
,,'fu['
FONDO

INNOVAZIONE

SOCIALE

AWISO PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI

INNOVMIONE SOCIALE

Attuazione del decreto del Presidente del Consislio dei Ministri 21 dicembre
2Ot8: "Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione

sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018" (G.U.Serie Generale n.32 del 7
febbraio 2019)

Scheda progetto - Intervento | - Studio di fattibilità e pianificazione
esecutiva

,l^ t ' t-
L plU^L r3o.ato3a- otr-' -T:'*uu' 

-

-s2" f pz ack/-.^lL nQ' pNo17-î. co!^-( cnt^'d-'lo -<

ao<^.ap.s(^& allrL 1-"/o4o a^'/"-nt*, ao,-t^4a,io óo{4 
^*'''

".tQ. 
w"t"& ot'"trtr M.g / "Ln WL ?got" s('' ps|fty

o9+*[ lri_ p'tx:.t-" uiad-o(Ío /y,-ko ,r. à bù{ cui co^.,tl-r,.rjì 
'

Alleeato 4

Ag p-
K

È
Wpe



FONDO

INNOVAZIONE

SOCIALE

lndice

TTTOLO DEL PROGEnO........ ..................4

sEztoNE 2 - soGGErfl DEL PARTENAR|ATO........ ..................5

2.L Elenco dei soggetti aderenti al partenariato........... ...........5

2.2 Descrizione del partenariato, con riferimento alle modalita diselezione e alle competenze
specifiche di ciascun partner ....................5

2.3 fndicazione del profilo professionale, del livello di seniority e del ruolo svolto nel progetto per
ciascun/a componente delgruppo di lavoro. ..............7

sEzroNE 3 - srNTESt DEL PROGEmO ......................8

3.1 Descrizione sintetica dell'idea progettuale e del suo sviluppo fino all'lntervento 111.................8

3.2 Descrizione delle attivita (in work package)... ..................10

SEZIONE 4 - ELEMENTI VALUTATIVI DEL PROGENO ............ 12

4.L Proposta progettuale, ampiezza e profondita dei beneficisocialigenerabili ........12

4.1.1 Descrivere il bisogno sociole individuoto in relozione alle oree di intervento, ol gruppo torget di
popolazione e ollo capocità di generare volore pubblíco per ilterritorio dí rlferimento............. ........12

4.1.2 Descrivere i possibili strumenti e indicatori di misurozione e volutozione dell'impotto sociole.l3

4.1.3 Descrivere lo suddivisione dellovoro necessorio per il raggíungimento degli obietti,ti di
progetto con riferimento oll'esperienzo, comrytenzo e copocitA orgonizzativo dei portner, onche in
processi di co-progettozione e manogement diprogetticon portenorioti pubblicoprivati, nonché olla
coerenzo del profîlo dell'ìnvestitore/finonziatore privoto risptto ollo strumento di finonzo prescelto

t4
4.1.4 Descrivere gli strumenti odottati e le modofitA vofte a fovorire uno prospettivo di genere......l6

4.7.5 Descrivere foffidobiftA deilo proposto progettuole attroverso ilriferimento od onolisi nozionoli
e internozionoli/indogini/studi/modelli ....1ó

4.7.6 Descrivere Ia congruftA del Piono-economi,cc fi:t::::::: ....=..".."......". l8
4.2 lnnovativita della soluzione proposta come oggetto dello studio difattibilità ......18

4.2.7 Descrîvere I'originalitù dell'ideo progettuale in riferimento ol ropporto fro rischi e potenziofit1
dello stesso ......... l g

4.2.2 *:::!'.'::: !:::pc-!!ù 4!trzgre un opprrccio innovativo oiservizi pubbliciattroverso soluzioni
e strumenti che soppiano cogliere le opponunitù derivanti doll'tCT e dotfibridozione di diverse
occezionidiinnovozione (tecnologico, sociole e díprocesso), con risultoti attesiduroturinel tempo.19

2

&^ w ed*r.,fL\Y ì,,J V



FONDO

INNOVAZIONE

SOCIALE

4.3 Potenziale discalabilita e replicabilita della soluzione proposta .........20

4.3.7 Descrivere lo copocitù di scolore gliimpottigenerobili doll'idea progettuale ........n
4.3.2 Descrivere lo possibili'tù di replicore gliimpotti generabili dello proposta progettuole in oltri
contesti..... ..........21

4.4 Miglioramento delle capaciÈ di innovazione delle pubbliche amministrazioni .....................2.

4.4.7 Dimostrore ilcriterio disostenibilitù economico e sociole dello proposto progettuole, con
porticolare riferimento ollo copocftA e dimostrobilitù digenerore minori spese o moggiori entrote per
lo pubblico omministrozione............. ......n
4.4.2 Descrivere fodottabifiù dell'Ídeo progettuole allo costruzione di strumenti difinonzo d'ímpotto
sociale do cui si evinco ilvontoggio per lo pubblica omministrazione in termini dí volore pubbtico....23

4,4.3 Descrivere lo capacftA di creore rclozloni collaborotive fra soggetti operonti sulterritorio onche
con riferimento allo strumento giuridico-omministrotivo prescelto per il portenortob.....................24

sEzroNES-cRoNopRoGRAMMA.... ................25

3A: gd 
&KU t>e 'v\l \



FONDO

INNOVAZIONE

SOCIALE

IMPACT (lnferventi Municipoli Per Azioni Combiomento Tenitoriole)

DU RATA:12 mesi

sEZroNE 1 - SOGGETTO BENEFtC|ARIO/pROPONENTE

1.1 RiferimentiEnte

Denominazione Ente

lndirizzo

L.2 Responsabile del progetto

1.3 Referente operativo

l,l
\ù

\*)

TITOLO DEL PROGETTO

Cognome

Nome

Sede:

Comune (Prov.)

lndirizzo

Telefono

E-moil

Cognome

Nome

Sede:

Comune (Prov.)

lndirizzo

Telefono

E-mail
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SEZIONE 2 _ SOGGETTI DEL PARTENARIATO

2-I Elenco dei soggetti aderenti al partenariato

2.2 Descrizione del partenariato, con riferimento alle modalità di selezione e alle competenze specifiche

di ciascun partner

REFERENIE PROGENO

DenordnadoneSoctb t{orne Cosrome Telefum Frnat

I

ìrgr îrrncnrrla dl Crnrnrettp Srrlall Gia@mo 9narrazzo út7872037 giasrnar@yahoo.it

