
temporay uses
the berlin example



evolution of contemporary city...

...generates a lot of useless spaces 
 /

...brings about lack of social spaces



berlin
...is the city where this 
contraddiction has been 
turned into something posi-
tive, that can be a model for 
other cities

...is a polycentric city, it 
doesn’t reflect either the high 
density city model or the dif-
fuse and homogeneous city 
model

...has large availability of 
space

890 km2  extension 
/

3.5 millions of inhabitants
 =

 254 m2 pro capite

...has got the same variety of 
spatial resources than many 
other european cities, but 
with extremely vast dimen-
sions



spatial resources

ABANDONED INDUSTRIAL 
SITES

EXTENSION (examples): Johannistahl 
Nord 66 ha / Weissensee Ost 42 ha / Ka-
belwerk Köpenick 4 ha
LOCATION: along borders of the urban 
area and around the inner city
PROPERTY: public / private citizens
CHARACTER: huge sites containing also 
empty buildings
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ABANDONED INDUSTRIAL 
SITES

EXTENSION (examples): Johannistahl 
Nord 66 ha / Weissensee Ost 42 ha / Ka-
belwerk Köpenick 4 ha
LOCATION: along borders of the urban 
area and around the inner city
PROPERTY: public / private citizens
CHARACTER: huge sites containing also 
empty buildings

BUILDING PLOTS

EXTENSION: 170 ha dispersed on 1000 
sites
LOCATION: 19th century inner city
PROPERTY: private citizens
CHARACTER: small land usually bordered 
by blind walls



thanks to its plenty of housing and its fame of creative place, nowadays ber-
lin is an appealing city for young creative people in germany and in europe



temporary uses...

...contribute to form the image that berlin is a creative city.

...are those planned from the outset to be impermanent. They fill a space when the site’s original purpose has been 
abandoned, its future development is still uncertain and it can be use under favourable terms.

...are diffused mainly in northern europe. In german they are called “Zwischennutzungen” that means “uses in between” 
of something else. 

Sometimes temporality is the strength of a project, in other cases the activity has to be discontinued against promoters’ 
intentions.

Starting a temporary use means taking care of a place that has no more function in the city, while keeping in mind that 
the legal owner may claim the place back.



actors

OWNERS: they play a key role in facilitating temporary use projects. Some of them fear they never get rid of temporary 
users, but others recognize the benefits of a successful temporary use, since it hinders vandalism and decay and create 
a new identity for the site.

MEDIATORS: their task is to maintain close contact with temporary users, to mediate between them and site owners, to 
council on permits and licences.

USERS: they are people who appreciate the opportunity of having a space that they can redesign under their own steam 
with minimal costs.



examples...

1_RAW-Tempel + Skatehalle
2_Mellowpark
3_Wagendorf Lohmühle
4_Ein Platz für Marie
5_Unser Graceland + Kleine Wagrainer Schneeberg
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Mellowpark

LOCATION: Friedrichshagener Straße 10_Köpenick EXTENTION: 10000 
m2 PROPERTY: TLG real estate SPATIAL RESOURCE: abandoned indus-
trial site
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_COLLOCAZIONE
 Friedrichshagener str.
 10, Kopenick
_PROPRIETA’
 privata
_ATTIVITA’
 skate-bmx park
_PROMOTORI
 ALL EINS E.V.
_BACINO D’UTENZA
 locale/internazionele

*Mellowpark

skate-bmx park residenz  aindustria
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Il Mellowpark 
si insedia al 
posto di un ex 
industria di 
cavi.L’area si 
trova nel dis-
tretto di 
Köpenick,zona
periferica di 
Berlino e con-
fina con altre 
industrie dis-
messe, una 
nuova zona 
residenziale e 
il fiume.

