐi e le a�ƌezzatuƌe può aǀǀeŶiƌe solo dalla stƌada pƌiŶĐipale; 
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Esiste uŶ ǀiŶĐolo dato dalla pƌedeteƌŵiŶata distƌiďuzioŶe degli spazi iŶteƌŶi Đhe ŶoŶ pƌeǀede,             
all’iŶteƌŶo della Masseƌia, la pƌeseŶza di staŶze siŶgole ĐoŶ ďagŶo pƌiǀato, ŵa solo uŶ uso               
ĐoŶdiǀiso dei seƌǀizi; 
L’uso del paƌĐo e della ŵasseƌia saƌà puďďliĐo, peƌ Đui le a�ǀità Đhe il pƌoge�o ha pƌeǀisto                 
soŶo state ŵesse iŶ ƌelazioŶe ai flussi Ƌuo�diaŶi, peƌiodiĐi o episodiĐi della ĐoŵuŶità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  PROCESSO PARTECIPATIVO  
 
SCHEDE DI ATTIVITÀ PROPOSTE DAL GRUPPO “BINARIO ZERO” 

 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 
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CODRINKING MASSERIA TAGLIATELLE ϭϲ feďďƌaio ϮϬϭϵ 

TaŶgoteƌapia MASSERIA TAGLIATELLE ϭϲ e ϭϳ feďďƌaio ϮϬϭϵ 

CO-NET-WORKING MASSERIA TAGLIATELLE ϭϰ-ϮϮ ŵaƌzo ϮϬϭϵ 

BINARIO ZERO  MASSERIA TAGLIATELLE ϭϳ e ϭϴ ŵaggio ϮϬϭϵ 

BINARIO ZERO – PiaŶo 
adolesĐeŶ� 

MASSERIA TAGLIATELLE ϭϴ ŵaggio ϮϬϭϵ 

 
 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

CODRINKING  peƌ l’iŶŶoǀazioŶe Đultuƌale e soĐiale.  
IŶĐoŶtƌo iŶfoƌŵale tƌa ƌealtà iŶdiǀiduali e Đolle�ǀe peƌ ĐoŶdiǀideƌe espeƌieŶze, ǀisioŶi e pƌoge�. 
ϭϲ Feďďƌaio ϮϬϭϵ.  
 
BiŶaƌio Zeƌo ha iŶteso ƌipaƌ�ƌe da alĐuŶi iŶteƌƌoga�ǀi e ǀisioŶi pƌese iŶ esaŵe duƌaŶte il laďoƌatoƌio 
paƌteĐipato COSA SIAMO CAPACI DI FARE? aǀǀiato dall’ aŵŵiŶistƌazioŶe ĐoŵuŶale.  
 
Può Masseƌia Tagliatelle diǀeŶtaƌe uŶ ĐoŵŵuŶitǇ huď peƌ la ĐƌesĐita, l’eŶgageŵeŶt ed il 
poteŶziaŵeŶto peƌsoŶale e di ĐoŵuŶità?  
 
Ospite: FƌaŶĐesĐo Caldaƌola, Co-fouŶdeƌ del Đolle�ǀo UFFA ;uƌďaŶ futuƌe foƌ allͿ e DeǀelopŵeŶt aŶd 
Rela�oŶs MaŶageƌ AssistaŶt FoŶdazioŶe Mateƌa BasiliĐata ϮϬϭϵ. 
Modeƌatoƌe: GiaĐoŵo Po�  
PaƌteĐipaŶ� ƌegistƌa� ϭϮϬ. 
 
CoŶ l’espeƌto ospite si soŶo appƌofoŶdite le poteŶziali del ďeŶe Masseƌia Taglietelle Đoŵe luogo 
a�ƌa�ǀo peƌ il teƌzo se�oƌe a sĐala pƌoǀiŶĐiale. SoŶo sta� appƌofoŶdi� paƌallelisŵi ĐoŶ Mateƌa ed 
espeƌieŶze euƌopee di a�ǀazioŶe di luoghi ĐoŶ siŵili ǀoĐazioŶi.  
 
 

 

Chi e ƋuaŶ�:  PaƌteĐipaŶ� ƌegistƌa� ϭϮϬ 

Coŵe soŶo sta� selezioŶa�:  
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Call e ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial dell’eǀeŶto ;faĐeďook, iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ  
La ĐoŵuŶiĐazioŶe dell’eǀeŶto ğ stata fa�a ,iŶoltƌe,  a�ƌaǀeƌso 
ĐoŵuŶiĐa� staŵpa dediĐato e ŵailiŶg list delle assoĐiazioŶi ĐoiŶǀolte Ŷel 
pƌoge�o.  
 

QuaŶto soŶo ƌappƌeseŶta�ǀi 
della ĐoŵuŶità: 

ĐoŵuŶità di ǀiĐiŶato, opeƌatoƌi Đultuƌali e pƌofessioŶis� iŶ geŶeƌe 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

la ŵetodologia pƌesĐelta peƌ l’aǀǀio delle a�ǀità del pƌogƌaŵŵa iŵŵagiŶato dal gƌuppo ďiŶaƌio zeƌo ğ 
stato Ƌuella del Đo-dƌiŶkiŶg, al fiŶe di aǀǀiaƌe ĐoŶǀeƌsazioŶi iŶfoƌŵali ed appƌofoŶdiŵeŶ� sulle 
ǀoĐazioŶi di Masseƌia Tagliatelle. Oďie�ǀo del talk ğ stato Ƌuello di ĐoiŶǀolgeƌe opeƌatoƌi e ƌealtà 
poteŶziali del teƌƌitoƌio Đhe ŶoŶ aǀeǀaŶo iŶteƌagito ĐoŶ la fase di aǀǀio del laďoƌatoƌio.  

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

Il ĐodƌiŶkiŶg ha pƌeǀisto iŶteƌǀeŶ� dei pƌeseŶ� Đhe haŶŶo ĐoŶdiǀiso la pƌopƌia ǀisioŶe ĐoŶseŶteŶdo 
all’espeƌieŶza di a�ǀazioŶe di ĐoiŶǀolgeƌe aŶĐhe eŶeƌgie e ĐoŵpeteŶze Đhe ŶoŶ aǀeǀaŶo aǀuto 
l’oĐĐasioŶe di paƌteĐipaƌe al laďoƌatoƌio di aǀǀio.  La seƌata ğ pƌoseguita ĐoŶ uŶ apeƌi�ǀo e dƌiŶk offeƌ� 
dagli oƌgaŶizzatoƌi peƌ faǀoƌiƌe ulteƌioƌi ŵoŵeŶ� iŶfoƌŵali di ƌelazioŶe e ǀisita del ďeŶe.  

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

Le seƌata ha aǀuto uŶ Ŷoteǀole suĐĐesso, tes�ŵoŶiaŶdo uŶa gƌaŶde Đuƌiosità della ĐoŵuŶità Đi�adiŶa              
degli opeƌatoƌi Ŷei ĐoŶfƌoŶ� della Masseƌia e del PaƌĐo. La ŵasseƌia appaƌe uŶ luogo ada�o peƌ Ƌuesta                 
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�pologia di a�ǀità, ŵa l’asseŶza di aƌea ƌistoƌo a�ƌezzata e l’isolaŵeŶto fisiĐo del ďeŶe ƌispe�o al                
ĐoŶtesto lo ƌeŶde sĐaƌsaŵeŶte aĐĐessiďile o a�ƌa�ǀo Ŷell’iŵŵediato.  

 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

IŶĐoŶtƌi espeƌieŶziali di  Tangoterapia  ĐoŶdo�o da Rosaƌia CaƌliŶo, psiĐoteƌapeuta, e StefaŶia 
FilogƌaŶa, ŵaestƌa di taŶgo.  
Saďato ϭϲ e doŵeŶiĐa ϭϳ/ϬϮ dalle oƌe ϭϲ alle oƌe ϭϴ  
 
BiŶaƌio Zeƌo ha iŶteso speƌiŵeŶtaƌe l’uso degli aŵďieŶ� della ŵasseƌia peƌ a�ǀità speƌiŵeŶtali di 
ĐoŵuŶità al fiŶe di pƌoŵuoǀeƌe uŶ uŶ’a�ǀità "teƌapeu�Đa" Đhe pƌoduĐa  ďeŶe/esseƌe .  
 
PaƌteĐipaŶ� ƌegistƌa� ϰϬ. 
 
 
 
 

 

Chi e ƋuaŶ�: PaƌteĐipaŶ� ƌegistƌa� ϰϬ 

Coŵe soŶo sta� selezioŶa�: 

ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial dell’eǀeŶto ;faĐeďook, iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ 

QuaŶto soŶo ƌappƌeseŶta�ǀi 
della ĐoŵuŶità: 

ĐoŵuŶità di ǀiĐiŶato 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 
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L’a�ǀità ha pƌeǀisto il ĐoŶǀolgiŵeŶto di pƌofessioŶis� del se�oƌe Đhe haŶŶo s�ŵolato i paƌteĐipaŶ� a 
staďiliƌe uŶa ƌelazioŶe ƌeĐipƌoĐa ed al ĐoŶta�o.  

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

Gli iŶĐoŶtƌi si soŶo sǀol� Ŷella sala eǀeŶ� pƌiŶĐipali della ŵasseƌia ed haŶŶo ospitato ϰϬ paƌteĐipaŶ�. i 
PaƌteĐipaŶ� haŶŶo da suďito staďilito uŶa ďuoŶa ƌelazioŶe ed haŶŶo seguito le iŶdiĐazioŶi degli 
espeƌ�.  

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

La ŵasseƌia ğ appaƌsa ada�a ad a�ǀità di Ƌuesto �po. Da iŵpleŵeŶtaƌe uŶ adeguato iŵpiaŶto audio 
e ǀideo e possiďilità osĐuƌaŵeŶto apeƌtuƌe fiŶestƌate peƌ pƌoiezioŶi ǀideo ed illuŵiŶazioŶe 
sĐeŶogƌafiĐa.  

 
 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

CO-NET-WORKING 
Geƌŵogli di uŶ ĐoŵŵuŶitǇ huď peƌ la ĐƌesĐita. 
Se�e gioƌŶi di ĐoǁoƌkiŶg, laďoƌatoƌi di puďliĐ speakiŶg, ǀisite guidate peƌ studeŶ� 
 
BiŶaƌio zeƌo ha aǀǀiato la speƌiŵeŶtazioŶe del Đo-ǁoƌkiŶg ŵe�eŶdo gƌatuitaŵeŶte a disposizioŶe dei             
paƌteĐipaŶ� uŶo spazio ĐoŶdiǀiso e la ĐoŶsuleŶza di espeƌ� iŶ iŵpleŵeŶtazioŶe della pƌopƌia a�ǀità iŶ               
aŵďito di iŶŶoǀazioŶe soĐiale.  
SoŶo sta� ĐoiŶǀol� ϰ ospi� di faŵa ƌegioŶale e ŶazioŶale Đhe soŶo sta� a disposizioŶe dei Đo-ǁoƌkeƌs                 
sia peƌ ŵoŵeŶ� oŶe-to-oŶe, Đhe peƌ sedute Ƌuo�diaŶe di uŶ’oƌa fiŶalizzate alla ĐƌesĐita dei Đo-ǁoƌkeƌ               
e del pƌoge�o di Đo-ǁoƌkiŶg ;a�ƌaǀeƌso lo sĐaŵďioͿ. 
Questa a�ǀità ha speƌiŵeŶtato la ǀoĐazioŶe di ŵasseƌia tagliatelle ed iŶ paƌ�Đolaƌe degli spazi              
Đolle�ǀi adiaĐeŶ� alla Đoƌte ĐeŶtƌale Đoŵe huď teƌƌitoƌiale di iŶĐoŶtƌo peƌ gli iŶŶoǀatoƌi del teƌƌitoƌio. 
DuƌaŶte Ƌueste due se�ŵaŶe ğ stato testato, iŶ paƌallelo, aŶĐhe il Đo-liǀiŶg: Đo-ǁoƌkeƌs ed espeƌ�               
haŶŶo u�lizzato le staŶze al piaŶo pƌiŵo della ŵasseƌia, peƌ ǀiǀeƌe uŶ’espeƌieŶza full iŵŵeƌsioŶ di               
ĐoŶtaŵiŶazioŶe pƌofessioŶale e soĐiale. 
Questa a�ǀità ha speƌiŵeŶtato la ǀoĐazioŶe ƌiĐe�ǀa e di ospitalità di ŵasseƌia tagliatelle, Đhe              
aďďiaŵo iŵŵagiŶato Đoŵe uŶ huď di sosta e iŶteƌsĐaŵďio peƌ tuƌis� a�ǀi: uŶ luogo di sosta e                 
soggioƌŶo peƌ espeƌ� ŶazioŶali ed iŶteƌŶazioŶali, aƌ�s�, desigŶeƌ, iŵpƌeŶditoƌi, ŵaŶageƌ Đultuƌali a Đui             
aďďiaŵo Đhiesto di iŶteƌagiƌe ĐoŶ i fƌuitoƌi loĐali, faǀoƌeŶdo speĐifiĐi ŵoŵeŶ� di foƌŵazioŶe e              
ĐoŶfƌoŶto e iŶĐoŶtƌi iŶfoƌŵali. 
 
DuƌaŶte il peƌiodo si ğ teŶuto, iŶoltƌe, uŶ ǁoƌkshop di puďliĐ speakiŶg peƌ Đƌeaƌe uŶa ĐoŶŶessioŶe tƌa 
ŵoŶdi appaƌeŶteŵeŶte diǀeƌsi: il teatƌo e il ŵoŶdo dell'iŵpƌesa.  

 

Chi e ƋuaŶ�: ϯϬ paƌteĐipaŶ� a gioƌŶata 
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Coŵe soŶo sta� selezioŶa�: 

ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial dell’eǀeŶto ;faĐeďook, iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ 

QuaŶto soŶo ƌappƌeseŶta�ǀi 
della ĐoŵuŶità: 

opeƌatoƌi Ŷel se�oƌe dell’iŶŶoǀazioŶe Đultuƌale, soĐiale e teĐŶologiĐa 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

Il peƌiodo ha ǀisto l’u�lizzo della ŵetodologia del Đo-ǁoƌkiŶg. Oltƌe al laǀoƌo delle siŶgole ƌealtà 
adeƌeŶ� le gioƌŶate haŶŶo pƌeǀisto talk e ĐoŶfƌoŶ� di gƌuppo peƌ aŶalizzaƌe oppoƌtuŶità di ĐƌesĐita e 
poteŶzialità della Masseƌia ad ospitaƌe a�ǀità di laǀoƌo ĐoŶdiǀiso.  

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

Ospi�: GioǀiŶa Caldaƌola ;La CapagƌossaͿ, Ippolito Chiaƌello ;a�oƌe e agitatoƌe ĐultuƌaleͿ, Rosa Vaglio 
;Sfƌu�azeƌoͿ, CiĐĐio MaŶŶiŶo ;OffiĐiŶe ĐultuƌaliͿ, Roďeƌta FƌaŶĐesĐhiŶelli ;FoŶdazioŶe UŶipolisͿ 
La speƌiŵeŶtazioŶe di Co-Ŷet-ǁoƌkiŶg ğ stata ƌiǀolta iŶ paƌ�Đolaƌe a opeƌatoƌi del teƌzo se�oƌe, 
pƌoge�s�, liďeƌi pƌofessioŶis� e iŶ ogŶi Đaso a peƌsoŶe Đhe aǀesseƌo ǀoglia di allaƌgaƌe il pƌopƌio 
Ŷetǁoƌk di ĐoŶosĐeŶze e ĐoŵpeteŶze. Peƌ alĐuŶi gioƌŶi ğ stato possiďile peƌ loƌo tƌasfeƌiƌe la pƌopƌia 
a�ǀità laǀoƌa�ǀa o paƌte di essa Ŷegli spazi di Masseƌia Tagliatelle, seĐoŶdo uŶ ŵodello flessiďile e 
ŵul�fuŶzioŶale degli spazi di ĐoǁoƌkiŶg. 
DuƌaŶte la stessa se�ŵaŶa soŶo sta� oƌgaŶizza� ŵoŵeŶ� ĐoŵuŶi di iŶĐoŶtƌo, appƌofoŶdiŵeŶto e 
soĐialità. 
EĐĐo Ŷel de�aglio le a�ǀità: 
- ϭϰ e ϭϱ ŵaƌzo: laďoƌatoƌio di  public speaking  ĐoŶ teĐŶiĐhe teatƌali ĐoŶdo�o da Ippolito Chiaƌello. ϯϬ 
paƌteĐipaŶ� a gioƌŶata. 
- ϭϴ ŵaƌzo,  incontro  ĐoŶ GioǀiŶa Caldaƌola sull’espeƌieŶza de La Capagƌossa a Ruǀo di Puglia ;BaͿ; 
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- ϭϵ ŵaƌzo,  dialoghi  ĐoŶ Rosa Vaglio sull’espeƌieŶza pugliese di Sfƌu�azeƌo, pƌoge�o di agƌiĐoltuƌa 
soĐiale e�Đa; 
- ϮϬ ŵaƌzo,  conversazioni  ĐoŶ CiĐĐio MaŶŶiŶo, Đo-foŶdatoƌe e pƌesideŶte dell’assoĐiazioŶe OffiĐiŶe 
Cultuƌali di CataŶia iŵpegŶata Ŷella ǀaloƌizzazioŶe dei ďeŶi Đultuƌali, aŵďieŶtali e paesaggis�Đi; 
- Ϯϭ e ϮϮ ŵaƌzo  incontri  ĐoŶ Roďeƌta FƌaŶĐesĐhiŶelli, ƌespoŶsaďile dell’aƌea Đultuƌa di UŶipolis, 
foŶdazioŶe d’iŵpƌesa del Gƌuppo UŶipol. IdeatƌiĐe e pƌojeĐt ŵaŶageƌ delle a�ǀità legate al 
pƌogƌaŵŵa ĐultuƌaďilitǇ. 
 

- DuƌaŶte la se�ŵaŶa di Co-Ŷet-ǁoƌkiŶg soŶo state iŶoltƌe oƌgaŶizzate, a Masseƌia 
Tagliatelle,  visite guidate  peƌ studeŶ� ŵedi, Ŷell’aŵďito delle a�ǀità di alteƌŶaŶza 
sĐuola-laǀoƌo a Đuƌa di SǁapMuseuŵ, ĐoŶ la paƌteĐipazioŶe dell’assoĐiazioŶe Moǀidaďilia - 
spazi seŶza ďaƌƌieƌe. 

 
- DuƌaŶte le a�ǀità di Co-Net-WoƌkiŶg, il gƌuppo BiŶaƌio Zeƌo ha aŶĐhe speƌiŵeŶtato, a, 

seĐoŶdo uŶ ŵodello flessiďile e ŵul�fuŶzioŶale degli spazi di ĐoǁoƌkiŶg, il ͞ coliving ͟ , peƌ i 
Đoǁoƌkeƌ giuŶ� da fuoƌi Đi�à, ĐoŶ l’alles�ŵeŶto di alĐuŶe staŶze del Đoŵplesso di 
Masseƌia Tagliatelle aŶĐhe peƌ la Ŷo�e. Nuŵeƌo di adesioŶi: ϲ peƌsoŶe. 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

La ŵasseƌia ğ appaƌsa uŶ luogo ada�o peƌ a�ǀità di Đo-ǁoƌkiŶg e di Đo-liǀiŶg. L’eǀeŶtuale foƌesteƌia al 
pƌiŵo piaŶo ;già pƌeǀista dal pƌoge�oͿ ŶeĐessità di uŶ Đoŵpleto alles�ŵeŶto Đhe ǀisto l’u�lizzo 
speƌiŵeŶtato auspiĐhiaŵo il più possiďile flessiďile peƌ ĐoŶseŶ�ƌe uŶ u�lizzo ŵul�fuŶzioŶale aŶĐhe 
degli aŵďieŶ� pos� al pƌiŵo piaŶo.  

 
 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

BINARIO ZERO LAB 
Laďoƌatoƌio di pƌoge�azioŶe paƌteĐipata del paƌĐo liŶeaƌe di ĐoŶŶessioŶe tƌa Masseƌia Tagliatelle e la 
Caffe�eƌia di Alǀaƌo Siza. Al laďoƌatoƌio haŶŶo pƌeso paƌte Ϯϱ studeŶ� dell’Is�tuto Ciaƌdo PellegƌiŶo 
sezioŶe aƌĐhite�uƌa- aŵďieŶte.  
DuƌaŶte l’a�ǀità si ğ teŶuta uŶa ǀisita di sopƌalluogo del paƌĐo e delle aƌee liŵitƌofe alla ŵasseƌia.  
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Chi e ƋuaŶ�: Ϯϱ studeŶ� dell'Is�tuto sĐolas�Đo Ciaƌdo PellegƌiŶo di LeĐĐe 

Coŵe soŶo sta� selezioŶa�: 

ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial dell’eǀeŶto ;faĐeďook, iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ 

QuaŶto soŶo ƌappƌeseŶta�ǀi 
della ĐoŵuŶità: 

 
studeŶ� del liĐeo aƌ�s�Đo di pƌossiŵità 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

suĐĐessiǀaŵeŶte ad uŶa pƌeseŶtazioŶe del teŵa e di ƌefeƌeŶĐe di pƌoge� siŵilaƌi, si ğ teŶuto il 
laďoƌatoƌio Đhe ğ stato ĐooƌdiŶato dai tutoƌ di AƌĐhistaƌt e dall’aƌĐh. Daǀide Negƌo.  

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

Il ǁoƌkshop di pƌoge�azioŶe ƌiǀolto a gioǀaŶi studeŶ� ha iŵŵagiŶato uŶ pƌoge�o di sisteŵazioŶe e 
ǀaloƌizzazioŶe dei peƌĐoƌsi di aĐĐesso di ŵasseƌia tagliatelle. Masseƌia tagliatelle, il paƌĐo delle Đaǀe, la 
Ŷuoǀa stazioŶe, il poŶte e la Đaffe�eƌia di Alǀaƌo Siza Đoŵe uŶ uŶiĐuŵ peƌ Đui peŶsaƌe uŶ pƌoge�o di 
alles�ŵeŶto dello spazio puďďliĐo ideŶ�taƌio e iŶŶoǀa�ǀo. I ƌagazzi haŶŶo ƌealizzato sĐhizzi e taǀole iŶ 
Đui ƌaĐĐoŶtaƌe la pƌopƌia ǀisioŶe di ϰ Ŷodi del peƌĐoƌso ŵasseƌia - Đaffe�eƌia ed oǀǀeƌo: lo spazio di 
aĐĐesso alla ŵasseƌia, l’iŶteƌsezioŶe ĐoŶ il poŶte di Siza, il peƌĐoƌso ǀeƌso la Đaffe�eƌia ed il piazzale di 
aĐĐesso alla Đaffe�eƌia stessa.  

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

La ŵasseƌia ğ appaƌsa ada�a ad ospitaƌe Ƌues� laďoƌatoƌi e ŵolto s�ŵolaŶte peƌ il taƌget iŶdiǀiduato. 
Gli spazi iŶtoƌŶo alla ŵasseƌia appaioŶo sĐaƌsaŵeŶte ǀaloƌizza� e pƌa�Đhe di uƌďaŶis�Đa paƌteĐipata 
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peƌ la pƌoge�azioŶe dei ŵaƌgiŶi tƌa ŵasseƌia, paƌĐo delle Đaǀe e Ŷuoǀe aƌĐhite�uƌe di Siza, possoŶo 
appoƌtaƌe uŶ ǀaloƌe aggiuŶto al sisteŵa uƌďaŶo iŶ tƌasfoƌŵazioŶe.  