Pqlec rhead sc- oop. Marm Trarersi 081412404 traversi@pja2q)l.eu

E.l.îD. S.c. a r.l. Cristina d'Alessandro 0817872851 cdalessandro@eitd.lt

tlùsa Magglocoop.Soc Angelica Mola 0817281705
inof@orsamaggiorc,n

et

ll partenariato costruito per portare ahnti la proposta progettuale è stato selezionato in primo luogo tenendo in
considerazlone lo sviluppo delle tre fasi della proeettualita prevista dal Dipartimenb della Funzionepubbllca. In
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ha una consolidata esperienza nella ideazione, s\riluppo e gestione di servizi sociali di vario genere ed ha
quindi le competenze e le capaciÈ per affrancare lîmministrazione Comunale nella gestione dell'intero ciclo in tre fasi. ll
prtgnmma di interventi proposto dal Dipartimento intende sperimentare però un processo ancora mai attuato in ltalia,
neanche a livello nazionale ed ancora più complesso a lirrello locale.ln questo senso quindi è stata coinvolta la coopentiva
Pmject Ahead che da circa 10 anni si occupa di design di iniziative di Innonzione sociale e di affiancamento allo slart up di
imprese sociali innovative avendo acquisito in questi anni una presenza significativa anche nelle principali reti internazionali
specialistiche. lnoltre la proposta, che andra dettagliata e specificata nello studio difattibilH per poi essere sviluppata nella
fase di sperimentazione e scalata in quella di implementazione, richiede competenze speciflche in ambito brmatirro e di
assistenza tecnlca alla P.A. che nppresentano le @rc @mpetence del Consozb EÍTD. lnfine è stato individuato un partner,
la cooperativa sociale Orsa Magglorc, oon un úocus specificamente rivolto al soclale ed alla gestione di servizi finalizzati a
categorie deboli ed a rischio di esclusione che rappresenteranno la maggior parte dei destinatari delle azioni di progetto.
lnoltre il partenariato sara completato nelle fasi successive dal SEFEA lmpact, fondo di recente costituzione orientato
specificamente all'investimento in imprese sociali, che costituira il partner ideale per dare continuita all'intervento e da un
soggetto di rete di accademie specializzato nella valutazione d'impatto quale lRlS nehrork
Nello specifico il Consonio Geso wolge attivfta imprenditoriale con rileranza pubblica, furnendo beni, servizi ed occasioni
di larlorq senza perseguire fine di lucro. Nasce a Napolidall'impulso di alcune delle prime cooperatirre operanti in Gmpania
nel settore dei servizi sociali. Gesco si occupa direttamente di progettazione e gestione di servizi e interventi sociali, di
promozione e wiluppo della cooperazione attnverso attivita per la creazione e il sostegno alle imprese no profit, di
furmazione e addestramento professionale, organizzazione di e\renti, campagne di sensibilizzazione e di promozione sociale.
Dalla prima meta deglianni 90 in poiGesco ha avuto un aumento @stante diadesioni, cosa che ha contribuito a diversificare
ulteriormente le attiviÉ, i settori di intervento e il radicamento territorhle del gruppo. ll miglionmento della capacita dí
progettazione e l'innalzamento del livello qualitatiro nell'offerta dei servizi, oggi sempre più compls:::, h: t'-::t: ::.
maniera tangibile il percorso di crescita dell'intero consonio e di ogni singolo socio. A giugno 2019 Gesco riunisce 37
associati.

PrcJectAhead è una cooperativa nata nel 2(X)1, con sede a Napoli. La sua mission è di sostenere il cambiamento attraverso
l'innovazione sociale. Opera a supporto del terzo settone, del volontariatq delle imprese sociali e istituzioni pubbliche,
attra\rerso l'offerta di servizi specialistici finalizzati ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle azioni di wiluppo e di progetti
complessi legati sia a fondi Strutturali Europei, a Programmi Comunitari o internazionali, sía a furme di fundraising verso
donatorl individuali, fi lantroplcí o investitori sociali,
ll lavoro di Project Ahead si concentra in cinque ambitl: Innorrazione sociale, politiche gioyanili, progettazione e consulenza
tecnica per fundi strutturali e programmi comunitarl creazione, sviluppo e internazionalizzazione di imprese e start up ad
alto impatto sociale o ambientale, gestione di centri giovaníli, co-working ed incubatori d'impresa sociale.
In particolare Project Ahead si propone alcuni obiettivi intesi come essenziali per un efficace wiluppo economico e sociale:

o la rralorizzazlone delle potenzialita dei giovani come fondamentale elemento di creativita ed innor/azione per lo
wiluppo locgle;

o ' la creazione e lo wiluppo di imprese, cooperative ed associazioni che possano creare circuiti virtuosi di wiluppo nei
sistemi territoriali di rifurimento attraì€rso perconi formativi e di sostegno all'imprenditorialita nei campi
dell'innovazione sociale e dell'economia sociale;

o l'internazionalizzazione delle imprese e dei sistemi locali e la cooperazione internazionale per farorire il reciproco
scambio di esperienze e buone pnssi.

E,|.T.D. S.ca.r.l. è una societa consortile a responsabiliÈ limitata, nata nel 1994, che opera nella formazione professionale,
nell'apprendimento continuo nell'orientamento e nell'innovazione sociale. L'azienda wiluppa progetti e interventi dl
consulenza, formazione continua, azioni di analisi, ricerca socio-economica e assistenza tecnica a farore di pubbliche

ambitidi intenento sono rivolti a:amministrazioni e I suoi
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f ndicazione del profilo professionale, del livello di seniority e del ruolo svolto nel progetto per
ciascun/a componente delgruppo di lavoro.

- Azioni finalizzate alla crescita delle competenze individuali e di organizazioni, attraverso formazione continua e wiluppo
manageriale;
- Pianificazione e gestione di interventi e servizi di consulenza, orientamento, supporto professionale e
inserimento/reinserimento nel mercato del laroro;
- Assistenza tecnica a supporto di istltuzioni nazionall e locali nella pianlficazione, gestione, monitoraggio e ì/alutazlone dei
Fondi europei FESR e FSE;

- Interventidianalisie ricerca socioeconomica a supporto delle polítiche del lavoro e di inclusione sociale deisingoli individui;
- Promozione e gestione di incubatori di impresa, orientamentq formazione, tutoraggio e assistenza ad attivita rivolte
af f imprendltorialita e a[e stort- up;
Uno degli aspettí più innowtivi dell'approccio prcmosso da E.I.T.D. è l'attenzione al benessere individuale coincidente con
la ricchezza delle organizzazioni e delle comunita. Pertantq è necessario a\rere un approccio incentrato sulla persona e
valorizzare la creativfta e le potenzialiÈ di ciascuno pereducare le persone alla libefta e all'azione responsabile. E.!.T.D. crede
nella conoscenza come fattore di crescita pertanto min a wiluppare l'apprendimento all'inbrno diun contesto basato sullo
scambio reciprocq la valorizzazione delle esperienze e delle competenze acquisite.
E.|.T.D. è certificata per la quafita e ha vinb nel 2018 il premio Adriano Olivetti per la formazione ed ha wiluppato uno
specifico focus sulla promozione di opportunlta nei confronti di soggettl s\rantaggiati o in condizioni di marginalita. Ha
maturato una lunga esperienza gestendo per 5 anni il prestito d'Onore realízzato da Sviluppo ltalia.