L’associazione giovanile “all 
eins e.V.” riceve finanzia-
menti dal distretto di 
Köpenick e fonda un club 
giovanile (Jugendclub)
Il comune di Berlino indice il 
concorso “100 idee per i 
giovani” a cui la all eins 
e.V. partecipa proponendo la 
costruzione di una pista per 
skateboard e BMX nell’area 
dello Jugendclub.Le nuove 
strutture e gli sponsor per-
mettono nel 2003 di organiz-
zare il primo grande evento 
sportivo internazionale, che 
richiede la costruzione di un 
piccolo hostal e di un camping

’97

100 idee per i giovani



jugend club

hostel rampe

pista da cross campeggio

chiosco

calcetto

Nel corso degli anni il
Mellowpark integra diverse
strutture.L’hostel è una
nuova costruzione che si
aggiunge a quella preesis-
tente dello jugendclub,
ospita i ragazzi che
arrivano da fuori Berlino
per i contest di bmx e
skate, durante i quali
vengono integrate le rampe
con altre strutture occa-
sionali spesso di proprietà
degli sponsor.
Campi da calcio, beachvol-
ley, basket e il parco
giochi sono servizi rivolti
agli abitanti del quar-
tiere.
La frequentazione del luogo
si legge anche nelle strut-
ture ‘spontanee’come le
sedute in riva al fiume, le
amache o le sedute poste a
cerchio attorno ad un bra-
cere.

abaco delle strutture

volumetria zero
spontanee
fisse
temporanee

amaca

parco giochi

beachvolley
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Ein Platz für Marie

LOCATION: Marienburger Straße 41-46_Prenzlauer Berg EXTEN-
TION: 5000 m2 PROPERTY: public SPATIAL RESOURCE: building plot



Ein Platz für Marie

ACTIVITIES: children garden, playground PROMOTERS: local residents, 
Nezwerk Spiel/Kultur association, S.T.E.R.N redevelopment agency













Unser Graceland + Kleine Wagrainer Schneeberg

LOCATION: Marienburger Straße 31a_Prenzlauer Berg EXTENTION:
1155 m2 PROPERTY: private citizens SPATIAL RESOURCE: building plot



Unser Graceland + Kleine Wagrainer Schneeberg

ACTIVITIES: temporary art project, kid’s skiing school PROMOT-
ERS: Club Real & Caduta Sassi art groups, KSC marie31 alpine team









elementi intriseci del luogostrutture temporanee consolidatestrutture temporanee stagionalielementi incorporati nell’usostrutture temporanee eccezionali

YAAM

RAW-Tempel + Skatehalle

Wagendorf Lohmühle

Hi-Flyer

Mellowpark

Kranbahnpark

Flohmarkt Mauerpark

Team Venture SportsPark

Oststrand + Space Beach

Kiezgarten Schliemannstraße

Strutture

Hundeplatz

Garten Rosa Rose

Kids’ Garden

Tacheles

Ein Platz für die Marie

Brach. und danach

Ponybar

Unser Graceland + Kleine Wagrainer Schneeberg

Märchen Hütte

Beachgarden



promotori intermediari proprietari

YAAM

RAW-Tempel + Skatehalle

Wagendorf Lohmühle

Hi-Flyer

Mellowpark

Kranbahnpark

Flohmarkt Mauerpark

Team Venture SportsPark

Oststrand + Space Beach

Kiezgarten Schliemannstraße

Attori

Hundeplatz

Garten Rosa Rose

Kids’ Garden

Tacheles

Ein Platz für die Marie

Brach. und danach

Ponybar

Unser Graceland + Kleine Wagrainer Schneeberg

Märchen Hütte

Beachgarden
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* basic features of temporary uses are: variety of purposes, limited time and limited financial resources.

* the interventions on the site of a temporary use are usually light and removable.

* a key-role is played by municipal administration, that can help temporary uses surviving for longer time.

