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Classi astratte

�
L’ereditarietà

porta a
riflettere sul rapporto fra progetto e 

struttura:
�

U
na

classe 
può 

lim
itarsi 

a 
definire 

solo 
l’interfaccia, 

lasciando
“in bianco”

uno o più
m
etodi, ...che verranno poi 

im
plem

entati dalle classi derivate
�

Q
uesta

è
una classe astratta

�
U
na 

classe 
astratta 

fattorizza, 
dichiarandole, 

operazioni 
com

uni 
a 

tutte 
le 

sue 
sottoclassi, 

m
a 

non 
le 

definisce 
(im

plem
enta)

�
In effetti, non viene creata per definire istanze (che non 
saprebbero com

e rispondere ai m
etodi “lasciati in bianco”), 

m
a per derivarne altre classi, che dettaglieranno i m

etodi 
qui solo dichiarati.
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�
U
na

classe
astratta 

e’
sim

ile
a 

una 
classe 

regolare: 
può

avere
attributi (tipi

prim
itivi, classi

(static), istanze
di

oggetti), può
avere

m
etodi, è

caratterizzata dalla parola chiave abstract, ed ha
tuttavia 

solitam
ente 

alm
eno

un
m
etodo

che
è

dichiarato
m
a 

non 
im
plem

entato (abstract)
�

U
na 

classe 
astratta 

può 
quindi 

definire 
m
etodi 

la 
cui 

im
plem

entazione è
dem

andata alle sottoclassi; suppone l’esistenza di 
alm

eno una sottoclasse
�

M
oltissim

e entità
che usiam

o per descrivere il m
ondo non sono reali 

sono pure categorie concettuali, m
a sono com

unque m
olto utili!

�
U
na classe astratta può anche non avere m

etodi astratti; in tal caso 
è

definita 
astratta 

per 
non 

essere 
im
plem

entata, 
e 

costituire 
sem

plicem
ente una categoria concettuale, quindi l’im

posizione della 
parola chiave abstract nella classe N

O
N
 im

plica che i m
etodi saranno 

astratti, sono “liberi”
�

Se com
unque alm

eno un m
etodo è

abstract, “abstract”
va inserito 

anche nella classe, pena errore di com
pilazione

Classi astratte
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�
U
n m

etodo può essere “de facto”
astratto se è

privo di codice 
m
a ha le parentesi graffe {}; lavorare pero’

in questo m
odo 

non ha m
olto senso, perchè

si perm
ette l’istanziazione di una 

classe 
(sintatticam

ente 
N
O
N
 
astratta) 

che 
poi 

ha 
m
etodi 

vuoti; 
sarebbe 

stato m
eglio 

definire 
la 

classe 
o 

il m
etodo 

esplicitam
ente com

e astratti
�

U
na 

classe 
astratta 

può 
avere 

dei 
costruttori 

(l’errore 
si 

ottiene 
solo 

se 
si 

tenta 
di 

istanziarla); 
lo 

scopo 
potrebbe 

essere 
sem

pre 
quello: 

inserire 
operazioni 

com
uni 

che 
probabilm

ente 
saranno 

sfruttate 
dalle 

sottoclassi 
(i 

loro 
costruttori quindi chiam

eranno super(…
))

Classi astratte



5

A
. L
o
n
g
h
e
u
 –
L
in
g
u
a
g
g
i M

-Z
 –
In
g
. In

f. 2
0
0
8
-2
0
0
9

�
Esem

pio: gli anim
ali

public
abstract class

Anim
ale {

public abstract String
verso();

public abstract String
si_m

uove();
public abstract String

vive();
...