 
 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

BINARIO ZERO – PiaŶo AdolesĐeŶ� 
Woƌkshop a Đuƌa di Sǁapŵuseuŵ peƌ la ƌedazioŶe della ďozza di uŶ ŵaŶifesto peƌ pƌoge�aƌe uŶa 
Đultuƌa a ŵisuƌa di teeŶageƌ 
 
Il laďoƌatoƌio ğ stato des�Ŷato a ϱϬ gioǀaŶi studeŶ� leĐĐesi e fiŶalizzato all’elaďoƌazioŶe di uŶ               
MaŶifesto peƌ la Đultuƌa della Đi�à a ŵisuƌa di teeŶageƌ. IŶ paƌ�Đolaƌe a�ƌaǀeƌso Ƌua�ƌo              
taǀoli di laǀoƌo i gioǀaŶi studeŶ� haŶŶo defiŶito alĐuŶe liŶee guida iŶĐeŶtƌate sui teŵi              
dell’aĐĐessiďilità eĐoŶoŵiĐa, seŶsoƌiale, ĐogŶi�ǀa e aƌĐhite�oŶiĐa del patƌiŵoŶio della Đi�à. Il           
laďoƌatoƌio si ğ sǀiluppato iŶ due gioƌŶate ed ha ǀisto la ĐollaďoƌazioŶe di sĐuole supeƌioƌi e                
uŶiǀeƌsità già a�ǀe Ŷel pƌoge�o dell’assoĐiazioŶe pƌopoŶeŶte.  
 

 

Chi e ƋuaŶ�: Ϯϱ studeŶ� dell'Is�tuto sĐolas�Đo Ciaƌdo PellegƌiŶo di LeĐĐe 

Coŵe soŶo sta� selezioŶa�: 

ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial dell’eǀeŶto ;faĐeďook, iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ 

QuaŶto soŶo ƌappƌeseŶta�ǀi 
della ĐoŵuŶità: 

 
studeŶ� del liĐeo aƌ�s�Đo di pƌossiŵità 
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Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

Sul ŵodello a ŵatƌiĐe si soŶo teŶu� i laďoƌatoƌi su ϰ speĐifiĐi taǀoli, ĐooƌdiŶa� da altƌe�aŶ� tutoƌ.  

 

 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

La ŵasseƌia ğ appaƌsa ada�a ad ospitaƌe Ƌues� laďoƌatoƌi e ŵolto s�ŵolaŶte peƌ il taƌget iŶdiǀiduato.  

 
 
 
 
 
 
 
SCHEDE DI ATTIVITÀ PROPOSTE DAL GRUPPO ͞CAVA DELLE FATE͟ 
 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

ATELIER DI PROGETTAZIONE 
URBANA DEI BAMBINI 

MASSERIA TAGLIATELLE geŶŶaio-apƌile ϮϬϭϵ 

MUSEO NARRANTE/VISITE 
GUIDATE 

MASSERIA TAGLIATELLE diĐeŵďƌe ϮϬϭϴ-apƌile ϮϬϭϵ 

ATELIER DI CREAZIONE E 
NARRAZIONE SCENICA 

SCENA NO MADE 

 
MASSERIA TAGLIATELLE 

 
ŵaƌzo- apƌile- ŵaggio ϮϬϭϵ 

IL GIARDINO DELLE DELIZIE MASSERIA TAGLIATELLE ŵaggio ϮϬϭϵ 

 
 

DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

"ATELIÈR DI PROGETTAZIONE URBANA DEI BAMBINI" 
Laďoƌatoƌio di pƌoge�azioŶe uƌďaŶa dei ďaŵďiŶi dai ϲ ai ϭϬ aŶŶi.  
GioƌŶi e luogo di sǀolgiŵeŶto: Tu� i saďa� ϭϬ-ϭϯ da geŶŶaio ad apƌile. Si ğ deliŶeato uŶ gƌuppo di ϭϯ                    
ďaŵďiŶi Đhe si ğ poi staďilizzato a ϳ a Đausa di soǀƌapposizioŶi ĐoŶ iŵpegŶi sĐolas�Đi assuŶ� da alĐuŶi                  
di loƌo. Il gƌuppo ğ stato ŵul�etŶiĐo. Peƌ poteƌ ƌeggeƌe lo sǀolgiŵeŶto da geŶŶaio ad apƌile soŶo sta�                  
tƌoǀa� degli spoŶsoƌs ;Baƌďe�a sƌl, MiĐƌoŶ sŶĐ, CoŵŵediaͿ Đhe haŶŶo sosteŶuto il pƌoge�o             
des�ŶaŶdo uŶ ĐoŶtƌiďuto ŵoŶetaƌio all’AssoĐiazioŶe AƌtğteĐa, paƌtŶeƌ di pƌoge�o dell’assoĐiazioŶe          
CAViE iŶsieŵe a Gƌad Zeƌo/AƌĐhiǀio liƋuido delle ideŶ�tà.  
Tutoƌ e ĐoŶdu�oƌi dell’iŶteƌo peƌĐoƌso: Paolo De FalĐo, Chiaƌa Idƌusa SĐƌiŵieƌi 
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IŶĐuƌsoƌi dei sapeƌi espeƌ�: Dile�a AlďaŶo, Paolo FeƌƌaŶte, Paola IaĐuĐĐi, EŶza Mastƌia 
 

L’Ateliğƌ di pƌoge�azioŶe uƌďaŶa dell’iŶfaŶzia ğ stato uŶ Ateliğƌ Đƌea�ǀo peŶsato peƌ uŶ gƌuppo di               
ďaŵďiŶi dai ϲ ai ϭϬ aŶŶi Đhe haŶŶo Đoŵpiuto uŶ pƌoĐesso di esploƌazioŶe, osseƌǀazioŶe, pƌoge�azioŶe               
e ŶaƌƌazioŶe uƌďaŶa e soĐiale, studiaŶdo e ǀiaggiaŶdo Ŷel PaƌĐo delle Caǀe, la Masseƌia Tagliatelle e la                 
Đi�à di LeĐĐe. L’eǀeŶto fiŶale ha pƌeǀisto: 

- uŶa ŵostƌa i�ŶeƌaŶte e Ŷaƌƌa�ǀa Đhe ha sǀelato ƌisoƌse, poteŶzialità e segƌe� della Masseƌia,              
del paƌĐo e della Đi�à a�ƌaǀeƌso l’alles�ŵeŶto di uŶ sugges�ǀo peƌĐoƌso Ŷaƌƌa�ǀo, fƌu�o             
dell’aŵalgaŵa tƌa i ǀaƌi liŶguaggi Đƌea�ǀi usa� ;dalla sĐƌi�uƌa sĐeŶiĐa filŵiĐa e teatƌale alla              
gƌafiĐa, dal ƌaĐĐoŶto audioǀisiǀo all’esposizioŶe Đƌea�ǀa dei ŵateƌiali e degli iŵŵagiŶaƌi           
elaďoƌa�Ϳ;  

- la ĐoŶsegŶa di uŶa ŵappa o ͞giaƌdiŶo delle idee͟ ai ǀisitatoƌi; 
- la festa di saluto e piaŶtuŵazioŶe del giaƌdiŶo delle delizie iŶ Đui i ďaŵďiŶi, le faŵiglie, i tutoƌ, i                   

ǀisitatoƌi e gli aďitaŶ� del Ƌuaƌ�eƌe e/o della Đi�à haŶŶo piaŶtato, iŶsieŵe a espeƌ� ďotaŶiĐi,               
uŶ pƌiŵo siŵďoliĐo ŶuĐleo di fƌu�eto ĐoŵuŶitaƌio di Đui pƌeŶdeƌsi Đuƌa iŶ futuƌo, gƌazie alla               
doŶazioŶe di ϲ alďeƌi da fƌu� di aŶ�Đhe ǀaƌietà del SaleŶto da paƌte di Roďeƌto De Gioƌgi,                 
peƌito agƌaƌio del ǀiǀaio ͞PuŶto Veƌde͟ di MeleŶdugŶo; 

- l’ideazioŶe di uŶ pƌoge�o editoƌiale Đhe ƌes�tuisĐa i ǀiaggi dei piĐĐoli esploƌatoƌi Đi�adiŶi 
ĐoŶ i loƌo tes�, disegŶi, appuŶ� e uŶ diaƌio di ďoƌdo dell’espeƌieŶza dei loƌo tutoƌ. 

 

 

Chi e ƋuaŶ�: ϭϯ paƌteĐipaŶ� Ŷel peƌĐoƌso 
ϳ paƌteĐipaŶ� all’alles�ŵeŶto dell’eǀeŶto fiŶale 

Coŵe soŶo sta� selezioŶa�: 

 
La Đall peƌ i paƌteĐipaŶ� ğ stata laŶĐiata ĐoŶ il ĐoiŶǀolgiŵeŶto delle sĐuole             
di Ƌuaƌ�eƌe ;Is�tuto CoŵpƌeŶsiǀo IV CiƌĐolo-CaŶtoďelliͿ; ĐoŶ la        
ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial dell’eǀeŶto ;faĐeďook, iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ e a�ǀità di         
uffiĐio staŵpa. La ĐoŵuŶiĐazioŶe dell’eǀeŶto fiŶale ğ stata fa�a a�ƌaǀeƌso          
ĐoŵuŶiĐa� staŵpa, ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial e ŵailiŶg list delle assoĐiazioŶi         
ĐoiŶǀolte Ŷel pƌoge�o.  
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QuaŶto soŶo ƌappƌeseŶta�ǀi 
della ĐoŵuŶità: 

 
ĐoŵuŶità di ǀiĐiŶato/ĐoŵuŶità Đi�adiŶa/popolazioŶe sĐolas�Đa di 

Ƌuaƌ�eƌe 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

A�ƌaǀeƌso uŶa ŵetodologia apeƌta e uŶa pƌospe�ǀa liƋuida, ŵul�disĐipliŶaƌe e ŵul�Đultuƌale, uŶ            
gƌuppo selezioŶato di ďaŵďiŶi guida� da uŶ’eƋuipe di adul� espeƌ� iŶ liŶguaggi Đƌea�ǀi e pƌoĐessi               
foƌŵa�ǀi, ha sǀiluppato delle ƌiĐeƌĐhe, ƌaĐĐolto e pƌodo�o diǀeƌso ŵateƌiale ;foto, ǀideo, peŶsieƌi,             
disegŶi, ogge�, stoƌie, legate aŶĐhe a luoghi e peƌsoŶaggi passa� e ĐoŶteŵpoƌaŶeiͿ, tƌaĐĐiaŶdo degli              
sĐeŶaƌi iŵŵagiŶa�ǀi Đhe si soŶo iŶtƌeĐĐia� gƌadualŵeŶte iŶ uŶa teŶsioŶe Ŷaƌƌa�ǀa. Coŵe iŵŵagiŶiaŵo             
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LeĐĐe Ŷel ϮϬϯϬ? Questa la doŵaŶda di paƌteŶza ǀolta a Ŷoi opeƌatoƌi Đultuƌali Đhiaŵa� a pƌoge�aƌe Ŷella                 
Masseƌia la sua futuƌa des�ŶazioŶe e Ƌuesta la doŵaŶda Đhe Ŷoi aďďiaŵo giƌato ai pƌotagoŶis� del                
futuƌo, ĐoŶǀiŶ� Đhe sǀiluppaƌe uŶ loƌo sguaƌdo Đoƌale sul futuƌo di LeĐĐe fosse uŶ gesto ĐultuƌalŵeŶte e                 
poli�ĐaŵeŶte ŵolto iŶteƌessaŶte da faƌe. L’Ateliğƌ si ğ ĐoŶĐluso ĐoŶ uŶa Mostƌa spe�aĐolaƌe e              
ŵul�disĐipliŶaƌe Đhe ha ƌes�tuito il peƌĐoƌso di ƌiĐeƌĐa e ha posto, ŶoŶ solo idealŵeŶte, la doŵaŶda                
aŶĐhe alla ĐoŵuŶità Đi�adiŶa e ai futuƌi aŵŵiŶistƌatoƌi della Đi�à. 

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

Dopo alĐuŶi iŶĐoŶtƌi iŶtƌodu�ǀi peƌ ĐoŶosĐeƌe i ďaŵďiŶi e Đƌeaƌe uŶ’iŶ�ŵità di laǀoƌo ĐoŶ loƌo, soŶo                
ĐoŵiŶĐiate le esploƌazioŶi Đhe haŶŶo poƌtato il gƌuppo a iŶĐoŶtƌaƌe pƌiŵa la ŵasseƌia e il paƌĐo, poi il                  
Ƌuaƌ�eƌe ǀiĐiŶo, ƋuiŶdi la foƌesta uƌďaŶa e iŶfiŶe alĐuŶe paƌ� del ĐeŶtƌo stoƌiĐo della Đi�à. Il laǀoƌo,                 
ĐoŶdo�o pƌiŶĐipalŵeŶte da Paolo De FalĐo e Chiaƌa Idƌusa SĐƌiŵieƌi ğ stato piu�osto speƌiŵeŶtale e i                
ĐoŶdu�oƌi haŶŶo ĐeƌĐato di aǀeƌe uŶa fuŶzioŶe sopƌa�u�o ŵaieu�Đa, aiutaŶdo i ďaŵďiŶi a sǀiluppaƌe la               
loƌo ĐapaĐità di osseƌǀazioŶe della ƌealtà ;dello spazio/paesaggio iŶteƌioƌe e di Ƌuello esteƌŶoͿ, il loƌo               
iŵŵagiŶaƌio e i loƌo taleŶ� espƌessiǀi e Ŷaƌƌa�ǀi ;gƌazie aŶĐhe alla ƌelazioŶe ĐoŶ i sapeƌi espeƌ� sull’uso                 
Đƌea�ǀo della sĐultuƌa e della ĐoŵposizioŶe plas�Đa, della fotogƌafia, della gƌafiĐaͿ. Coŵe eǀeŶto  
fiŶale ğ stata pƌodo�a uŶa ŵostƌa-spe�aĐolo i�ŶeƌaŶte tƌa ŵasseƌia e paƌĐo, ĐoŶ la ƌegia sĐeŶiĐa di                
Paolo De FalĐo, sǀiluppata iŶ uŶa diŵeŶsioŶe site speĐifiĐ e Đhe ha iŶĐoŶtƌato il puďďliĐo peƌ due ǀolte                  
Ŷella gioƌŶata del ϯϬ Apƌile. La ŵostƌa ha Đƌeato uŶ peƌĐoƌso sia fisiĐo Đhe liŶguis�Đo paƌteŶdo                
dall’iŶteƌŶo della ŵasseƌia doǀe i ďaŵďiŶi haŶŶo pƌiŵa sǀolto uŶa piĐĐola peƌfoƌŵaŶĐe siŵďoliĐa,             
iŶteƌageŶdo ĐoŶ il plas�Đo di LeĐĐe ƌealizzato dallo studio pƌoge�uale dello Iuaǀ di VeŶezia, poi               
ĐoŶ�ŶuaŶdo Ŷel PaƌĐo delle Caǀe doǀe ğ stata alles�ta uŶa ŵostƌa-aĐĐaŵpaŵeŶto dei loƌo disegŶi; Ƌui il                
gƌuppo ha gioĐato Đol puďďliĐo ĐƌeaŶdo uŶa dƌaŵŵatuƌgia sĐeŶiĐa e soŶoƌa Đhe ha pƌoǀato a oƌieŶtaƌe e                 
disoƌieŶtaƌe lo spe�atoƌe fiŶo a pƌoǀoĐaƌlo diƌe�aŵeŶte Đol Đhiedeƌgli di sĐopƌiƌe il tesoƌo ŶasĐosto              
so�o teƌƌa. Tesoƌo Đhe ğ stato ĐoŶsegŶato a fiŶe peƌĐoƌso dagli stessi ďaŵďiŶi: uŶa ŵappa o ͞giaƌdiŶo                 
delle idee͟ ĐoŶ alĐuŶi pƌoposi� peƌ il futuƌo della Đi�à. 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

L’eǀeŶto di ƌes�tuzioŶe fiŶale Ŷel paƌĐo ha eǀideŶziato diffiĐoltà di ges�oŶe e logis�Đa, ƌela�ǀe al fa�o                
Đhe il PaƌĐo delle Caǀe ğ tu�oƌa uŶ’aƌea di ĐaŶ�eƌe e ŶoŶ ğ aŶĐoƌa a�ƌezzato peƌ ospitaƌe eǀeŶ� Đhe                   
pƌeǀedaŶo di ospitaƌe puďďliĐo: peƌĐoƌsi ŶoŶ aŶĐoƌa staďilizza�, eƌďa alta, pietƌe e ŵateƌiali di ĐaŶ�eƌe               
ŶoŶ ĐolloĐa� iŶ ǀia defiŶi�ǀa, diffiĐoltà di allaĐĐio alla liŶea ele�ƌiĐa, iŵpossiďilità di ƌegolazioŶe              
dell’illuŵiŶazioŶe puďďliĐa iŶ ŵodo Đhe sia oƌieŶtaďile e selezioŶaďile a se�oƌi aŶĐhe da uŶa ĐeŶtƌaliŶa               
ĐoŵaŶdaďile dalla ŵasseƌia, aĐĐesso ĐoŵplessiǀaŵeŶte disageǀole al paƌĐo, uŶiĐaŵeŶte a�ƌaǀeƌso la           
gƌadiŶata Đhe dalla ŵasseƌia poƌta al NiŶfeo, iŶaĐĐessiďilità totale del luogo a Đhi ğ affe�o da disaďilità                 
ŵotoƌie, diǀieto di aĐĐesso peƌ tu� all’aƌea siŶistƌa, Đoŵpƌesa tƌa il poŶte di A. Siza all’aƌea siŶistƌa del                  
paƌĐo fiŶo alla Caffe�eƌia.  
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DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

͞MUSEO NARRANTE/VISITE GUIDATE͟ 
Apeƌtuƌe al puďďliĐo ĐoŶ ǀisite guidate ĐoŶdo�e da sapeƌi espeƌ� iŶ ĐollaďoƌazioŶe ĐoŶ il gƌuppo               
CAVEAU e l’aps CAViE. Pƌiŵa Đall ĐoŶ ƌaĐĐolta di tes�ŵoŶiaŶze sulla stoƌia ƌeĐeŶte della ŵasseƌia,               
Đoŵe ŶuĐleo foŶdaŶte di uŶ ŵuseo di ŶaƌƌazioŶe del ďeŶe Đultuƌale del patƌiŵoŶio iŵŵateƌiale di               
stoƌie e ĐoŶosĐeŶza ad essa legato. Il pƌoge�o ha pƌeǀisto la ƌealizzazioŶe di uŶ laǀoƌo pƌeliŵiŶaƌe di                 
ƌiĐeƌĐa ďiďliogƌafiĐa a Đuƌa di Faďƌizio Ghio e Dile�a AlďaŶo, ĐoŶ la ĐollaďoƌazioŶe di Maƌio Cazzato.  

 

 
 

Chi e ƋuaŶ�: 

 
Date degli opeŶ daǇs di apeƌtuƌa al puďďliĐo: 

- opeŶ-daǇ del Ϯϳ diĐeŵďƌe ϮϬϭϴ  
ϲ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϲϬϬ peƌsoŶe 

- opeŶ-daǇ di doŵeŶiĐa ϭϯ geŶŶaio ϮϬϭϵ 
ϰ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϮϰϬ peƌsoŶe 

- opeŶ-daǇ di doŵeŶiĐa ϮϬ geŶŶaio ϮϬϭϵ 
ϯ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϭϲϰ peƌsoŶe 
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- opeŶ-daǇ di doŵeŶiĐa Ϯϰ feďďƌaio ϮϬϭϵ 
ϯ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϭϲϬ peƌsoŶe 

- opeŶ-daǇ di doŵeŶiĐa ϯ ŵaƌzo ϮϬϭϵ 
ϰ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϭϮϬ peƌsoŶe  

 

Coŵe soŶo sta� selezioŶa�: 

La ĐoŵuŶiĐazioŶe dell’eǀeŶto fiŶale ğ stata fa�a a�ƌaǀeƌso ĐoŵuŶiĐa� 
staŵpa, ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial Ŷei ĐaŶali uffiĐiali di Masseƌia Tagliatelle e 
a�ƌaǀeƌso le ŵailiŶg list delle assoĐiazioŶi ĐoiŶǀolte Ŷel pƌoge�o.  
 

