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STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE
1. Introduzione
2. Metodologia
3. Il modello di città circolare: analisi della letteratura e delle esperienze concrete
4. Gli strumenti per l’attuazione del modello di città circolare: indicatori multidimensionali
5. Città circolari, culturali e creative: il caso della Città Metropolitana di Napoli
6. Città circolare e patrimonio culturale: il caso degli “Edifici Mondo” a Salerno

OBIETTIVO DEL LAVORO DI RICERCA
Obiettivo del presente lavoro di ricerca è quello di proporre un quadro valutativo degli impatti 
multidimensionali del modello di città circolare, con particolare attenzione al capitale culturale e 
creativo, alla salute e al benessere.
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IL MODELLO DI CITTA’ CIRCOLARE

CIRCULAR CITY
MODEL

(some reports of 
concrete experiences)

A circular city is a socio-ecological system, consisting of a bio-geo-physical 
unit and its associated social actors and institutions. It is a complex, 
regenerative and adaptive system, delimited by spatial and functional 
boundaries, surrounding an ecosystem. There are three actions fundamental 
to both a circular city and circular development: Looping actions; Ecologically 
regenerative actions; Adaptive actions.

A circular city embeds the principles of a circular economy across all its 
functions, establishing an urban system that is regenerative, accessible and 
abundant by design. These cities aim to eliminate the concept of waste, keep 
assets at their highest value at all times, and are enabled by digital 
technology. A circular city seeks to generate prosperity, increase liveability, 
and improve resilience for the city and its citizens, while aiming to decouple 
the creation of value from the consumption of finite resources. 

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2015

WILLIAMS, 2021

KOENDERS AND DE VRIES, 2015

IN LETTERATURA NELLE ‘’ESPERIENZE CONCRETE’’

The circular city is a metaphor for a new way of looking at the city and of 
organizing it. The idea is that linear processes in the circular city, from extraction to 
waste can be (partly) replaced by circular processes and that lasting connections can 
be made between flows. A circular society is less dependent on the import of scarce 
and precious resources and at the same time the negative effects of production and 
consumption will be limited

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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City—Country Project Name

1 London (United Kingdom) Circular London

2 Glasgow (United Kingdom) Circular Glasgow

3 Rotterdam (The Netherlands) Circular Rotterdam

4 Amsterdam (The Netherlands) Circular Amsterdam

5 Paris (France) Circular Paris

6 Antwerp (Belgium) Antwerp Circular South

7 Brussels (Belgium) Be Circular Be.Brussels

8 Maribor (Slovenia) Roadmap towards the circular economy in Slovenia

9 Luibljana (Slovenia) Roadmap towards the circular economy in Slovenia

10 Praga (Czech Republic) Circular Prague

11 Kawasaki (Japan) Eco-town project

15 Kalundborg (Denmark) Kalundborg Industrial Park

12 Marseille (France) *

13 Göteborg (Sweden) *

14 Malmö (Sweden) *

IL MODELLO DI CITTA’ CIRCOLARE – ESPERIENZE CONCRETE

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli



Ambiente costruito (Es. Amsterdam, Londra)

Sistema energetico (Es. Rotterdam)

Mobilità (Es. Parigi, Rotterdam)

Rifiuti (Es. Glasgow)

Settore agro-alimentare (Es. Londra)

I principali “punti di ingresso” per l’attuazione del modello di città circolare (emersi dai casi studio analizzati) sono:
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“PUNTI DI INGRESSO” PER L’ATTUAZIONE DEL MODELLO DI CITTA’ CIRCOLARE
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QUALI STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL MODELLO DI CITTA’ CIRCOLARE?

QUALI STRUMENTI DI VALUTAZIONE? QUALI INDICATORI?.

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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CATEGORIE DI INDICATORI IN TERMINI DI SCALA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

> Micro-level (Mi) - livello aziendale, livello edificio, livello comunità

> Meso-level (Me) - livello di rete aziendale, parco eco-industriale, livello quartiere, livello città;

> Macro-level (Ma) - livello regionale, livello nazionale, livello internazionale.