}
�

parlare di “anim
ali”

ci è
m
olto utile, però non esiste “il generico 

anim
ale”, nella realtà

esistono solo anim
ali specifici; la categoria 

concettuale “anim
ale”

tuttavia ci fa m
olto com

odo per “parlare del 
m
ondo”, e per fattorizzare gli aspetti com

uni
�

U
na 

classe 
che 

estende 
una 

astratta 
può 

fornire 
tutte 

le 
im
plem

entazioni necessarie; qualora ciò non avvenga, resta astratta 
anche se i suoi m

etodi non sono abstract, ad esem
pio: 

public abstract class Anim
aleTerrestre extends Anim

ale {
public String vive() { // era abstract

return "sulla terraferm
a"; }

} Classi astratte -
Esem

pio
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�
Ipotesi:
�

ogni 
anim

ale 
ha 

un 
m
etodo 

chi_sei() 
che 

restituisce 
una 

stringa 
descrittiva

�
ogni anim

ale ha un m
etodo m

ostra() che lo stam
pa a video e che è

indipendente dallo specifico anim
ale (si appoggia sugli altri m

etodi) 
�

tutti gli anim
ali si rappresentano nello stesso m

odo, tram
ite il

loro 
nom

e e il verso che fanno.
public abstract class Anim

ale {
private String nom

e;
protected String verso;
public Anim

ale(String s) { nom
e=

s; }
public abstract String si_m

uove();
public abstract String vive();
public abstract String chi_sei();
public void m

ostra() { System
.out.println(nom

e +
 ", " +

chi_sei() +
 ", " +

 verso +
", si m

uove " +
 

si_m
uove() +

 " e vive " +
 vive() ); }

} Classi astratte -
Esem

pio
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U
na possibile classificazione:

Sono ancora classi astratte:
�
nulla si sa del m

ovim
ento

�
quindi è

im
possibile definire il m

etodo si_m
uove()

a
b
s
tra

c
t
c
la
s
s
 A
n
im
a
li

a
b
s
tra

c
t
c
la
s
s
 A
n
im
a
le
A
q
u
a
tic
o

e
x
te
n
d
s
 A
n
im
a
li

a
b
s
tra

c
t
c
la
s
s
 A
n
im
a
le
T
e
rre

s
tre

e
x
te
n
d
s
 A
n
im
a
li

Classi astratte -
Esem

pio
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�
D
ue m

etodi astratti su tre sono ridefiniti, m
a uno è

ancora astratto 
quindi  la classe è

ancora astratta

public
abstract class Anim

aleTerrestre extends
Anim

ale {
public Anim

aleTerrestre(String
s) {super(s); }

public String
vive() {return

"sulla terraferm
a"; }

public String
chi_sei() 

{return
"un anim

ale terrestre"; }
}

Classi astratte -
Esem

pio

public
abstract class Anim

aleAcquatico extends
Anim

ale {
public Anim

aleAcquatico(String
s) {super(s); }

public String
vive() {return

"nell'acqua"; }
public String

chi_sei() {
return

"un anim
ale acquatico"; }

}
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�
U
na possibile specializzazione:
�

Perché
introdurre l’anim

ale m
arino?

�
non è

correlato a verso, m
ovim

ento, m
a
rispecchia

sem
plicem

ente 
una realtà.

a
b
s
tra

c
t
c
la
s
s
 A
n
im
a
le

a
b
s
tra

c
t
c
la
s
s
 A
n
im
a
le
A
q
u
a
tic
o

e
x
te
n
d
s
 A
n
im
a
le

a
b
s
tra

c
t
c
la
s
s
 A
n
im
a
le
M
a
rin

o
 

e
x
te
n
d
s
 A
n
im
a
li

a
b
s
tra

c
t
c
la
s
s
 A
n
im
a
le
T
e
rre

s
tre

e
x
te
n
d
s
 A
n
im
a
li

Classi astratte -
Esem

pio
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�
Specializza i m

etodi vive() e chi_sei(), m
a non definisce l’altro e 

quindi  è
ancora astratta

public
abstract class Anim

aleM
arino extends Anim

aleAcquatico
{

public Anim
aleM

arino(String
s) {super(s); }

public String
vive() {return

"in m
are"; }

public String
chi_sei() {return

"un anim
ale m

arino"; }
}

Classi astratte -
Esem

pio
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La Tassonom
ia Com

pleta:
�
Anim

ale
�
Anim

ale_terrestre 
�Q

uadrupede Bipede U
ccello

�U
om

o Cavallo
�Corvo Pinguino
�Pesce

�
Anim

ale_acquatico
�Anim

ale_m
arino

�Tonno

Classi astratte -
Esem

pio
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�
D
efinisce l’ultim

o m
etodo astratto rim

asto si_m
uove().