QuaŶto soŶo ƌappƌeseŶta�ǀi 
della ĐoŵuŶità: 

 
Gli uteŶ� ƌaggiuŶ� soŶo sta� pƌeǀaleŶteŵeŶte Đi�adiŶi leĐĐesi, ĐoŶ uŶa          
ŵiŶoƌaŶza pƌoǀeŶieŶte dalla pƌoǀiŶĐia di LeĐĐe e BƌiŶdisi. La         
popolazioŶe delle peƌsoŶe ƌaggiuŶte ğ distƌiďuita iŶ ŵodo eƋuiliďƌato tƌa          
faŵiglie, Đoppie e Đoŵi�ǀe di aŵiĐi e ĐoŶosĐeŶ�. IŶ Ŷe�a ŵiŶoƌaŶza i            
gioǀaŶi dai ϭϱ ai ϯϬ aŶŶi. 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

Gli opeŶ-daǇs si iŶƋuadƌaŶo Ŷell’aŵďito delle a�ǀità ĐoŵuŶi oltƌe Đhe, Ŷello speĐifiĐo, del gƌuppo Caǀa               
delle Fate, ƌiĐadeŶdo all’iŶteƌŶo di uŶ pƌiŵo ŶuĐleo Museo NaƌƌaŶte ed EspeƌieŶziale iŵŵagiŶato peƌ              
ƌaĐĐoŶtaƌe iŶ ŵodo iŶŶoǀa�ǀo e iŶtegƌato le eǀideŶze stoƌiĐo-aƌ�s�Đhe di Masseƌia Tagliatelle ;il             
NiŶfeo, la Masseƌia, le Caǀe, il PaƌĐoͿ. HaŶŶo ĐoŶtƌiďuito alla ƌealizzazioŶe di uŶ peƌĐoƌso fisiĐo e                
iŵŵagiŶaƌio fƌa gli spazi della ŵasseƌia ed i luoghi del paƌĐo, ĐoŶteŵplaŶdo l’iŶtegƌazioŶe di              
espeƌieŶze di ǀisita tƌadizioŶale ĐoŶ peƌĐoƌsi seŶsoƌiali e teŵa�Đi, aŶiŵa� da iŶĐoŶtƌi e peƌfoƌŵaŶĐe              
teatƌalizzate. SoŶo sta� ƌealizza� a�ƌaǀeƌso il laǀoƌo Đƌea�ǀo dei ͞sapeƌi espeƌ�͟ ;aƌ�s�, aƌĐhite�,             
aƌĐheologi, guide tuƌis�ĐheͿ e ĐoŶ il ĐoŶtƌiďuto iŶdispeŶsaďile dei ͞sapeƌi diffusi .͟ 

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

Repoƌt de�agliato delle a�ǀità di apeƌtuƌa al puďďliĐo: 
Le ǀisite guidate soŶo state ĐoŶdo�e da pƌofessioŶis� ;guide tuƌis�Đhe, aƌĐheologi,           
aƌĐhite�-aƌĐheologiͿ e suddiǀise iŶ ϯ aƌee pƌiŶĐipali di iŶteƌesse, tƌa NiŶfeo delle Fate, Masseƌia e               
PaƌĐo delle Caǀe: 
 

- a�ǀità di aĐĐoŵpagŶaŵeŶto Ŷell’aŵďito dell’opeŶ-daǇ del Ϯϳ diĐeŵďƌe ϮϬϭϴ ;peƌĐoƌso          
ŵul�seŶsoƌiale di esploƌazioŶe della ŵasseƌia/a�ǀità iŶ ĐoŵuŶe ĐoŶ altƌi gƌuppiͿ 
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Figuƌe pƌofessioŶali ĐoiŶǀolte: tu� i paƌteĐipaŶ� 
ϲ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϲϬϬ peƌsoŶe 

- a�ǀità di ǀisite guidate Ŷell’aŵďito dell’opeŶ-daǇ di doŵeŶiĐa ϭϯ geŶŶaio ϮϬϭϵ 
Figuƌe pƌofessioŶali ĐoiŶǀolte Ida Tiďeƌi, Dile�a AlďaŶo, Daǀide Negƌo 
ϰ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϮϰϬ peƌsoŶe 

- a�ǀità di ǀisite guidate  Ŷell’aŵďito dell’opeŶ-daǇ di doŵeŶiĐa ϮϬ geŶŶaio ϮϬϭϵ 
Figuƌe pƌofessioŶali ĐoiŶǀolte: Ida Tiďeƌi, Dile�a AlďaŶo, Faďƌizio Ghio 
ϯ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϭϲϰ peƌsoŶe 

- a�ǀità di ǀisite guidate  Ŷell’aŵďito dell’opeŶ-daǇ di doŵeŶiĐa Ϯϰ feďďƌaio ϮϬϭϵ 
Figuƌe pƌofessioŶali ĐoiŶǀolte: Ida Tiďeƌi, Dile�a AlďaŶo, Faďƌizio Ghio 
ϯ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϭϲϬ peƌsoŶe 

- a�ǀità di ǀisite guidate, teatƌalizzate e ŶoŶ, Ŷell’aŵďito dell’opeŶ-daǇ di doŵeŶiĐa ϯ ŵaƌzo             
ϮϬϭϵ 

Figuƌe pƌofessioŶali ĐoiŶǀolte: Ida Tiďeƌi, Dile�a AlďaŶo, Faďƌizio Ghio, Iŵpƌoǀǀisaƌt 
ϰ tuƌŶi di ǀisita/Sold out ĐoŶ la pƌeseŶza di ĐiƌĐa ϭϮϬ peƌsoŶe ĐoŶ tuƌŶi liŵita� a ϰ gƌuppi di ϯϬ peƌsoŶe                     
ĐiasĐuŶo peƌ uŶa fƌuizioŶe adeguata. 
 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

Le apeƌtuƌe al puďďliĐo haŶŶo aǀuto uŶ Ŷoteǀole suĐĐesso, tes�ŵoŶiaŶdo uŶa gƌaŶde Đuƌiosità della              
ĐoŵuŶità Đi�adiŶa Ŷei ĐoŶfƌoŶ� della Masseƌia e del PaƌĐo - peƌĐepito e ƌes�tuito Đoŵe eleŵeŶto               
paesaggis�Đo Đhe fa paƌte dell’iŵŵagiŶaƌio ĐoŵuŶe - e uŶa foƌte aspe�a�ǀa sulla sua futuƌa              
des�ŶazioŶe d’uso. Mol� Đi�adiŶi, Đhe seƌďaŶo iŶ ŵeŵoƌia uŶa Đhiaƌa iŵŵagiŶe del sito legata al               
pƌopƌio ǀissuto, si soŶo seŶ�� is�Ŷ�ǀaŵeŶte ĐoiŶǀol� dall’oppoƌtuŶità di doŶaƌe la loƌo stoƌia             
peƌsoŶale e di poteƌ ĐoŶtƌiďuiƌe, iŶ futuƌo, alla ĐostƌuzioŶe di uŶa soƌta di ŵuseo ŶaƌƌaŶte del luogo.                 
L’iŵpossiďilità di aĐĐedeƌe al PaƌĐo, peƌĐhĠ aŶĐoƌa aƌea ĐaŶ�eƌe, ğ stata aǀǀeƌ�ta ĐoŵuŶeŵeŶte Đoŵe              
uŶa foƌte ŵaŶĐaŶza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

͞ATELIER DI CREAZIONE E NARRAZIONE SCENICA SCENA NO MADE͟ 
diƌe�o da Paolo De FalĐo 

 
SĐeŶa Ŷo ŵade ğ stato uŶ ĐaŶ�eƌe Đƌea�ǀo dediĐato alla ŶaƌƌazioŶe sĐeŶiĐa e Ŷoŵade Đhe ha                
sǀiluppato uŶ ateliğƌ di ƌiĐeƌĐa peƌ uŶ’opeƌa ŵusiĐale e teatƌale site speĐifiĐ e uŶ filŵ diƌe� da Paolo                  
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De FalĐo: StƌaŶgeƌs iŶ the ǁoƌld. Dopo uŶa pƌiŵa tappa a LeĐĐe Ŷel ϮϬϭϲ peƌ LeĐĐe Capitale italiaŶa                  
della Cultuƌa e uŶa seĐoŶda tappa a GƌaǀiŶa di Puglia e a PoligŶaŶo a ŵaƌe Ŷel ϮϬϭϳ dediĐata alla Via                    
Appia peƌ South Đultuƌal ƌoutes, SĐeŶa Ŷo ŵade ğ appƌodata alla Masseƌia delle Tagliatelle e al PaƌĐo                 
delle Đaǀe di LeĐĐe all’iŶteƌŶo del pƌoge�o de La Đaǀa delle fate. 
La ǀilla ƌiŶasĐiŵeŶtale Đhe doŵiŶa il ǀuoto delle Đaǀe e uŶa zoŶa peƌiuƌďaŶa seŵiaďďaŶdoŶata ha               
ispiƌato l’iŵŵagiŶaƌio di uŶa Đoƌte sospesa, aǀǀolta da uŶ’auƌa seŶza teŵpo. UŶ luogo iŶsieŵe ƌeale e                
ŵisteƌioso Đhe ha ƌaduŶato geogƌafie e paesaggi, Đoƌpi e desideƌi e li ha lasĐia� osĐillaƌe aĐĐaŶto al                 
poŶte dell’aƌĐhite�o Siza, ideale tƌaŵite tƌa il SaleŶto e il ĐeŶtƌo stoƌiĐo della Đi�à, e a uŶ ŶiŶfeo                  
segƌeto, il Đoǀo delle fate. La selǀa�Đhezza e il disegŶo ƌiŶasĐiŵeŶtale dell'opeƌa paƌĐo, l'aƌia leggeƌa e                
pƌofoŶda di uŶa zoŶa Đosì ǀiĐiŶa e Đosì loŶtaŶa dal ŵoŶdo, il suo esseƌe sogŶo e suoŶo, haŶŶo                  
s�ŵolato uŶ pƌoĐesso Đƌea�ǀo Đhe ha pƌoǀato a ƌisuoŶaƌe ĐoŶ tu�o Điò, ƌes�tueŶdo uŶ pƌoĐesso               
speƌiŵeŶtale. Il puďďliĐo, i ǀisitatoƌi soŶo eŶtƌa� e haŶŶo a�ƌaǀeƌsato Ƌuesto luogo, Ƌuesta faĐtoƌǇ iŶ               
ŵoǀiŵeŶto, osseƌǀaŶdo e spiaŶdo il laǀoƌo Đƌea�ǀo. La Villa ğ diǀeŶtata uŶ teatƌo shakespeaƌiaŶo, uŶ               
ŵusiĐ hall di pietƌa ďiaŶĐa, uŶ ĐiƌĐo ŵul�etŶiĐo, la Đasa dei gƌaŶdi fƌatelli Ŷoŵadi. UŶ ŵuseo ǀuoto, uŶ                  
set poǀeƌo iŶ alles�ŵeŶto o uŶa sala speƌduta peƌ il ĐiŶeŵa d’autoƌe. UŶ atelieƌ di ĐƌeazioŶe sĐeŶiĐa e                  
ŶaƌƌazioŶe del Đoƌpo poe�Đo. E i Đoƌpi, le ŵeŶ� haŶŶo foƌse ǀiaggiato deŶtƌo uŶa dƌaŵŵatuƌgia               
sĐeŶiĐa iŶ ŵoǀiŵeŶto, oŶiƌiĐa e seŶsuale. MetafisiĐa e ĐaƌŶale. Poli�Đa. 

 

 

Chi e ƋuaŶ�: 

 
Laďoƌatoƌio Coƌpo poe�Đo e Ŷoŵade: ϭϱ paƌteĐipaŶ� ĐiƌĐa 
PuďďliĐo spe�aĐolo: ϲϬ peƌsoŶe iŶ totale Ŷelle ϯ date  
 

Coŵe soŶo sta� selezioŶa 
 
�: 

 
Sia la ĐoŵuŶiĐazioŶe della Đall peƌ il laďoƌatoƌio del Đoƌpo poe�Đo e            
Ŷoŵade Đhe Ƌuella dell’eǀeŶto fiŶale soŶo state fa�e a�ƌaǀeƌso         
ĐoŵuŶiĐa� staŵpa, ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial Ŷei ĐaŶali uffiĐiali di Masseƌia         
Tagliatelle e a�ƌaǀeƌso le ŵailiŶg list delle assoĐiazioŶi ĐoiŶǀolte Ŷel          
pƌoge�o. La selezioŶe dei paƌteĐipaŶ� ğ stata Đuƌata da Paolo De FalĐo. 

QuaŶto soŶo ƌappƌeseŶta�ǀi   
della ĐoŵuŶità: 

 
 aƌ�s� di pƌoǀeŶieŶza geogƌafiĐa diǀeƌsa 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

Il pƌoge�o, a Đuƌa di AssoĐiazioŶe Gƌad zeƌo e AƌĐhiǀio liƋuido dell'ideŶ�tà, ğ iŶiziato ĐoŶ uŶ ǁoƌkshop                 
diƌe�o da P. De FalĐo al Ƌuale haŶŶo paƌteĐipato uŶa ǀeŶ�Ŷa di peƌsoŶe tƌa a�oƌi, daŶzatoƌi, aƌ�s�                 
ǀisiǀi, ŵusiĐis� e aƌt teƌapeu� ŶoŶ solo di LeĐĐe. Il ǁoƌkshop, gƌatuito, ğ seƌǀito da uŶa paƌte a Đƌeaƌe                   
uŶ’oĐĐasioŶe di studio e di ĐoŶosĐeŶza ;fiŶalizzato aŶĐhe a selezioŶaƌe i paƌteĐipaŶ� alla fase              
speƌiŵeŶtale suĐĐessiǀaͿ, dall’altƌa ad aǀǀiaƌe Ƌuella fase di ƌiĐeƌĐa ŶeĐessaƌia peƌ sǀiluppaƌe uŶa seƌie              
di peƌfoƌŵaŶĐe ed eǀeŶ� peŶsa� iŶ uŶa logiĐa site speĐifiĐ, oǀǀeƌo s�ŵola� dalla Ŷatuƌa ƌeale e ideale                 
del luogo ;le sue Đaƌa�eƌis�Đhe aƌĐhite�oŶiĐhe, la ŵeŵoƌia Đhe ĐoŶ�eŶe, la fuŶzioŶe Đhe ha aǀuto Ŷel                
teŵpo, la fase poli�Đa e soĐiale iŶ a�o, la sua ǀoĐazioŶeͿ. Alleghiaŵo so�o il pƌogƌaŵŵa de�agliato                
ĐoŶ uŶa sĐheda iŶfoƌŵa�ǀa su i siŶgoli eǀeŶ�. 
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Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

 
PROGRAMMA 
ϭϲ-ϭϳ-ϭϴ e Ϯϯ FEBBRAIO Oƌe ϭϴ-ϮϮ 
Woƌkshop sul Đoƌpo poe�Đo e Ŷo ŵade diƌe�o da Paolo De FalĐo 
VeŶeƌdì ϭϬ ŵaggio ϮϬϭϵ 
Io e te... FƌaŵŵeŶ� di uŶ disĐoƌso iŶteƌƌo�o 
ϮϬ:ϬϬ PƌoiezioŶe del filŵ LeoŶaƌdo di P. De FalĐo. 
ϮϮ:ϬϬ Wheƌe do Ǉou Đaŵe fƌoŵ? Poesie peƌ la Ŷo�e: PaiŶa/Bukoǁski/ PƌeǀĠƌt/ De FalĐo 
MusiĐ hall teŶdeŶte al ǀuoto 
ϮϮ:ϰϱ FƌaŵŵeŶ� di ĐiŶeŵa ďiaŶĐo 
IŶt./Est. Villa e Đoƌte 
Saďato ϭϭ ŵaggio ϮϬϭϵ 
Ϯϭ:ϯϬ StƌaŶgeƌs iŶ the ǁoƌld Studio Ŷ°ϭ peƌ filŵ e sĐeŶa 
ĐoŶ BeŶede�a Pa�, Giulia SĐiďelli, Duilio RoŵaŶello, GiaŶŶi Ladisa, Luigi Catella, Paolo De FalĐo.              
Dƌaŵŵatuƌgia sĐeŶiĐa, soŶoƌa e ƌegia Paolo De FalĐo - MusiĐhe da Spiƌi� ŵateƌaŶi di B. Moƌƌis e da                  
Like ǁateƌ iŶ the ďuĐket di P. De FalĐo 
IŶt./Est. Villa e PaƌĐo delle Đaǀe 

 
Gioǀedì ϭϲ ŵaggio ϮϬϭϵ ANNULLATO  
Ϯϭ:ϯϬ StƌaŶgeƌs iŶ the ǁoƌld Studio Ŷ°Ϯ peƌ filŵ e sĐeŶa 
ĐoŶ B. Pa�, G. SĐiďelli, D. RoŵaŶello, G. Ladisa, L. Catella, G. ReŶŶa, P. De FalĐo. 
Dƌaŵŵatuƌgia sĐeŶiĐa, soŶoƌa e ƌegia Paolo De FalĐo - MusiĐhe da Spiƌi� ŵateƌaŶi di B. Moƌƌis e da                  
Like ǁateƌ iŶ the ďuĐket di P. De FalĐo 
IŶt./Est. Villa e PaƌĐo delle Đaǀe 

  

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 
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La pƌogƌaŵŵazioŶe di uŶo spe�aĐolo Ŷel paƌĐo ha eǀideŶziato alĐuŶe diffiĐoltà di ges�oŶe e logis�Đa,               
doǀute pƌeǀaleŶteŵeŶte al fa�o Đhe il PaƌĐo delle Caǀe ğ aŶĐoƌa uŶ’aƌea di ĐaŶ�eƌe e ŶoŶ ğ aŶĐoƌa                  
a�ƌezzato peƌ ospitaƌe eǀeŶ� di spe�aĐolo o Đultuƌa apeƌ� al puďďliĐo: allaĐĐio alla liŶea ele�ƌiĐa,               
ƌegolazioŶe dell’illuŵiŶazioŶe puďďliĐa iŶ ŵodo Đhe sia oƌieŶtaďile e selezioŶaďile a se�oƌi, aĐĐesso             
ageǀole al paƌĐo se ŶoŶ a�ƌaǀeƌso la gƌadiŶata Đhe dalla ŵasseƌia poƌta al NiŶfeo, iŶaĐĐessiďilità               
Đoŵplessiǀa del luogo a Đhi ğ affe�o da disaďilità ŵotoƌie, diǀieto di aĐĐesso peƌ tu� all’aƌea                
Đoŵpƌesa tƌa il poŶte di A. Siza all’aƌea siŶistƌa del paƌĐo fiŶo alla Caffe�eƌia dello stesso pƌoge�o di                  
Siza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

͞IL GIARDINO DELLE DELIZIE͟ 
Ul�ŵo a�o del pƌoge�o ͞La Caǀa delle Fate͟ ğ stato la piaŶtuŵazioŶe di uŶ ͞giaƌdiŶo delle delizie͟ ai                  
piedi della ŵasseƌia: piĐĐolo fƌu�eto di fƌu� aŶ�Đhi saleŶ�Ŷi ;doŶa� dal ǀiǀaio PuŶto Veƌde di               
MeleŶdugŶo e dal suo pƌopƌietaƌio Roďeƌto De GioƌgiͿ, ispiƌato all’idea di giaƌdiŶo ƌiŶasĐiŵeŶtale. La              
piaŶtuŵazioŶe di uŶ fƌu�eto di ĐoŵuŶità iŶ uŶ paƌĐo Đhe, seďďeŶe ƌiƋualifiĐato, ha ďisogŶo di esseƌe                
ƌes�tuito alla Đi�à defiŶeŶdo la pƌopƌia fuŶzioŶe puďďliĐa, segŶa la ǀoloŶtà di Đƌeaƌe uŶ legaŵe               
teŵpoƌale e di Đuƌa di uŶa paƌte del paƌĐo da paƌte degli aďitaŶ� della zoŶa, ĐoŶ paƌ�Đolaƌe                 
ƌifeƌiŵeŶto alle faŵiglie dei ďaŵďiŶi Đhe haŶŶo fƌeƋueŶtato l’ A͟teliğƌ di pƌoge�azioŶe uƌďaŶa͟            
ƌagioŶaŶdo sulle ŶeĐessità degli ideali Đi�adiŶi del futuƌo.  
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Chi e ƋuaŶ�: 

 
PiaŶtuŵazioŶe fƌu�eto: ϯϬ peƌsoŶe ĐiƌĐa 
ClosiŶg daǇ ĐoŶ pƌaŶzo Ŷella Đoƌte a ďase di tagliatelle al ƌagù e al              
poŵodoƌo: ĐiƌĐa ϲϬ peƌsoŶe 
 

Coŵe soŶo sta� selezioŶa 
 
�: 

La ĐoŵuŶiĐazioŶe della gioƌŶata di saluto ğ stata fa�a a�ƌaǀeƌso          
ĐoŵuŶiĐa� staŵpa, ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial Ŷei ĐaŶali uffiĐiali di Masseƌia         
Tagliatelle e a�ƌaǀeƌso le ŵailiŶg list delle assoĐiazioŶi ĐoiŶǀolte Ŷel          
pƌoge�o.  
 

 
 
 

 

QuaŶto soŶo ƌappƌeseŶta�ǀi   
della ĐoŵuŶità: 
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L’eǀeŶto fiŶale ha ƌaggiuŶto e ĐoiŶǀolto uŶ ĐeŶ�Ŷaio di peƌsoŶe,          
Đoŵpƌese tƌa fƌeƋueŶtaŶ� affezioŶa� alle a�ǀità da Ŷoi oƌgaŶizzate e          
Ŷuoǀi uteŶ�.  

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

Celeďƌata ĐoŶ uŶa gioƌŶata apeƌta di saluto pƌiŵa della Đhiusuƌa della speƌiŵeŶtazioŶe, ĐoŶ pƌaŶzo              
Ŷella Đoƌte della ŵasseƌia e passeggiata Ŷel paƌĐo, la piaŶtuŵazioŶe ğ peƌ Ŷoi il pƌiŵo passo ǀeƌso il                  
disegŶo di uŶo spazio ǀeƌde Đhe, oltƌe al fƌu�eto da iŵpleŵeŶtaƌe, ĐoŵpƌeŶda uŶ’aƌea di oƌ� puďďliĐi                
a ideale ges�oŶe della ĐoŵuŶità. La delega agli aďitaŶ� della Đuƌa di paƌte degli spazi puďďliĐi, Ŷel                 
ŵeĐĐaŶisŵo geŶeƌa�ǀo della Đol�ǀazioŶe agƌiĐola, ğ uŶ pƌesupposto foŶdaŵeŶtale peƌ ƌaggiuŶgeƌe           
l’oďie�ǀo di uŶa fƌeƋueŶtazioŶe del paƌĐo Đhe ŶoŶ ƌispoŶda solo a passiǀe ŵodalità ƌiĐƌea�ǀe, ŵa               
iŶŶesĐhi piu�osto Ŷuoǀe pƌassi di ĐoŶdiǀisioŶe teŵpoƌale e ǀaloƌizzazioŶe Đolle�ǀa degli spazi. 

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

Repoƌt de�agliato delle a�ǀità di apeƌtuƌa al puďďliĐo: 
oƌe ϭϬ: IŵpƌoTales: fiaďe iŵpƌoǀǀisate a Đuƌa di Iŵpƌoǀǀisaƌt e ǀisita liďeƌa alla ŵasseƌia e al PaƌĐo                 
delle Caǀe peƌ la sua pƌiŵa apeƌtuƌa al puďďliĐo; 
oƌe ϭϭ.ϯϬ: piaŶtuŵazioŶe dei fƌu� aŶ�Đhi Ŷella Caǀa so�ostaŶte la Masseƌia; 
oƌe ϭϯ.ϯϬ pƌaŶzo Ŷella Đoƌte ĐoŶ tagliatelle al ƌagù e al poŵodoƌo 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

La piaŶtuŵazioŶe di alďeƌi iŵpliĐa la pƌedisposizioŶe di uŶ allaĐĐio al sisteŵa di iƌƌigazioŶe già               
pƌeseŶte Ŷel paƌĐo, peƌ ĐoŶseŶ�ƌe agli alďeƌi di ĐƌesĐeƌe affƌoŶtaŶdo la stagioŶe Đalda iŶ aƌƌiǀo.               
Saƌeďďe auspiĐaďile Đhe la ĐoŵuŶità di pƌossiŵità potesse aĐĐedeƌe al paƌĐo peƌ ǀeƌifiĐaƌe lo stato di                
salute degli alďeƌi stessi. Ad oggi ŶoŶ si ĐoŶosĐoŶo i teŵpi di Đhiusuƌa del ĐaŶ�eƌe del paƌĐo ;Đhe                  
pƌeǀedoŶo l’ul�ŵazioŶe di laǀoƌi di ĐoŶsolidaŵeŶto peƌĐoƌsiͿ e l’apeƌtuƌa al puďďliĐo. La ĐoŵuŶità             
affezioŶata alle a�ǀità sǀolte iŶ Ƌues� ŵesi ha laŵeŶtato la Đhiusuƌa della ŵasseƌia e la fiŶe della                 
speƌiŵeŶtazioŶe, speƌaŶdo iŶ uŶ aƌƌiǀedeƌĐi e Ŷell’apeƌtuƌa di uŶa Ŷuoǀa fase Đhe poƌ� la Masseƌia a                
faƌsi ĐƌoĐeǀia di a�ǀità Đultuƌali ĐoŶ�Ŷua�ǀe ed apeƌte alle pƌoposte del ǀiĐiŶato e della ĐoŵuŶità.  