CATEGORIE DI INDICATORI IN TERMINI DI RISULTATO

> Indicatori di circolarizzazione:
Indicatori relativi all’intensità dei processi circolari
Es. rapporto tra materiali recuperati e il totale dei materiali consumati; numero di scambi simbiotici tra imprese

> Indicatori di impatto:
Indicatori relativi agli impatti che i processi circolari hanno sulla città
Es. n. di nuovi posti di lavoro generati; quantità di emissioni di inquinanti (PM10, CO2, ....)

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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INDICATORI CITTA’ CIRCOLARI DEDOTTI DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA

DIMENSIONE
ECONOMICA

DIMENSIONE
AMBIENTALE

DIMENSIONE
SOCIO-CULTURALE
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INDICATORI DALLA 
LETTERATURA SCIENTIFICA

INDICATORI DA ESPERIENZE 
CONCRETE DI CITTA’ CIRCOLARI

Dimensione
ambientale

Dimensione
economica

Dimensione
Socio-culturale

49 indicatori

6 indicatori

7 indicatori 40 indicatori

35 indicatori

90 indicatori

62 indicatori 165 indicatori 227 indicatori

QUALI STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER LA CITTA’ CIRCOLARE?

MATRICE DI INDICATORI MULTIDIMENSIONALI
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ALCUNE CRITICITA’: 

> Alcuni indicatori, seppur significativi, non sono facilmente valutabili a causa della carenza di dati disponibili.

> I framework di valutazione analizzati risultano carenti negli indicatori soggettivi/qualitativi/percettivi.

> Molti Report delle città che stanno concretamente attuando il modello di città circolare non indicano in maniera 
chiara l’unità di misura di alcuni indicatori che quindi, seppur menzionati, risultano non popolati nei Report.

> La componente dell'ambiente costruito che ha valori storici, artistici e culturali "sfugge" alla letteratura e alle 
esperienze concrete analizzate, nonostante il patrimonio culturale/paesaggistico possa svolgere un ruolo 
significativo nell'attuazione della città circolare.

> Carenza di indicatori relativi al benessere e alla salute delle persone (dimensione umana)

> Non vi è distinzione tra gli indicatori legati al processo di transizione verso la città circolare e quelli legati al 
raggiungimento di tale modello. Tale distinzione sarebbe necessaria considerando il (lungo) tempo che il processo 
di transizione può richiedere.

> Il quadro di valutazione della città circolare è riferito prevalentemente alla fase ex-ante, trascurando le fasi di 
monitoraggio ed ex-post.

> ...........................

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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Il processo di valutazione ex-post svolge un ruolo chiave nella pianificazione:

> VALUTAZIONE DELL’EFFETTIVO SUCCESSO (O INSUCCESSO) DELLE POLITICHE, DELLE STRATEGIE E DEI PROGETTI
E’ stato raggiunto l’obiettivo posto all’inizio del processo decisionale? Sono stati raggiunti i risultati previsti?

> IDENTIFICAZIONE DELLE LEZIONI APPRESE
Cosa abbiamo imparato? Cosa ha funzionato e cosa no? Quali conoscenze possono essere utilizzate per informare sforzi futuri? 
Come evitare di ripetere eventuali errori? Quali elementi di successo possono essere replicati?

> SUPPORTO PER UNA PIANIFICAZIONE BASATA SULL’EVIDENZA EMPIRICA
Esaminando gli effettivi risultati e impatti di interventi passati, la valutazione ex-post fornisce dati e informazioni base sull’evidenza 
empirica preziose per i decisori. Aiuta a prendere decisioni informate riguardo a futuri progetti, politiche e allo stanziamento di 
risorse, basandosi sulle lezioni apprese e una comprensione più approfondita di ciò che funziona e cosa no in specifici contesti urbani.

> POTENZIAMENTO DI RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA
La valutazione ex-post promuove la responsabilità valutando le performance delle iniziative di pianificazione urbana rispetto agli 
obiettivi stabiliti. Permette agli stakeholder di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse e garantisce trasparenza nel 
processo decisionale.

> SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE ADATTATIVA ED ITERATIVA
La pianificazione urbana è un processo iterativo che richiede apprendimento continuo e adattamento. La valutazione ex-post 
fornisce un feedback che può informare la gestione adattiva dei piani e dei progetti,  consentendo regolazioni, miglioramenti e 
affinamenti basati su risultati reali.

IL RUOLO CHIAVE DELLA VALUTAZIONE EX-POST

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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> QUALI ULTERIORI PUNTI DI INGRESSO PER L’ATTUAZIONE DEL MODELLO DI CITTA’ CIRCOLARE?
> QUALI STRUMENTI DI ATTUAZIONE?
> QUALE GOVERNANCE?
> QUALI STRUMENTI URBANISTICI?
> QUALI STRUMENTI FINANZIARI?
> QUALI INDICATORI MULTIDIMENSIONALI?

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli

QUALI STRUMENTI PER LA CITTA’ CIRCOLARE?
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INDICATORI PROPOSTI – LA “NUOVA” PIANIFICAZIONE URBANISTICA



LE VALUTAZIONI PER LA  SOSTENIBILITÀ.

APPROCCI, ESPERIENZE E STRUMENTI
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Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile: i 12 domini del benessere



LE VALUTAZIONI PER LA  SOSTENIBILITÀ.

APPROCCI, ESPERIENZE E STRUMENTI

INDICATORI PROPOSTI – BENESSERE E SALUTE NELLA CITTA’ CIRCOLARE

Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile: i 12 domini del benessere



LE VALUTAZIONI PER LA  SOSTENIBILITÀ.

APPROCCI, ESPERIENZE E STRUMENTI

SPERIMENTAZIONE
URBAN SCALE

Indicatori delle città circolari creative e culturali: 
il caso della Città Metropolitana di Napoli
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Indici compositi per la valutazione delle città circolari, culturali e creative 

Poli, G., Muccio, E., & Cerreta, M. (2022). Circular, Cultural and 
Creative City Index: a Comparison of Indicators-based Methods with 
a Machine-Learning Approach. Aestimum, 81.

Obiettivo: Testare una metodologia data-driven per 
valutare le performance circolari, culturali e creative
delle città mettendo a confronto metodi oggettivi e 
soggettivi per la determinazione dei pesi degli indicatori
selezionati.

Caso studio: 92 Municipalità della Città Metropolitana di 
Napoli

Strumenti di valutazione: Indicatori di performance e 
benchmarking

Strumenti operativi: Machine Learning, GIS 

Metodi confrontati: Expert-driven (Weighted Linear 
Combination) e PCA-driven (Principal Component 
Analysis)
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Domande di ricerca per il caso studio

Come produrre in modo efficace indicatori e indici di performance implementando metodi di valutazione 
soggettivi e oggettivi con il ML per informare meglio un processo decisionale?

Può il Machine Learning espandere le metodologie di valutazione degli indicatori compositi per valutare le 
performance delle città in termini circolari, culturali e creativi?

Quali possibilità offre il benchmarking per la valutazione dei caratteri materiali ed immateriali legati ai 
processi circolari, culturali e creativi delle città contemporanee? 

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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Città circolari, culturali e creative

Le città creative sono i luoghi in cui la cultura, le arti, le industrie culturali e creative (ICC), le 
diverse espressioni e l'immaginazione fioriscono e contribuiscono allo sviluppo urbano 
sostenibile e alla crescita inclusiva (UNESCO & the World Bank, 2021).

"Il capitale culturale delle città, in combinazione con altri fattori produttivi, contribuisce alla 
produzione di altri beni e servizi culturali, alla creazione di posti di lavoro e al benessere 
complessivo delle comunità locali" (UNESCO & the World Bank, 2021).