La
classe 

non è
più

astratta

public
class PesceD

iM
are extends Anim

aleM
arino

{
public PesceD

iM
are(String

s) 
{super(s);
verso =

 "non fa versi"; }
public String

chi_sei() 
{return

"un pesce (di m
are)"; }

public String
si_m

uove() {
return

"nuotando"; }
} Classi astratte -

Esem
pio
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public
class

U
ccello

extends Anim
aleTerrestre

{
public U

ccello(String
s) {super(s);verso=

"cinguetta"; }
public String

si_m
uove() { return

"volando"; }
public String

chi_sei() { return
"un uccello";}

public String
vive() {

return
"in un nido su un albero";}

} Classi astratte -
Esem

pio

public
class

Bipede extends Anim
aleTerrestre

{
public Bipede(String

s) { super(s); }
public String

si_m
uove() { return

"avanzando su 2 zam
pe";}

public String
chi_sei() { return

"un anim
ale con due zam

pe";}
}public

class
Q
uadrupede

extends Anim
aleTerrestre

{
public

Q
uadrupede(String

s) { super(s); }
public

String
si_m

uove() { return
"avanzando su 4 zam

pe"; }
public String

chi_sei() { return
"un anim

ale con 4 zam
pe"; }

}public class
Cavallo

extends
Q
uadrupede {

public Cavallo(String
s) { super(s); verso =

 "nitrisce"; }
public String

chi_sei() {
return

"un cavallo"; }}
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Classi astratte -
Esem

pio
public

class
Corvo

extends
U
ccello {

public Corvo(String
s) {super(s); verso =

 "gracchia"; }
public String

chi_sei() {return
"un corvo"; }

}public
class

U
om

o
extends

Bipede {
public U

om
o(String

s) {super(s); verso =
 "parla"; }

public
String

si_m
uove() { return

"cam
m
inando su 2 gam

be"; }
public String

chi_sei() { return
"un hom

o sapiens"; }
public String

vive() {
return

"in condom
inio"; }

}public
class

Pinguino
extends

U
ccello {

public Pinguino(String
s) { super(s); verso =

 "non fa versi"; }
public String

chi_sei() { return
"un pinguino"; }

public
String

si_m
uove() { return

"m
a non sa volare"; }

}public
class

Tonno
extends PesceD

iM
are

{
public Tonno(String

s) { super(s); }
public String

chi_sei() { return
"un tonno"; }}
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U
N
 M
AIN

…
“m

ondo di anim
ali”

public class M
ondoAnim

ale
{

public static void m
ain(String args[]) {

Cavallo c =
new

Cavallo("Furia");
U
om

o h =
new

U
om

o("John");
Corvo w

 =
new

Corvo("Pippo");
Tonno t =

new
Tonno("G

iorgio");
U
ccello u =

new
U
ccello("G

abbiano");
Pinguino p =

new
Pinguino("Tw

eety");
c.m

ostra(); h.m
ostra();

w
.m

ostra(); t.m
ostra();

u.m
ostra(); p.m

ostra();
}

}

Classi astratte -
Esem

pio
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Interfacce
�

N
ella sua parte non statica, una classe fornisce la definizione di un 

AD
T, ossia la parte

visibile esternam
ente (public), ed anche però la 

relativa im
plem

entazione (dati
e m

etodi privati, protetti, o visibili nel 
package)

�
In questo m

odo, però, diventa im
possibile dare una pura specifica di 

interazione di un AD
T
senza definirlo.