 
SCHEDE DI ATTIVITÀ PROPOSTE DAL GRUPPO ͞CAVEAU!͟ 
  

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

SPONTANEA MASSERIA TAGLIATELLE ϭϯ geŶŶaio ϮϬϭϵ 

SPONTANEAϮ MASSERIA TAGLIATELLE ϯ feďďƌaio ϮϬϭϵ 

IMMATERIAE MASSERIA TAGLIATELLE ϵ-Ϯϴ feďďƌaio  ϮϬϭϵ 
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SPONTANEAϯ MASSERIA TAGLIATELLE Ϯϰ feďďƌaio ϮϬϭϵ 

EDONICA MASSERIA TAGLIATELLE Ϯϭ feďďƌaio ϮϬϭϵ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 
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"SPONTANEA" 
CoŶfeƌeŶza sulla ďiodiǀeƌsità autoĐtoŶa ǀegetale. 
soŶo iŶteƌǀeŶu�: 
do�. GiaŶ Pietƌo Di SaŶseďas�aŶo, Pƌofessoƌe AssoĐiato di BotaŶiĐa GeŶeƌale pƌesso l'UŶiǀeƌsità 
del SaleŶto; 
do�.ssa Rita AĐĐogli, RespoŶsaďile TeĐŶiĐo-SĐieŶ�fiĐo dell'Oƌto BotaŶiĐo dell'UŶiǀeƌsità del 
SaleŶto e autƌiĐe di "Eƌďe spoŶtaŶee saleŶ�Ŷe. Guida al ƌiĐoŶosĐiŵeŶto e all'uso delle piaŶte 
aliŵeŶtaƌi tƌadizioŶali", ed. Gƌifo; 
do�. Pieƌo MaŶŶi, editoƌe e autoƌe del ǀoluŵe "I FiĐhi iŶ TasĐa"; 
do�.ssa TaƌsitaŶo Elǀiƌa, Biologa e aŵďieŶtalista, doĐeŶte pƌesso l’UŶiǀeƌsità degli Studi di Baƌi 
͞Aldo Moƌo ,͟ Diƌe�oƌe geŶeƌale Aďap – Baƌi. 
La ŵodeƌatƌiĐe dell’iŶĐoŶtƌo ğ stata la do�.ssa Lauƌa Rizzo. 
Le fiŶalità geŶeƌali soŶo state lo studio e la ǀaloƌizzazioŶe delle eƌďe spoŶtaŶee autoĐtoŶe da               
seŵpƌe u�lizzate Ŷella tƌadizioŶe loĐale, ƌisultato di uŶ patƌiŵoŶio affasĐiŶaŶte e aƌ�Đolato di             
sĐelte, teŶta�ǀi e usi tƌaŵaŶda� di geŶeƌazioŶe iŶ geŶeƌazioŶe e Đhe oƌa più Đhe ŵai oĐĐoƌƌe                
tutelaƌe pƌoŵuoǀeŶdo a�ǀità ǀolte a ƌiĐostƌuiƌe e fissaƌe la ŵeŵoƌia popolaƌe. 
Gli oďie�ǀi speĐifiĐi, paƌteŶdo dallo studio delle peĐuliaƌità del teƌƌitoƌio, haŶŶo laǀoƌato peƌ             
pƌoŵuoǀeƌe l’iŶĐoŶtƌo tƌa il passato ed il futuƌo, ĐoŶtƌiďueŶdo alla tutela della ďiodiǀeƌsità             
spoŶtaŶea ŵediaŶte uŶ ƌiaǀǀiĐiŶaŵeŶto Đƌi�Đo e ĐoŶsapeǀole, ŵa allo stesso teŵpo ludiĐo e             
piaĐeǀole alle pƌoďleŵa�Đhe aŵďieŶtali, aliŵeŶtaƌi, agƌiĐole e della tutela del paesaggio           
ĐoŶsolidato. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi e ƋuaŶ�: ϴϱ paƌteĐipaŶ� 
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Coŵe soŶo sta�   
selezioŶa�: 
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L’iŶĐoŶtƌo ğ stato laŶĐiato ĐoŶ il ĐoiŶǀolgiŵeŶto dell’UŶiǀeƌsità del         
SaleŶto iŶǀitaŶdo pƌofessoƌi e ƌiĐeƌĐatoƌi uŶiǀeƌsitaƌi espeƌ� sul teŵa         
della ďiodiǀeƌsità; ĐoŶ la ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial dell’eǀeŶto ;faĐeďook,        
iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ e a�ǀità di uffiĐio staŵpa. La ĐoŵuŶiĐazioŶe         
dell’eǀeŶto fiŶale ğ stata fa�a a�ƌaǀeƌso ĐoŵuŶiĐa� staŵpa,        
ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial e ŵailiŶg list. 

QuaŶto soŶo  
ƌappƌeseŶta�ǀi della  
ĐoŵuŶità: 

  
all’iŶĐoŶtƌo haŶŶo paƌteĐipato espeƌ� del se�oƌe e appassioŶa� del         
teŵa sulla ǀegetazioŶe spoŶtaŶea. 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

  

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

l’iŶĐoŶtƌo ha aǀuto Đoŵe foĐus pƌiŶĐipale la ǀisioŶe ŵodeƌŶa del ƌappoƌto fƌa uoŵo e aŵďieŶte               
e di Đoŵe si ƌiĐoŶosĐe la diǀeƌsità ďiologiĐa Đoŵe eleŵeŶto Đhiaǀe del fuŶzioŶaŵeŶto             
dell'eĐosisteŵa. 
I teŵi del ĐaŵďiaŵeŶto di iŶdustƌializzazioŶe agƌiĐola dagli aŶŶi ϱϬ ad oggi, i ĐaŵďiaŵeŶ�              
Đliŵa�Đi Đhe iŶflueŶzaŶo e soŶo iŶflueŶza� dalle sĐelte di pƌoduzioŶe agƌiĐola e le ƌiǀoluzioŶi              
e�Đhe Đhe Đi ǀedƌaŶŶo pƌotagoŶis� Ŷei pƌossiŵi aŶŶi peƌ ŵiglioƌaƌe il Ŷostƌo sisteŵa di ǀita soŶo                
sta� gli eleŵeŶ� su Đui si ğ iŵpostato il disĐoƌso geŶeƌale iŶtƌodu�ǀo sul teŵa. 
I ǀaƌi ƌelatoƌi, di faŵa loĐale e ŶazioŶale, haŶŶo illustƌato i ǀaƌi studi Đhe soŶo sta� ĐoŶdo� sulle                  
piaŶte spoŶtaŶee Đhe ĐƌesĐoŶo Ŷel Ŷostƌo SaleŶto, susĐitaŶdo iŶteƌesse e stupoƌe Ŷel puďďliĐo             
data l’eŶoƌŵe ǀaƌietà di speĐie autoĐtoŶe Đhe ai più ;sopƌa�u�o alle Ŷuoǀe geŶeƌazioŶiͿ soŶo del               
tu�o sĐoŶosĐiute. 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 
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La ĐapieŶza della sala gƌaŶde, ŶoŶostaŶte aďďia uŶa supeƌfiĐie adeguata ad eǀeŶ� di �po              
ĐoŶfeƌeŶziale, ŶoŶ ğ stata suffiĐieŶte a ĐoŶteŶeƌe la platea iŶteƌessata all’eǀeŶto iŶ Ƌues�oŶe,             
iŶdiĐe Ƌuesto di Ŷoteǀole a�eŶzioŶe sul teŵa del ƌeĐupeƌo e della tutela della ďiodiǀeƌsità              
spoŶtaŶea loĐale. PƌoďaďilŵeŶte peƌ le oĐĐasioŶi di �po ĐoŶǀegŶis�Đo si doǀƌà u�lizzaƌe la sala iŶ               
ŵodo diǀeƌso o sfƌu�aƌe gli spazi ĐiƌĐostaŶ� peƌ o�eŶeƌe il ŵassiŵo ƌeŶdiŵeŶto degli spazi              
d’iŶĐoŶtƌo. 

 
 
 
 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 
 

"SPONTANEAϮ" 
"Da ŵateƌie pƌiŵe poǀeƌe possoŶo ŶasĐeƌe gƌaŶdi pia�".  
ToƌŶa "SPONTANEA", ĐiĐlo di iŶĐoŶtƌi sulla ďiodiǀeƌsità ǀegetale ĐoŶ il laďoƌatoƌio di ĐuĐiŶa dello              
Đhef LuĐio Colizzi.  

 

Chi e ƋuaŶ�: ϭϭϬ paƌteĐipaŶ� 
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Coŵe soŶo sta�   
selezioŶa�: 
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il teŵa della ďiodiǀeƌs�à spoŶtaŶea ha geŶeƌato Ŷoteǀole iŶteƌesse Ŷel          
puďďliĐo iŶteƌǀeŶuto al pƌiŵo iŶĐoŶtƌo di SPONTANEA, peƌ Đui aďďiaŵo          
deĐiso di alzaƌe il �ƌo e di iŶǀitaƌe ŶuoǀaŵeŶte la ĐoŵuŶità a paƌteĐipaƌe             
ad uŶ iŶĐoŶtƌo ĐuliŶaƌio-sĐieŶ�fiĐo sul teŵa delle Ŷostƌe piaŶte         
spoŶtaŶee e Đoŵe Ƌueste ǀeŶgoŶo pƌepaƌate Ŷella ĐuĐiŶa tƌadizioŶale         
saleŶ�Ŷa. 
 
La seƌata ğ stata piaŶifiĐata sulla pƌeseŶza dello Đhef LuĐio Colizzi,           
Đhef-iŶgegŶeƌe, ƌiĐeƌĐatoƌe e diǀulgatoƌe sĐieŶ�fiĐo, PƌesideŶte      
dell’assoĐiazioŶe "Oƌ�Ŷsieŵe" e gƌaŶde ĐoŶosĐitoƌe del teƌƌitoƌio e delle         
sue ďiodiǀeƌsità spoŶtaŶee, ĐoŶ le sue iŶŶate do� di iŶtƌa�eŶitoƌe ha           
saputo ƌeggeƌe l’eŶtusiasŵo e le aspe�a�ǀe di uŶa sala gƌeŵita e a�eŶta            
al teŵa iŶ Ƌues�oŶe. 
La ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial dell’eǀeŶto ;faĐeďook, iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ ha aǀuto         
uŶ Ŷoteǀole suĐĐesso e le pƌeŶotazioŶi dei pos� all’eǀeŶto soŶo state           
Đhiuse dopo poĐhissiŵo teŵpo dal laŶĐio dello stesso. 

QuaŶto soŶo  
ƌappƌeseŶta�ǀi della  
ĐoŵuŶità: 

  
la ĐoŵuŶità di ǀiĐiŶato ha ƌisposto iŶ ŵaŶieƌa o�ŵale aŶĐhe a Ƌuesto            
eǀeŶto: peƌsoŶe Đhe aďitaŶo Ŷel Ƌuaƌ�eƌe soŶo state ƌaggiuŶte dal laŶĐio           
dell’eǀeŶto e Đi haŶŶo ƌaggiuŶto ŶoŶostaŶte ǀi fosse la totale asseŶza di            
staŵpe puďďliĐitaƌie e ŵaŶifes� uƌďaŶi. La pƌeseŶza di opeƌatoƌi Ŷel          
se�oƌe eŶo-gastƌoŶoŵiĐo ha ƌappƌeseŶtato la ĐoƌŶiĐe pƌofessioŶale della        
seƌata aŶĐhe ĐoŶ degustazioŶe di ǀiŶi di pƌoduzioŶe loĐale 
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Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

il ŵetodo di iŶĐlusioŶe ǀoluto ed u�lizzato dall’assoĐiazioŶe e dallo Đhef ğ stato Ƌuello del               
ĐoiŶǀolgiŵeŶto diƌe�o della platea Ŷella pƌepaƌazioŶe e Ŷell’iŵpia�aŵeŶto: a tuƌŶo di piĐĐoli            
gƌuppi, il puďďliĐo si ğ ĐiŵeŶtato Ŷella pulizia di ǀeƌduƌe e oƌtaggi, pƌepaƌaƌe la pasta e Ŷel                 
dosaggio aƌŵoŶiĐo degli iŶgƌedieŶ� da ĐuĐiŶaƌe; ŶoŶ soŶo ŵaŶĐa� ŵoŵeŶ� di ilaƌità e di foƌte               
eŶtusiasŵo Ŷella ĐoŶdiǀisioŶe dei Đoŵpi� assegŶa� dallo Đhef. 
La pƌedisposizioŶe di uŶa ĐuĐiŶa pƌofessioŶale Ŷella sala gƌaŶde, teleĐaŵeƌe Đhe ƌipƌeŶdeǀaŶo iŶ             
teŵpo ƌeale l’eǀeŶto e uŶ iŵpiaŶto audio haŶŶo ƌappƌeseŶtato la ĐoƌŶiĐe teĐŶologiĐa della             
seƌata. 

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

dopo uŶa luŶga lezioŶe iŶtƌodu�ǀa sulla ǀaƌie speĐie spoŶtaŶee autoĐtoŶe e sulle loƌo pƌopƌietà              
Ŷutƌi�ǀe, lo Đhef ha illustƌato il pƌogƌaŵŵa della seƌata e di Đoŵe il puďďliĐo aǀƌeďďe iŶteƌagito                
ĐoŶ lui ĐuĐiŶaŶdo le pietaŶze piaŶifiĐate. Si soŶo alteƌŶa� ŵoŵeŶ� di diǀulgazioŶe sĐieŶ�fiĐa da              
paƌte dell’iŶg./Đhef Colizzi ad episodi di spoŶtaŶee tes�ŵoŶiaŶze da paƌte di alĐuŶi paƌteĐipaŶ�             
sulle ǀaƌie ŵodalità di ƌiĐoŶosĐiŵeŶto e ƌaĐĐolta di Ƌueste piaŶte e delle loƌo siŶgolaƌi pƌopƌietà               
ďeŶefiĐhe.  
Da so�oliŶeaƌe il ŵoŵeŶto iŶ Đui ogŶi paƌteĐipaŶte all’iŶĐoŶtƌo, Đoŵpƌesi i ďaŵďiŶi, eƌa             
iŵpegŶato ad assolǀeƌe uŶ ƌuolo assegŶato e di Đoŵe Đi sia stata uŶa ĐoŶdiǀisioŶe aƌŵoŶiĐa dei                
ƌuoli e degli iŵpegŶi peƌ giuŶgeƌe al ƌisultato fiŶale oǀǀeƌo, la degustazioŶe del pia�o pƌepaƌato               
da ϴϱ peƌsoŶe! 
 
 
 
 
 
 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

Pƌedispoƌƌe uŶa ĐuĐiŶa pƌofessioŶale all’iŶteƌŶo di uŶa sala ad uso ĐoŶǀegŶis�Đo e ƋuiŶdi poĐo              
iŶĐliŶe ad ospitaƌe seƌǀizi di suppoƌto di �po food aŶd ďeǀeƌage, ğ stato siĐuƌaŵeŶte uŶ azzaƌdo.                
Gli sĐaƌiĐhi dell’aĐƋua del laǀaďo della ĐuĐiŶa a�ƌezzata haŶŶo ĐeƌtaŵeŶte ƌappƌeseŶtato uŶ            
laǀoƌo Đoŵplesso di ges�oŶe ed oƌgaŶizzazioŶe degli spazi, ŶoŶĐhĠ uŶa ĐaƌeŶza di pƌese             
ele�ƌiĐhe Ŷella zoŶa di laǀoƌo. NoŶostaŶte Ƌueste Đƌi�Đità l’aŶdaŵeŶto e i giudizi sulla Ƌualità              
dell’a�ǀità pƌoposta della seƌata soŶo sta� tu� posi�ǀi ĐoŶ la ƌiĐhiesta a più ǀoĐi di ƌipe�zioŶi                
ĐoŶ ĐiĐli pƌogƌaŵŵa� e ĐoŶ teŵi seŵpƌe diǀeƌsi. 
La peƌĐeŶtuale di puďďliĐo di adul� ed aŶziaŶi ğ stata Ŷoteǀole, iŶ peƌĐeŶtuale ŵiŶoƌe il               
ĐoiŶǀolgiŵeŶto di fasĐia di gioǀaŶe età ;ϭϴ-Ϯϱ aŶŶiͿ 
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DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 

IMMATERIAE 
Mostƌa Đolle�ǀa teŵpoƌaŶea di sĐultuƌa ĐoŶteŵpoƌaŶea di aƌ�s� loĐali 
La fiŶalità geŶeƌali Đhe haŶŶo ispiƌato l’eǀeŶto ğ la ƌealizzazioŶe di opeƌe sĐultoƌee e/o istallazioŶi               
da iŶseƌiƌe teŵpoƌaŶeaŵeŶte all’iŶteƌŶo della Masseƌia Tagliatelle; 
L’oďie�ǀo speĐifiĐo ğ stato Ƌuello di a�ƌaƌƌe aƌ�s� loĐali, eŵeƌgeŶ� o affeƌŵa�, a�ƌaǀeƌso uŶa              
Đall al fiŶe di lasĐiaƌsi ispiƌaƌe dal luogo e peƌ poteƌsi ŵisuƌaƌe sui teŵi              
Đaǀa-ǀuoto-pieŶo-ƌes�tuzioŶe, pƌoduĐeŶdo uŶ’opeƌa sĐultoƌea o istallazioŶe da iŶseƌiƌe iŶ ǀia          
pƌoǀǀisoƌia Ŷel luogo della ŵasseƌia 

 

Chi e ƋuaŶ�: ϮϱϬ paƌteĐipaŶ� ƌegistƌa� al ǀeƌŶissage di iŶauguƌazioŶe della        
ŵostƌa. 
ϱϳ pƌeseŶze duƌaŶte tu�o il ŵese di feďďƌaio 
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Coŵe soŶo sta�   
selezioŶa�: 

la ĐoŵuŶiĐazioŶe dell’eǀeŶto ğ stata pƌodo�a esĐlusiǀaŵeŶte dai        
soĐial ;faĐeďook, iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ. 
DuƌaŶte la seƌata iŶauguƌale, la pƌeseŶza di fotogƌafi e soĐial          
ǀideoŵakeƌ haŶŶo assiĐuƌato uŶa ǀisiďilità iŵpoƌtaŶte sull’eǀeŶto       
e sulla ƌisoŶaŶza Đhe iŶ teŵpo ƌeale ha ǀisto ŵol�pliĐaƌsi il           
puďďliĐo iŶteƌǀeŶuto 
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QuaŶto soŶo  
ƌappƌeseŶta�ǀi della  
ĐoŵuŶità: 

 
 

 
 
La ĐoŵuŶità di ǀiĐiŶato ha espƌesso il suo affe�o e la sua pƌeseŶza più              
Ŷegli iŶĐoŶtƌi Đhe l’haŶŶo ǀista diƌe�aŵeŶte ĐoiŶǀolta Đhe su pƌoposte          
Đultuƌali di Ƌuesto �po. Si ğ ƌegistƌata iŶǀeĐe la pƌeseŶza di puďďliĐo            
tƌasǀeƌsale e ŶoŶ legata al Ƌuaƌ�eƌe, aŶĐhe da paesi e ƌegioŶi liŵitƌofi. 

 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

gli spazi della ŵasseƌia, Đoŵpƌesi i suoi esteƌŶi, si soŶo pƌesta� al giusto posizioŶaŵeŶto delle               
opeƌe, sfƌu�aŶdo aŶĐhe la dotazioŶe di illuŵiŶazioŶe aƌ�fiĐiale delle sale peƌ tƌasŵe�eƌe il             
giusto ŵood espƌessiǀo delle opeƌe stesse. 
Peƌ l’oĐĐasioŶe si ğ pƌodo�o a Đoƌƌedo della ŵostƌa uŶ Đatalogo illustƌa�ǀo e desĐƌi�ǀo delle               
opeƌe e della ďio degli aƌ�s� ad uso e ĐoŶsuŵo gƌatuito da paƌte dei fƌuitoƌi. 

