
1. Obiettivi

I profondi cambiamenti climatici e le frequenti emer-

genze ambientali pongono la nostra società di fronte ad

uno spartiacque entropico non più differibile, in cui la mi-

nimizzazione dell’entropia deve informare ogni azione in-

dividuale e collettiva, economica e sociale. In questo

contesto storico, l’European Green Deal, proposto dalla

Commissione Europea [1], si configura come il tentativo

di innescare un cambiamento epocale del sistema eco-

nomico e sociale europeo per accelerare l’applicazione

dei principi della sostenibilità enunciati dalla Commis-

sione Bruntland nel rapporto Our Common Future più di

3 decenni fa [2]. 

La definizione delle azioni e delle norme che renderanno

operativo il Green Deal costituirà una fase cruciale, in cui

le valutazioni economiche e i modelli di valutazione multi-

criteriale MCDA a supporto del processo decisionale

avranno un ruolo centrale, in quanto possono contribuire

a verificare la volontà, la possibilità e l’opportunità di su-

perare la contrapposizione tra lungimiranza sociale e

miopia economicistica, e di armonizzare le logiche del-

l’etica sociale e della solidarietà intergenerazionale ri-

spetto alle logiche della massimizzazione del profitto e

della velocità di rientro del capitale investito.

L’attuazione del Green Deal si preannuncia particolar-

mente complessa e dovrà avvalersi di tutte le linee di

azione politiche utilizzabili (regolamentazione e norma-

zione, investimenti e innovazione, riforme nazionali, dia-

logo con le parti sociali e cooperazione internazionale)

per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati.

Il Green Deal potrà essere finanziato in parte dal Bilancio
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dell’Unione Europea e dalla Banca Europea per gli Inve-

stimenti, attraverso molteplici strumenti finanziari, che

includono agevolazioni/sovvenzioni, feed-in tariff, feed-in

premium, prestiti agevolati e incentivi fiscali, oppure re-

gimi finanziari come i certificati bianchi e i contratti di pre-

stazione energetica. Esiste però la necessità etica e

politica di articolare e modellare questi strumenti per

compensare gli effetti dei fallimenti del mercato e la po-

vertà energetica dei soggetti economicamente deboli.

Questi strumenti dovranno comunque essere in grado

di mobilitare risorse finanziarie pubbliche e private ag-

giuntive, supportando chi promuove la transizione verso

attività a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cam-

biamenti climatici. In questi casi, l’analisi dell’efficienza

economica degli investimenti presenta valenze diverse,

in quanto può essere utilizzata per la selezione di azioni

e progetti, per il designing stesso delle alternative, ma

anche come strumento di individuazione preventiva di

quelle criticità economiche che rischiano di tradursi in

accentuazione/creazione di nuove discriminazioni sociali

su base energetica.

Nella letteratura di settore, le analisi economiche e finan-

ziarie sono state ampiamente applicate a tematiche re-

lative all’efficientamento energetico a scala dell’edificio,

del quartiere e della città. L’apprezzamento dell’efficienza

energetica degli edifici da parte del mercato immobiliare

è stato analizzato in diversi casi studio, evidenziando che

il prezzo marginale di questa caratteristica può subire

variazioni significative al variare del segmento di mercato

o della localizzazione spaziale all’interno della stessa città

[3-5]. Le analisi finanziarie sono state diversificate per

adattarle alla valutazione di interventi di retrofit energe-

tico di Nearly-Zero Energy Building - NZEB, di edifici esi-

stenti [6-9] o in presenza di valenza storico-architettonica

[10]. L’influenza degli incentivi pubblici sulle scelte e sulla

realizzazione di interventi di retrofit energetico costitui-

scono un altro ambito in cui le valutazioni economiche

forniscono un contributo, sia in termini di verifica della

validità delle politiche ambientali, sia in termini operativi

di selezione delle alternative migliori [11-12].

Anche la scelta tra azioni differenti per tipologia di inter-

vento, tipologia edilizia, materiali e tecnologie ricorre a

valutazioni finanziarie specialistiche e approfondite [13-

14], mentre un approccio più complesso è richiesto

quando si opera in contesti storici o a scala urbana [15-

16] e risulta necessario integrare le valutazioni finanzia-

rie con le valutazioni multicriteriali a supporto del

processo decisionale partecipato [17-21].

2. Il quadro europeo

2.1. European Green Deal ed efficientamento energetico

La Commissione Europea ha presentato l’European

Green Deal (dicembre 2019) nell’intento di rendere so-

stenibile l’economia dell’Unione Europea (UE), trasfor-

mando i problemi ambientali e climatici in opportunità e

rendendo al contempo la transizione socialmente giusta

ed inclusiva. La Commissione ha, inoltre, delineato quali

politiche, azioni chiave e obiettivi dovranno essere svilup-

pati dall’UE e dagli Stati Membri (vedi Fig. 1) [1, 22].