�
L’ereditarieta’m

ultipla
fornisce

una
grande

flessibilita’…
�

m
a
anche

una
grande

confusione, perchè
possono essere presenti 

m
etodi con lo stesso nom

e ereditati da classi distinte, e quindi
con 

sem
antica probabilm

ente differente

�
Alcunilinguaggiperm

ettono
poi l’ereditarieta’m

ultipla:

A
n
im
a
li

C
a
n
e

A
n
im
a
liD

o
m
e
s
tic
i

D
u
e
 p
a
d
ri
p
e
r u

n
 fig

lio
!!!
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�
D
ate quindi le due esigenze di:
�

potere definire un AD
T senza doverlo im

plem
entare

�
potere supportare una form

a di ereditarietà
m
ultipla senza conflitti

�
Può

essere utile disporre di un nuovo costrutto sim
ile alla (parte non 

statica di una) classe, nel senso di consentire la definizione del "m
odo 

di interagire" di un'entità...
�

m
a non tenuto a fornire im

plem
entazioni…

�
…

né
legato alla gerarchia di ereditarietà

delle classi, con i relativi 
vincoli.

�
N
asce quindi l’in

te
rfa

c
c
ia

�
U
n 

interfaccia 
è

una 
collezione 

di 
m
etodi 

headers 
senza 

la 
loro 

definizione. U
n interfaccia può anche dichiarare costanti.

�
La scopo è

quello di definire un protocollo del com
portam

ento che deve 
essere fornito ad una classe. U

na qualsiasi classe che im
plem

enta una 
data interfaccia è

quindi obbligata a fornire l’im
plem

entazione di tutti i 
m
etodi elencati nell’interfaccia.

�
Ad esem

pio, esistono le interfacce Cloneable, Runnable, Serializable

Interfacce
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�
U
na interfaccia costituisce una pura specifica di interazione 
�
contiene 

solo 
dichiarazioni 

di 
m
etodi, 

ed
eventualm

ente 
costanti

�
m
a non variabili né

im
plem

entazionidi m
etodi

�
Praticam

ente, una interfaccia è
strutturalm

ente analoga a una 
classe, m

a
è
introdotta dalla parola chiave interface anziché

class
�

Le interfacce inducono un diverso m
odo di concepire il progetto:

�
prim

a si definiscono le interfacce delle entità
che costituiscono 

il sistem
a

�
in questa fase si considerano scelte di progetto (pulizia 
concettuale)

�
poi 

si 
realizzeranno 

le 
classi 

che 
im
plem

enteranno 
tali 

interfacce
�
in questa fase entreranno in gioco scelte im

plem
entative 

(efficienza ed efficacia)

Interfacce
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�
La dichiarazione di un’interfaccia adotta la sintassi:

<
m
odificatore>

 interface <
nom

e>
 { <

m
em

bri>
 }

�
il m

odificatore può essere:
�
annotazione

�
public 

(alternativam
ente, 

non 
si 

m
ette 

nulla 
e 

sarà
accessibile a livello di package)

�
strictfp, 

che 
im
pone 

l’artim
etica 

stretta 
per 

l’inizializzazione delle costanti poste com
e m

em
bri; non 

viene invece propagato alcun vincolo sull’essere strictfp 
per i m

etodi, essendo essi astratti
�

i 
m
em

bri 
possono 

essere 
costanti, 

m
etodi, 

e 
classi 

o 
interfacce innestate

Interfacce
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�
le 

costanti 
sono 

im
plicitam

ente 
static, 

final 
e 

public, 
e 

devono
necessariam

ente essere inizializzati (inizializzazioni ritardate
non sono 

am
m
esse); sono identificabili tram

ite la notazione puntata con il nom
e 

dell’interfaccia
�

i m
etodi possono solo avere annotazioni, e nessun altro m

odificatore di 
accesso; 

sono 
im
plicitam

ente 
public, 

abstract, 
non 

possono 
essere 

statici 
(perché

static 
e 

abstract 
sono 

incom
patibili), 

né
final, 

né
prevedono 

synchronized, 
strictfp, 

native 
(tutti 

m
odificatori 

influenti 
sull’im

plem
entazione che qui non esiste)