* temporary uses exploit free resources without interfering with the normal process of city development.

conclusions



could this model be applied to other cities?
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Milano_risorse spaziali

LOTTI RESIDENZIALI NON COSTRUITI O DEMOLITI: punti spar
si all’interno del tessuto consolidato della città, suoli privi di fun
zione, incolti, o con utilizzo improprio. ESTENSIONE aree varia
bili da poche decine di mq a più di un ettaro COLLOCAZIONE 
principalmente nella parte storica della città, entro la cerchia dei 
bastioni CARATTERE lotti di piccole dimensioni vuoti e privi di 
funzionalità.
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Nel tessuto urbano milanese non sono individuabili, come a Ber-
lino, aree ad alta densità di vuoti urbani, gli spazi vuoti di piccole 
dimensioni a Milano si presentano sotto forma di vuoti puntuali 
sparsi nel tessuto compatto della città. La piccola costellazione 
di vuoti è formata da  terreni rimasti congelati dall’epoca della 
guerra o da brandelli di terreno sfuggiti alla successiva densifi-
cazione della città.
Laddove il tessuto costruito è più denso e consolidato, quindi nel 
centro cittadino, è anche più chiara l’individuazione degli spazi 
rimasti vuoti, in un tessuto omogeneo si leggono con maggiore 
facilità le anomalie. 
Il carattere dei vuoti collocati nell’area centrale è più marcato ri-
spetto a quello dei vuoti periferici: gli spazi situati nel tessuto 
storico sono spesso delimitati dalle pareti cieche degli edifici 
confinanti e hanno dei margini ben identificabili, mentre in peri-
feria il confine tra vuoti urbani e residui di terreni agricoli è labile.
La schedatura effettuata presenta i vuoti urbani collocati entro la 
cerchia della circonvallazione esterna, assumendo come tali sia 
terreni attualmente privi di utilizzo, sia terreni con utilizzo impro-
prio (ad esempio parcheggi) sia terreni per cui è già stato defi-
nito un futuro utilizzo e che si trovano quindi a un primo stadio 
di cantiere.
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via Enrico Tellini

via Giovanni Battista Pirelli
via generale Gustavo Fara

via Brisa
cinque vie

via del Bollo
via Palla

via Lupetta
via Gian Giacomo Mora
via Gian Giacomo Mora

corso di Porta Ticinese
via Scaldasole

via Giuseppe Lagrange
via Conchetta
via Evangelista Torricelli

via Andrea Maffei
via Maestri Campionesi
via Maestri Campionesi

via Luigi Canonica
bastioni di Porta Volta

viale Luigi Majno

via Monte Rosa

viale Pasubio

via Varese
via di Porta Tenaglia

via Moscova

viale Toscana

via san Barnaba

via dei Pellegrini
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APPROPRIAZIONE DELLA CITTÀ gli usi temporanei sono sinto-
mo di un’interpretazione differente della pianificazione urbana: 
invece di lasciare la progettazione solo agli organi governativi 
e alle leggi dell’economia, essi esplorano l’appropriazione della 
città.

GIOCO molti utilizzatori impiegano il concetto di gioco per atti-
vare i processi di acquisizione di spazio e di coinvolgimento dei 
cittadini con l’obiettivo di trasformare il semplice spazio in spazio 
per l’azione.

LIBERARE GLI SPAZI lo scopo non è intessere dei siti ad uso 
temporaneo in un contesto, ma di rendere visibili questi vuoti e 
di attivarli.

MASTERPLAN l’uso temporaneo è l’opposto del masterplan: 
scaturisce dal contesto e dalle condizioni correnti, non da un 
obiettivo lontano; cerca di usare ciò che già esiste piuttosto che 
creare cose nuove dal nulla, è correlato sia a piccoli spazi e bre-
vi lassi di tempo sia alle condizioni generali in diverse epoche 
storiche.

MENTALITÀ FAI-DA-TE la base concettuale più importante per 
iniziare un’attività temporanea è la mentalità del fai-da-te dei re-
sidenti.

NECESSITÀ la necessità di temporaneità può risultare dalla cul-
tura (nomadismo), da ostacoli (squatter, senza dimora), dalla 
fluttuazione (mobilità legata all’età, scalata  sociale), dallo stile di 
vita (chi cambia carriera, scalatori sociali, emarginati).

PARTECIPAZIONE il principio democratico della partecipazione 
rischia di essere abusato come “governo per mezzo della comu-
nità” che si traduce in un abbandono da parte delle autorità.