 
 

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 
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Peƌ la duƌata di uŶ ŵese ;dal ϭ al Ϯϴ feďďƌaioͿ la Đolle�ǀa di aƌ�s� ha ĐolloĐato le opeƌe                   
all’iŶteƌŶo della ŵasseƌia Tagliatelle; duƌaŶte il pƌiŵo gioƌŶo di apeƌtuƌa la ĐuƌatƌiĐe d’aƌte e              
pƌofessoƌessa Maƌia Altoŵaƌe Agos�ŶaĐĐhio ha pƌeseŶtato l’eǀeŶto illustƌaŶdo al Ŷuŵeƌoso          
puďďliĐo i teŵi della ŵostƌa ed il filo aƌ�is�Đo-Đultuƌale Đhe ha legato le ispiƌazioŶi degli aƌ�s�                
Đhe si soŶo ĐiŵeŶta� ĐoŶ le seŶsazioŶi del luogo. Gli aƌ�s� Đhe haŶŶo adeƌito all’iŶizia�ǀa soŶo 
FƌaŶĐesĐa Caƌallo, aƌ�sta oƌigiŶaƌia di LeĐĐe doǀe ǀiǀe e laǀoƌa, ƌeiŶteƌpƌeta iŶ Đhiaǀe ŵodeƌŶa 
l’aŶ�Đa aƌte della Đaƌtapesta. Le sue ĐƌeazioŶi, ƌaffiŶate e ŵiŶiŵaliste, soŶo laŵpade, aƌazzi, 
Điotole e ǀasi ŵolto sugges�ǀi e ĐoŶ foƌ� ƌiĐhiaŵi al desigŶ iŶteƌŶazioŶale; 
DaŶiele dell’AŶgelo Custode, aƌ�sta oƌigiŶaƌio di Naƌdò doǀe ǀiǀe e laǀoƌa, u�lizza il feƌƌo e i 
ŵetalli iŶ Đhiaǀe espƌessiǀa e Đoŵposi�ǀa; 
OŶelia GƌeĐo, aƌ�sta e aƌĐhite�o di LeĐĐe doǀe ǀiǀe e laǀoƌa, pƌoduĐe stƌu�uƌe aƌ�s�Đhe 
Đoŵplesse ďasate sulla ƌipe��ǀità di ŵoduli ĐaƌtaĐei Đhe si ĐhiudoŶo iŶ figuƌe toŶdeggiaŶ� e sul 
diŶaŵisŵo della liŶeaƌità iŶ iŶfiŶite pieghe; 
FƌaŶĐo FilogƌaŶa, pƌofessoƌe e aƌ�sta Đhe ǀiǀe e laǀoƌa a Gala�Ŷa. Laǀoƌa su opeƌe iŶ feƌƌo Đhe 
espƌiŵoŶo ĐostaŶ� ƌifeƌiŵeŶ� al ǀeŶto, alla luĐe, al ŵoǀiŵeŶto, al Đoloƌe, a slaŶĐi di ǀita; 
Faďio StaƌaĐe, sĐultoƌe autodida�a, ǀiǀe e laǀoƌa a LeĐĐe, ŵostƌa uŶa spoŶtaŶea passioŶe peƌ la 
laǀoƌazioŶe della pietƌa leĐĐese e Ŷel teŵpo ƌiesĐe a faƌe della sĐultuƌa il suo ŵezzo espƌessiǀo 
pƌiǀilegiato 

 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 

duƌaŶte la seƌata iŶauguƌale, ĐoŵpliĐe uŶa Đoƌposa ĐaŵpagŶa di ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial, la            
ƋuaŶ�tà di puďďliĐo aĐĐoƌso peƌ assisteƌe all’eǀeŶto ğ stata daǀǀeƌo Ŷoteǀole ;ĐiƌĐa ϮϱϬ             
pƌeseŶzeͿ e ŶoŶ ha fa�o Đeƌto ŵaŶĐaƌe il suo sostegŶo e il suo appƌezzaŵeŶto peƌ i ĐoŶteŶu�                 
della ŵostƌa e la Ŷatuƌa del luogo iŶ sĠ. Puƌtƌoppo, ďisogŶa eǀideŶziaƌe Đhe duƌaŶte il ŵese di                 
feďďƌaio, i Ŷuŵeƌi delle pƌeseŶze Đhe haŶŶo ǀisitato i luoghi della ŵostƌa, soŶo sta� daǀǀeƌo               
esigui. La Đausa ğ da ƌiĐeƌĐaƌe sopƌa�u�o Ŷella ŵaŶĐaŶza di adeguate iŶfƌastƌu�uƌe a suppoƌto              
della ŵasseƌia ;ŵaŶĐaŶza di stƌade a�ƌezzate, ŵaŶĐaŶza di adeguata illuŵiŶazioŶe puďďliĐa Đhe            
aĐĐoŵpagŶa all’iŶgƌesso della ŵasseƌia, peƌĐezioŶe di uŶ luogo iŶteƌƌo�o e di ĐaŶ�eƌeͿ Đhe ŶoŶ              
haŶŶo fa�o appƌezzaƌe il luogo iŶ tu�a la sua ďellezza: fiŶo a ĐhĠ il ĐoŶtesto iŶtoƌŶo alla ŵasseƌia                  
ŶoŶ ǀeƌƌà ul�ŵato ;alŵeŶo Ŷei seƌǀizi esseŶzialiͿ, tu�e le iŶizia�ǀe pƌoposte all’iŶteƌŶo della             
stessa aǀƌaŶŶo uŶ gap ulteƌioƌe di diffiĐoltà da supeƌaƌe peƌ uŶ ĐoiŶǀolgiŵeŶto appƌezzaďile della              
ĐoŵuŶità Ŷella Ƌuo�diaŶità. 
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DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 
 

͞SPONTANEAϯ͟ 
la pƌeseŶtazioŶe del liďƌo di faǀole ͞Fiaďe iŶ sassi e salsediŶe – oǀǀeƌo il Taǀolieƌe delle fiaďe e                  
ĐiĐoƌia͟ ;FaLǀisioŶ EditoƌeͿ del pi�oƌe e poeta Pieƌo Faďƌis ğ stato il puŶto di paƌteŶza faŶtas�Đo                
e sogŶaŶte della gioƌŶata dediĐata allo studio delle piaŶte da paƌte dei ďaŵďiŶi. La gioƌŶata               
aǀƌeďďe pƌoseguito il peƌĐoƌso di ƌiĐeƌĐa ďio ĐoŶ i ďaŵďiŶi ĐoŶ i laďoƌatoƌi sulle eƌďe spoŶtaŶee a                 
Đuƌa della do�.ssa Gioƌgia Apƌile, Do�oƌe di RiĐeƌĐa iŶ Stoƌia e AƌĐheologia Gloďale dei Paesaggi:               
puƌtƌoppo peƌ Đause peƌsoŶali la do�.ssa Apƌile ŶoŶ ha potuto pƌeseŶziaƌe all’iŶĐoŶtƌo,            
ƌiŵaŶdaŶdolo ad uŶa pƌossiŵa oĐĐasioŶe. 
L’iŶĐoŶtƌo ĐoŶ Pieƌo Faďƌis e la pƌeseŶtazioŶe del suo liďƌo ğ stato l’appuŶtaŵeŶto Đhe ha Đhiuso 
il ĐiĐlo di SpoŶtaŶea sullo studio e la diffusioŶe Đultuƌale della ďiodiǀeƌsità delle speĐie ǀegetali 
spoŶtaŶee autoĐtoŶe. 

 

Chi e ƋuaŶ�: ϮϬ paƌteĐipaŶ� di Đui ϭϯ ďaŵďiŶi aĐĐoŵpagŶa� 

Coŵe soŶo sta�   
selezioŶa�: 

 ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial dell’eǀeŶto ;faĐeďook, iŶstagƌaŵ, eĐĐͿ 
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QuaŶto soŶo 
ƌappƌeseŶta�ǀi della 
ĐoŵuŶità: 

  
la pƌeseŶza di puďďliĐo ğ stata ƌappƌeseŶtata dalla ĐoŵpoŶeŶte dei          
ďaŵďiŶi paƌteĐipaŶ� al gƌuppo di pƌoge�azioŶe uƌďaŶa ͞Ateliğƌ        
dei ďaŵďiŶi͟ del gƌuppo Caǀa delle fate e da altƌi ďaŵďiŶi ƌaggiuŶ�            
dalla Ŷo�zia dell’iŶĐoŶtƌo dediĐato a loƌo. 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 

  

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 

il poeta e sĐƌi�oƌe Faďƌis ha illustƌato il suo liďƌo di faǀole ai ďaŵďiŶi pƌeseŶ� iŶ sala disĐuteŶdo                  
ĐoŶ loƌo e ĐoŶ loƌo iŶǀeŶtaŶdo e disegŶaŶdo uŶa faǀola iŶ teŵpo ƌeale alla fiŶe della                
pƌeseŶtazioŶe, doǀe i sogge� e i luoghi eƌaŶo suggeƌi� pƌopƌio dalla loƌo faŶtasia. Il ƌisultato ğ                
stato piaĐeǀolŵeŶte aĐĐolto dai ďaŵďiŶi Đhe haŶŶo pƌeŵiato lo sfoƌzo dello sĐƌi�oƌe ĐoŶ             
eŶtusiasŵo. 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 
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la ƌido�a paƌteĐipazioŶe di puďďliĐo ğ stata Đausata pƌiŶĐipalŵeŶte da uŶ oƌaƌio ŶoŶ idoŶeo ad               
uŶa platea Đoŵposta da ďaŵďiŶi ;pƌiŵo poŵeƌiggioͿ e all’iŵpƌoǀǀisa defezioŶe della do�.ssa            
Apƌile e dei suoi laďoƌatoƌi. 
Puƌtƌoppo si ğ ƌegistƌato aŶĐhe iŶ Ƌuesto episodio uŶa ĐaƌeŶza di seƌǀizi lega� alla sĐaƌsa               
segŶalazioŶe uƌďaŶa dell’uďiĐazioŶe della ŵasseƌia Đhe ha ǀisto ƌiduƌƌe la platea dei paƌteĐipaŶ�. 

 
 
 
 
 
DesĐƌizioŶe dell’a�ǀità: 
 

͞EDON.ICA͟ 
EdoŶiĐa ğ stato uŶ ĐiĐlo di ǁoƌkshop di autoĐostƌuzioŶe e di seŶsiďilizzazioŶe alle teŵa�Đhe              
e�Đhe ed aŵďieŶtali, ƌealizzato ĐoŶ i ƌagazzi del LiĐeo Aƌ�s�Đo Ciaƌdo-PellegƌiŶo di LeĐĐe, ďasato              
sui pƌiŶĐipi della HedoŶis�Đ SustaiŶaďilitǇ, peƌ la ƌealizzazioŶe di ogge� di desigŶ uƌďaŶo             
ƌealizza� ĐoŶ sĐaƌ� della plas�Đa e del ĐaƌtoŶe pƌoǀeŶieŶ� dal ƌeĐupeƌo dalla ƌaĐĐolta             
diffeƌeŶziata uƌďaŶa; ƌaĐĐolta effe�uata gƌazie all’iŵpegŶo dei ďaŵďiŶi della sĐuola ŵedia           
Stoŵeo-Ziŵďalo di LeĐĐe e alla azieŶda di ƌaĐĐolta diffeƌeŶziata dei ƌifiu� uƌďaŶi MoŶteĐo sƌl di               
LeĐĐe. 
UŶ ŵodulo di 

 

Chi e ƋuaŶ�: soŶo sta� iŵpegŶa� peƌ i ϰ gioƌŶi di ǁoƌkshop Ϯϱ studeŶ�           
dell'Is�tuto sĐolas�Đo aƌ�s�Đo Ciaƌdo PellegƌiŶo di LeĐĐe Đhe si soŶ          
ĐiŵeŶta� Ŷella pƌoge�azioŶe di aƌƌedo uƌďaŶo di ogge� pƌoǀeŶieŶ�         
dallo sĐaƌto di ŵateƌiale plas�Đo e di ĐaƌtoŶe ƌiĐiĐlato 
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Coŵe soŶo sta�   
selezioŶa�: 

  
A�ƌaǀeƌso la foƌŵula della pia�afoƌŵa alteƌŶaŶza SĐuola-Laǀoƌo, la        
diƌigeŶte sĐolas�Đa del LiĐeo aƌ�s�Đo la Pƌof.ssa TiziaŶa Paola RuĐĐo,          
iŶ aĐĐoƌdo ĐoŶ la Ŷostƌa assoĐiazioŶe CAViE ha dato ǀia al ƌappoƌto di             
ĐollaďoƌazioŶe Đhe ha iŵpegŶato la sĐuola Ŷel peƌĐoƌso di         
seŶsiďilizzazioŶe e di appƌofoŶdiŵeŶto alle teŵa�Đhe di sosteŶiďilità        
aŵďieŶtale, faĐeŶdo paƌteĐipaƌe Ϯ Đlassi del liĐeo ;sezioŶe        
aƌĐhite�uƌa e aŵďieŶteͿ alle ϰ gioƌŶate di pƌoge�azioŶe. 
Il ĐooƌdiŶaŵeŶto iŶteƌŶo alla sĐuola ğ stato Đuƌato dal pƌofessoƌ          
OƌoŶzo SpediĐa� Đhe ha selezioŶato i ƌagazzi delle teƌze Đlassi iŶ ďase            
alle loƌo ĐoŵpeteŶze e pƌedisposizioŶi pƌoge�uali aĐĐe�aŶdo la sfida         
della pƌoge�azioŶe uƌďaŶa e del teŵa aŵďieŶtale.  

 

 

QuaŶto soŶo  
ƌappƌeseŶta�ǀi della  
ĐoŵuŶità: 

il liĐeo aƌ�s�Đo Ciaƌdo-PellegƌiŶo ğ l’is�tuto sĐolas�Đo di pƌossiŵità         
iŶtoƌŶo all’aƌea doǀe si ğ ĐoŶĐeŶtƌato l’opeƌato della Ŷostƌa         
assoĐiazioŶe e doǀe ŵasseƌia tagliatelle tƌasŵe�e la sua iŶflueŶza. 
 

Metodi e teĐŶiĐhe iŵpiega�: 
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il ǁoƌkshop si ğ sǀiluppato iŶ tƌe fasi ďeŶ dis�Ŷte: uŶa pƌiŵa, iŶtƌodu�ǀa ai teŵi da tƌa�aƌe,                 
illustƌaŶdo ai ƌagazzi ǀaƌi eseŵpi ƌealizza� di pƌoge� uƌďaŶi iŶ aŵďito ŶazioŶale ed             
iŶteƌŶazioŶale a�ƌaǀeƌso ǀideo pƌoiezioŶi e slideshoǁ; uŶa seĐoŶda fase, più opeƌa�ǀa, ha ǀisto             
l’iŵpegŶo delle Đlassi Ŷella stesuƌa di ŵeta-pƌoge� usaŶdo ǀaƌie teĐŶiĐhe di ƌappƌeseŶtazioŶe            
;sĐhizzi di pƌoge�o, ŵodelli di studio e plas�Đi fiŶaliͿ peƌ ŵeglio ƌappƌeseŶtaƌe il teŵa pƌoposto. 
La teƌza fase ğ stata pƌeseŶtata dal do�. LeoŶaƌdo AŶgeliŶi, ŵeŵďƌo iŶteƌŶo all’assoĐiazioiŶe             
CAViE, Đhe ha ƌiguaƌdato lo studio dell’eƋuiliďƌio Đoƌpoƌeo a�ƌaǀeƌso la teĐŶiĐa della gioĐoleƌia. 
Il ĐoiŶǀolgiŵeŶto della sĐuola ŵedia Ziŵďalo ğ stata la ĐoƌŶiĐe opeƌa�ǀa deŶtƌo Đui il ǁoƌkshop               
si ğ ŵosso, ƌeĐupeƌaŶdo il ŵateƌiale ĐoŶ Đui si ğ laǀoƌato Ŷei ϰ gioƌŶi di sessioŶe laǀoƌa�ǀa. 

Bƌeǀe ƌelazioŶe sugli iŶĐoŶtƌi: 
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si ƌipoƌta uŶ estƌa�o della ƌelazioŶe del do�. AŶgeliŶi sull’aŶdaŵeŶto del suo ŵodulo sulla              
gioĐoleƌia: 
͞La gioĐoleƌia ğ uŶa teĐŶiĐa aŶ�Đhissiŵa. IŶ Italia l’iŶteƌesse peƌ Ƌuesta disĐipliŶa ğ iŶ ĐoŶ�Ŷuo               
auŵeŶto: i gioĐolieƌi, dile�aŶ� e pƌofessioŶis�, aŶiŵaŶo i paƌĐhi delle Đi�à e si ƌaduŶaŶo iŶ               
palestƌe e iŶ gƌaŶdi ĐoŶǀeŶ�oŶ es�ǀe. 
La gioĐoleƌia peƌŵe�e di sĐopƌiƌe uŶa Ŷuoǀa ĐoŶsapeǀolezza della pƌopƌia fisiĐità,           
speƌiŵeŶtaŶdo eƋuiliďƌio, ĐooƌdiŶazioŶe e supeƌaŶdo ĐoŶ�ŶuaŵeŶte i pƌopƌi liŵi�. Coŵe ogŶi           
teĐŶiĐa ĐiƌĐeŶse, la gioĐoleƌia ğ Đaƌa�eƌizzata da uŶa foƌte ĐoŵpoŶeŶte di ĐoŶdiǀisioŶe e di              
ĐollaďoƌazioŶe ĐoŶ i pƌopƌi ĐoŵpagŶi. Questa pƌa�Đa, Ƌuasi del tu�o pƌiǀa dell’aspe�o            
Đoŵpe��ǀo, s�ŵola il ƌispe�o degli iŶdiǀidui e delle Đose, il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto delle ĐapaĐità e delle               
diffeƌeŶze altƌui, la ĐoŶǀiǀialità, la ǀoglia di appƌeŶdeƌe, la ĐapaĐità di osseƌǀazioŶe. 
La gioĐoleƌia ğ duŶƋue uŶo stƌuŵeŶto oƌigiŶale e diǀeƌteŶte sia peƌ auŵeŶtaƌe il pƌopƌio              
ďeŶesseƌe e la pƌopƌia autos�ŵa, sia peƌ Đƌeaƌe e ĐoŶsolidaƌe uŶ gƌuppo. 
Il ǁoƌkshop ğ stato ƌealizzato Ŷell’aƌĐo di due gioƌŶate, ĐoŶ la paƌteĐipazioŶe di ĐiƌĐa Ϯϱ allieǀi del                 
liĐeo Ciaƌdo. A uŶa ďƌeǀe paƌte teoƌiĐa sulla stoƌia e sugli aŵďi� di appliĐazioŶe della gioĐoleƌia, ğ                 
seguita la paƌte pƌa�Đa: ƌisĐaldaŵeŶto, tƌaiŶiŶg ;ĐoŶ e seŶza palliŶe da gioĐoleƌiaͿ e             
appƌeŶdiŵeŶto della ĐasĐata ĐoŶ tƌe palliŶe, l’eseƌĐizio di ďase peƌ la pƌa�Đa della gioĐoleƌia. 
IŶ Đhiusuƌa soŶo sta� pƌeseŶta� alĐuŶi filŵa� di gioĐolieƌi pƌofessioŶis�, estƌa� dagli spe�aĐoli             
del CiƌƋue du Soleil e del CiƌƋue Pluŵe. La sala pƌiŶĐipale della Masseƌia Tagliatelle si ğ                
diŵostƌata ideale peƌ la pƌa�Đa di aƌ� peƌfoƌŵa�ǀe Đoŵe la gioĐoleƌia. Dotata di uŶ soffi�o               
ŵolto alto e di uŶa aŵpia ŵetƌatuƌa, ĐoŶ la possiďilità di dispoƌƌe le sedute solaŵeŶte Ŷei                
ŵoŵeŶ� teoƌiĐi e/o di pausa, ha peƌŵesso di laǀoƌaƌe ĐoŶ gƌaŶde ĐoŶĐeŶtƌazioŶe e aƌŵoŶia. 
L’oďie�ǀo pƌiŶĐipale del ǁoƌkshop ğ stato Ƌuello di pƌeseŶtaƌe e di ƌaĐĐoŶtaƌe la gioĐoleƌia Đoŵe               
uŶa teĐŶiĐa a disposizioŶe di tu�, peƌ gioĐaƌe e peƌ ŵiglioƌaƌe il pƌopƌio ďeŶesseƌe psiĐofisiĐo. 
I ƌagazzi haŶŶo paƌteĐipato ĐoŶ a�eŶzioŶe, Đuƌiosità ed eŶtusiasŵo. AlĐuŶi di loƌo, ŶoŶostaŶte il              
ǁoƌkshop si sia sǀolto iŶ sole due gioƌŶate, soŶo ƌiusĐi� ad appƌeŶdeƌe la gioĐoleƌia ĐoŶ tƌe                
palliŶe. Tu�, ad ogŶi ŵodo, haŶŶo espƌesso la ǀoloŶtà di ĐoŶ�Ŷuaƌe aŶĐhe uŶa ǀolta teƌŵiŶato il                
laďoƌatoƌio, peƌ ƌiusĐiƌe a gioĐolaƌe tƌe palliŶe o addiƌi�uƌa ƋualĐuŶa iŶ più.͟  
  
 
 
 
 

ValutazioŶi Đƌi�Đhe: 
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la ŵasseƌia, ŶoŶostaŶte aďďia degli spazi adegua� ad iŶĐoŶtƌi di Ƌuesto �po ;dida�Đo-sĐieŶ�fiĐiͿ             
ha uŶa ĐaƌeŶza di �po teĐŶologiĐo ed iŶfƌastƌu�uƌale. La ŵaŶĐaŶza di dotazioŶi teĐŶologiĐhe             
�po ǀideopƌoie�oƌi ed iŵpiaŶto audio, haŶŶo Đoŵpoƌtato ŶoŶ poĐhi pƌoďleŵi alle fasi            
oƌgaŶizza�ǀe e ges�oŶali del ǁoƌkshop. IŶoltƌe, saƌà da ƌisolǀeƌe la sĐaƌsa diffusioŶe del segŶale              
ǁi-fi della ƌete ŵessa a disposizioŶe Đhe, a Đausa di iŵpediŵeŶ� fisiĐi da� dal foƌte spessoƌe                
ŵuƌaƌio della stƌu�uƌa, ha aǀuto delle Đadute ƌepeŶ�Ŷe di segŶale, oďďligaŶdo l’oƌgaŶizzazioŶe            
ad altƌe sĐelte opeƌa�ǀe peƌ il Ŷoƌŵale aŶdaŵeŶto del ǁoƌkshop. 
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4)  COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 
 

 
Programma di Comunicazione 

Apertura Tagliatelle/Sperimentazione 
  

La ĐaŵpagŶa di ĐoŵuŶiĐazioŶe ha pƌeǀisto, all’iŶteƌŶo della fase di innesco pƌe-apeƌtuƌa ;Đhe             
pƌeĐedeǀa la ĐoŶfeƌeŶza staŵpaͿ, uŶa pƌiŵa usĐita teaser ;o di ͞esĐa͟: il teaser iŶ              
ĐoŵuŶiĐazioŶe/puďďliĐità ğ uŶ aŶŶuŶĐio puďďliĐitaƌio aŶoŶiŵo, peƌ eseŵpio di uŶ eǀeŶto, ǀolto a             
susĐitaƌe Đuƌiosità e aspe�a�ǀa Ŷella ĐoŵuŶità, la Đui ideŶ�tà ǀeƌƌà sǀelata gƌadualŵeŶteͿ. 
La seĐoŶda fase, suĐĐessiǀa alla ĐoŶfeƌeŶza staŵpa Đuƌata della PuďďliĐa AŵŵiŶistƌazioŶe di LeĐĐe e              
dall’APS ͞Caǀie ,͟ pƌeǀedeǀa lo sǀelaŵeŶto dell’aǀǀio della SpeƌiŵeŶtazioŶe peƌ Masseƌia Tagliatelle da            
paƌte dei gƌuppi ǀiŶĐitoƌi del Laďoƌatoƌio PaƌteĐipato ͞Cosa siaŵo ĐapaĐi di faƌe ,͟ iŶ liŶea Đol               
pƌogƌaŵŵa ĐoŶsegŶato alla PuďďliĐa AŵŵiŶistƌazioŶe iŶ data ϮϬ/ϭϭ/ϮϬϭϴ ;ƌe�fiĐato iŶ data           
ϯ/ϭϮ/ϮϬϭϴ e appƌoǀato ĐoŶ deteƌŵiŶa diƌigeŶziale il ϭϴ/ϭϮ/ϮϬϭϴͿ. 
  

FASE 1 “TEASER” 
  
Da lunedì 17 al 24 dicembre 
Affissione su plancia comunale nella città di Lecce di n. 6 6x3 “TEASER” dell’APERTURA              
(CLAIM+DATA+LUOGO + hashtag e loghi di progetto) 
  
SITO:  laŶdiŶg page ĐoŶ l’eƋuiǀaleŶte  esca/teaser del  ϲǆϯ ;ǁǁǁ.ŵasseƌiatagliatelle.itͿ 
SOCIAL: INSTAGRAM e pagiŶa FACEBOOK ĐoŶ esca-teaser e ĐouŶtdoǁŶ gƌaduale a sǀelaƌe l’eǀeŶto del              
Ϯϳ diĐeŵďƌe e l’ideŶ�tà di uŶa speƌiŵeŶtazioŶe Đultuƌale a Masseƌia Tagliatelle 
  
[La fase di TEASER ĐoiŶĐide ĐoŶ il ĐoiŶǀolgiŵeŶto della SĐuola IV ĐiƌĐolo di LeĐĐe, ĐoŶĐoƌdata ĐoŶ                
l’Assessoƌe all’IstƌuzioŶe Patrizia Guida e ĐoŶ la DiƌigeŶte SĐolas�Đa Tiziana Faggiano . I ďaŵďiŶi delle              
ƋuiŶte ƌealizzeƌaŶŶo le foglie peƌ l’ Albero del Futuro Đhe ĐoŶfeƌiƌaŶŶo Ŷel poŵeƌiggio del Ϯϳ diĐeŵďƌe               
a Masseƌia Tagliatelle iŶ due diǀeƌse ĐoŶǀoĐazioŶi ;a seĐoŶda della ƋuaŶ�tà di adesioŶiͿ: alle oƌe ϭϲ e                 
alle oƌe ϭϲ.ϰϱ, pƌiŵa dell’apeƌtuƌa al puďďliĐo su pƌeŶotazioŶe.] 
  