�
Esem

pio:
interface Verbose {

int VERBO
SE=

3;
void setVerbosity(int level);
int getVerbosity();

}

Interfacce
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�
Le 

interfacce 
appaiono

sim
ili

alle
classi

astratte
m
a 

hanno
significative

differenze:
�
U
n 

interfaccia
non 

può
avere

m
etodi

con 
im
plem

entazione, 
m
entre una classe astratta può fornire una im

plem
entazione 

parziale
�
U
na

classe
può

im
plem

entare
m
olte

interfacce
m
a puo’

essere
derivata

da
una

sola
superclasse

�
Le interfacce

non fanno
parte

della
gerarchia

delle
classi, quindi 

classi
non discendenti

l’una
dall’altra

possono
im
plem

entare
la 

stessa
interfaccia

�
se occorre fornire ereditarietà

m
ultipla, si usano le interfacce

�
se si deve fornire una parte (com

une) dell’im
plem

entazione, si 
usano le classi astratte

�
se 

tuttavia 
ci 

si 
trova 

a 
scrivere 

una 
classe 

astratta 
senza 

alcuna im
plem

entazione, di fatto è
un’interfaccia

Interfacce
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�
D
efinizione dell'astrazione "Collezione"
�

Cosa si intende per "Collezione"?
�

Com
e
ci si aspetta di poter interagire con un'entità

qualificata com
e 

"Collezione"?
�

Indipendentem
ente da qualsiasi scelta o aspetto im

plem
entativo, una 

"Collezione" è
tale perché:

�
è
un contenitore

�
è
possibile chiedersi se è

vuota e quanti elem
enti contiene

�
vi si possono aggiungere e togliere elem

enti
�

è
possibile chiedersi se un elem

ento è
presente o no

�
…

�
U
na "Collezione" è

dunque una qualsiasi entità
che si conform

i a questo 
“protocollo di accesso”

�
Si 

definiscono 
così

astrazioni 
di 

dato 
in 

term
ini 

di 
com

portam
ento 

osservabile, ossia di:
�

cosa ci si aspetta da esse
�

cosa si pretende che esse sappiano fare
�

rinviando a tem
pi successivi la realizzazione pratica di AD

T (classi) 
che rispettino questa specifica.

Interfacce -
Esem

pio
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public interface Collection
{

public boolean
add(O

bject
x);

public boolean
contains(O

bject
x);

public boolean
rem

ove(O
bject

x);
public boolean

isEm
pty();

public int
size();

...}

Interfacce -
Esem

pio

24

A
. L
o
n
g
h
e
u
 –
L
in
g
u
a
g
g
i M

-Z
 –
In
g
. In

f. 2
0
0
8
-2
0
0
9

�
Le interfacce possono dare luogo a gerarchie, com

e
le classi:

public interface List extends
Collection

{
...}

�
La gerarchia delle interfacce:
�
è
una gerarchia separata da quella delle classi

�
è
slegata dagli aspetti im

plem
entativi

�
esprim

e le relazioni concettuali della realtà
�
guida il progetto del m

odello della realtà.
�

Le problem
atiche sono sim

ili a quelle delle classi:
�
le costanti possono essere adom

brate; è
sem

pre possibile 
risalire ad una costante prem

ettendo il nom
e della classe 

(m
em

bri statici)
�
dei m

etodi può essere operato l’overloading e/o l’overriding, 
più

form
ale 

che 
sostanziale 

non 
esistendo 

alcuna 
im
plem

entazione

Interfacce -
G
erarchie
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�
Com

e in ogni gerarchia, anche qui le interfacce derivate:
�
possono aggiungere nuove dichiarazioni di m

etodi
�
possono aggiungere nuove costanti

�
non possono elim

inare nulla
�

Significato: “O
gni lista è

anche una collezione”
�
ogni lista può interagire col m

ondo com
e farebbe una 

collezione (m
agari in m

odo specializzato)…
�
…

m
a può avere proprietà

peculiari al concetto di lista, 
che non valgono per una “collezione”

qualsiasi. 