lJona Magglon è una coopentirra sociale, costltuita a Napoti nel 1995, composta preralentemente da donne, con la finali6
di contribuire alla costruzione di una societa migliore, accogliente e solidale, attraveBo la promozione dei diritti e la
realizzazione di servizi alle persone wlnenbill e alle famiglie. UOrsa Maggiore ha un'esperienza di 25 anni che le ha
permesso di crescere con le persong contribuire al ben-essere della comunita, implementare i servizi. L'impegnc nc!
territorio, la formazione continua e il lavoro di rete segnano tnsversalmente la presenza sul territorio che ha permesso a
tanti giovani talenti di maturare scelte di vita e profussionali orientate al bene comune. te operatrici e gli operatori
condividono un'alta motivazione, che siesplica anche attraverso le abilita relazionall la accoglienza, la flessibilita, la capacita
diadattamentq la propositivita, la propensione al miglionmento del proprlo seMzio e la capacita dicollabonre in equipe.
lJapproccio di genere e l'impegno per la legalita caratterizzano l'azione della ooperativa. [a mission sí esprlme attnverso:
azioni sociali ed educative, azioni di promozione e sostegno, azioni di inclusione e cittadinanza attira.

Profrlo oofrssionde Senbrtf RuolosvolorclDro@
Esperto designer di social innovation Senior Coordinatore

Esperto legale Senior l,,ffficio legale

Esperto di brmazione professionale Senior Progettista ed animatore sociale

Esperto amministrati\o-contabile Senior MonÍtoraggío e rendicontazione

Junlor project manager Junior Sewizi di onsulenza allo start up

Esperto dl progetti culturali ed eventi Senior Animatore sociale e culturale

Project manager Senlor C.oordinaton attiviÈ progetto per EITD,

responsabile dell'attivazlone della rete di
collaborazione

rJunior (fino a 2 anni di esperienza); intermedio (da 2 a 5 annl di esperienza); senior (ohre 5 anni di esperlenza)o 7@dffi.7 Py
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Pm'fflo proftssionale SenlodtrÉ Ruolosìnltonel om@
Progettista Senior Progeîtazione e coordinazione

realizzazione percorsi brmativi indlviduall
Progettista Junior Supporto alla progettazione e

oordinazione nalizazione perconi
brmativl indlvlduall

Progettista Senior Progettazione e coordinazione
realizazione perorsi brmativi indlúduali

Progettista Senior Progettazione e coordinazione
realizazione oerorsi fu rmatM individuali

Progettista Senior Prog€ttazione e coordinazione
realizazione oemni brmativi indlviduall

Ricercator€ Senior Progettazione e realizazione di studi,
ricerdre, indarini

RicercatorE junlor Pmgettazione e Gallzazione dl studi,
ricerche, indarini

SEZIONE 3 _ SINTESI DEL PROGETTO

3.1 Descrizione sintetica dell'idea progettuale e del suo sviluppo fino all'lntervento lll

Mox7.m@mfted (FontColibi 70; tntttr lin€p L0)

Le tre fasl dell'interrrento previsto dal Dipartimento della Funzlone Pubblica sono strettamente interrelate tra loro dato che
nello studio difattibilita (Fase l) devono essere costruite le premesse per la sperimentazione (Fase lt) e per l'implementazione
(Fase lll). ll progetto si cantterizza quindi come un continuum sebbene le fasi ll e lll saranno poi oggetto poi di una specifica
fase dlanalisie dettaglio nelcorso dello studio difattibilita.

Obhniro gPnefale del progetto è promuovere l'inclusione sociale e lavorativa dei giornni 1S21 anni in situazione di
emarginazione e a rischio sia attraverco l'educazione all'imprenditorialità sia con interventi legati all'individuazione di
opportunna di inserimento larorativo e dí rientro nei percorsi di educazione ed istruzione formale. euesto perorso di
imprenditorialita sociale rrerra realizzato con lo scopo di hrorire l'acquisizione di competenze anche attrane6o rnetodologie
innovative di colnvolgimento e di know horv transfer al fine di far sì che i gioani benefciari divengano in prima persona
generatori di cambiamento. Lo studio di httibilità cons€ntira di indivkluare nel dettadlo i sopqetti da coinvohere sia tra i
destinatari che tra sli accomparnatori di ouesb processo sia le competenze specialistiche nec.€ssarie che entreranno in sioco
nelle due bsi sucsessive con un aooroccio scalabile e sostenibile.

Obiettivi specilld: Proponiamo di awiare alcr.lni riorani a rischlo ed emarrinati (i dransemaker) all'imorenditoria soclale
attraverso un meccanisrno incentivante basato sulla concessione di una che rappresenti lo stimolo ad

I
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attivarsi e coinvolgere i loro coetanei con il fine ultimo di realízzare un loro progetto personale dre rrada a beneficio della
comunita e che possa essere poi realizzato attraverso una sowenzione oiù cosoicua. Tali obiettivi saranno sostenuti attraverso
una serie di attiviÈ di supporto realizzate da esperti di rnri ambiti e saranno integrate con l'obiettilo del ríentro nell'ambito
scolastico formale. nella formazione orofussionale e/o nell'inserinrento laroratiro. Essenzialmente però si vuole mettere i
giovani destinatari nelle condizioni di incidere sul benessere della loro comunita e nella loro vlta di ogni giorno realizzando e
sostenendo idee innovative da loro stessi proposte. Attraverso la creazione di una rete locale ma anche internazionale il
programma mira anche a ollegare igiorraní dei quartieri coinrolti con altre reaha analoghe aprendoli ad una visione diversa
del mondo e delle loro possibilita. Nel ono dello studio di fattlbiliÈ verra poi messo a punto uno strumento di fìnanza di
imoatto che possa garantire la continuita delle azioni ideate dai gionni al fine dl genemre un impatto sociale significativo e
misurabile nel triennio.

Mothazione: ljapproccio progettuale è fondato sul fatto che i giovani, pur socialmente ed eonomicamerìte emarginati,
possiedono energia, capacita, pensierc innovativo e che possano sfruttare al massimo le risone limitate a disposizione proprio
grazie ad una capacita di ricercare soluzioni "out of the bot' che sfuggono agli adulti. La metodologia individuata punta proprio
sul fare laa su strumenti incentivanti dir€tti, sebbene in misura molto limitata, che dimostrino anche il grado di fiducia
concesso a giotrani a rischio e l'investimento fatto sulla loro capacita di coinrolgere altri ín azioni positirre per la comunita.