PIANIFICAZIONE TATTICA un approccio strategico alla pianifi- _G
lo

ss
ar

io



136

cazione urbana, come quella vista nel ventesimo secolo, non 
è più possibile al giorno d’oggi. L’alternativa è la pianificazione 
urbana tattica: devono esser formulati degli obiettivi e cercate 
delle alleanze per la loro realizzazione tra chi ha gli stessi obiettivi 
o obiettivi compatibili.

PRIVATIZZAZIONE la partecipazione è contrastata dal processo 
crescente di privatizzazione.

PROGRAMMI gli usi temporanei potrebbero essere usati come 
strumento per testare dei programmi di sviluppo urbano.

PROSUMERS un aspetto essenziale di tanti progetti temporanei 
è il concetto di “prosumers” e cioè consumatori che diventano 
attivi e prendono loro stessi parte alla produzione (producers + 
consumers).

RETE la metafora della rete è centrale: sia in termini di funzioni, 
sia in termini di localizzazione gli utilizzatori temporanei sono col-
locati all’interno di diverse reti le cui intersezioni possono portare 
a sorprendenti possibilità.

RUOLI ruoli principali nel contesto di un progetto di uso tempo-
raneo: utilizzatori provvisori, utilizzatori ufficiali, proprietari, utiliz-
zatori / visitatori, amministrazione, politica, mass-media.

SPAZIO PUBBLICO nel dibattito attuale sull’uso dello spazio 
pubblico nelle città, gli usi temporanei sono visti come uno stru-
mento di rafforzamento, rivelano le possibilità dello spazio.

SPAZIO TEMPORANEO tutti gli usi temporanei possono essere 
chiamati “spazi temporanei” 

STRATEGIA / TATTICA la strategia è, come la tattica, un termine 
proveniente dal contesto militare in cui ci si riferisce a una piani-
ficazione sul lungo termine, contrapposta a una pianificazione di 
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battaglia a breve termine, più flessibile (tattica).

TEMPORANEITÀ è un’idea inusuale per l’architettura e la pia-
nificazione urbana e per gli usi proposti per i loro spazi: solita-
mente la pianificazione riguarda il lungo periodo e non i rapidi 
cambiamenti d’uso, invece la temporaneità ha delle qualità che 
possono essere vantaggiose sia per la pianificazione e l’econo-
mia, sia per gruppi di utilizzatori a larga scala. Non si intende uti-
lizzare la parola nel suo senso letterale stretto, si intende indicare 
le particolari qualità del temporaneo (flessibilità, leggerezza sul 
territorio, varietà, attenzione sociale…) rispetto alla sua effettiva 
durata nel tempo.

USI TEMPORANEI sono quegli usi che, già a partire dalla loro 
creazione, sono pensati per essere non permanenti. L’idea di 
uso temporaneo non è strettamente determinata dal suo signi-
ficato letterale, cioè dalla durata: gli usi temporanei sono quelli 
che cercano di approfittare delle qualità uniche dell’idea di tem-
poraneità. Si differenziano dagli usi durevoli per l’approccio che 
punta alla realizzazione di un’idea in sè indipendentemente dal 
fatto che non durerà a lungo, non perché abbiano meno risorse 
disponibili o perché vogliano preparare il sito per qualcosa d’al-
tro.

USI PROVVISORI / USI MOLTEPLICI si può distinguere tra gli usi 
provvisori ovvero luoghi in cui c’è un buco nel ciclo di utilizzo e 
che possono essere sfruttati nel breve periodo per altre proposte 
-solitamente non con motivazioni strettamente economiche- e 
usi multipli che cercano di ancorare altre forme d’uso accanto a 
quella dominante predefinita.

WHY NOT HERE TOO? i progetti temporanei sono uno stimolo 
che pone in discussione ciò che è consueto e familiare, gli spazi 
temporanei sono un modello è una forma di appropriazione ba-
sata sulla iniziativa civica, essi provocano la domanda: “perché 
non anche qui?”
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"There are even gods here"
[Heraclitus]