Gli obiettivi principali sono il miglioramento della qualità

della vita dei cittadini europei, la tutela dell’ambiente e la

trasformazione dell’attuale modello economico, da rag-

giungere attraverso l’attuazione di nuove strategie in nu-

merosi settori economici tra loro interdipendenti, come

industria, infrastrutture, trasporti, edilizia, agricoltura e

settore energetico.

“Building and renovating in an energy and resource effi-

cient way” è la linea di azione del Green Deal che è orien-

tata principalmente al sostegno dei processi di

riqualificazione delle città e di ristrutturazione edilizia, che

sono divenuti oramai indifferibili dato che quasi il 75% del

patrimonio edilizio dell’UE è inefficiente dal punto di vista

energetico e che gli edifici sono responsabili circa del

40% del consumo energetico dell’UE e del 36% delle

emissioni di CO2 [1]. Il Green Deal intende, quindi, dare

l’avvio a una “renovation wave” di edifici pubblici e privati

in modo da aumentare il tasso annuo di ristrutturazione

del parco immobiliare europeo che, attualmente, varia

negli Stati membri tra 0,4% e 1,2%.

Attenzione particolare è riservata all’edilizia scolastica e

ospedaliera, ma anche all’edilizia sociale per cercare di

contrastare il diffondersi della ‘povertà energetica’.

Il Green Deal, inoltre, sottolinea l’importanza delle azioni

di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici at-

traverso, ad es., la realizzazione di “infrastrutture verdi”

che sono in grado di migliorare sia la qualità dell'am-

biente naturale, sia quella dell’ambiente urbano.

Fig. 1 - European Green Deal

(fonte: Commissione Europea 2019)
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Queste azioni insieme ad altre, come la politica dei prezzi

dell’energia, la digitalizzazione, ecc. (vedi Fig. 2), consen-

tirebbero di rispondere alla sfida del miglioramento del-

l’efficienza energetica e, allo stesso tempo, di ottenere

l’aumento degli investimenti nel settore dell'industria

delle costruzioni, che genera circa il 9% del PIL europeo

e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti [1].

Per adeguare il settore edile alle esigenze dell’economia

circolare, la Commissione ha previsto di riesaminare il

regolamento sui prodotti da costruzione (Regolamento

UE n. 305/2011) e ha proposto la formazione di una

‘piattaforma aperta’ in cui il settore dell’edilizia e delle co-

struzioni, i tecnici e le autorità locali potranno confron-

tarsi per affrontare i più comuni ostacoli alle

ristrutturazioni, tra cui le norme che frenano gli investi-

menti di efficientamento energetico negli edifici in loca-

zione e in multiproprietà [1]. Un altro obiettivo della

piattaforma è quello di favorire l’aggregazione di inter-

venti di ristrutturazione di singoli edifici per ottenere eco-

nomie di scala e finanziamenti a condizioni migliori.

Dovrebbero, inoltre, essere presentati regimi di finanzia-

mento innovativi nell’ambito del Fondo InvestEU per age-

volare le associazioni edilizie e le società di servizi

energetici (ad es. con contratti di prestazione energetica)

e aiutare le famiglie a ristrutturare le loro abitazioni [1].

2.2. I programmi europei del gruppo My Smart City Di-

strict

Il processo di transizione verso città a basse emissioni

di carbonio prefigurato dal Green Deal si colloca in con-

tinuità con i contenuti di numerose Direttive Europee

(2010/31/UE (EPBD), 2012/27/UE, 2018/844/

UE, e 2018/2002/UE) che forniscono indicazioni sulle

strategie nazionali di rinnovamento a lungo termine e ob-

bligano gli Stati membri ad elaborare i Piani Nazionali De-

cennali Integrati per l’Energia e il Clima (NECP), nei quali

si deve prevedere di rinnovare ogni anno almeno il 3%

della superficie totale degli edifici di proprietà pubblica

occupati dal governo centrale [23-28].

L’UE promuove gli interventi di efficientamento energe-

tico alla scala del quartiere in quanto generano numerosi

vantaggi: 

- riduzione dei costi unitari per effetto delle economie

di scala;

- creazione di effetti sinergici tra azioni di tipo diverso;

- attuazione più efficace delle strategie urbane nel

settore dell’energia;

- condizioni di finanziamento più vantaggiose;

- possibilità di concentrazione degli interventi nelle

aree urbane con maggiore criticità.