Beneficiari: ll gruppo obiettivo comprende giwani 16- 21 anni, 50% mQsclj3 50% femmine tra cui in particolare giovani
economicamente e socialmente emarginati con rlnÈ"arti€olare attenzion{atla disabilita.

ó wnl
Azloni e risultati atEsi:
1. un percorso innovativo di sosterno allimprenditorialfta sociale intenttivo ed esoerienziale. incentrato sui modelli di
innovazione sociale più avanzati basati su un approccio di IntenzionaliÈ e sostenibílita nella risoluzione deí problemi sociali
più urgenti con l'obiettivo di generare anche risparml di spesa per l'Amministrazione. ll percorso si basera sull'individuazione
del problema sociale più sentlto da ciascun beneficiario e sull'indlviduazlone, partendo dalle sue idee e proposte, di possibili
soluzioni mediante un aooroccio collabontiro sostenuto dalla spinta motivazionale dettata dall'in\reqtire su di lui.
2. un percorso perconalizzato finalizzato alla possibilita di inserimento la\oratiì/o locale, tramite la valorizzazione dei percorsi
individuali del gruppo target a partire da un'efficace valutazione e bilancio delle competenze, basata sull'esperienza e la
motivazione espresse nei percorsi attirnti attra\rerso lo strumento di flnanza d'impatto.

0 3. SviluDoo di un toolkit metodolorico multimediale incentrato sulle soluzioni emerse ed il percorso per arrivarci anche

finanziari 'parrment bv resulf. I toolkit, che sannno tradotti anche in inglese, arabo e francese pe, A*rire it co:n*-..-:
di glovani immigrati, ìrerEnno disseminati anche presso gli operatorl pubblici al fine di rendere possibiie ia ieflicab:i:ti i i;
scalabilita del l'i nterrrento.
4. ll percoBo wiluppera una serie di abilta e competenze tras,versali nei riovani coinrolti tra cui capacita analitiche, abilita
imprenditoriali, abilità comunicative, pensiero creatirlo, empatia ed intelligenza emotirn e leadership. Al termine
dell'esperienza, i partecipantl saranno in grado di:
-i ldentificare i problemisocialie definirc isistemi in cuisorgono.
-ii Comprendere l'imprendítorla sociale e il suo ruolo nel contribuire allo wlluppo sostenibile.
-iii Comprendere l'importanza diun approccio collaborativo e inclusivo.
-iv Riprendere una normale interazione sociale nei percorsi dell'istruzione o delta furmazione proftssionale o del lavoro.
-v Comprendere cotrìe sfruttare le risorse esistenti per awiare la propria impresa sociale o trovare spazi di inserimento
larontivo.

Indicatori quantitaùvi :

Per il percorso formativo esperienzlale

' coinvolgimento nella ll e lll hse di 5O giovani/anno (meta maschie meta ftmmine oon una signiflcatirra presenzit anche di
background migranti)

X
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. disseminazione ed infurmazione (gla nella I fase) presso 500 giovani e 5() funzionari pubblici o opeftttori sociali ogni anno
Per lo start up dl imprese sociali
o Attivazione di 5 gruppi di lavoro orientati alla risoluzione di problematiche diverse e che coinvolgano almeno 15 giovani

l'anno

lmpatb del progetb:
1. Trasformare i siovani emarginati in chanlemaker e leader che guidino lo Mluppo socio-economico locale e sfruttare il
talento dei giovani per costruire nuova coesione sociale a lungo termine come gananzia di una socieÈ democratica e inclusiva.
2. Creare marriore imorenditorialita e innovazione sociale a lirrello locale e favorire la creazione di modelli di business
innovativi basati su wlori che contribuiscano alla creazione di posti di lavorq allo wiluppo economico in un'ottica di
sostenibilita ed attenzione alla dimensione sociale (tride bottom linel.
3. Individuare l'imprenditorialfta sociale innovatirra come strumento per aumentare I'impegno e la partecio?zione civica dei
siovani a oartire da quelli oiù border-line. Responsabilizzare i giorrani a svolgere un ruolo partecipativo e propositivo.
4. Mitisazlone delle tensioni sociali e prevenzione della violenza e dei conflitti attraverso la promozione di rnlorl chiarre di
consolidamento come il rispetto reciproco, l'inclusivita, la tolleranza e la leadership basata sull'impegno comunitario.

Tutti i WP di progetto vernnno elaboratl nel dettaglio durante la fase I dello sludio dlhttlblllÈ e questo conseftlra anche dl
dimensionare l'intervento sperimentale (Fase ll) in modo più preciso rispetto a guanto ipotizzato così come potra essere
meglio definito in frse ll come e con quali risorse sara possibile affrontare la fase lll. Risulta fondamentale il coinvolgimento
gia in questa frse iniziale ditutti isoggettiche saranno atti\rati nelle fasísuocessiì/e, in particolare delsoggetto investitore che
dovra contribuire a costruire lo strumento difinanza d'impatto orientato a ganntire sostenibilita di lungo periodo alle azioni
nonché del valutatore d'impatto che potra consentire di definire meglio la Theory of Clnnge durante la fase I e verificarc c
misurare l'impatto conseguito nelle fasi succesive.

3.2 Descrizione delle attività (in work package)

ú

Le attivita descritte nel proretto si distribuiscono nelle tre fasi orevlste dal bando della Funzione Pubblicp. Le divene azioni
potranno solo essere ideate e progettate nel corso dello studio di fattlbilita mentre samnno testate nel corso della
Sperimentazione e, poi, implementate nella fase lll anche con il supporto delle risorse attivate con uno strumento finanziaío
di poyment by result ad integrazione delle risorse pubbliche. Le azioni sono 10 distribuite in 5 WP:

WPl Al.l Ricerca azlone

La prima fase di analislsi riferira alla raccoha ed elaborazione didatistatisticiseguita poi dalla raccolta di opinionidai principali

stakeholder (scuola, servizi sociali, associazioni, parrocchie, centri sociali e aggregativi) che arricchira di signiffcato le evidenze
statistiche e sara fondamentale oer lo studio difattibilita durante il quale l'azione sara realizzata.

WPlA1.2 Adoni distrada

Si realizzeranno azioni di strada in ogni municipalita nei luoghi dove si crea socialita spontanea instaurando relazioni informali
ed utilizzando unita mobili per awicinare i giovani. Le azioni di strada fornlranno informazioni sui servizi gia presenti ma la
dimensione innovativa consistera nell'utilizzare queste azioni come rete di supporto territoriale per quei giwani che si
metteranno in evidenza come potenziali chonoernokere leader di gruppi giovanili.