Interfacce -
G
erarchie
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�
Ad esem

pio, una “Lista”
ha un concetto di sequenza, di 

ordine fra i suoi elem
enti

�
esiste quindi un prim

o elem
ento, un secondo, …

�
quando si aggiungono nuovi elem

enti bisogna dire dove 
aggiungerli (ad esem

pio, in coda)
�
è
possibile recuperare un elem

ento a partire dalla sua 
posizione (il prim

o, il decim
o,…

)

public interface List extends
Collection

{
public boolean

add(int
posizione, O

bject
x);

public O
bject

get(int
posizione);

...} Interfacce -
G
erarchie
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�
Java supporta

l’ereditarietà
m
ultipla fra

interfacce
�

una
interfaccia contiene solo dichiarazioni di m

etodi
�
non ha im

plem
entazioni nessun problem

a di collisione fra 
m
etodi om

onim
i

�
non 

ha 
variabili 

nessun 
problem

a 
di 

collisione 
fra 

dati 
om

onim
i

�
È
un potente strum

ento di m
odellizzazione

Interfacce –
Ereditarietà

m
ultipla

public interface W
orker

{
...

}
public interface Student

{
...

}
public interface W

orkerStudent
extends

W
orker, Student

{
...

}�
D
opo extends

può esservi un elenco di più
interfacce
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�
U
na interfaccia definisce una astrazione di dato in term

ini di 
com

portam
ento 

osservabile, 
per

sua 
natura

però
non 

im
plem

enta nulla.
�

Q
ualcuno

dovrà
prim

a o poi im
plem

entare la astrazione definita 
dall’interfaccia. A

questo fine, una classe può im
plem

entare (una 
o più) interfacce tram

ite la keyw
ord im

plem
ents; in tal caso, la

classe
deve im

plem
entare

tutti i m
etodi richiesti, pena errore di 

com
pilazione.

�
U
na 

classe 
può 

anche 
im
plem

entare 
più

interfacce; 
deve 

com
unque fornire im

plem
entazione per tutti i m

etodi previsti
�

se le interfacce da im
plem

entare prevedono m
etodi con la stessa 

signature, o se la classe im
plem

enta un’interfaccia estesa che ha 
operato 

l’overriding, 
l’im

plem
entazione 

fornita 
per 

tutti 
quei 

m
etodi che hanno (in un m

odo o in un altro) la stessa signature 
è
unica; non è

detto che essa tuttavia soddisfi tutti i contratti

Interfacce –
Im

plem
entazione
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�
Il nom

e di una interfaccia può essere usato com
e identificatore di 

tipo per riferim
enti e param

etri form
ali di m

etodi e funzioni.  

public static
void

m
ain(String

s[]){
Collection

c;
...List l1;
List l2;
...

}

Interfacce –
U
so
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�
A tali riferim

enti si possono assegnare istanze di una qualunque
classe che im

plem
enti l’interfaccia 

�
Le classi Vector

e LinkedList
im
plem

entano entram
be l'interfaccia 

List, che a sua volta estende C
ollection

�
Il costruttore di default di Vector

e LinkedList
crea una collezione 

di oggetti vuota

public static
void

m
ain(String

s[]){
Collection

c =
 new

 Vector();
c.add(new

 Point(3,4));
.

..List l1 =
 new

 LinkedList();
List l2 =

 new
 LinkedList(c);

} Interfacce –
U
so
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�
In 

effetti, 
quando 

una 
classe 

im
plem

enta 
una 

interfaccia, 
le 

dichiarazioni dei m
etodi contengono il nom

e dell'interfaccia...

public List copy(List z){
return new

 LinkedList(z);
}

�
...

m
a 

in 
realtà

tali 
m
etodi 

ricevono 
e 

m
anipolano 

istanze 
di 

una 
qualche  classe che im

plem
enti l’interfaccia richiesta.

�
I riferim

enti che introduciam
o devono riflettere la vista esterna

�
Collection, List, ...