La scala del quartiere consente, infatti, di realizzare in-

terventi sostenibili in aree territoriali relativamente omo-

genee e con un grado di complessità ridotto rispetto

all’intero sistema urbano, ed inoltre, rispetto alle azioni

sui singoli edifici, possono essere ottenuti maggiori van-

taggi pur utilizzando minori risorse economiche [29].

Il Nearly ZeroEnergy District (NZED) costituisce, quindi,

il superamento del Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB),

previsto dalla Direttiva sul Rendimento Energetico degli

Edifici 2010/31/UE (EPBD), ed è al centro di diversi

Programmi europei attivati per sperimentare l’applica-

zione del retrofit energetico alla scala del quartiere e va-

lutarne la fattibilità economica e amministrativo

-procedurale [7, 17, 23, 30]. 

Le smart cities sono state scelte come tester e promo-

trici di tali progetti, i quali costituiscono una base infor-

mativa ed esemplificativa di grande interesse e utilità,

anche per la loro potenziale confluenza nel Green Deal.

Alcuni di questi Programmi hanno formato recente-

mente gruppo My Smart City District (MSCD) con l’obiet-

tivo di condividere il knowhow acquisito e di facilitare la

replicazione su larga scala di interventi di efficientamento

energetico. I Programmi che fanno parte di MSCD sono:

- R2CITIES - Residential Renovation Towards Nearly

Zero Energy Cities, che sviluppa strategie aperte e

facilmente replicabili per la progettazione, costru-

zione e gestione di interventi di retrofit alla scala del

quartiere, orientate verso città a consumo energe-

tico quasi nullo;

- EU-GUGLE - European cities serving as Green Urban

Gate towards Leadership in sustainable Energy, che

raccoglie azioni già pianificate o avviate di retrofit

energetico alla scala del quartiere, mostrandone la

fattibilità e l’utilità politica, economica e sociale;

- ZenN - Nearly Zero Energy Neighborhoods, che svi-

luppa processi innovativi per interventi di riduzione

del consumo energetico negli edifici e nei quartieri

esistenti, analizzando la fattibilità tecnica, finanziaria

e sociale;

- CITyFiED - Replicable and Innovative Future Efficient

Districts and Cities, che promuove strategie siste-

matiche e replicabili per favorire l'evoluzione delle

città europee e degli ecosistemi urbani verso le

Fig. 2 - Azioni di efficientamento energetico degli edifici

(fonte: Commissione Europea 2019)
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Tab. 1 - I Programmi Europei di My Smart City District

(fonte: propria elaborazione) 

smart cities del futuro;

- Sinfonia - Città a basse emissioni di CO2 per una mi-

gliore qualità della vita, che implementa soluzioni

energetiche estese, integrate e scalabili in città euro-

pee di medie dimensioni;

- City-Zen - City Zero (Carbon) Energy, che sviluppa e

condivide metodologie e strumenti utili a città, indu-

strie e cittadini impegnati in processi di riqualifica-

zione energetica;

- Celsius Initiative, che è un hub di collaborazione per

la promozione di soluzioni efficienti ed integrate di ri-

scaldamento e raffreddamento;

- READY - Resource Efficient cities implementing AD-

vanced smart citY solutions, che si occupa di dimo-

strare come il fabbisogno di combustibili fossili e il

rilascio di CO2 possono essere considerevolmente ri-

dotti attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni flessibili

e intelligenti.

I Programmi di questo gruppo presentano caratteristiche

spesso diverse in termini di oggetto, soggetto coordina-

tore, stakehoders, fonte di finanziamento, quota di finan-

ziamento europeo, durata, destinazione d’uso degli edifici,

ecc. [30, 31], che sono state analizzate e comparate

nella tabella (vedi Tab. 1).



Ambiente, Energia, Paesaggio

96

2.3. Il Programma ZenN

La realizzazione degli interventi di retrofit energetico degli

edifici dipende da molteplici fattori, ma è indubbiamente

condizionata dal raggiungimento della convenienza eco-

nomica per tutti i soggetti coinvolti (ovvero proprietari, in-

quilini, investitori, banche e amministrazioni pubbliche).

Diventa, quindi, di fondamentale importanza identificare,

ottimizzare e promuovere i sistemi di finanziamento in

grado di facilitare e ampliare la partecipazione degli sta-

keholders, soprattutto quando la scala degli interventi di-

venta quella del quartiere [10, 12].