Quali sono i fattori trainanti dei processi di transizione alla base delle città circolari, culturali e creative?

indicatori di 

performance
cambiamento 

istituzionale
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Indicatori e indici di performance per la valutazione delle città culturali e creative

“Indicators arise from values (we measure what we care about), and they create values (we 
care about what we measure)” [Meadows, 1998]

“Visualizzando i fenomeni ed evidenziando le tendenze, gli indicatori semplificano, 
quantificano, analizzano e comunicano informazioni altrimenti complesse e difficili da 
comunicare” [Waas et al., 2014]

indicatori di 

performance

I framework di valutazione basati sugli indicatori sono determinanti per misurare i progressi delle città verso le 
transizioni (ecologiche, culturali, economiche, etc…) garantendone il livello operativo [da Ehnert et al., 2018]

I Sistemi Socio-tecnici

In un sistema socio-tecnico [Geels & Schot, 2007] le innovazioni di nicchia
hanno un rapporto competitivo con il regime esistente, quando mirano a 
sostituirlo. Le innovazioni di nicchia hanno un rapporto simbiotico se 
possono essere adottate come complemento di competenza nel regime 
esistente per risolvere i problemi e migliorare le prestazioni.

Gli indicatori diventano strumenti fondamentali per misurare
gli impatti che le nicchie di innovazione operano sul regime, 
consentendo l’analisi dei trend di sviluppo dei paesaggi, intesi
come sistemi complessi.

Immagine tratta da: Geels, F. W., & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition 
pathways. Research policy, 36(3), 399-417.
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Paesaggio scientifico: temi più ricorrenti nelle pubblicazioni scientifiche (2002-2023)

Parametri di ricerca

("Machine learning" OR "Artificial Intelligence") AND 
("cultural" OR "culture") AND 
("indicators" OR "indices" OR "benchmarking") 

Banca dati: SCOPUS

Range temporale: 2002 - 2023

Campi disciplinari: Computer Science; Engineering; 
Environmental Science; Social Science; Agriculture; 
Decision Science; Arts and Humanities; Economics; 
Multidisciplinary.

Numero di pubblicazioni: 204

Numero di cluster: 5

Cluster 1 (16 items) - Algoritmi di ML applicati in 
ambiti interdisciplinari 

Cluster 2 (10 items) - Metodi statistici supportati da 
AI nel campo dell’economia ecologica

Cluster 3 (8 items) - AI per l’implementazione dei 
Sistemi di Supporto alla Decisione

Cluster 4 (7 items) - ML per il Management 
(Sostenibilità)

Cluster 5 (7 items) - ML per il patrimonio culturale
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Scala di indagine 
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Strumenti di Machine Learning

Requirements

WEAK MACHINE LEARNING 

Non viene impiegato per modelli previsionali ma per 
implementare algoritmi statistici che rilevano patterns e 
riducono la multidimensionalità dei dati al fine di operare 
scelte procedurali e strumentali. 

IMPLEMENTAZIONE IN PYTHON 

Python 3 è stato utilizzato come linguaggio per dare alla 
macchina istruzioni sui dati di input. In particolare il modulo 
scikit-learn ha consentito di implementare algoritmi di ML. 

APPROCCIO NON-SUPERVISIONATO

Riduzione della multidimensionalità: Analisi di correlazione 
per ridurre un dataset di 72 variabili a 26 significative.

Armonizzazione dei dati

Test statistici

Analisi delle Componenti Principali (PCA)

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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Modello di conoscenza: Cultural and Creative City Monitor (JRC, 2017) 

3 7 26
domini dimensioni indicatori

C1. Cultural Vibrancy: cultura espressa in termini di luoghi e 
partecipazione;
C2. Creative Economy: occupazione nel settore economico culturale 
e creativo;
C3. Enabling Environment: le risorse che rendono le città un terreno 
fertile per innescare processi culturali.

D1. Cultural Venues & Facilities: la presenza di luoghi e infrastrutture 

legati alla cultura;

D2. Cultural Participation & Attractiveness: la capacità delle città di 

attrarre persone nella loro vita culturale;

D3. Creative Jobs & Activity: imprese e organizzazioni non profit del 

settore culturale e creativo;

D4. Human Capital & Education: il numero di giovani laureati e, di 

contro, l'abbandono scolastico;

D5. Openness, Tolerance & Trust: la presenza di culture diverse e la 

partecipazione sociale;

D6. Local Connections: il sistema di mobilità pubblico e privato;

D7. Quality of Governance: gli investimenti dei comuni in cultura.
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Riduzione della complessità e armonizzazione dei dati

Il Data Cleaning è un’operazione essenziale per ridurre gli

errori statistici nei calcoli e rendere i dati confrontabili

prima di lanciare un algoritmo di ML.