�
G
li oggetti che creiam

o devono necessariam
ente essere istanze diclassi 

concrete
�

LinkedList, Vector, ...
�

Esem
pi

Collection c =
 new

 Vector();
List l1 =

 new
 LinkedList();

List l2 =
 new

 LinkedList(c);

Interfacce –
U
so
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�
In generale, per utilizzare un’interfaccia si può:
�
estendere una classe che la im

plem
enta

�
se occorre invece estendere un’altra classe, allora la 
classe 

data 
si 

dichiara 
com

e 
im
plem

entatrice 
dell’interfaccia, 

m
a 

anziché
dovere 

riscrivere 
l’im

plem
entazione per tutti i m

etodi, solitam
ente si 

crea un oggetto della classe che im
plem

enta già
l’interfaccia, e tutti i m

etodi da im
plem

entare dentro 
la nuova classe sono ciascuno di fatto una chiam

ata 
al corrispondente (e già

im
plem

entato) m
etodo della 

classe 
che 

im
plem

enta 
già

l’interfaccia. 
Q
uesta 

tecnica è
nota com

e reindirizzam
ento (forw

arding)

Interfacce –
U
so
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Esem
pio di Forw

arding:
class Prova extends AltraClasse im

plem
ents Interface

{
private ClassCheIm

plem
entaG

iaInterface x =
new

 ClassCheIm
plem

entaG
iaInterface ();

public void m
etodo1Interfaccia(param

etri) {
x.m

etodo1Interfaccia(param
etri);

}
public Q

ualcheClasse m
etodo2Interfaccia(param

etri) {
return x.m

etodo2Interfaccia(param
etri);

}
}

Interfacce –
U
so
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�
U
n 

possibile 
m
em

bro 
di 

classi 
e 

di 
interfacce 

potrebbe essere un’altra classe o interfaccia; in tal 
caso essi sono definiti innestati

�
L’innesto è

ortogonale rispetto all’ereditarietà; un 
m
em

bro innestato è
indipendente dalla classe o 

interfaccia 
entro 

cui 
si 

trova; 
viene 

ereditato 
in 

caso la classe/interfaccia contenitrice venga estesa
�
L’innesto 

solitam
ente 

viene 
effettuato 

per 
connettere in m

odo sem
plice ed efficace oggetti 

correlati 
logicam

ente, 
caratteristica 

utilizzata 
am

piam
ente dal sistem

a AW
T

�
è

am
m
esso 

l’innesto 
in 

profondità, 
m
a 

se 
ne 

sconsiglia l’uso

Classi ed Interfacce innestate
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�
U
na classe innestata può di per sé

essere statica o m
eno; 

un’interfaccia innestata è
invece per sua natura statica

�
se una classe è

innestata all’interno di un’interfaccia sarà
considerata statica

�
Q
uando 

una 
classe 

innestata 
non 

è
statica, 

si 
definisce 

interna, in particolare 
�
locale, se dichiarata dentro un m

etodo o un blocco di 
inizializzazione,

�
anonim

a, quando è
priva di nom

e e viene allora definita 
solo entro il com

ando new
�
una classe può essere interna ad un’interfaccia, m

a in tal 
caso non potrà

essere locale o anonim
a (le interfacce 

sono vuote)

Classi ed Interfacce innestate
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�
Tassonom

ia degli innesti:

Classi ed Interfacce innestate

�
La denom

inazione per le classi o interfacce innestate è
la notazione 

puntata <
nom

e_contenitore>
.<
nom

e_m
em

bro_innestato>
�

il m
em

bro innestato può accedere a tutti i m
em

bri del contenitore, 
com

presi 
quelli 

privati, 
e 

viceversa, 
essendo 

di 
fatto 

l’innesto 
una 

relazione di fiducia
�

un m
em

bro innestato può essere esteso da altre classi o interfacce, alla 
quali com

unque deve risultare accessibile; la classe o interfaccia estesa 
non eredita com

unque l’accesso privilegiato di cui il m
em

bro innestato 
dispone nei confronti del contenitore; un m

em
bro esteso può estendere 

qualsiasi classe/interfaccia, anche la contenitrice
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�
Q
uando il m

em
bro innestato è

una classe statica dentro 
un’altra, essa viene di fatto utilizzata com

e com
ponente 

softw
are che vive dentro il suo contenitore

�
Se ad essere innestata in una classe invece è

una classe 
non 

statica, 
essa 

produrrà
oggetti, 

che 
devono 

quindi 
essere associati al contenitore (se non statico)