FASE 2 “FOLLOW UP” 
  

ϭ. CONFERENZA STAMPA/COMUNICAZIONE PUBBLICA UFFICIALE 
  

ϭ. Fino al 27 dicembre 
Affissione su plancia comunale nella città di Lecce di n. 20 70x100 contenenti le seguenti               
informazioni: 
  

● SǀelaŵeŶto della ͞SpeƌiŵeŶtazioŶe͟ Đoŵe esito di uŶ pƌoĐesso paƌteĐipato oƌgaŶizzato           
dalla PuďďliĐa AŵŵiŶistƌazioŶe ;Laďoƌatoƌio ͞Cosa siaŵo ĐapaĐi di faƌe͟Ϳ e iŶteŶ� della            
͞SpeƌiŵeŶtazioŶe͟ Đhe sta peƌ esseƌe aǀǀiata ;pƌeseŶtata Đoŵe soƌta di ͞ǀiaggio Ŷel            
teŵpo͟ a�ƌaǀeƌso a�ǀità peƌfoƌŵa�ǀe, aƌ�s�Đhe, pƌoge�uali des�Ŷate a diǀeƌsi taƌget di           
puďďliĐoͿ; 
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● SǀelaŵeŶto del pƌogƌaŵŵa di Apeƌtuƌa del Ϯϳ diĐeŵďƌe ĐoŶ spliĐitazioŶe delle ŵodalità             
di paƌteĐipazioŶe ;su pƌeŶotazioŶe, ĐoŶ ƌeĐapi� ŵail, Đellulaƌe dediĐato e sisteŵa di            
pƌeŶotazioŶe oŶliŶeͿ; 

● PƌeseŶtazioŶe di uŶ pƌiŵo eleŶĐo di a�ǀità Đhe si sǀolgeƌaŶŶo tƌa geŶŶaio e feďďƌaio, ĐoŶ                
iŶǀito espliĐito a ĐeƌĐaƌe i de�agli e le date del pƌogƌaŵŵa aggioƌŶato oŶliŶe ;sito/pagiŶa              
FBͿ e a seguiƌe la ŶaƌƌazioŶe del ͞ǀiaggio Ŷel teŵpo͟ ;= sǀolgiŵeŶto del pƌogƌaŵŵa e del                
suo ƌaĐĐoŶtoͿ a�ƌaǀeƌso l’hashtag #ŵasseƌiatagliatelle 

●      Loghi del pƌoge�o e della PuďďliĐa AŵŵiŶistƌazioŶe. 
  

ϭ. Fino al 27 dicembre 
Distribuzione di n. 500 FLYER formato A5 
ĐoŶ lo stesso ĐoŶteŶuto dei ϳϬǆϭϬϬ 
  

ϭ. Dalla data della conferenza stampa al 27 dicembre 
● SITO: sǀelaŵeŶto della ͞SpeƌiŵeŶtazioŶe͟ e del Pƌogƌaŵŵa pƌeǀisto peƌ l’apeƌtuƌa del Ϯϳ             

diĐeŵďƌe ;ǁǁǁ.ŵasseƌiatagliatelle.itͿ 
● SOCIAL: INSTAGRAM ĐoŶ ŶaƌƌazioŶe pƌogƌessiǀa dei pƌepaƌa�ǀi del Ϯϳ diĐeŵďƌe ;foto+            

stoƌiesͿ 
● pagina FACEBOOK : sǀelaŵeŶto del pƌogƌaŵŵa pƌeǀisto peƌ l’apeƌtuƌa del Ϯϳ diĐeŵďƌe e             

ŶaƌƌazioŶe pƌogƌessiǀa dei pƌepaƌa�ǀi peƌ la stessa ;pagiŶa Đollegata all’aĐĐouŶt iŶstagƌaŵͿ 
●       Dal 27 dicembre in poi 

SOCIAL: INSTAGRAM, FACEBOOK e SITO ĐoŶ sǀelaŵeŶto pƌogƌessiǀo delle tappe del ĐƌoŶopƌogƌaŵŵa            
pƌeǀisto dal ϯ geŶŶaio a fiŶe feďďƌaio. 
 
La ĐoŵuŶiĐazioŶe del pƌogƌaŵŵa di a�ǀità ğ stata diffusa a�ƌaǀeƌso ĐoŵuŶiĐa� staŵpa ;Đuƌa� da              
CaƌŵeŶ TaƌaŶ�Ŷo e iŶ siŶeƌgia ĐoŶ l’aŵŵiŶistƌazioŶe ĐoŵuŶaleͿ. L’iŶteƌo pƌoge�o ğ stato Ŷaƌƌato             
Ƌuo�diaŶaŵeŶte ĐoŶ uŶ diaƌio di ďoƌdo gƌazie alla ĐoŵuŶiĐazioŶe soĐial Ŷei ĐaŶali uffiĐiali di Masseƌia               
Tagliatelle ;FaĐeďook e IŶstagƌaŵͿ da Chiaƌa Idƌusa SĐƌiŵieƌi. Le fotogƌafie uffiĐiali soŶo state ƌealizzte              
da Valeƌia Po�. Aďďiaŵo ƌaggiuŶto la Đi�adiŶaŶza aŶĐhe gƌazie alla ŵailiŶg list delle assoĐiazioŶi              
ĐoiŶǀolte Ŷel pƌoge�o e ĐostƌueŶdo uŶa ŵailiŶg list Đoŵe assoĐiazioŶe CAViE, ĐhiedeŶdo ai Ŷostƌi              
uteŶ� di lasĐiaƌĐi ĐoŵŵeŶ� sulle a�ǀità sul ƌegistƌo ĐaƌtaĐeo della speƌiŵeŶtazioŶe e i loƌo ƌeĐapi�               
peƌ esseƌe ƌaggiuŶ� dalle Ŷostƌe ĐoŵuŶiĐazioŶi.  

 
 
7)  ESITO DEL PROCESSO 
Risultati attesi e risultati conseguiti. 
 

a ĐoŶĐlusioŶe del pƌoĐesso si può affeƌŵaƌe Đhe lo stesso ha ƌappƌeseŶtato uŶ suĐĐesso iŶ ƋuaŶto ğ                 
ƌiusĐito a geŶeƌaƌe uŶ Ŷuoǀo ƌappoƌto fƌa la ĐoŵuŶità di Đi�adiŶi e uŶ luogo del patƌiŵoŶio puďďliĐo                 
sĐoŶosĐiuto ai più, ha aĐĐƌesĐiuto il seŶso di ƌiappƌopƌiazioŶe dell’ideŶ�tà Đultuƌale di uŶa Đi�à Đhe si                
ƌiĐoŶosĐe iŶtoƌŶo ai suoi ŵoŶuŵeŶ� più iŵpoƌtaŶ� e auŵeŶtato il seŶso di ƌespoŶsaďilità ǀeƌso la               
tutela del pƌopƌio teƌƌitoƌio. 
L’iŵpostazioŶe delle a�ǀità Đhe si soŶo susseguite all’iŶteƌŶo del pƌogƌaŵŵa pƌoposto ğ stata ŵolto              
appƌezzata e ĐoŶdiǀisa da uŶa peƌĐeŶtuale ŵolto alta di peƌsoŶe Đhe si soŶo affaĐĐiate all’iŶteƌŶo di                
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ŵasseƌia tagliatelle ;si s�ŵaŶo iŶfa� ĐiƌĐa ϯϬϬϬ peƌsoŶe ĐoŵplessiǀaŵeŶte duƌaŶte il peƌiodo di             
speƌiŵeŶtazioŶeͿ, a tes�ŵoŶiaŶza del fa�o di uŶa foƌte doŵaŶda di paƌteĐipazioŶe da paƌte della              
ĐoŵuŶità.  
E’ stato appƌezzato il ŵodo ĐoŶ Đui si ğ ĐeƌĐato di faƌ ǀiǀeƌe il luogo della ŵasseƌia e del paƌĐo delle                     
Đaǀe seŵpƌe iŶ ŵodo diǀeƌso ed aƌ�Đolato duƌaŶte la speƌiŵeŶtazioŶe delle a�ǀità.  
UŶ luogo doǀe si possa ƌiĐoŶosĐeƌe uŶa paƌteĐipazioŶe a�ǀa da paƌte di uŶa ĐoŵuŶità e la gaƌaŶzia,                 
aŶĐhe se teŵpoƌaŶea, di pƌopoƌƌe la ŵasseƌia Đoŵe uŶo spazio doǀe aĐĐoglieƌe Ƌuo�diaŶaŵeŶte             
Ŷuoǀe offeƌte Đultuƌali e di iŶĐlusioŶe soĐiale ha aǀuto ŵolta pƌesa sulla Đi�adiŶaŶza, segŶo Đhe la                
diƌezioŶe iŶtƌapƌesa dall’aŵŵiŶistƌazioŶe di ǀoleƌ Đostƌuiƌe uŶ luogo di iŶduďďia iŵpoƌtaŶza stoƌiĐo            
Đultuƌale apeƌto a tu� ed iŶ gƌado di soddisfaƌe le Ŷuoǀe istaŶze di uŶa Đi�à ŵodeƌŶa ha aǀuto uŶa                   
ƌisposta posi�ǀa. E’ eŵeƌsa la ĐaƌeŶza di ĐoŶosĐeŶza del Ŷostƌo patƌiŵoŶio puďďliĐo Đi�adiŶo; gli              
appuŶtaŵeŶ� pƌogƌaŵŵa� peƌ ǀisitaƌe la stƌu�uƌa della ŵasseƌia e del ŶiŶfeo delle fate haŶŶo              
eǀideŶziato uŶ foƌte iŶteƌesse ǀeƌso la stoƌia di Ƌues� luoghi, ŵa aŶĐhe uŶ ďasso liǀello di ĐoŶosĐeŶza                 
degli stessi, siŶtoŵo di sĐaƌsa ĐoŶosĐeŶza del Ŷostƌo teƌƌitoƌio, ŵa aŶĐhe uŶ segŶale di poteŶziale               
offeƌta di uŶ seƌǀizio Đhe può paƌ�ƌe pƌopƌio da Ƌuesta Đƌi�Đità.  
 

 

 
Grado di soddisfazione dei partecipanti . 
IŶdiĐaƌe aŶĐhe se ğ stato ƌileǀato il gƌado di soddisfazioŶe dei paƌteĐipaŶ� e ĐoŶ Ƌuali stƌuŵeŶ�: 

ğ stato pƌedisposto uŶ ƌegistƌo ad hoĐ, sia peƌ ƌaĐĐoglieƌe i ƌeĐapi� del puďďliĐo e poteƌlo ƌaggiuŶgeƌe                 
ĐoŶ le iŶfoƌŵazioŶi sulle a�ǀità suĐĐessiǀe iŶ ŵodo da Đoŵpilaƌe uŶa ŵailiŶg list iŶteƌŶa all’aĐĐouŶt di                
posta di Masseƌia Tagliatelle, sia peƌ aĐĐoglieƌe ƌepoƌt, peŶsieƌi, ĐoŶsideƌazioŶi di gƌadiŵeŶto sulle             
a�ǀità e gli eǀeŶ� pƌopos�. Nuŵeƌose soŶo le tes�ŵoŶiaŶze ƌiĐeǀute aŶĐhe Ŷella Đasella di posta,               
espliĐi� e spoŶtaŶei ĐoŶfeƌiŵeŶ� di ǀalutazioŶe, ƌiŶgƌaziaŵeŶ� aĐĐoƌa� peƌ la Đoƌtesia e la puŶtualità              
Ŷelle ƌisposte alle ƌiĐhieste di iŶfoƌŵazioŶi sulle apeƌtuƌe e, peƌ Đhi le aďďia Đhieste, iŶfoƌŵazioŶi               
stoƌiĐhe sul ďeŶe, ŵesse a disposizioŶe dallo staff Đhe ha fa�o ƌiĐeƌĐa doĐuŵeŶtale e autoďiogƌafiĐa.               
Paƌ�Đolaƌe gƌa�tudiŶe ğ stata espƌessa Ŷei ĐoŶfƌoŶ� della ƌiapeƌtuƌa della ŵasseƌia Đoŵe ďeŶe             
puďďliĐo, ǀissuta Đoŵe uŶ ǀeƌo e pƌopƌio ;e taŶto a�esoͿ doŶo alla ĐoŵuŶità. La ĐoŵuŶità più                
pƌossiŵa, peƌ affezioŶe, al ďeŶe Đoŵe luogo della ŵeŵoƌia del pƌopƌio ǀissuto, si ğ data dispoŶiďile a                 
ƌitƌoǀaƌsi iŶ futuƌo peƌ il ĐoŶfeƌiŵeŶto e la ƌaĐĐolta delle stoƌie ĐoŵuŶi Đhe ƌiguaƌdaŶo la stoƌia ƌeĐeŶte                 
del sito e faƌŶe ogge�o di ŶaƌƌazioŶe e ulteƌioƌe ǀaloƌizzazioŶe della ŵasseƌia. 

 

 

Impatto sulla comunità. 
 

L’aǀǀio della speƌiŵeŶtazioŶe seguita al laďoƌatoƌio ͞Cosa siaŵo ĐapaĐi di faƌe͟ Đi ha ĐoŶseŶ�to di               
ƌeŶdeƌe puďďliĐo, alla ĐoŵuŶità Đhe ha fƌeƋueŶtato le a�ǀità pƌoposte, il pƌoge�o di ƌiďaltaŵeŶto              
della stazioŶe e i ĐoŶsegueŶ� ĐaŵďiaŵeŶ� ƌadiĐali Đhe iŶteƌesseƌaŶŶo l’aƌea Ŷei pƌossiŵi aŶŶi,             
appoƌtaŶdo sigŶifiĐa�ǀe ŵodifiĐhe al paesaggio, alla peƌĐezioŶe della Đi�à e alle aďitudiŶi dei Đi�adiŶi.  
La ĐoŶosĐeŶza di uŶa pƌoge�ualità Đosì aƌ�Đolata sull’aƌea ha eǀideŶziato l’esigeŶza e il desideƌio della               
Đi�adiŶaŶza di esseƌe ĐoiŶǀolta Ŷei ĐaŵďiaŵeŶ� uƌďaŶis�Đi, peƌ ĐoŶtƌiďuiƌe a deliŶeaƌe esigeŶze            
soĐiali, a iŶdiǀiduaƌe Đƌi�Đità, a pƌopoƌƌe soluzioŶi iŶtegƌate. 
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Masseƌia Tagliatelle ǀeŶiǀa da uŶ ďaŶdo di ges�oŶe aŶdato deseƌto, il pƌoĐesso aǀǀiato ha ĐoŶtƌiďuito               
a speƌiŵeŶtaƌe uŶa Ŷuoǀa ŵetodologia peƌ l’aǀǀio di pƌoĐessi sul patƌiŵoŶio puďďliĐo, ĐoŶseŶteŶdo             
all’aŵŵiŶistƌazioŶe di poteƌ ƌepliĐaƌe il ŵodello su altƌi ĐoŶteŶitoƌi della Đi�à. 
 

 
 
 
Sviluppi futuri. 

IŶdiĐaƌe se a seguito dell’espeƌieŶza ĐoŶdo�a, ƌi�eŶe ǀi siaŶo ŵaƌgiŶi e pƌospe�ǀe di ulteƌioƌe              
sǀiluppo di pƌoĐessi paƌteĐipa�ǀi Ŷel pƌopƌio ĐoŶtesto di ƌifeƌiŵeŶto: 

l’assoĐiazioŶe CAViE ha già ŵesso iŶ ĐaŶ�eƌe uŶa pƌoge�ualità ulteƌioƌe sull’aƌea, laǀoƌaŶdo alla             
paƌteĐipazioŶe ad altƌe foŶ� di fiŶaŶziaŵeŶto puďďliĐo peƌ a�ǀità Đultuƌali Đhe ƌiguaƌdaŶo la ǀasta              
aƌea Đoŵpƌesa tƌa Masseƌia Tagliatelle e il PaƌĐo delle Caǀe e, sopƌa�u�o, sulla ĐƌeazioŶe di uŶa ƌete di                  
paƌteŶaƌiato pƌoge�uale ĐoŶ sogge� del Teƌzo se�oƌe Đhe opeƌaŶo o haŶŶo sede Ŷelle sue iŵŵediate               
adiaĐeŶze: Museo Feƌƌoǀiaƌio, ƋuiSaleŶto, WWF LeĐĐe e Foƌesta uƌďaŶa. Alla ƌete opeƌa�ǀa si             
aggiuŶgoŶo le ĐollaďoƌazioŶi e le siŶeƌgie ĐoŶ le assoĐiazioŶi faĐeŶ� Đapo ai ŵeŵďƌi dell’AssoĐiazioŶe              
CAViE ;tƌa Đui AƌtğteĐa e AƌĐhistaƌtͿ. Il pƌossiŵo passo pƌeǀede, auspiĐaďilŵeŶte, la ƌealizzazioŶe di uŶ               
laďoƌatoƌio di ŶaƌƌazioŶe e aŶiŵazioŶe della ĐoŵuŶità del Ƌuaƌ�eƌe di ƌifeƌiŵeŶto e Ŷei suoi luoghi               
esteƌŶi all’aƌea del PaƌĐo, ĐoŶ a�ǀità ǀolte a ƌiŶtƌaĐĐiaƌe il patƌiŵoŶio iŵŵateƌiale di stoƌie e               
tes�ŵoŶiaŶze dell’aƌea e a ƌeŶdeƌle patƌiŵoŶio Ŷaƌƌaďile, ogge�o di alles�ŵeŶto ŵul�ŵediale e di             
ŶaƌƌazioŶe ĐoŶdiǀisa e soĐializzata ĐoŶ la Đi�à.  
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Lecce, la Casa del Parco

Progetto di ricerca 
sugli immaginari visivi
e i valori identitari 
dei luoghi nell’ambito 
delle attività laboratoriali 
di progettazione 
partecipata per 
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Siamo architetti, archeologi, operatori 
culturali, grafici, fotografi. Siamo cit-
tadini. Questa ricerca è un’opportuni-
tà per rendere evidente ciò che sembra 
scontato, trasformare un’immagine in 
qualcosa di utile, un’informazione in 
un’idea e un’idea in un progetto.
Vogliamo dimostrare che è possibi-
le rendere visibile ciò che è nascosto e 
condiviso ciò che è taciuto. Storie, im-
magini, metafore, connessioni da un 
posto sconosciuto: Masseria Tagliatelle.
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Masterplan 
Masseria Tagliatelle Stazione ferroviaria

Ponte Alvaro Siza
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4  sala convegni
5  sala accoglienza
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9  servizi
10 mediateca
11  terrazza
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13  ingresso foresteria
14  soggiorno

15  cucina 
16  internet point
17  camera 
18  camera 
19  camera
20 camera
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A  ingresso ninfeo 
B  ninfeo
C  sala fate
D  corte esterna

piano interrato

piano terra

primo piano

Mappe 
Masseria Tagliatelle
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Masseria Tagliatelle La corte
i prospetti est e sud
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L’antica struttura agricola del cinquecento è se-
gnalata per la prima volta il 10 gennaio 1925 da 
Francesco Tummarello, che durante una delle sue 
escursioni extramurali nelle cave di pietra leccese 
dell’’agro di Lecce, scrive: “Nelle mie escursioni 
estramurali pei dintorni di Lecce e per la vicina 
Rudia, mi sono trovato fra le grandiose e pericolose 
cave di pietra leccese, tanto simili alla celebre Lato-
mie di Siracusa. In una di queste cave, non molto 
distante dalla Stazione Ferroviaria, più precisa-
mente tra la strada che conduce al Tiro a Segno e 
quella che conduce a Rudia, trovasi la tenuta col 
caseggiato detto delle Fate, limitrofa alla cava detta 
di Marco Vito in cui sbocca un grande acquedotto. 
In essa, negli anni della nostra guerra di redenzione 
contro l’Austria, vi era collocata la stazione Ra-
diotelegrafica Militare. Il Caseggiato è un insieme 
considerevole, e si distingue per un neniano spor-
gente su grosse mensole e circuente tutto il primo 
piano”.1

La Masseria di proprietà della famiglia salentina 
Papaleo, è designata dai leccesi come Masseria 
Tagliatelle proprio perché ricade all’interno delle 
cave di pietra: “tagghiata o tajata è il nome dialet-
tale della cava, coltivata a cielu piertu, cielo aperto, 
da generazioni di zzoccaturi, cavatori, che da padre 
in figlio, si trasmettevano misure e metodi lavorativi 
per scalzare li piezzi, i conci, adoperando lu zzeccu, 
il piccone.
Scrive Rossella Barletta: “per i leccesi di una certa 
età, le cave per antonomasia, erano le tagghiate te 
Marcuitu, le cave di Marco Vito, ubicate ai margini 
della strada provinciale per San Cesario e retro-
stanti alla stazione ferroviaria di Lecce, riportate 
nelle carte dell’IGM col toponimo di “tufare”, co-
stituite da un esteso banco di pietra leccese. Gran 
parte degli scavi sono stati colmati e bonificati, 
diventando suoli edificatori, altri sono rimasti sco-
perti e lasciano intravedere una paurosa profondità 
che giustifica la denominazione popolare di tag-
ghiata, riportata fin’anche nei documenti d’archivio, 
perché, in caso di cava poco profonda e poco sfrut-
tata, i leccesi usavano il diminuitivo tagghiated-
dhra, piccola cava, che qualcuno impropriamente 
ha tradotto in tagliatella”2. Pertanto il nome di Mas-
seria Tagliatelle è legato ai luoghi delle piccole cave 
su cui è stata fabbricata nel Cinquecento.
Si accenna brevemente, che dall’epoca in cui “i 
fianchi generatori” di pietra sono esauriti, per i mi-

liardi di conci estratti nel corso dei secoli del pas-
sato, le cave sono diventate una discarica a cielo 
aperto di ogni sorta di rifiuti e, al loro salvataggio 
contribuirebbe il recupero della masseria con una 
destinazione funzionale del tipo “la Casa del Parco” 
proposta di progetto da parte dell’Amministrazione 
Comunale.
La Masseria “Tagliatelle” e il Ninfeo delle Fate
Inglobato alla masseria edificata verso la seconda 
metà del secolo XVI è il Ninfeo delle Fate, edificio 
facente parte di un complesso termale, a cui si 
accede dalla scala oggi murata, interna alla corte 
e sormontata da una pregevole lunetta a!rescata, 
rappresentante probabilmente l’Annunciazione, 
datata 1585.3

Diversi autori storici locali ritengono che il Ninfeo 
risalga al Cinquecento, coevo alla costruzione della 
masseria, per via della targa e del fregio posto all’e-
sterno del Ninfeo, sull’ampio architrave monolitico.4

L’ipotesi più probabile, mancando una qualsiasi 
documentazione archivistica, è che alla prima metà 
del Rinascimento appartenga solo l’esterno del Nin-
feo, mentre tutta la parte ipogea dovrebbe apparte-
nere ad una epoca molto più antica, come sostiene 
Alfredo Calabrese, che al proposito scrive.“

In via preliminare, come proposta, si potrebbe già 
dire che un tale singolare ed eccezionale monu-
mento, eventualmente, costruito nel Cinquecento, 
avrebbe avuto una risonanza certamente maggiore 
anche nei secoli successivi e, lo stesso Infantino 
(cfr Lecce sacra, Micheli 1634), che pur scrive di 
una cappella di Santa Maria della Tagliatella, che 
sorgeva nei pressi del Ninfeo, non ritiene neppu-
re di fare un breve cenno all’esistenza di un tale 
imponente ipogeo, silenzio del resto giustificato 
se l’interesse all’opera considerata un inutilizzato 
rudere antico, ma forse già ridotto a stalla come lo 
era sino a pochi anni orsono, si era già spento dopo 
la probabile scoperta firmata anche da Scipione de 
Summa...”.5

Per lo storico, la denominazione, invece, “Ninfeo 
delle fate” ci è giunta tramandata dalla cultura ora-
le contadina, per la presenza nell’interno di “una se-
rie di sei statue di paludate figure femminili, che la 
fantasia popolare ha voluto individuare come “fate”. 
La porta d’ingresso presentava parte di una deco-
razione di un riquadro modanato, in cui Francesco 
Tummarello (nel testo citato) sembra individuare“... 
due grandi angioli che sostengono una targa con 

La Masseria Tagliatelle e le cave 
di Marco Vito
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una logora e indecifrabile iscrizione, la quale principia 
colla seguente parola: Nimphis et... pomo in carattere la-
pidario romano. Poco al di sopra sono intagliati due piccoli 
scudi colle insegne attaccati alla cornice...”.
Paolo Agostino Vetrugno, che ha approfondito nei suoi 
studi l’origine del Ninfeo, sostiene che probabilmente l’in-
tero impianto architettonico del complesso era dedicato 
alle Ninfe e forse a Pomona, dea dei giardini e degli alberi 
da frutta.6

L’impianto planimetrico, sottoposto rispetto alla quota di 
campagna, si compone di due ambienti collegati tra loro 
da quattro gradini: il primo ad aula rettangolare è stato 
diviso da un muro posticcio, misura ml 9,80 in lunghezza 
e ml 4,70 in larghezza e il secondo ad aula circolare, di 
ml 4,80 di diametro. Nel vano rettangolare sono situate 
dieci nicchie, in cui vi sono sei statue femminili di classica 
fattura, scolpite direttamente nel banco di pietra in altori-
lievo, mentre le altro quattro nicchie sono finemente deco-
rate. Le statue, realizzate a grandezza naturale, oggi sono 
mutilate nelle braccia e sfigurate dal degrado da rendere 
di!icile una lettura stilistica più approfondita, oltre che 
dalle ridipinture di colore azzurro.
Particolare di rilievo, posto in alto destro dell’ingresso, è 
una composizione di foglie di pianta acquatica, di buona 
fattura, la quale, molti studiosi sostengono, è ispirato il 
capitello del Ninfeo di Fulgenzio, sempre a Lecce.