Il Programma ZenN è particolarmente interessante pro-

prio perché ha sperimentato l’applicazione di diversi stru-

menti di finanziamento nei suoi interventi pilota [30, 31]:

- il quartiere Arlequin a Grenoble (Francia), un inse-

diamento residenziale degli anni ‘70 di 1800 abita-

zioni caratterizzato da una struttura della proprietà

mista;

- il quartiere Lindängen a Malmö (Svezia), costituito

da edifici residenziali degli anni ‘70 di proprietà di una

società immobiliare privata;

- il quartiere Mogel a Eibar (Spagna), un insediamento

residenziale degli anni ‘50 formato da 21 edifici con

una struttura della proprietà molto frammentata;

- la casa di cura Økern a Oslo (Norvegia), costituita

da un sistema di edifici contenente 140 alloggi per

anziani, di proprietà di una società di gestione immo-

biliare e locata al Comune.

Lo studio comparativo di questi quattro casi, sintetizzato

nella tabella (vedi Tab. 2) [30-32], ha consentito di indivi-

duare tra i fattori che possono incidere sul raggiungi-

mento della fattibilità economica dell’intervento, quelli

maggiormente critici:

- la struttura della proprietà;

- la disponibilità di contributi pubblici;

- il ruolo dei finanziatori privati (banche).

La struttura della proprietà condiziona indubbiamente il

processo decisionale, che diventa particolarmente com-

plesso quando ci sono molti proprietari e, di conseguenza,

molte esigenze diverse e conflittuali da soddisfare, ma in-

fluenza anche le modalità di finanziamento che devono es-

sere flessibili e personalizzate in modo da consentire a

tutti i proprietari di ottenere un prestito sostenibile in re-

lazione ai rispettivi livelli di reddito [30-32].

L’articolazione della proprietà risulta, inoltre, stretta-

mente connessa alla ripartizione dei vantaggi diretti ge-

nerati dal retrofit energetico tra il soggetto che possiede

e il soggetto che utilizza un immobile: la plusvalorizzazione

del bene capitale è un vantaggio economico per il proprie-

tario, la riduzione dei costi di gestione è un vantaggio fi-

nanziario per l’usuario. Quando gli immobili sono locati, i

proprietari dovranno affrontare i costi degli interventi,

mentre saranno gli inquilini a beneficiare dei risparmi in

bolletta. Questa asimmetria distributiva fa emergere la

necessità di proporre soluzioni eque per ripartire van-

taggi/svantaggi tra i soggetti coinvolti, al fine di evitare

che eventuali incrementi dei canoni di locazione, richiesti

dai proprietari per recuperare le spese sostenute, risul-

tino insostenibili per i locatari [5, 32].

Tab. 2 - I casi studio del Programma ZenN

(fonte: propria elaborazione) 
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La possibilità di accedere a contributi pubblici provenienti

da fondi europei, combinati in proporzioni diverse con

fondi nazionali, regionali e/o comunali, è un altro fattore

molto eterogeneo che fa variare, in corrispondenza, la

quota di capitale privato investito, che deve essere remu-

nerata ad un adeguato saggio del profitto. In altri termini,

un elevato (basso) rapporto contributi pubblici/capitale

investito, proprio o di debito, facilita (ostacola) il raggiun-

gimento dell’efficienza economica e condiziona la deci-

sione di realizzazione dell’intervento.

Nei casi studio esaminati, la fonte di finanziamento regio-

nale (Governo Basco) è stata dominante per il progetto

Spagnolo; il progetto francese è stato finanziato in pro-

porzioni analoghe da fondi nazionali e regionali; mentre il

progetto norvegese ha ricevuto prevalentemente contri-

buti comunali piuttosto che nazionali. L’unico caso che

non ha richiesto alcun contributo pubblico aggiuntivo ai fi-

nanziamenti ZenN è stato il progetto svedese, nel quale

la società unica proprietaria degli immobili ha ottenuto fa-

cilmente un finanziamento da una banca [32].

La disponibilità degli investitori e dei proprietari ad aderire

a questo tipo di programmi potrebbe essere ulterior-

mente rafforzata se fosse assicurata la continuità nel

tempo dei contributi pubblici e la permanenza delle

norme e delle procedure, in quanto si conferirebbe mag-

giore sicurezza agli investitori, consentendo loro di utiliz-

zare le opzioni di finanziamento in modo più efficiente per

progetti futuri sulla base delle esperienze precedenti [32].

Anche il ruolo delle banche può essere determinante per

la realizzazione dei progetti, soprattutto se si considera

che raramente sono proposti prodotti finanziari specifici

e che le decisioni di concessione o negazione di un pre-

stito per interventi di retrofitting ad alta efficienza ener-

getica (Nearly Zero Energy Building Renovation-NZEBR)

continuano ad essere prese prevalentemente sulla base

degli stessi criteri applicati per qualunque altro tipo di in-

vestimento, ovvero massimizzazione del guadagno e mi-

nimizzazione del rischio. Ne consegue che, analizzati da

un’ottica finanziaria, questo tipo di progetti sono investi-

menti ad alta intensità di capitale monetario che non for-

niscono profitti a breve termine e presentano un alto

rischio finanziario, associato all’assunzione di crediti per

il retrofit su larga scala. Può accadere, quindi, che le ban-

che possano rifiutarsi di concedere un prestito a quei pro-

prietari che hanno un basso rating del credito,

compromettendo così la realizzazione complessiva del

progetto alla scala del quartiere [32].

Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali sono con-

sapevoli del fatto che, in assenza di adeguati incentivi fi-

nanziari, i benefici ambientali, la riduzione dei costi di

gestione e la plusvalorizzazione del prezzo dell’immobile

spesso non sono sufficienti per convincere i proprietari

degli immobili ad investire in interventi di retrofit energe-

tico. Per tale motivo, molti governi regionali e locali hanno

già destinato una parte dei fondi pubblici al finanziamento

di questo tipo di progetti e sono impegnati a fornire stru-

menti di supporto per la loro realizzazione, nell’intento di

contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle

normative europee attraverso il miglioramento delle pre-

stazioni energetiche del patrimonio edilizio [16, 32]. 

3. Conclusioni

La proposta del Green Deal europeo e, in particolare,

dell’azione ‘Building and renovating in an energy and re-

source efficient way’ costituisce una sfida epocale, ma

anche una grande opportunità per le città che vogliono

perseguire gli obiettivi di efficientamento energetico e di

riduzione delle emissioni dei gas serra, anche attraverso

l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

Lo studio dei Programmi europei del gruppo My Smart

City Program e dei progetti pilota del Programma ZenN,

che si occupano di soluzioni energetiche sostenibili alla

scala del quartiere, ha consentito di evidenziare che i Pro-

grammi possono essere flessibili e adattarsi alle condi-

zioni sociali, economiche e amministrative presenti nelle

diverse città e Paesi dell’UE.

Di contro, sono stati individuati alcuni fattori critici tran-

snazionali (struttura della proprietà, disponibilità di incen-

tivi o fondi pubblici, ruolo dei finanziatori privati) che

possono incidere positivamente/negativamente sul rag-

giungimento della fattibilità economica dei progetti,  age-

volandone/ostacolandone la realizzazione.

Queste analisi costituiscono un buon punto di partenza

per una riflessione sulla prossima fase applicativa del

Green Deal europeo e per orientare la definizione di pro-

cedure, norme e strumenti in modo da facilitare l’attua-

zione dei progetti di miglioramento delle performance

energetiche alla scala dell’unità edilizia e del quartiere.

Bibliografia

[1] European Commission (2019), The European Green Deal,

COM(2019) 640 final, Brussels. Maggiori informazioni su:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/euro-

pean-green-deal_en

[2] WCED, Our Common Future, Report of the World Commission on

Environment and Development, Anex to document A/42/427, 1987.

Maggiori informazioni su: https://en.wikisource.org/wiki/Brun-

dtland_Report

[3] Fregonara E., Rolando D., Semeraro P., Energy performance cer-

tificates in the Turin real estate market. In: J Eur Real Estate Res, vol.

10(2), pp. 149 - 169, 2017

[4] Marmolejo-Duarte C., Chen A., Bravi M., Spatial Implications of EPC

Rankings Over Residential Prices. In: Mondini G., Stanghellini S., Oppio

A., Bottero M., Abastante F. (eds.): Values and Functions for Future Ci-

ties, Green Energy and Technology. Springer International Publishing,

pp. 51 - 71, Cham, 2020

[5] Morano P., Rosato P., Tajani F., Di Liddo F., An Analysis of the

Energy Efficiency Impacts on the Residential Property Prices in the



Ambiente, Energia, Paesaggio

98

City of Bari (Italy). In: Mondini G., Stanghellini S., Oppio A., Bottero M.,

Abastante F. (eds.): Values and Functions for Future Cities, Green

Energy and Technology. Springer International Publishing, pp. 73 - 88.

Cham, 2020

[6] Barthelmes V.M., Becchio C., Bottero M., Corgnati S.P., Cost-opti-

mal analysis for the definition of energy design strategies: the case of

a Nearly-Zero Energy Building. In: Valori e valutazioni, n. 21, pp. 61 -

76, 2016

[7] Gagliano A., Giuffrida S., Nocera F., Detommaso M., Energy efficient

measure to upgrade a multistory residential in a nZEB. In: AIMS

Energy, vol. 5(4), pp. 601 - 624, 2017

[8] Nocera F., Giuffrida S., Trovato M.R., Gagliano A., Energy and new

economic approach for nearly zero energy hotels. In: Entropy, vol.