Per la promozione verranno selezionati 10 animatoríriovanili municioali (Arabossodorlfacilitatoridel orocesso individuati sulla
base della loro familiariÈ on le deltenitorío e la capacita dí individlare i partecipanti al
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percorso attraverso le loro reti. Questa Azione sara oarzialmente realizzata ria nel cono dello studio difattibiliÈ oer raccorliere
sul campo utlli informazioni per costrulre interventi di innorrazione sociale e poi sriluooata nella frse ll.

WP2 A2.1Co-progettazione e rcalizazbne con i destinatari dl una app

La disseminazione del programma e la capacita di nggiungere un ampio numero di destinatari tra i quali individuare i
chongemokr da attivare, rappresenta un'azione chiave di guesto prqetto e parte essenziale di una vera azione di tolent
scoutino. L'identificazione di questi giorani verra realizzata attnr\repo azioni di ricerca e selezione in ondate successive in
modo da avere una modalita di partecipazione aperta e continua. Appena costituito il primo gruppo síattinera, on il supporto
di designer e wiluppatori web, una cG.progettazione distrumenti innontivi user-friendly come una'&P-d!g!grtiere' per la
diffusione di iniziative ed eventi che saranno anche geolocalizzati attraì/erso le segnalazloni deigiorrani. Nel corso del lavoro
verra creato un tool-kit di web marketins per aiutare i giorrani e gli ombossador alar anoscere il progrumma attraverso i social
media ed altri canali di comunicazione digilale. Per le sue caratteristiche, e oer i costi che comporta. ouesta azione vena
prosettata neldettanlio nello studio difattibilita ma realizzata solo nella hse lla$iìrando il orimo MVP da testare.

WP2 A2.2 Definiziorc di una mappa golmliaata

Uno strumento di maooatun e reolocalizzazione di errenti, iniziative, servizi, luoghi dove irwengono fatti significativi per la
vita dei quartieri ì/erra affvato e connesso con la APP e da questo sara possibile rilerrare anche il sentiment in tempo reale
rispetto agliavvenimenti di progetto basato su un'analisi con modelli dietnosnfia disitale. Preferibilmente I'APP verra attivata
anche in altre lingue per favorire la partecipazione di mignnti. Per la necessità di avere uno strumento tecnoloqko c:3=t...:
questa azione verra realizzata nel cono della fase di soerimentazione ma saè oroqettata nella fase l.

WP:ìfu}.l Programmazlone dl perconi IndMdualizati

Uobiettivo è di costruire piani di accompagnamento personalizzati finalizzati alle possibilita di inserimento lavoratlvo locali.
Particolare attenzione sara data alle competenze necessarie ai potenziali chongemaker per realizzare le proprie inlziative
attraverso percorsi esperienziali (studv vísit e role modellrnol e di auto-imprenditorialita, per sostenere il loro percorso di
auto{onsapevolezza di essere attivatori di energie. Ruolo fondamentale dei formatorl ed animatori sara di individuare
competenze e talentí lndirizzandoli verso i percorsi più adatti a loro.
Questa Azione. prosettata nella FasE l, verra realizzata nella fasg ll e scalata nella Fase lll.

WP3 A3.2 Erogadone di permrsl formativi dedhad

Si prevede quindi l'erogazione di attivita di formazione ed orientamento finalizzate all'acquisizione di key comrytence
trawersaliedaff individuazione delle competenze tecnico.professionali necessarie allo ryiluppo delle idee deichongemokerc
ed all'inserímento lavorativo del più ampio gruppo di destinatari. La selezione sara basata su un colloquio individuale,
realizzato anche attraverso le azioni di strada in contesti informali. Anche ouesta fase sara sob orotettata nella fase l.

WP4&1.1 Realizrazlone di tirocinl

L'azione saè articolata ín step successivi prevedendo un iniziale bilancio di @mpetenze, anche informali, unitamente ai primi
colloqui individuali. Preliminarmente sara necessario procedere anche allo saouting delle opportunita ed al motching tra
queste e le caratteristiche dei potenziali tirocinanti. ln ouesto oercorso il tiroclnio verra inteso in un'ottica di iob shodowinq
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rlferimento a questa azione nel corso dello studio di fattibilita verranno indivlduate le persone disoonibili sul territorlo per sli
affiancamenti ed i role rnodel e verranno proeettate le modalita di Incontro ma le azioni saranno reallzzate sucessí\ramente.

WP4A/[.2 Attiìalorie dl perorsl dl rierca attiva dilavoro

La partnership sostena utti igiovanl raggiunti dal progetto e non solo quelli che avnnno dimostrato doti di leadenhip e di
chongemoking perché l'obiettivo è di non lasciare indietro nessuno. L'azione di supporto alla ricerca di lavoro contempbra la
predisposizione degll strumenti di autocandidatura ed azioni di consulenza per aì/ere successo. Questa fase verra realizzata
nel coao della ll Fase.

WP5 A5.l Percorsi innovatM di ricerca attlra di lavoro

I changemoker individuatisi caratterlzzano per forti doti di leadership, creatlvita e talento e saranno affiancati nello wiluppo
delle loro idee per trasformarle in lavoro. Gli altri destinatari, quelli non trascinati dai primi nello wiluppo delle loro idee,
saranno oSSetto di interventi di supporto nella ricerca di lavoro basati anch'essi su principi innovativi. Saranno valorizzate le
diversita cuturali nel caso dei migrantí indirizzandoli in ambiti lavoratfui nei quali queste rappresentano un valore aggiunto
come awiene con la piattaforma MyGrants. Altro principio è la valorizzazíone delle ootenzialita della donna anche in caso dí
maternita orecoce comeawiene con la piattaforma MaaM che abilita le donne a valorizzare le competenze informali acquisite
durante e dopo la maternita e le aziende ad ottimizzarle. Questi percorsi innovativiverranno ideati nella prospettiva che ogni
elemento di apparente deboleza è In reaha un valore aggiunto da valorizare.Anche ouesta fase sara nece rl
ororettata nel corso della fase l.