La copertura dei vano, come per muri perimetrali, è otte-
nuta interamente dallo scavo nel banco di pietra leccese. Il 
primo vano è coperto a terrazza e presenta i segni visibili 
di un notevole dissesto statico, che per il Vetrugno“... ha 
motivato l’inserimento, sul lato destro della costruzione, 
di rudimentali pilastri ed il tamponamento della prima 
nicchia”.
Da una undicesima nicchia della stanza rettangolare, è 
collocata un’apertura da cui si accede al secondo vano di 
forma circolare e, di fronte all’accesso di quest’ambiente, è 
presente un cartiglio contenente una iscrizione oggi però 
illeggibile.
Il vano circolare, la cui forma interna è simile ad una cam-
pana convessa che rendeva possibile la circolazione dell’a-
ria calda che veniva ricacciata verso l’interno della camera 
a causa del foro aperto nella sommità, foro che dava 
quindi luce e aria all’ambiente e che oggi è stato ostruito. 
Sulle pareti interne dell’aula, il Vetrugno rileva “piccoli fori 
che immettevano getti d’acqua su un alto subsellium”, 
sedile circolare ricavato nella pietra, sotto al quale sono 
collocate due canalette che servivano, probabilmente, per 
far scorrere e drenare l’acqua. La copertura dell’aula circo-
lare, è una pseudo cupola del tipo a campana, interamente 
scavata nella pietra leccese.
La configurazione originaria del complesso architettonico 
è stata alterata nel corso dei secoli, infatti sono leggibili 
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delle “aggiunte”, riconducibili alle diverse utilizzazioni d’uso suc-
cedutesi, da deposito di legna, paglia e infine stalla, connesse alle 
attività praticate nella masseria soprastante.
L’edificio, nonostante non abbia mai avuto interventi di restauro 
nella sua storia e sia giunto a noi certamente privo di molti degli 
spazi funzionali originari, è architettonicamente molto rilevante. 
A tale proposito, si riporta quanto scrive Alessandro La Porta 
nel testo citato: “L’insieme è certamente suggestivo ed insolito, 
(ricordiamo il riaror del Galateo) ma a Lecce stessa si potrebbe 
citare il ninfeo sottostante la Torre di Belloluogo che lo ricorda 
alla lontana. Ciò che più colpisce sono indubbiamente le”fate” dal 
ra!inato panneggio classicheggiante, per il cui confronto penso 
immediatamente alla cariatide da Vaste del Museo Provinciale di 
Lecce e, per il volto in particolare, alla testa femminile dell’inse-
diamento suburbano di Specchia Preti. È tuttavia di soluzione 
assai più di!icile di quanto potrebbe sembrare e, come succede 
spesso quando ci si trova di fronte a testimonianze di questo ge-
nere, si resta incerti se pensare ad un prodotto classico o ad una 
imitazione commissionata e realizzata in epoca rinascimentale e 
nel nostro caso, tutto la farebbe supporre”.
E queste valutazioni dello studioso, certamente interessanti, non 
sono da trascurare quando si vorrà stabilire una certa cronologia 
del complesso architettonico, indubbiamente di grande impor-
tanza, legato alla presenza delle acque sorgive come ne dovevano 
abbondare nel territorio in epoca antica e che doveva rappresen-
tare per la società del tempo, un’opera di grande qualità artistica.

1 Francesco Tummarello, Il Ninfeo delle Fate in 
Lecce, Fede. Rivista quindicinale di Cultura, anno III, n.2 
(15 gennaio 1925), pp.21-2;

2 Rossella Barletta, Pietre del Salento. Forme, 
Linguaggi, Mestieri, Edizioni del Grifo, 2005, pag. 89 ;

3 già rilevata sbiadita e scalcinata da Francesco 
Tummarello nel 1925 nel testo citato;

4 Alessandro La Porta, Itinerario leccese di Scipione 
Ammirato, in Scipionåe Ammirato fra politica e storia, 
Lecce, 1985, p.24 e p.31,: ... un indizio per la datazione 
del ninfeo leccese, potrebbe essere il 1546, anno in cui 
un terribile terremoto colpì il Salento ed in particolare 
Lecce, tanto che nel territorio che si estendeva dalla 
Porta di San Biagio fin dentro il casale di Lequile, 
ruinò ogni cosa mettendo in terra gli alberi, le case, 
le ville e quant’altro trovò”. Anche Amilcare Foscarini 
sosteneva che il ninfeo risalisse al sec. XVI, perché nella 
parte superiore del riquadro dell’architrave della porta 
d’ingresso, sotto una cornice orizzontale, intravide due 
torri nella sagoma di uno dei due stemmi, appartenenti 
a Scipione di Summa, Preside della Provincia (1532-
1542) nella prima metà del cinquecento, a cui attribuisce 
l’edificazione (cfr. Amilcare Foscarini, Guida Storico-
Artistica di Lecce, ed. Conte, Lecce, 1929, p. 166;

5 Alfredo Calabrese, Sul Ninfeo delle Fate e sugli 
altri ninfei leccesi, Rivista quadrimestrale di cultura 
salentina, Lu Lampiune, aprile 1990;

6 Paolo Agostino Vetrugno, Il Ninfeo delle Fate a 
Lecce, in Tra metodo e ricerca. Contributi di storia 
dell’arte, Atti del Seminario di studio in ricordo di Maria 
Luisa Ferrari (Lecce, 22-23 marzo 1988) a cura di L. 
Galante e R. Poso, Galatina, 1991.
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I bambini non sono gli adulti 
di domani, ma i cittadini di oggi

Chiedere a un bambino di partecipare a un 
progetto che ha a che fare con il futuro si-
gnifica raccogliere pezzi di un vissuto breve 
ma intenso, vuol dire riportare nella realtà le 
emozioni di una piccola visione. 

Per questa ragione abbiamo deciso di attiva-
re, durante il percorso partecipato, l’Osser-
vatorio Urbano dei Ragazzi, uno strumento 
che l’associazione Fermenti Lattici coordina 
in occasione di cambiamenti rilevanti per la 
collettività, un presidio costituito da gruppi 
di bambini e ragazzi che monitorano la città 
confrontandosi con amministratori, profes-
sionisti e figure chiave di alcuni ambiti come 
architetti, urbanisti, paesaggisti.

Masseria Tagliatelle, vista dai bambini, 
è fatta così.
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Nicolò
Potrebbe essere una 
casa per accogliere 
tutto il mondo

Alice
Un lavoro per i bambini 
piccoli e per le persone

Caterina
Un hotel per 
accogliere grandi e 
piccoli, poveri e ricchi
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Flavia

Marta
Questa fata la chiamerei Aria, 
mi sa proprio di un film, di una 
fata che galleggia nell’aria che 
è festa
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Irene Farei fuori un parco per 
i bambini e dentro ci 
metterei dei giochi, delle 
librerie, dei posti dove 
stare in relax e leggere

Nina
Io vorrei che la stanza con 
le fatine, la spa, diventasse 
davvero una spa



14                            

Andrea Un posto dove puoi leggere, 
dove ti puoi riposare

Gian Maria
Io vorrei che si facesse
un bel parco giochi
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Lisa
Vorrei tanto che ci fosse una 
pizzeria, un acqua park ma 
senza scivoli

Sara Una scuola dove portare le mie 
figlie e anche le figlie di mia 
sorella e io me ne vado al lavoro
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Acchiatura delle fate Diletta Albano
Paolo De Falco 
Polo Ferrante
Fabrizio Ghio
Paola Iacucci
Enza Mastria
Ivana Mannavola
Fabio Musci
Chiara Idrusa 
Scrimieri
Enrico Tortelli

La cava delle fate è il pozzo delle delizie e dei misteri della città. 
Da proprietà privata del Rinascimento leccese a luogo scavato, 
abbandonato e temuto, il grande Parco delle Fate si apre alla 
città o apre la città, stimolando la creazione di un cantiere 
creativo, selvatico, curato, da vivere e attraversare magicamente 
per il benessere pubblico.
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Il termine ninfeo indica, letteralmente, un luogo o 
santuario dedicato alle ninfe. In epoca ellenistica o 
romana definisce una costruzione di forma rettan-
golare o circolare o ellittica, spesso absidata, con 
nicchie e prospetto architettonico a colonne, con-
tenente una fontana, che in alcuni casi raggiunge 
un notevole fasto scenografico. Per l’analogia delle 
loro forme architettoniche con quelle dell’antichità, 
il termine venne utilizzato per indicare anche le 

fontane monumentali delle grandi ville rinascimen-
tali e barocche, caratterizzate da portici, esedre, 
nicchie, grotte artificiali.
Oltre al Ninfeo delle Fate, in città ricordiamo 
l’esistenza di analoghe strutture presso le ville 
suburbane di Fulgenzio e di Giovanni Camillo della 
Monica, e associate alle torri del Parco (in corri-
spondenza del coro della chiesa di S. Pasquale), 
e di Belloluogo.

Ninfei

Ninfeo di Belloluogo Ninfeo di Fulgenzio Ninfeo delle fate
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Aristotele nella sua Politica considera il pro-
blema dell’approvvigionamento delle acque 
di pari importanza di quello della salubrità 
del luogo e della facilità di comunicazioni 
per la fondazione di una città.
D’altra parte le fontane, nella loro forma più 
semplice, adattamenti di sorgenti oppure 
strutture monumentali collegate con cister-
ne o con acquedotti sotterranei, hanno carat-
terizzato e caratterizzano fortemente 
i paesaggi antropizzati, urbani e non.

Acqua

Particolare del ninfeo detto “delle Fate”, 1924Il laghetto delle cave di Marco Vito, 24 marzo 1955
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I tagli vanno fino a 15 metri. A un certo punto, 
pietra degradata come a Santa Croce. Bisogna 
studiare in cava (non è sempre stessa fascia). 
Al terreno, in quel punto, manca componente chi-
mica rispetto ai punti nei quali non si polverizza. 
Basta usare strumenti elettronici, forse.

Malatìa della pietra leccese
Gianfranco Scrimieri, appunti 
da un incontro con il profes-
sore di Plastica Monumentale 
Alfredo Calabrese ex Direttore 
dell’Accademia delle Belle Arti 
di Lecce.
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Le “tagliate” di Marco Vito 
in riempimento, 1946 

Le “tagliate” di Marco Vito, 
ottobre 2018
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Il sottosuolo della penisola Salentina è composto pre-
valentemente da rocce calcarenitiche, impiegate come 
materiale da costruzione. Una risorsa preziosissima, 
oltre che per l’architettura, per le arti decorative e per 
la statuaria è costituito in particolare, dalla cosiddetta 
“pietra leccese”.
Nelle cave a cielo aperto (“tagliate”), l’estrazione del 
materiale veniva eseguita per file orizzontali, scenden-
do fino a profondità notevoli. I blocchi, una volta scal-
zati alla base, raggiungevano il soprastante piazzale 
mediante l’impiego di rudimentali verricelli a braccio. 
Sotto un sole spietato i cavamonti tagliavano le cam-
pagne di Lecce nel corso dei secoli, con la forza che 
nasceva dal bisogno. Dai fronti di cava è punteggiato 
l’intorno della città ed in particolare dalle latomìè di 
“Marco Vito” si trasse la materia porosa per chiese e 
palazzi. Il barocco salentino è stato realizzato proprio 
impiegando il materiale delle “cave delle fate” di mas-
seria “Tagliatelle”, tirato su dagli “acrobati della fatica”.

Dai versi del salentino Salvatore Conoci restituiamo 
una descrizione della figura e del lavoro dei cavamonti:

Così forte l’ha creato con una forza taurina,
sempre con una gran voglia si alzava ogni mattina.
La cava l’aspettava, e con la pietra parlava.
E questa è la vita del cavamonti,
lavorando duro fino ai tramonti.

[…]

Il mio prodotto è sacro, cosa creata fatta dalla 
natura,
ma l’uomo mi colpiva senza pensare alla sua 
sventura, 
e perciò taluni vecchi cavamonti,
non sono mai arrivati ai tramonti.
Venivano sepolti, senza un’ avemaria,
e così sia, ammen amen.

Cavamonti
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Nel XVI secolo si assiste alla nascita di tutta una 
serie di ville suburbane, luogo dell’otium delle fami-
glie nobili leccesi, caratterizzate dalla presenza di 
giardini che rispecchiano la moda di allora, quella 
tendenza a riprodurre artificialmente “angoli” di 
civiltà greca, dove ogni cosa esprimesse il mito 
classico, regno delle ninfe e di Pomona.
Pomona è la dea romana dei frutti, non solo di 
quelli che crescono sugli alberi, ma anche dell’olivo 
e della vite. Pomona torna in luce durante il Rina-
scimento come soggetto di numerose ra!igurazio-

ni pittoriche e statuarie, dove viene rappresentata 
come una giovane donna, talvolta coronata di rose, 
che porta dei frutti, in grembo oppure in una cor-
nucopia. Giulio Cesare Infantino ci restituisce la 
descrizione di uno di questi giardini, quello della 
villa di Fulgenzio della Monica: “vi si veggono […] 
belli e spaziosi giardini di aranci quasi foltissime 
Selve, e d’altri frutti ancora, delitiosi oltre modo 
per l’artificiose fontane, e freschissime grotte per 
diporto, e rinfrescamento di tutti quelli, ch’in tempo 
d’està dalla Città per lor piacere vi concorrono”.

Giardini Il giardino di Masseria Tagliatelle 
e il giardino di Pomona
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Non si può sapere qual è il vero lavoro del conta-
dino: se è arare, seminare, falciare, oppure se è 
nello stesso tempo mangiare e bere alimenti fre-
schi, fare figli e respirare liberamente, poiché tut-
te queste cose sono intimamente unite, e quando 
egli fa una cosa completa l’altra. È tutto lavoro e 
niente è lavoro nel senso sociale del termine. 
È la sua vita. — Sergio Cabras

Nata come villa rinascimentale, in tempi più re-
centi Masseria Tagliatelle assume una funzione di 
luogo di produzione, stoccaggio e trasformazione 
di prodotti agricoli. Ne sono testimonianza le nu-
merose pile per la conservazione dell’olio concen-
trate in uno degli ambienti al piano terra del corpo 
principale. I frantoi erano molto spesso ipogei, per 
avere una temperatura costante che agevolasse il 

processo di produzione. Il frantoio era composto in 
genere da un grande spazio centrale, con una o più 
vasche, nelle quali avveniva la frantumazione delle 
olive a mezzo di una macina litica mossa da un ani-
male; dalla vasca l’olio, attraverso un canaletto di 
scolo, veniva raccolto in recipienti o nelle cisterne.
Il numero dei lavoratori (trappitari) variava con la 
grandezza del trappitu e con la intensità del lavoro; 
spesso si trattava di “equipaggi” che in estate era-
no impiegati come marinai, come attesta la termi-
nologia usata per indicare le figure e le attività le-
gate alla molitura, a cominciare dal sovrintendente, 
trappitaru d’una certa età e di grande esperienza, 
indicato come nachiru (dal greco naucliros, padro-
ne della nave). Sull’architrave di uno dei camini del-
la masseria si conserva un gra!ito navale, soggetto 
peraltro ricorrente nei trappeti del Salento.

Contadini, trappitari e marinari



26                            



27



28                            

L’acchiatura è l’ingrediente privilegiato dei racconti 
popolari; nell’immaginario rappresenta un tesoro 
nascosto di grande valore, dimenticato nel tem-
po, che farebbe la fortuna di colui che riuscisse a 
scoprirlo.
Spesso negli anni è capitato che nelle campagne 
alcuni contadini rinvenissero casualmente manu-
fatti di valore. Ma il significato dell’acchiatura va al 
di là di questo, avvolta da qualcosa di misterioso 
e mistico. Pertanto a colui che farà la fortunata 
scoperta, di notte in sogno apparirà un luogo ben 
preciso sede del futuro ritrovamento, una sorta di 
mappa onirica del tesoro.
Alla Masseria Tagliatelle si ricollegano alcune 
storie fantastiche. Si racconta di una ragazza che 
aveva un intenso e inesaudito desiderio di mater-
nità. Purtroppo il non poter aver figli, con il tempo, 
condusse la poveretta quasi alla follia. Ogni giorno 
si recava nelle stanze del ninfeo recando con se un 
ramo di un albero, cullandolo proprio come se fosse 

un bambino. Le fate nel vedere la disperazione 
della ragazza decisero di intervenire. Fu così che, si 
racconta, si compě un incredibile miracolo. Il ramo 
si tramutò in un bambino e il desiderio della povera 
ragazza venne così esaudito.
Un’altra leggenda narra che in questo luogo amas-
sero ritrovarsi le fate del posto, e che ancora oggi 
esse, di notte, vadano a bussare alle porte delle 
case per spaventare la gente. Le voci di popolo rac-
contano fatti suggestivi e inquietanti. C’è chi giura 
di aver visto le fate in abiti bianchi mentre cambia-
no aspetto e diventano invisibili o si trasformano in 
animali.
Nel ninfeo, la leggenda aggiunge, era nascosta 
l’acchiatura, un oggetto antico e prezioso lasciato lì 
dalle fate. Per questo a nessuno era permesso en-
trarci. Un contadino, poi, ritrovò l’oggetto, riuscen-
do ad ottenere la protezione delle fate, tanto che in 
una notte di temporale fu salvato nel momento in 
cui un fulmine lo colpì.

Acchiatura
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Se ci fosse ancora bisogno di avventura o di pericolo 
La cava delle fate è capace.
Se, muovendosi, si avesse bisogno di altro spazio 
dentro e fuori
La Villa segreta è grande.
Se fosse finito il silenzio, la scrittura segreta 
dei sensi, il desiderio
Il giardino bianco è qui 
Se il cerchio e le nuvole cercassero 
un mago, un’orchestra, una pietra
Il parco del vento è altrove
Se i ciechi vagassero nei vicoli e nelle piazze, 
gridando
L’oasi della luce è ferma
Se la pace avesse bisogno di febbre 
e di coraggio, di acqua e di sangue
il campo barbarico è pronto

Tutto dimora nel movimento. 
Restituire il mistero è l’opera-casa che dobbiamo 
costruire, restaurare, o!rire…
prima che la tempesta arrivi, prima che il mare 
torni, prima che… qui pronto capace ferma 
altrove grande altrove ferma qui grande pronto 
capace

Cava delle fate

prima strega.
Quando verremo 
noi tre di nuovo
Ad un ritrovo?
Nel tuon? Nel lampo?
O nella pioggia?
seconda strega.
Quando si taccia
L’urlo del campo;
Quando ne faccia
Noto il conflitto
Chi sia vincente, chi 
sia sconfitto.
terza strega.
Pria della sera
Dunque.
prima strega.
La posta?
seconda strega.
Quella pianura.

— Macbeth, 
W. Shakespeare 

SCENA I
Una landa.
Tuoni e lampi.
Tre STREGHE 
Quando ci incontreremo 
di nuovo tutte 
e tre nel tuono, nel lampo 
o nella pioggia? 
Quando il tumulto sarà cessato 
e la battaglia sarà 
perduta e vinta…

ovvero, la villa segreta il giardino bianco il parco del vento l’oasi 
della luce il campo barbarico
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Il genius loci della fantasia e del mistero popolari, 
scolpito nelle figure femminili di pietra che abitano 
il Ninfeo, attribuisce alle Fate un ruolo immaginifi-
co molto forte: esse insieme custodiscono e provo-
cano, nascondono e svelano tesori nascosti, l’ac-
chiatura. Queste Ninfe guardiane diventano allora 
sentinelle di Boschi, Giardini, Frutti e tentazioni 
deliziose; Muse ispiratrici di viaggi reali e misterici, 
dove il tesoro è metafora, forse, del sé. 

La cava delle fate è grande e capace; come un 
primitivo teatro greco sorge sul declivio e domina 
la città. Il suo spazio è stratificato, una scena su 
più livelli che coniuga Shakespeare con la scrittura 
scenica della storia.
La villa fortificata (con il pozzo nella corte) scivola 
verso un ninfeo segreto e onirico, che sorveglia 
dall’alto un parco tutto da fare, anche se già fatto. 
Noi lo immaginiamo pieno di alberi da frutta, di 
piccoli orti, di segni o di opere che si lasciano fare e 
morire nella luce e nel vento. Un parco che diventa 
bosco selvatico e giardino italiano, teatro di pietra 
e di paglia, un dolcissimo campo barbarico dove i 
sensi pubblici e privati si toccano fertilmente.
Tutto è nel movimento, trattenuto dalle grandi cave. 
Tutto si lascia disegnare come un grande progetto 
umanista, rinascimentale.
Tutto è… insieme.
La Cava delle Fate vive dell’alternanza tra attività 
straordinarie (performance, spettacoli, installazio-

ni, esplorazioni) e ordinario svolgersi di percorsi 
di produzione, educazione e cura dei luoghi (con 
laboratori, residenze, visite libere e guidate, cura 
del Parco delle Fate). 
La chiave che unisce l’ordinario con lo straordinario 
è il tempo. 