21(7), 639, 2019

[9] Massimo D.E., Malerba A., Musolino M., Valutazione energetica

comparativa degli edifici, per la post Carbon City. In: LaborEst, n. 19,

pp. 63 - 70, 2019

[10] Napoli G., Mamì A., Barbaro S., Lupo S., Scenarios of Climatic Re-

silience, Economic Feasibility and Environmental Sustainability for the

Refurbishment of the Early 20th Century Buildings. In: Mondini G., Stan-

ghellini S., Oppio A., Bottero M., Abastante F. (eds.): Values and Fun-

ctions for Future Cities, Green Energy and Technology. Springer

International Publishing, pp. 89 - 115, Cham, 2020

[11] Napoli G., Gabrielli L., Barbaro S., The efficiency of the incentives

for the public buildings’ energy retrofit. The case of the Italian Regions

of the “Objective Convergence”. In: Valori e valutazioni, n. 18, pp. 25 -

39, 2017

[12] Bottero M., D’Alpaos C., Dell’Anna F., Boosting Investments in

Buildings Energy Retrofit: the Role of Incentives. In: Bevilacqua C., Ca-

labrò F., della Spina L. (eds.):  International Symposium on New Metro-

politan Perspectives. Springer International Publishing, pp. 593 - 600,

2018

[13] Nesticò A., De Mare G., Aurigemma I., Off-Site Construction. The

Economic Analyses for the Energy Requalification of the Existing Buil-

dings. In: Mondini G., Stanghellini S., Oppio A., Bottero M., Abastante

F. (eds.): Values and Functions for Future Cities, Green Energy and Te-

chnology. Springer International Publishing, pp. 447 - 462, Cham,

2020

[14] Dell’Anna F., Vergerio G., Corgnati S., Mondini G., A new price list

for retrofit intervention evaluation on some archetypical buildings. In:

Valori e Valutazioni, n. 22, pp. 3 - 17, 2019

[15] Giuffrida S., Ventura V., Nocera F., Trovato M.R., Gagliano F., Te-

chnological, Axiological and Praxeological Coordination in the Energy-

Environmental Equalization of the Strategic Old Town Renovation

Programs. In: Mondini G., Stanghellini S., Oppio A., Bottero M., Aba-

stante F. (eds.): Values and Functions for Future Cities, Green Energy

and Technology. Springer International Publishing, pp. 425 - 446,

Cham, 2020

[16] Della Spina L., Calabrò F., Decision support model for conserva-

tion, reuse and valorization of the historic cultural heritage. In: 18th

International Conference on Computational Science and Its Applica-

tions, Lecture Notes in Computer Science, pp. 3 - 17, Melbourne (Au-

stralia), 2018 

[17] Abastante F., Lami I.M., Lombardi P., An integrated participative

spatial decision support system for smart energy urban scenarios: A

financial and economic approach. In: Buildings, vol. 7(4), 103, 2017

[18] Capolongo S., Sdino L., Dell’Ovo M., Moioli R., Della Torre S., How

to How to assess urban regeneration proposals by considering con-

flicting values. In: Sustainability, vol. 11(14), 3877, 2019

[19] Napoli G., Leone M., The urban park as a “social island”. The ANP

in the participatory project of Parco Uditore in Palerm. In: Mondini G.,

Stanghellini, S., Oppio, A., Bottero, M., Abastante, F. (eds.): Values and

Functions for Future Cities, Green Energy and Technology. Springer

International Publishing, pp. 229 - 248, Cham, 2020

[20] D’Alpaos C., Bragolusi P., La valutazione di misure di riqualifica-

zione energetica nell’edilizia residenziale pubblica: un approccio gerar-

chico. In: LaborEst, n. 19, pp. 57 - 62, 2019

[21] Abastante F., Lam I.M., Lombardi P., Toniolo J., L’approccio Mac-

beth per la definizione dei distretti urbani sostenibili. In: LaborEst, n.

10, pp. 36 - 41, 2015

[22] European Semester Autumn Package: Creating an economy that

works for people and the planet, http://www.ec.europa.eu

[23] Directive 2010/31/UE. Maggiori informazioni su: http://www.

eur-lex.europa.eu

[24] Directive 2012/27/EU. Maggiori informazioni su: http://www.

eur-lex.europa.eu

[25] Directive 2018/844/UE. Maggiori informazioni su: http://www.

eur-lex.europa.eu

[26] Directive 2018/2002/EU. Maggiori informazioni su: http://ww

w.eur-lex.europa.eu

[27] Energy Strategy. Maggiori informazioni su: http://www.ec.eu-

ropa.eu 

[28] Energy Efficiency. Maggiori informazioni su: http://www.ec.eu-

ropa.eu

[29] Bottero M., Caprioli C., Cotella G., Santangelo M., Sustainable ci-

ties: A reflection on potentialities and limits based on existing eco-di-

stricts in Europe. In: Sustainability, vol. 11(20), 5794, 2019

[30] My Smart City District. Maggiori informazioni su: http://www.