L'analisi di correlazione di variabili è una tecnica statistica 

che viene utilizzata per studiare la relazione tra due o più 

variabili, misurando l’intensità e la direzione, negativa o 

positiva, di questa relazione.

L’uso combinato dei moduli di python Numpy (per il test 

statistico) e Seaborn (per implementare la visualizzazione

dei risultati attraverso la correlation heatmap) ha orientato

il processo di selezione degli indicatori iniziali, 

consentendo di eliminare le ridondanze e verificare la 

coerenza del dataset di base.

CORRELATION HEATMAP
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Analisi delle componenti principali in Python

Lo scopo della Principal Component Analysis (PCA) è 

quello di identificare all’interno di un dataset un numero 

ridotto di variabili, definite componenti principali, che 

catturano la maggior parte della variazione nei dati originali.

La rappresentazione a dimensioni ridotte del dataset è 

stata utilizzata come sistema di ponderazione del PCA-

driven Index, in cui il peso degli indicatori viene 

determinato con le prime 9 componenti principali che 

rappresentano le componenti che spiegano maggiore 

varianza nell’intero dataset.

VARIANZA CUMULATIVA DELLE VARIABILI
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Rappresentazione GIS del PCA-DRIVEN INDEX

Rappresentato sulla prima componente principale (k=1)

+

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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Rappresentazione GIS dell’EXPERT-DRIVEN INDEX

Ottenuto con la WLC (Combinazione Lineare Pesata) moltiplicando i 
valori delle variabili per il peso attribuito da esperti e desunto dal 
CCCM

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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Rappresentazione GIS dell’Indice di confronto

+

Il colore rosso indica un posizionamento migliore della Municipalità 
rispetto all’ Expert-driven Index, mentre il colore verde indica il 
contrario: miglior posizionamento nel ranking della Municipalità 
rispetto al PCA-driven index.

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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SPERIMENTAZIONE
BUILDING SCALE

Indicatori per il riuso adattivo del patrimonio culturale: 
il caso degli “Edifici Mondo” a Salerno
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credits: Irene Antonelli and Giovanni Mazzanti



IL PROCESSO VALUTATIVO: step metodologici

Fase della
conoscenza

Raccolta dei dati e mappatura del patrimonio
culturale

Team di ricerca

LE VALUTAZIONI PER LA  SOSTENIBILITÀ.

APPROCCI, ESPERIENZE E STRUMENTI

1

FASE ANALITICA

FASE SINTETICA:
Riorganizzazione dei dati catastali e dei

dati funzionali

ANALISI FUNZIONALE

DATI CATASTALI DATI FUNZIONALI

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli



Stakeholder involvement

Cittadini

Team di Ricerca

Associazioni

Rappresentanti del 
Comune di Salerno

Esperti

3 “dimensioni di 
circolarità”

10 obiettivi
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18 criteri

“Impatti del riuso adattivo del patrimonio culturale”:
3 “dimensioni di circolarità”, 10 obiettivi e 18 criteri

Definizione degli
obiettivi e dei criteri

di valutazione

Stakeholders

Comune diSalerno

Team di ricerca
2

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli



Consultazione Pubblica: 14 proposte
Circular Business Model Workshop

• 4 proposte selezionate

• Studio di pre-fattibilità

• >20 partecipanti
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Elaborazione delle
alternative progettuali

Circular Business Model Workshop (CBMW) 
(14 proposte selezionate)

Stakeholders
Comune diSalerno

Team di ricerca
3

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli



Decision Support System 
(sviluppato nell’ambito del 

progetto Horizon 2020 
“CLIC”)

Metodo TOPSIS

Verso la “Satisfying 
solution”

Prioritizzazione dei criteri attraverso l’attribuzione di un 
peso per ciascuno di essi basato sulle preferenze degli 
stakeholders