WPs A5.2 Percorsl innmtM di suiluppo locale ed innowzlone sodale

L'utilizzo delle tecnologie descritte nelle azioni 2.1 e 2.2 è anche un mezzo di raccolta di informazioni in tempo reale gia
pienamente sfruttato in ambito profit ma ancora poco in ambito pubblico e sociale. [a costruzione di un modello che consenta
di trasferíre i dati e le informazioni rascolte in modalita open verso i orocessi dl decisione oubblica raporesenta uno desli
obiettivi del orosetto. Anche la ororettazione di strumenti di finanza sociale innovativa. seneratori dl risparmi per la pA, è
obiettlvo del progetto anche attraverso il conftonto con le buone pratiche internazionali. Le modalita pratiche dell,azione

À^9[:* \..i,'Ò'C) { +',.í'a1o,Jo u'^
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ELEMENTI VALUTATIVI DEL PROGETTO'SEZIONE 4

4.L Proposta progettuale, ampiezza e profondità dei benefici socialigenerabili

4.1.1 Descrivere il bisogno sociole individuoto in relozione olle aree di intervento, al gruppo torget
di popolozione e alla copocità di generare valore pubblico per il territorio di riferimento

é,,p#

La fascla deta (1G21 anni) e le caratteristiche (abbandono pr€coce de! circulto scotastico e/o mancato ilaèrimento in
programml di orientamento ed awlclnamento al lavoro oppur€ nel mondo de! lavoro) pongono il nostro target nella
categoria dei NEET (Not In Emplrynrent, Education and Tralninsl.
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Secondo un recente la distribuzione provinciale dei NEET mosra una magiore Intensila del fenomeno nel
Mezzogiorno d'ltalia. Napoli appare al98'posto su 107 province considerate, con un tasso dl NEET pari al?7,il%.
Lo studio rileva che le ragloni dell'inattività sono molteplici e non sempne meramente riconduciblll a background socio-
economici setnati da disagio e criùdta strutturali. CIò ha suggerito l'opportunft  di efhtuare una dlsdnzione Intema tra i
$ownl che non studlano e non lavorano in quattro gruppi che ricompongono I mordvi dl inattivita e ll repporto che gll
indlvidui dichlarano di avere con il mercato del lavoro. ll Gruppo di glovani 'ln cerca di occupazione" è maggioritario,
assorbendo il 41% deltotale. ll secondo gruppo per dimension, (24,96 degll Individui| 'in cerca di opportunita' agega
indMdui impegnad in atdvita formative informali o che esprlmono l'esigenza di formarsi) e che mantengono un elevato
livello di attachment al mercato del lavoro (essendo in attesa dl rientnrvi) e al slstema di istruzione. È composto per plù
della meta da maschi e oon una quota considererole di under 19.

Quello degli 'lndisponibili' è il teno gruppo per numerosita (19,5161 ed è coothuito F-:ls:--::.:: i: i:::: :-:1:
maggioranza dei casi over 25. Aggrega penrone la cui condizione dl NEET è determlnab da responsabilita familiari o da
problemi afferentlalle condizioni dl salute.
ll gruppo'dislmpegnati' è mlnoritario attestandosa su una quota pari al 145% deltotale dei NEET ed è composto per lo plù
donne (di eta compresa tra 15 e 19 anni nel 13,7% dei casi, tra 20.24 anni nel 3796 e tra 25-29 anni nel 49,2%1.
Nella nostra regione ilgruppo dei Dlsimpegnati (Gruppo tV) raggiunge la percentuale del 23,79( f::-j':I ::l::.:: j:li:
regione Basillcata che raggiunge 24,5%.
ll dato appare particolarmente significativo in quanto gli 'lndividui disimpegnatl' sono coloro che 'non sercano lavoro, non
paftecipano ad attivita formative anche informali, non sono toccati da obblighi socio-famlliari o da lmpedimenti dl naria
natura e per lo più caratterizzati da una visione pessimistica delle condlzioni occupazionall (cosl dettl scoraggiati)'.
Per ll nostro target i!!i€99ry9gj3!9è determlnato da una parte al dlsagio orolud:e:::d:;::, k;::: :i!: =:t 

ji :::-:1t:::
dell'eta adolescenziale, dall'alùa al dlsago sodo-cuJturale escgs:, --a'::: !;::: :! ;::':: j j:i:l ::: ::_--:._-.1:: :
sociale della nostrìa oomplessa societa. il gruppo target risulta segnato da eyidentl dlfftcolta nell'assolvere ai complti evolutivl
che vengono loro richlesti dalcontesto sociale per ilconseguimento dell'identlta e dell'autonomia perconali.
Va ossen ato che se da sempre l'adolescenza costltulsce il complesso e cruciale passagglo al mondo adulto e responsabllg
attr"verso i processi di individuazione e costruzione di una identita personalg la complessiÉ Ce!!::!t.::j::: :ji:=:
relativa anche al contesto societarlo, porta gli esperti del settore a parlare di'nuow gd:l::::-::'. Ì:;:11: :: ;::::::,
l'adolescenza sembra iniziare con antlcipo per prolungarsi ohre l'età liceale. Inoltre viene vissuta con un atteggiamento
roresciato: da quella ricerca del ftr$ro, dell'autonomia, della soggettidta piena e autonoma, che caratterizzava le vecchie
generazloni, si è passatl a un'ansia da futuro incombente, a una inconscia tendenza a non usclre dall'lnfanzia, a quella che i
soclologi chlamano omorte del futuro".
Parlaredivulnerabilita ogi significa analizaneun processoche ingfoba una seriedicambiamentisocio-economidchehasra
investito non soltanto l'ltalia, ma l'intera Europa, negli ultmi decanni.
I numerosi cambiamenti, generatl dalla modemita, hanno determlnato un veno e proprio legame tra quesfultlma e
fenomeni di rischio ed incertezza. La situazione attuale rlsulta, infatti, caratterizzata da un cambiamento della natura stessa
del rischio. Come moltianallsti sottolineano, è la quotidianita stessa che è dlvenua normalmente insicun.

4.1.2 Descrivere i possibili strumenti e indicotori di misurozione e volutozione dell'impotto sociole

z ltcct tn ttolia - Lo d&onzo ùl mqwto H b,vorc ed tt mptto on I bryízt p.tttbltd pr t'ttffigÈ MtfA STAffÍrc^ n.V18 - t|8lio 2018 - a cura dclla
El{rczbne Studi e An.llsl Statistlca di Anpal Servlzi
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dell'intervento. ln questo caso sono stati índivíduati igiovani nella fascia dieÈ 15-21anni, cioè al completamento dell'obbligo
scolastico, come soggettiad alto rischio di dispersione in quanto non seguiti più dai servizi socíali ed educativi. È necessarío
genenre un loro maggiore coinvolgimento nonché un incremento della propensione all'autoimprenditorialita ed all'impegno
per il benessere collettivo. Per arrivare a ciò è necessario innorrare la costruzione di percorsi di recupero personalizzati.

Uintervento progettuale è stato costrulto in coerenza con questa Teoria del cambiamento e l'impatto potra quíndi essere
misurato in primo luogo attraverso una analisi controfattuale.

In particolare andranno misurati l'incremento nella capacita di creare inizlative di innovazione e di impresa sociale da parte
deigioani coinvolti rispetto ad un gruppo di controllo costituito da giovani che virrono glistessi tenitori ma non coinvoltl nelle
azioni di progetto. L'analisi controhttuale potra essere rnlidamente effettuata solo dopo un certo tempo intercorso dal
termine delle attivita determinato in base ai normali tempi di inserimento larcrati\/o del contesto d'intervento.
Al fine di valutare complessivamente il miglioramento genento dal progetto sara importante valutare anche la quantita di
risorse destinate alla specifica problematica prima e dopo l'intervento e l'incremento eventuale di strutture permanenti sul
territorio confrontandola con quanto a\r\renuto nei 5 anni precedenti f intervento.