�
ogni istanza di una classe innestata non statica (interna) 
deve essere associata ad alm

eno una istanza della classe 
contenitrice; il viceversa non è

vero, nel senso che l’istanza 
della 

classe 
contenitrice 

potrebbe 
anche 

non 
avere 

associata alcuna istanza della classe innestata o averne più
di una Classi ed Interfacce innestate
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�
L’associazione fra classe interna e classe non statica contenitrice 
può essere sem

plicem
ente fatto tram

ite un oggetto della classe 
innestata, ad esem

pio:
public class Contenitore {
private int cam

po1;
private Innestata x;
public class Innestata {
…}public void m

etodo1() {
…x=

 new
 Innestata();

// o anche x=
this.new

 Innestata();
…}

}

Classi ed Interfacce innestate
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�
L’estensione delle classi interne segue le stesse regole dell’estensione di 
qualsiasi 

altra 
classe, 

m
a 

con 
il 

vincolo 
che 

ogni 
oggetto 

della
sottoclasse dovrà

essere collegato ad oggetti della classe contenitrice o 
di una sua sottoclasse, ad esem

pio:
Class O

uter {
Class Inner {}

}
Class ExtendsO

uter extends O
uter{

Class ExtendedInner extends Inner {}
Inner ref=

new
 ExtendedInner();

}
�

Altro esem
pio:

Class U
nrelated extends O

uter.Inner {
U
nrelated (O

uter ref) {
ref.super();

}
}�

in 
questo 

caso, 
la 

classe 
U
nrelated 

non 
è

interna 
ed 

è
com

pletam
ente separata da O

uter e Inner; occorre però fornire al
costruttore di Inner, invocato dentro il costruttore della sottoclasse 
U
nrelated, un riferim

ento ad un oggetto contenitore O
uter

Classi ed Interfacce innestate
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�
La classe interna può adom

brare cam
pi e/o m

etodi della classe 
contenitrice sem

plicem
ente sovrascrivendoli

�
U
na 

classe 
interna 

può 
però 

anche 
nascondere 

m
em

bri 
della 

classe contenitrice se eredita om
onim

i da qualche altra classe, ad 
esem

pio:
class U

no {
int x;
class D

ue extends Tre {
void increm

ent () { x+
+
; }

}
}class Tre {

int x;
}

�
la x su cui opera D

ue non è
quella di U

no m
a quella di Tre; 

occorre in tal caso evitare il problem
a o utilizzare riferim

enti
espliciti, tipo this.x o U

no.this.x

Classi ed Interfacce innestate
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�
La classe interna può essere locale quando è

definita dentro 
un m

etodo o blocco di inizializzazione; in tal caso, il suo 
livello di visibilità

è
lim

itato al solo am
biente del m

etodo o 
blocco in cui è

definita; tale classe interna non è
di fatto 

considerabile m
em

bro della classe in cui si trova
�

una classe interna può essere locale ed il suo contenitore 
(m

em
bro o blocco di inizializzazione) essere statico; in tal 

caso 
non 

si 
collega 

a 
nessuna 

istanza 
della 

classe 
contenitrice

�
una 

classe 
interna 

è
anonim

a 
se 

è
senza 

nom
e 

e 
viene 

definita nello stesso m
om

ento in cui viene istanziata tram
ite 

il new
; le classi anonim

e dovrebbero essere utilizzate solo se 
costituite da poche righe di codice, ed il loro scopo è

quello 
di m

antenere sem
plice il codice esistente; se ciò non accade, 

è
bene non ricorrere a questo strum

ento

Classi ed Interfacce innestate