Valutazione delle 14 proposte

Primo ranking di preferibilità delle proposte di riuso per 
gli “Edifici Mondo”

Approccio co-evolutivo
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Valutazione
attraverso criteri

qualitativi

Step1: prioritizazione dei criteri attraverso l’attribuzione di un
peso per ciascuno di essi basato sulle preferenze degli
stakeholders
Step 2: Valutazione delle 14 proposte con il metodo TOPSIS

Stakeholders

Comune diSalerno

Team di ricerca
4

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli



Values 
squared

Alternatives

Numeric 
value of 
indicators

Qualitative/ 
quantitative 
data

Normalised 
matrix

O
U

T
P

U
T

 R
E

S
U

LT
S

Weight 
matrix

Normalised 
weight matrix

Positive 
matrix

Negative
matrix

Finding the minimum 
value of each indicator 

to minimise and the 
maximum value of each 

indicator to maximise

Euclidean distance of 
alternatives from the 
ideal solution

Euclidean distance of 
alternatives from the 
anti ideal solution

Relative 
proximity to the 
ideal solution

Preference 
order

Il metodo TOPSIS si basa sul concetto che l'alternativa

scelta deve avere la distanza euclidea più breve dalla

soluzione ideale positiva e la distanza euclidea più lunga

dalla soluzione ideale negativa (Assari, 2012).
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Valutazione
attraverso criteri

qualitativi

Step1: prioritizzazione dei criteri attraverso l’attribuzione di un
peso per ciascuno di essi basato sulle preferenze degli
stakeholders
Step 2: Valutazione delle 14 proposte con il metodo TOPSIS

Stakeholders

Comune diSalerno

Team di ricerca
4

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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Alternative progettuali Posizione
Hotel Complex ‘Plajum Montis’ 11

SALERNO (re)STARTS 14

Reggia di Salerno 10

The identity between tradition and innovation 3

Solidarity condominium 5

Hippocratica Hills Health Heritage Hub 2

Academy ASSE3 T - Academy for the Environment and the Empathetic-Ethical-

Ecological-Economic Sustainable Development of the Territory

9

Tourism Learning Based 8

School hotel 13

Discreet interventions for the reactivation of ‘Edifici Mondo’ 6

The Awakening of the Senses 12

The house of music 4

Water paths 1

Creative reuse of abandoned buildings under an artistic key 7

Valutazione
attraverso criteri

qualitativi

Step1: prioritizzazione dei criteri attraverso l’attribuzione di un
peso per ciascuno di essi basato sulle preferenze degli
stakeholders
Step 2: Valutazione delle 14 proposte con il metodo TOPSIS

Stakeholders

Comune diSalerno

Team di ricerca
4

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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Discussione e 
iterazione circolare

Secondo ranking di preferibilità delle 4 proposte 
selezionate

Team di ricerca5

14 proposte

Secondo ranking di preferibilità 

delle proposte di riuso per gli 

“Edifici Mondo”

Primo ranking di preferibilità delle 

proposte di riuso per gli “Edifici 

Mondo”

4 proposte selezionate

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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Objectives Criteria Indicators Evaluation 

scales

1 Conservation, transmission 

and regeneration of cultural 

values

1.1 Adaptive reuse of cultural 

heritage

1.1.1 Degree of compatibility of the new 

uses with attributes and values of 

cultural heritage

Ordinal (five points 

scale)

1.2 Financial self-sustainability 1.2.1 Net Present Value Cardinal (Euros)

1.2.2 Internal Rate of Return Cardinal 

(percentage)

1.2.3 Payback period Cardinal (no. of 

years)

2 Enhancement of community 

awareness and knowledge 

of cultural heritage values

2.1 Engagement of local 

community

2.1.1 Propensity to engage residents and 

visitors in awareness raising activities
Ordinal (five points 

scale)

3 Valorisation of intangible 

cultural heritage
3.1 Recovery and re-interpretation 

of local intangible cultural 

heritage

3.1.1 Capacity of implementing activities 

linked to the Salerno Medical School 

tradition

Ordinal (five points 

scale)