I possibili indicatori saranno meglio articolati in Èse distudio difattibinta ma, corne esempio:
- la ríduzione della percentuale di NEET nel contesto d'intervento
- la costituzione in maggior numero di soggetti di aggregazione gioranile o di attivismo civico
- la maggiore presenza sul territorio di iniziative sostenute finanziariamente da soggetti privati
- la maggiorc presenza di iniziative imprenditoriali localie/o di iniziatirre innorative dal basso
- una maggiore capacita di innovazione da parte della PA locale ed inteEzione con soggetti priratianche profit

4.7.3 Descrivere la suddivisione del lovaro necessario per il roggiungimento degli obiettivi di
progetto con riferimento oll'esperienzo, competenzo e capocitù orgonizzotiva dei portner,
onche in processidi co-progettozione e monogement di progetticon partenorioti pubblico-
privati, nonché ollo coerenzo del profilo dell'investitore/finonziatore privoto rispetto ollo
stru mento di fi nonza prescelto

M@(4,Wúrotftri
Gasco è neto a Napoll nel 1991dall'unlone dl otto cooperative e sin dalla sua cosdtuzlone si è occupato princlpalmente di
Sestione di servlzl socio-assistendall e socio+anitari, di promozione dl lmprese sociali e di omunita, dl fiormazione,
comunicazione ed editoria. In ambib sociale Enta una cospicua esperlenza di prqettazione e realizzazlone di srvizi per
bambini, anziani, donng famfille, migranti, pensone con dlsabiliè softrenti psichici, percone on problemididipendenze
e senza dlmon. L'esperienza maturata ha reso possibile al consonio collaborare con la PA per la rcalizzazione dlatdviÈ ed
Interventi mirati a fenomenl emergenti della persona, della famiglia e della comuniÈ. Gesco in favore deltarget ha realizzato
servizi diversi di accompagnamento all?utonomia abibtiva e lavorathn. I Percorsi di autonomia guldata hanno reallzzato
innovatlvo Inèrvento'ponte'tra le dimissbnl dal percorso omunitario e la totale condlzione dl autonomla per madri sole
con I'igll mlnorenni e per neo-maggiorenni, anicchendo dl un nuovo tassello it sistema di vrelbre ci.t:d::- l! =:!i=::: ;::il comune di Napoll Dote Comune, un innovativo intervento sperimentando un mode*: j::::=::-: := l:--::: : í:=--:l::.:
teso a hrlorir€ l'orientamento alla scelta prcfiesConah e la prlma acquisizlone di elementi di prorfessionalita; Ielabor:azione
di progetti individuali rispondenti alle potenzialita e all'orientamento di ciascun ngarr,la unitamente allo Mluppo
dell'integnzione tra îormazione proftssionale e accompagnamento educdivo.
Ha anche realizato nell'ambito del seMzio laboratori dl educatirn tenitoriale, programmi indivldualizzati per minod e
famiglle sla con acce$o spontaneo dre dleúo lnvio del SS. coinvolgendo | ft,requentant in #i.f- :j:-L'--: : 3l =;;:=
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Gli amblti di intenento rendono Prql.ct Ahc.d un parùrer altamente qualifrcao per la reallzzazione del programma. [e
attivita pranlenti di PA riguadano infatti l'innovazione sociale attnìrerso forfbrta dl servizi spedalistlcl finalizzati ad
accrescere l'eficada e l'efffcienra delle azloni di wiluppo legme sia a fundiStrutilrall Europei, a Programmi Comunitarl o
intemazionall, sia a forme di fundraislng verso donabri lndlviduali, fflantropicl o anvestitori sociall. Si occupa inoltre dl
polldche $oranlli, geazlone, wiluppo e Inbmarionallzzarlone dl imprcse e start up ad alb impatb soclale o amblentale e
digesdone dl centri giorranill, co-wortirg ed incubaori dimpresa sociale.
E.!.T.D. $c.a.r.l. open nella formazione prcúessionale, nell'apprendlmento contlnuo nellbdentamento e nell'lnnorrazione
sociale, wlluppando pogettl e Interyentl dl onsulenza, furmazione ondnua, azioni di analisl, rlcerca sociocconomlca e
assistenza tecnica a farcle di pubblidre amminlstrazlonl e lmprese pdrrate.

L'Onl ùlUlbn è una cooperatiw sociale omposta da donne impegnate nella rcalizzazlone di uc.i'&a3t€s: eh3 perlnet? d!
coniugare ambizioni lavoratirre, passbne e solidarieta, affnontando h sfrda di esser C:;.:.: *: !:'-:=::, :! !':j, :.:!i:
speciffco In Campania e a Napoli, in un'area debole quale quella dei seMzi alle famlglh ed alle persone vulnenblli. Eftttua
seMzidl prerrcnzione ed il contrasto aldlsagiosocio educativo e elazionale delflnfanzia e dell'adolescenza con parti@lare
attendone al fenomenl dl dlsperslone scolastica: Con il Progetto ' ABC - A Ben Comlndare' Agenúa Territorlale Per La

Pnryenrione E La [otta Al Dlsaglo Sodo - Educatho E Reladonale t]ell'infanda E Delfadolescenza Napoletana ha awiato toi

20 ssrole delle citta di Napoll un percorso per la realizzadone di un sistema Inbrmathrc per la rilwazlone e l'anak:i j:!!:
frequenza iregolare e delh dlspersione solastica. Ha altresì realizzato iniziatfve di supporto alle scuole, agll opentod sociall
e alle famlglie a partire da una riognlzione aggiomata e affidabile dei servizi efiettiramente orfferti nei dlversi contesti
terrlbriali.
ll prot|llo dell'lnvesdbrc SEFEA IMPACÍ è @erente con l'azlone trattandosl dl una societa dl gestlone de! rlgarmio destlnata
alla difttsione dl una finanza di lmpatto, capace di generare cambiamend positlvi nelle corCtic--j { h::-=== i:!!:
comunita. Essa pone tn i propri crited d'inwsdmenb, oltre l'indisp;-!1: =,:--: ::::-:=i::, !'--':=::.1 3:1 ';;'1-i-
sociale'. | fundl dl SEFEA IMPACT aglsoono secondo la stntegia di lmpact Innesting essendo Esi a generare, oltne dre ad

rcndimenfi un impatb quantiftcabile a livello sodab ed ambhntale.
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4.1.4 Descrivere gli strumenti odottoti e le modolitù volte o favorire uno prospettivo di genere