mysmartcitydistrict.eu

[31] EU Smart Cities Information System. Maggiori informazioni su:

http://www.smartcities-infosystem.eu

[32] Economic and ownership structures. D.4.3 Report. Maggiori in-

formazioni su: http:// www.zenn-fp7.eu

© 2020 by the author(s); licensee LaborEst (Reggio Calabria, Italy) ISSN online 2421-3187.  This article is an open access article distributed

under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



n. 20/2020

IndiceLaborEst
CITTÀ METROPOLITANE, AREE INTERNE: 
la competitività territoriale nelle Regioni in ritardo di sviluppo

Editorial
Editoriale

F. Calabrò, L. Della Spina ....................................................................................p.3

Technical Tests for the Future: Atlantide is Disappeared Again

Prove tecniche di futuro: Atlantide è scomparsa di nuovo

Heritage and Identity
Patrimonio e Identità

V.  Del Giudice, P. De Paola, F. Forte, B. Manganelli   .................. p.5

“Matera 2019”: Economic Impacts of  City Branding 
“Matera 2019”. Impatti economici del city branding

D. Di Gregorio, V. Fasone, A. Picone Chiodo, D. Privitera, 
A. Nicolosi  .............................................................................................................. p.11

Transhumance in Forestry-Pastoral Practices: Two Routes in Aspromonte
(Calabria) 

La transumanza nelle pratiche silvo-pastorali: due percorsi in
Aspromonte (Calabria)

C. Gathen, W. Skoglund, D. Laven  ........................................................... p.16

Exploring the City Branding Perspective in the UNESCO Creative Cities
Network: A case study of  the gastronomy subgroup

Esplorare le prospettiva del “city branding” nel UNESCO
Creative Cities Network: il caso di studio del sottogruppo della
gastronomia

LocalDevelopment: Urban Space, Rural Space, Inner Areas 
Sviluppo Locale: Spazio Urbano, Spazio Rurale, Aree Interne

S. Carbonara, M. Faustoferri, D. Stefano  ..............................................p.23 

Abruzzo post-seismic Reconstruction: an Rxploratory Study on the Inve-
stments Outcomes  

Una prima riflessione sugli esiti della ricostruzione post-si-
smica abruzzase

G. Fera, M.T. Lombardo   ....................................................................... p.30

The Inner Areas: a Strategy to Promote the Development of  the Metropo-
litan City of  Reggio Calabria 

La città metropolitana come opportunità per promuovere lo svi-
luppo integrato tra aree centrali e aree marginali: il caso studio
di Reggio Calabria

F. Scorza, L. Curatella   ............................................................................ p.37

An Assessment of  the Polycentric Structure of  the Settlement System in
Basilicata Region

La valutazione della struttura policentrica dell’insediamento nella
regione Basilicata

Urban Regeneration, PPP, Smart Cities
Rigenerazione Urbana, PPP, Smart Cities

B.M. Bellè .....................................................................................................................p.43

Urban Regeneration Processes in Unused Publicly Owned Buildings. The
Italian Case of  Civic Actors

Processi di rigenerazione urbana in edifici pubblici. Il caso
dei civic actors in Italia

P. Morano, F. Tajani, M.R. Guarini, F. Di Liddo  .......................... p.50

Urban Redevelopment Initiatives in Public-Private Partnership: an Asses-
sment Model for the Definition of  Temporal Priority Lists 

Iniziative di riqualificazione urbana in partenariato pubblico-
privato: un modello per la definizione di liste di priorità tem-
porale

M. Zupi, P. Celani  ................................................................................................ p.57

Planning the Health and Wellbeing of  Citizens. Progressing Approaches and
Research Perspectives

Pianificare la salute e il benessere dei cittadini, approcci in
corso e prospettive di ricerca

Mobility, Accessibility, Infrastructures
Mobilità, Accessibilità, Infrastrutture

A. Comi,  G. Tardioli  ..............................................................................................p.64

Aggregate Calibration of  MRIO models for Simulating National Freight
Demand

Calibrazione aggregata di modelli MRIO per la simulazione
della domanda merci a scala nazionale

P. Evangelista, B. Williger  ..................................................................................p.72

What We Know and What We Don't about Logistics Management in Rural
Areas

Cosa sappiamo e cosa non sappiamo sulla gestione della logistica
nelle aree rurali