4 Enhancement of local 

entrepreneurial ecosystem
4.1 Job creation 4.1.1 Number of jobs directly generated by 

the new uses
Cardinal (no. of jobs)

4.2 Activation of local co-

investments

4.2.1 Level of local co-investment leveraged Ordinal (five points 

scale)

Valutazione
attraverso indicatori

quanti-qualitativi

Secondo ranking di preferibilità delle 4 proposte 
selezionate

Team di ricerca6
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Objectives Criteria Indicators Evaluation 

scales

5 Strengthening of social 

capital
5.1 Social inclusion 5.1.1 Degree of diversity of community 

groups involved as users
Cardinal 

(percentage)

5.2 Neighbourhood vibrancy 5.2.1 Level of integration of neighbourhood 

activities and proximity shops in the 

area

Ordinal (five points 

scale)

5.3 Stakeholder engagement 5.3.1 Degree of diversity of stakeholders 

involved as co-producers of services
Cardinal 

(percentage)

6 Enhancement of cultural, 

creative and innovation 

ecosystem

6.1 Cultural vibrancy and 

innovation ecosystem

6.1.1 Capacity of generating in the area new 

cultural, creative and innovative 

activities due to the adaptive reuse

Ordinal (five points 

scale)

6.2 Traditional skills 6.2.1 Propensity to involve artisans and 

craftsmen with traditional skills in the 

adaptive reuse works

Ordinal (five points 

scale)

7 Accessibility 

improvement
7.1 Accessibility of the urban area 7.1.1 Level of provision of public spaces 

recovered and made accessible
Ordinal (five points 

scale)

8 Increasing of energy self-

sufficiency
8.1 Energy self-sufficiency 8.1.1 Degree of energy self-sufficiency 

through the use of renewable sources
Ordinal (five points 

scale)

Valutazione
attraverso indicatori

quanti-qualitativi

Secondo ranking di preferibilità delle 4 proposte 
selezionate

Team di ricerca6
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Objectives Criteria Indicators Evaluation 

scales

9 Reduction of natural 

resources consumption
9.1 Freshwater efficiency 9.1.1 Propensity to the reduction of 

freshwater consumption through water 

recovery and reuse

Ordinal (five points 

scale)

9.2 Nature-based solutions 9.2.1 Surfaces covered with nature-based 

solutions (e.g. green roofs, green 

façade, gardens, etc.)

Cardinal (square 

metres)

9.3 Construction and demolition 

wastes

9.3.1 Level of construction and demolition 

wastes avoided through the reuse of 

materials on site

Ordinal (five points 

scale)

9.4 Greenhouse gas emissions 9.4.1 Level of greenhouse gas emissions in 

the operation phase compared to the 

average emissions of the buildings in 

the same area

Ordinal (five points 

scale)

10 Natural capital 

regeneration
10.1 Urban biodiversity 10.1.1 Surface of new and recovered green 

urban areas
Cardinal (square 

metres)

Valutazione
attraverso indicatori

quanti-qualitativi

Secondo ranking di preferibilità delle 4 proposte 
selezionate

Team di ricerca6
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Discussione e 
iterazione circolare

Terzo ranking di preferibilità (3 scenari)
Stakeholders

Comune diSalerno
Team di ricerca

7

Martina Bosone, Francesca Nocca, Giuliano Poli
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Gli strumenti di valutazione multicriterio possono essere utilizzati sia in fase ex ante, per supportare un 

processo decisionale partecipativo nella fase di pianificazione e progettazione, che in fase ongoing ed 

ex post per monitorare e misurare gli impatti multidimensionali degli interventi attuati.

Per progettare e pianificare strategie di sviluppo basate su modelli economici e territoriali circolari, le 

soluzioni devono essere caratterizzate da un approccio dinamico coevolutivo in cui criteri, pesi e 

alternative cambiano in una spirale evolutiva in base alle esigenze espresse dagli attori coinvolti nel 

processo. Quest’ultimo viene sempre più affinato e adattato fino al loro soddisfacimento.

Conclusioni
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