L’intermittenza, l’oscillazione, l’esserci e il non 
esserci, è la radice della nostra proposta culturale. 
Sarà nostra cura trovare il ritmo, lavorare sul ritmo. 
Certo, vogliamo condurre ma anche condividere, 
innescare dei processi circolari in grado di generare 
lavoro, economia, trasformazione sociale. Per que-
sto le intermittenze devono dialogare con la vitalità 
creativa del quotidiano, con la sua robusta neces-
sità. Le fate appaiono, come le lucciole del Mago 
Cotrone, e lavorano sullo smarrimento, sull’abban-
dono, sulla fragile bellezza ma la loro testimonianza 
genera ricerca.
Piano il seme della ricerca si struttura, diventa sete 
di conoscenza e di azione continua. 
In fondo viaggiare nel tempo e nello spazio resta 
l’antico bisogno dell’Uomo. 

La cava delle fate è il pozzo 
delle delizie e dei misteri della città

Paola Iacucci
Concorso per l’expo 2012, Yeosu Corea 2009
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Alimentare l’immaginario, rendere plausibile la 
realizzazione di un oggetto senza eliminare l’“Aura” 
di cui parlava W. Benjamin, quando ne avvertiva 
la mancanza, già nella nella sua epoca di esigua 
riproducibilità tecnica. Il riconoscimento e!ettivo 
che si attribuiva agli Artisti parte dal presupposto 
che essi abbiano creato, eseguito Cose Reali rispon-
denti alle discipline che nel sociale hanno anticipato 
stili, visioni, sogni ed economie e hanno dunque 
determinato la crescita di Valori socio-culturali e di 
benessere economico nella storia dell’essere uma-
no. Due sono i fattori essenziali della Creazione: 
l’apprendimento di una disciplina e il “Talento” che 
si usa definire come naturale. Il primo riguarda la 
codificazione di alcune discipline che potrebbero 
ancora considerarsi tali; l’altro si connota quasi con 
caratteri “magici”.La proposta è quella di un cam 
mino di riattivazione psico-fisica che valorizzi le 
capacità stratificate (come la calcarenite miocenica 
delle cave) di carattere mitico e spirituale e le de-

clinazioni del sacro che persistono in ogni soggetto 
dedito all’apprendimento e alla sperimentazione, in-
dirizzando le energie alla realizzazione di manufatti 
concreti, produzione corale ed espressiva di oggetti 
da riprodurre in base a dei paradigmi di sostenibilità 
ambientale ed economica, attraverso la produzione 
di un modello o di un pezzo unico originale.
Pittura, modellazione terra cruda, ceramica, la-
vorazione dei metalli, incisione, scultura: si parte 
dall’osservazione dei luoghi, con carattere anche 
descrittivo delle piante, mettendola in relazione alle 
modalità di lavorazione sotto il comune denomi-
natore del Disegno: mimetizzarsi quasi all’oggetto 
da rappresentare, Mimesi quasi autistica, preludio 
alla presa di coscienza. Una funzione concreta che 
è esclusivamente propedeutica, spinta vitale, dove 
memoria e percezione s’incontrano in un processo 
di durata, che include il Respiro delle Piante che an-
che noi siamo, e che, come grande sfida del secolo, 
impareremo a sostenere e rispettare. 

Mimesi (scuola d’arte)
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Mercoledì mattina, alle 9 e 30, mentre il cavamonti 
Totero Carmelo fu Agostino lavorava sulla cava di pietra 
denominata “Tagliatelle” e tenuta in fitto dal fratello Vito, 
vi precipitava dentro, rimanendo cadavere sul colpo.
Avvertite della disgrazia le autorità, si recarono sul posto il 
vice pretore avv. De Simone, il delegato De Roma e il dott. 
Mascoli, i quali constatarono che la morte del povero Totero 
era avenuta in seguito ad emoragia interna. 
Il cadavere per ordine del pretore fu trasportato nella 
camera mortuaria del cimitero e il giorno dopo interrato.

(Precipita e muore in una cava, in La Provincia di Lecce, 
a. XII, n. 29, 28 luglio 1907, p.3.)

I cieli hanno lasciato
poco azzurro sulle pietre,
strane costruzioni 
misteri che il tempo custodisce 
il telaio che batte,
riecheggiano cisterne e crete, 
bisbigli tra le tende 
che non vogliono sentire 
né voglio credere 
quando rintocca la campana sulla 
piazza impalidiscono fanciulle 
dagli occhi d’uliva 
ai bianchi banditi dei camini 
alle campane che perdono bronzo 
all’occhio terribile della luna.

Il segno che genera 
la continuità del frammento

Carmelo e Vito

Beatrice Malorgio
Ida Tiberi
Davide Negro
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È prevedibile che nel giro di una generazione si sarà perduta perfino la 
memoria di quanto una volta l’uomo sapeva ricavare dal mondo vegetale; 
questo rappresenta una perdita netta, un ritorno all’ignoranza, un passo 
indietro nelle nostre conoscenze, che non dovrebbe venire tollerato, tanto 
meno in questo secolo di lumi. — Sandro Pignatti, Botanico

Pomona
Fra le Amadriadi latine nessuna 
con più cura di Pomona 
coltivava gli orti o più di lei era, 
appassionata delle piante da 
frutto: da qui viene il suo nome. 
E non sono boschi o fiumi a 
piacerle, quanto la campagna 
e i rami carichi di frutti maturi. 
La sua destra non stringe un 
giavellotto, ma una falce adunca 
con cui sfoltisce la vegetazione 
che trabocca e pota i rami che 
s’intrecciano fra loro o incide 
una corteccia per innestarvi una 
marza e o!rire linfa al tralcio di 
un’altra pianta. E non tollerando 
che so!rano la sete, irriga con 
rivoli d’acqua le fibre contorte 
delle avide radici. 
— Publio Ovidio Nasone, 
Metamorfosi, XIV

Pomona e Vertumno
Nel mito, proprio come le Ninfe, che 
abitavano i luoghi in cui la natura era 
più bella e gentile, anche Pomona, la 
Dea protettrice dei frutti, appare spesso 
insidiata da divinità delle selve, tra 
cui i Satiri. Solo Vertumno, il Dio che 
presiedeva al cambio delle stagioni, la 
amò davvero e nelle Metamorfosi (XIV) 
Ovidio narra l’escamotage trovato dal 
Dio per attrarre la dea ritrosa: dopo 
essersi trasformato in una anziana 
donna e averla ricoperta di complimenti 
e baci, “sedette tutta curva su una zolla, 
ammirando i rami incurvati dai frutti 
dell’autunno. C’era di fronte un olmo 
avvolto da un rigoglio d’uva luccicante. 
Elogiato l’olmo insieme alla vite che 
l’accompagnava, disse: Però se questo 
tronco se ne stesse lì celibe, senza 
tralci, non avrebbe nulla di attraente 
se non le proprie fronde. E anche la 
vite, che si abbandona abbracciata 
all’olmo, se non gli fosse unita, per 
terra giacerebbe a!losciata. Ma a te 
l’esempio di questa pianta non dice 
nulla ed eviti l’accoppiamento, non ti 
curi di congiungerti. Oh, se tu lo volessi! 
Più numerosi spasimanti dei tuoi non 
avrebbero a!litto Elena, colei che 

scatenò la guerra dei Làpiti e la moglie 
del pavido o, se vuoi, coraggioso Ulisse. 
E anche ora, ora che fuggi e respingi chi 
ti vorrebbe, migliaia d’uomini ti bramano 
e dei, semidei e tutte le divinità che 
vivono sui monti Albani. Ma se vuoi 
essere saggia, se vuoi maritarti bene e 
ascoltare questa vecchia che ti ama più 
di tutti questi, e più di quanto tu creda, 
non accettare nozze banali e scegli 
come compagno di letto Vertumno. Sul 
suo conto posso garantirti io: lui non 
si conosce più di quanto lo conosca io. 
Non vaga qua e là frivolo per il mondo, 
mondanità niente, e non fa come tanti 
che s’innamorano d’ogni donna che 
vedono: tu sarai la sua prima e ultima 
fiamma e a te sola dedicherà tutta la sua 
vita. Considera poi che è giovane e da 
natura ha il dono della bellezza, che ha 
l’abilità di trasformarsi in ogni aspetto: 
ordinagli l’impossibile, all’ordine diverrà 
ciò che vuoi. Il dio riassunse così le 
sue sembianze e Pomona si innamorò 
follemente di lui”. 
Vertumno e Pomona erano le divinità 
preposte ai cambi si stagione, per cui 
ogni periodo dell’anno è caratterizzato 
da frutti diversi. 
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Particolare dell’edicola nel ninfeo.
Ingresso della villa prospicente 
sulla corte interna.
Prospetto sulla corte interna 
degli alloggi popolari con sistema 
ballatoio. 
Lecce, quartiere Leuca/ferrovia
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Se osserviamo questo modello di strutture analo-
ghe, scopriamo che non ci conduce alla somiglian-
za, bensì alla identità [...]. Ciò che rende possibile 
l’individualità è l’identità.  —  Northrop Frye

Se allora mi avessero domandato che forma ha il mondo avrei detto che è in pendenza, 
con dislivelli irregolari, con sporgenze e rientranze, per cui mi trovo sempre in qualche 
modo come su un balcone, a!acciato a una balaustra, e vedo ciò che il mondo contiene 
disporsi alla destra e alla sinistra a diverse distanze, su altri balconi o palchi di teatro so-
prastanti o sottostanti, d’un teatro il cui proscenio s’apre sul vuoto, sulla striscia di mare 
alta contro il cielo attraversato dai venti e dalle nuvole. — Italo Calvino, Dall’opaco
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La valenza simbolica di segni primordiali legati ad elementi antropici e naturali può esse-
re trasposta nel tempo e nello spazio mantenendo la medesima forza evocativa. Il segno 
genera un processo di riconoscimento dell’identità dei luoghi per ripetizione di elementi 
tipologici universali, parte di una semantica originaria collettiva. Il segno ha la forza di 
ricostruire un immaginario comune, di memoria dei luoghi che crea riconoscimento di sé 
e dell’altro. Il segno genera significato.

Segni tratti da 
P. Graziosi, Le pitture 
preistoriche della grotta 
di Porto Badisco
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Tagliatelle. Città in[di]visibile
Vuoto/Pieno
Passato/Futuro
Radicazione/Sospensione
Concepimento/Crescita
Acqua/Terra
Favola/Realtà
Mistero/Rivelazione
Magia/Sofisticazione
Idea/Costruzione

Un luogo per essere tale, prima ancora di una funzione, 
non può prescindere dalla sua storia, deve avere la fiera 
consapevolezza del proprio passato e, allo stesso tempo, 
la pazienza di potersi proiettare con rapidità e leggerez-
za verso il proprio futuro.

Un luogo, per evitare di essere non-luogo, ha bisogno di 
rivelarsi unico, uguale a nessuno, gradualmente e strato 
dopo strato delle proprie ere geologiche al pari di quelle 
semiologiche.

La parola Luogo, che non solo per assonanza, richiama 
al Logos come insieme di segni, segnali, tracce, sotto-
tracce, tracciati e linee continue, che riconducono, una 
volta scoperti, ad una identità che può essere l’ identikit 
dell’ umanità stessa.

Un corredo di strumenti fatto di geometrie archètipali, 
superfici porose e gra!iate, solchi scavati dall’acqua e 
dalle mani, pietre cavate e denudate, erose dal vento e 
squadrate dalla meccanica, radici che fanno da ancora ai 
verdi slanci arborei, cieli grigiazzurri che abbracciano e 
sostengono le sospensioni di rocce biancastre.

Questi segni incisi, scolpiti, disegnati, colorati, fossiliz-
zati o movimentati, casuali o voluti, naturali o progettati, 
urlano con solida e fluttuante matericità la presenza del 
luogo nel tempo e nello spazio, evocando il proprio spiri-
to attraverso il mito ed il mistero, che rimane da scoprire 
in un costante e attivo processo di trasformazione, di 
rigenerazione di trasfigurazione, da un ascolto a!ascina-
to e silenzioso. 

Pierpaolo Luca
Sonia Cantoro
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Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non 
sapeva più d’avere: l’estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t’a-
spetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti. — Italo Calvino, Le Città Invisibili

Ogni cosa, ogni parola racchiude così la dualità 
tipica della percezione che contrappone ad un 
significato sempre il suo esatto contrario, un gioco 
antico, prodotto inconscio della mente primordiale, 
nienta’ltro per la ricerca di un equilibrio interiore, 
che fa stare in piedi nel cammino della propria 
esistenza lungo la linea della vita. 

Dualismi e simboli di genesi e forma arcaica, dove 
l’antichità è uno strumento di salvezza, una prote-
zione crittografata che si legge con molteplici codi-
ci di lettura. Il materiale e l’immateriale convivono 
nella parola di un personale immaginario metafori-
co, o rimandano ad analogismi nelle testimonianze 
di altri luoghi. 
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L’immagine della conchiglia, è stata 
sempre utilizzata nelle arti figurative, 
sia in architettura che in altri cam-
pi come la religione, la letteratura e 
il mito in quanto considerata come 
simbolo positivo nel proprio processo 
di vita. Vennero usate dagli uomi-
ni primitivi dell’età della pietra per 
decorare i propri gioielli, le case e le 
barche, da alcune tribù come moneta 
di scambio, dagli inca per seppellire 
i loro morti e tra le rovine di Pompei 
per decorare le statue delle divinità. 
Oggi tutti i bambini e adulti raccol-
gono le conchiglie come fossero degli 
oggetti magici provenienti dal mare. 
Per questo motivo le conchiglie sono 
diventate nell’immaginario collettivo 
e nel proprio inconscio un elemen-
to simbolico molto forte e di natura 
positiva.

Elemento legato all’acqua ha moltepli-
ci significati nel simbolismo religioso, 
umano e artistico sin dall’antichità.

Nella mitologia dell’Antica Grecia, 
simboleggiava i genitali femminili e 
quindi direttamente connessa alla ri-
produzione; tant’è che si riteneva Ve-
nere, dea dell’amore e della bellezza, 
fosse nata appunto da una conchiglia 
che dopo una lunga navigazione si 
arenò sulla spiaggia.

Nel mondo latino questo simbolo era 
sinonimo di fecondità sia dell’essere 
umano che della creazione del mondo 
e della vegetazione, quindi di vita.

Nell’arte funeraria romana e nel mon-
do cristiano, legandosi all’idea della 
fecondità, come inizio di una nuova 
vita, la conchiglia viene associata 
alla nascita e alla resurrezione intesa 
come purificazione dello spirito, infatti 
molti oggetti legati ai riti cristiani di 
purificazione, come le acquasantiere e 
le fonti battesimali, hanno la forma di 
una conchiglia.
 

Anche nel buddismo la conchiglia è 
uno degli otto simboli che auspica-
no fortuna ed è un augurio di buon 
viaggio.  

Nell’ambito del viaggio inteso come 
percorso di vita verso la purificazione 
dell’anima, il simbolo della conchiglia 
è legato anche al pellegrinaggio dove 

Santi pellegrini come San Giacomo 
e San Rocco, portavano sul petto 
proprio una conchiglia, precisamente 
una valva di capasanta. Non a caso, la 
conchiglia è diventata il simbolo, in-
teso anche come direzione da seguire 
lungo uno dei più importanti Cammi-
ni, quello verso Santiago di Compo-
stela tanto da diventare essa stessa la 
certificazione del completamento di 
un percorso, che sia di espiazione per 
i propri peccati, sia per sottrarsi al pa-
gamento di pedaggi lungo il viaggio di 
ritorno. La conchiglia di San Giacomo 
doveva essere cucita sul mantello o 
sul cappello, oggi il simbolo persiste 
e viene collocato sullo zaino del pelle-
grino come conferma per aver visitato 
la tomba del Santo, divenendo quindi 
il simbolo per eccellenza del Cammi-
no di Santiago.

La conchiglia ha anche un uso pratico 
come piatto o ciotola per bere e pla-
care la sete nei ruscelli da parte dei 
pellegrini come rappresentazione di 
semplicità.
 

É certo quindi che la conchiglia 
nell’antichità indicasse in metafo-
ra la nascita e la vita. La conchiglia, o 
meglio il suo contenuto, configura il 
basilare nutrimento delle popolazioni 
costiere, ossia la vita ma allo stesso 
tempo viene considerata, nell’imma-
gine del guscio, come simbolo della 
tomba che racchiude il corpo del 
defunto, dunque la conchiglia anche 
come simbolo legato alla morte. L’ini-
zio e la fine.
 

Questa duplice valenza della conchi-
glia, emblema di fertilità e simbolo 
della tomba porta all’esplicarsi di due 
concetti legati tra loro, in entrambi i 
casi infatti si tratta di un occultamen-
to che prelude ad un disvelamento. Un 
po’ quello che succede nella leggenda 
delle fate del ninfeo dove si narra che 
fu nascosto un tesoro, l’acchiatura, ov-
vero un oggetto antico di gran valore 
lasciato nel ninfeo dalle fate. Un con-
tadino poi ritrovò l’oggetto ottenendo 
cosi la protezione dalle fate, tanto che 
fu salvato da loro durante un tempo-
rale. Questa natura protettiva della 
conchiglia si ritrova su un a!resco di-
pinto sulle scale che conducono, scen-
dendo, verso il ninfeo e che ra!igura 
l’annunciazione. Qui viene ritratta 

una conchiglia che si trova in alto a 
sinistra della Madonna come simbolo 
di protezione del proprio guscio.
Allo stesso modo nella Pala di Mon-
tefeltro di Piero della Francesca, la 
grande conchiglia alle spalle e sopra 
il capo della Vergine simboleggia 
l’amore protettivo della Madre verso il 
figlioletto che dolcemente dorme sulle 
sue ginocchia che, da adulto, dovrà 
sacrificare la sua vita per salvare gli 
uomini, proprio come le valve racchiu-
dono al loro interno la preziosa, ma 
dolorosa, perla.
Riferendosi a questo simbolismo, si 
narra tramite una tradizione orale che 
una donna portò un ramoscello di uli-
vo e dondolandolo come se fosse un 
bambino chiedeva alle fate del ninfeo 
di proteggere il suo grembo e la sua 
fertilità.

All’interno del Ninfeo troviamo 3 
nicchie con delle conchiglie sempre 
situate in alto e 6 ninfe vicine che 
rimandano alla “Nascita di Venere“ 
del Botticelli che risale al 1444/5-1510 
poco precedente alla realizzazione 
dell’a!resco situato all’ingresso del 
Ninfeo su cui viene indicato l’anno 
1585. Diversi autori storici locali, 
infatti, ritengono che il Ninfeo risalga 
al cinquecento, coevo alla costruzione 
della masseria per via della targa e 
del fregio posto all’esterno del Ninfeo, 
sull’ampio architrave monolitico.

L’arca di Noè o arca noae è un tipo 
particolare di conchiglia, un mollusco 
bivalve. La polisemia della paro-
la arca, termine derivato da arcēre, 
proteggere, è particolarmente adatta 
a spiegare la densità di significati che 
si raccoglie intorno alla figura-simbolo 
della conchiglia. Arca, infatti, è un se-
mantema pertinente al sarcofago, alla 
cassa dove si ripongono gli oggetti 
preziosi (si pensi all’arca dell’alleanza) 
e all’imbarcazione biblica per eccel-
lenza. Curiosamente, ma non trop-
po, arca è anche un genere di bivalvi 
comune in tutto il Mediterraneo cata-
logato con questo nome da Linneo per 
la sua forma che collega così l’imma-
gine del sepolcro alla simbologia della 
conchiglia. All’ingresso dell’intero 
complesso architettonico troviamo 
anche un arco in ferro con forma se-
micircolare a raggiera richiamando la 
forma della conchiglia.

La conchiglia e l’arca di Noè
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Il Cerchio 
Per rimanere in un tema magico un altro elemento impor-
tante è il cerchio che si può trovare nella stanza circolare 
dove le donne si immergevano in un bagno termale. Il 
cerchio rituale attinge la sua essenza simbolica archetipa-
le, simbolo di pienezza ma anche di continuità e ciclicità. 
La stessa forma del cerchio vuole simboleggiare armonia, 
completezza e perfezione, uno stato di coscienza proietta-
to in un simbolo che, secondo anche gli studi condotti in 

psicoanalisi da Carl Gustav Jung, rappresenta l’archetipo 
dell’individuazione psichica (ossia l’a!ermazione del pro-
prio Sé). Nel contesto rituale, il cerchio esprime la volontà 
del praticante di ricreare intorno a sé uno spazio in cui 
richiamare energie, legate all’universo e alle sue dinami-
che energetiche, necessarie al compimento dei suoi rituali. 
Il cerchio magico diventa, quindi, lo spazio sacro spirituale 
in cui compiere rituali, atti di devozione, meditazione e 
pratiche spirituali invocando anche gli angeli.
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Il vuoto
In fisica il vuoto è l’assenza di materia in un volume di spa-
zio. Secondo la concezione aristotelica del mondo “la natu-
ra rifiuta il vuoto” (natura abhorreta vacuo) ovvero quando 
da un luogo viene tolta tutta la materia producendo appun-
to il vuoto, immediatamente nuova materia vi si precipita a 
colmarlo, quindi la materia deve essere dovunque.
Se in fisica è l’assenza di materia in un volume di spazio in 
architettura il vuoto è una parte di spazio misurabile lungo 
i tre assi spaziali e, in contrapposizione al suo opposto, 
cioè il pieno (la materia) definisce, delimita, distingue lo 
spazio e ne qualifica il carattere spaziale. Ciò può avvenire 
attraverso operazioni compositive sul volume stesso e sul-
le sue superfici. Rispetto al pieno si configurano due tipi di 
vuoto: quello che si trova all’interno dell’ involucro murario 
e quello che si trova al di fuori. La formalizzazione e la 
funzionalizzazione fra queste due parti dell’involucro, den-
tro e fuori dai volumi, consiste nella costruzione dell’archi-

tettura stessa. Il vuoto è il concetto prediletto dal taoismo, 
ma dal molteplice significato. Le varie concezioni di vuoto 
però, sono tutte evidenti nel giardino taoista, simbolo 
dell’intero universo seppure attraverso un luogo piccolo 
e perfettamente definito nei limiti. È luogo di intimità e 
ristoro e poichè progettato per riflettere il cielo, diventa 
simbolo del Paradiso (“Ciò che è in alto, è come ciò che in 
basso”). La caratteristica comune a tutti i giardini cinesi è 
infatti la naturalezza (al contrario della casa e dei campi in 
cui tutto è manipolato e artificiale).
Il giardino trasmette tre forme di vuoto. Quello proprio del 
Tao, creatore, provvidente e fine di tutte le cose. Il vuoto 
personale della non-azione (wu-wei) riscontrabile nell’at-
titudine di adattamento  al luogo tramite il concetto di 
paesaggio prestato o l’e!etto ritrovato (ottenuto tramite il 
rispetto delle vocazioni del luogo). E infine il vuoto yin, il 
vuoto femminile, che si manifesta nella cavità delle rocce, 
nelle ombre dei tronchi, nel letto dei ruscelli.
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