F. Praticò, M. Giunta, M. Mistretta, T.M. Gulotta  ...........................p.79

Road Pavement: Life Cycle Assessment, Energy and Environmental Sustai-
nability 

Pavimentazioni stradali: analisi di ciclo di vita e sostenibilità ener-
getico-ambientale

Environment, Energy, Landscape
Ambiente, Energia, Paesaggio

I. Abbà, F.D. Minuto, A. Lanzini    ......................................................... p.85

Energy-Financial Evaluation of  a Multi-Family House Energy Com-
munity in Italy    

La valutazione energetico-finanziaria di una comunità ener-
getica condominiale in Italia 

S. Barbaro, G. Napoli, S. Giuffrida, M.R. Trovato  .......................................... p.92

Smart Cities and Energy Efficiency: Opportunities and Challenges from Eu-
ropean Programs and European Green Deal

Smart city ed efficientamento energetico: opportunità e sfide
dall’European green deal e dai programmi europei

G. Maselli, A. Nesticò  ...................................................................................................... p.99

The Cost-Benefit Analysis for Projects in Environmental Field. The Choice
of  the Social Discount Rate

L’analisi dei costi-benefici per progetti in campo ambientale.
La scelta del saggio sociale di sconto



DIRETTORI SCIENTIFICI

Francesco Calabrò - Lucia Della Spina

COMITATO SCIENTIFICO

Simonetta Valtieri - Università Mediterranea di Reggio Calabria

Angela Barbanente - Politecnico di Bari

Nicola Boccella - Università La Sapienza, Roma

Nico Calavita - San Diego State University, California (USA)

Roberto Camagni - Politecnico di Milano

Vincenzo Del Giudice - Università di Napoli Federico II

Maurizio Di Stefano - ICOMOS Italia

Giuseppe Fera - Università Mediterranea di Reggio Calabria

Fabiana Forte - Seconda Università di Napoli

Olivia Kyriakidou - Athens University of  Economics and Business

Giovanni Leonardi - Università Mediterranea di Reggio Calabria

Livia Madureira - University of  Tràs-os-Montes e Alto Douro, Portugal

Domenico E. Massimo - Università Mediterranea di Reggio Calabria

Mariangela Monaca - Università di Messina

Carlo Morabito - Università Mediterranea di Reggio Calabria

Pierluigi Morano - Politecnico di Bari

Mariangela Musolino - Università Mediterranea di Reggio Calabria

Grazia Napoli - Università degli Studi di Palermo 

Antonio Nesticò - Università degli Studi di Salerno

Marco Poiana - Università Mediterranea di Reggio Calabria

Michelangelo Russo - Università di Napoli Federico II

Eleni Salavou - Athens University of  Economics and Business

Luisa Sturiale - Università di Catania

Rivista fondata da 
Edoardo Mollica

DIRETTORE RESPONSABILE

Simonetta Valtieri

LaborEst 

CITTÀMETROPOLITANE, AREE INTERNE

N. 20/Giugno 2020

COMITATO EDITORIALE

Stefano Aragona, Maria Cerreta,

Marinella Giunta, Giuseppe Modica,

Francesca Salvo, Francesco Tajani, 

Maria Rosa Trovato

STAFF EDITORIALE

Angela Viglianisi (Coordinatrice),

Giancarlo Bambace, Daniele Campolo, 

Giuseppina Cassalia, Carmen De Gaetano, 

Manuela de Ruggero, Immacolata Lorè,

Tiziana Meduri, Alessandro Rugolo,

Raffaele Scrivo, Carmela Tramontana

SEGRETERIA DI REDAZIONE E GRAFICA

Immacolata Lorè, Angela Viglianisi

Iscr. Trib. di Reggio Cal. n. 12/05
ISSN 1973-7688
ISSN online 2421-3187

Versione elettronica disponibile sul sito:
http://pkp.unirc.it/ojs/index.php/LaborEst 
www.laborest.unirc.it

Info: laborest@unirc.it

SITO WEB

Angela Viglianisi

PROGETTO GRAFICO

Giuseppina Cassalia, Claudia Ventura

COPERTINA

Claudia Giorno

LOGO DI COPERTINA

Alessandro Rugolo

CENTRO STAMPA DI ATENEO

M. Spagnolo, G. Fotia, S. Pippia

EDITORE

Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Centro Stampa di Ateneo

ABBONAMENTI

Annuale (2 fascicoli) € 30,00 + spese postali

1 fascicolo  € 16,00 + spese postali

Gli articoli pubblicati dalla rivista LaborEst
sono sottoposti a una doppia procedura di
“blind peer review” da parte di studiosi

di Università italiane e straniere.

n. 20/2020

LaborEst
CITTÀ METROPOLITANE, AREE INTERNE: 
la competitività territoriale nelle Regioni in ritardo di sviluppo