4.1.5 Descrivere faffrdobilità della proposto progettuole attroverso il riferimento od onalisi
na zionali e i nte rnozi onol i/i ndog ì n i/studi/mode I li

Mu4.dDorotted (tontCollbri 70; inhrt:na 1,0)

ln ltalia il cammino per il raggiungimento della parita digenere è ancora lungo. ll Global Gender Gap Index, I'indice del Word
Economic Forum che misura appunto il livello di parita raggiunto neirrari Paesi nel mondq vede il nostro paese immobilizzato
a meta classifica sin dal 2006, anno di introduzione dell'indice. Su 115 Paesi nel 2006 eratnnro TTesimi mentre siamo al 70'
posto nel 2018 ma su 149 Paesi. I punti critici rimangono l'aspetto larorativo ed economio. Stessa cosa si rilerra per altri due
indici: istruzione (score alto, ma perse 34 posízioni) e salute (perse 39 posizioni). ljunico aspetto in cui registriamo un netto
miglioramento è la presenza delle donne ln politica: siamo oggi al 38'posb quando eravamo al 72'.
Per far sì che le donne abbiano le stesse possibilita nell'accesso alle opportunita formative e/o larorative, sara necessario
identificare le dimensionidella discriminazione entro ilgruppo target. Come precedentemente esposto, la Campania conta il
maggior numero di Siowni "disimpegnati' (23,7%l che al suo interno conta una elanata percenhnle di donne
presumibilmente per la stntificazione dei ruoli di genere atteso che il genere è un canttere appreso e non innato. Tale
caratterizzazione deve essere storicizzata e contestualizzata entro il contesto locale dove ancora si rileva una estrema difficoka
per le donne dí inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.
ta difficoha è determinata da diversi frttori, quali: la bassa solarizzazione; le scane esperienze laì/ontiì,e pregresse (spesso
le donne non hanno mai srolto un'attivita hvontirra fuori dalfambiente domestlco), problemi dl conciliazione dei tempi di
lavoro con quelli legati alle responsabiliÈ di orra nei confronti dei figli minori e non meno importante, l'impossibilita di essere
inserite in perconi facilitanti l'inserimento nel mercato di larroro, destinatí a soggetti sr/antagglatL come nel caso di donne
vittime di violenza che non sempre vengono ritenute tali.
Le discriminazioni sono caratterizzate a seonda dei contesti e quindi possono essere più gnvi per l'appartenenza o meno a
determinatl 8ruppi sociali. È questa una dimensione discriminatoria subdola perché rischia di non essere considerata
"trattabile".
Possiamo affermare che il brget in oggetto è in condizione di 'wlnerabilita sociale' owero runa situazione di vita in cui
l'autonomia e la capacita di autodebrminazione dei rcggeni sono permanentemente minacciate da un inserimento instabile
dentro i principali sistemidi integnzione sociale e di distribuzione delle risorser.
Pertanto, il concetto diwlnenbilita può essere considerato l'ercluzione critica diquello diesclusione sociale. Pur insistendo
sul fenomeno della dilatazione dell'area sociale dl rischio, non è sempli@mente ricompreso entro i confini individuati dai
parametridí misura della poverta.

Gli strumenti adottati e le modalita vohe a favorire una prospettiva dl genere segulranno un approccio multidlsclpllnare e
interdisciplinare per compiutamente comprendere i significati socio.culturali sottesi alla discriminazione di genere.
La fase di analisi secondo la prospettiva multidlsciplinare offrira alla partnership elementi conoscitivi indispensabili per
realizzare interventi caratterizzati da un'impronta politica ed emancipativa. Questi devono e$ere strettamente connessi alla
condizione femminile reale per poter implementare strategie innovative per correggere qualsiasi tipo di dlsparita, a fissare
degli obienivl e monitorare iprogressi attraverso degli indicatori.

Uutilizzo di iniziative di innovazione sociale ed anche l'introduzione di strumenti dedlcatl difinanza d'impatto non è più una
novita nell'esperienza intemazionale dove ormai da circa 10 anni, dall'introduzione del nuorro concetto di Social Innovation
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Una, in particolare, costituisce l'ispirazione della nostra proposta progettuale in quanto ha visto coinrrolta, sebbene solo in
qualita di osservatori la cooperativa Project Ahead. Ci rifuriamo ad un caso di successo che arriva dalla Gnn Bretagna dorre,
nel quartiere di Hackney a Londra, la UNhd, una delle Fondazioni create con il contributo delgorrerno britannico per il giubileo
della Regina, ed assieme alla quale ProjectAhead costituì ll GlobalSocial Entrepreneurship nenrork (GSEN), ha wiluppato, nel
2015-2016, un progetto educatiro rivoho ai giorani di un quartiere che si trova nel centro di Londra, a poche centinaia di metri
dalla Oty, canfterizzato però da grandicriticiÈ socialied educative.

ll oroqetto Hacknev Connect è basato su un nuorlo modo di apprendere attrar/erso il movlmento, l'immaginazione e le
emozioni, sostenuti da strumenti audio lmmersivi (es. le cuffie wireless). I giowni diventano protagonisti di una stofa,
inontnno persone, scoprono luoghi e risolrono prcblemi con un approccio imprenditoriale e sociale nel corso di
un'avventura educativa originale che mesoola lezioni di alrabetizzaziong esperienze matematiche, scientifiche e storiche.
ll progetto si rivolge a giovani tra i 14 ed i 30 anni (il 45% della popolazione del quartiere) ed ha lo scopo di wiluppare le
competenze, la fiducia, le aspirazionie le opportunita per igiovanidel quartiere.
Hackney Connect è un programma che include quindi un Insieme dl finanzlamenti, progetti e sostegno reale e virhrale per
consentire ai giownl di awiare le proprie inlziative sociali.

Tutto ciò awiene chiedendo aÍ giovani di individuare, intengendo con il quartíere, le problematiche sociali più pressanti che
li rlguardano o che riguardano le loro famiglie. Una rolta individuate queste problematiche, i giorani derono trorrare loro stessi
delle soluzioni che consentano di affrontarle e risolverle ed hanno a disposizione sia una piccola dotazione flnanziaria (ln
genere attorno alle 500 sterllne) che il supporto formaùvo e consulenziale di UNld per approfundire il tema e sperimentare
le loro soluzioni.
Le proposte più interessanti ricevono un contributo più rilerrante (fino a 15.000 sterline) per trasfurmarsi in vere e proprie
imprese sociali. ll coinvolgimento deigiovani è pieno e la loro responsabilizzazione assoluta. Questo ha portato ad individuare
oltre rt0 iniziative dl cui alcune hanno gia avuto il loro start up e stanno gia tnsformando la vita delquartiere.

Uimpatto rilevante è legato però non solo alle imprese sociali che sono state awiate ma anche, e soprattuttq al
coinvolgimento pieno dlgiowni spesso demotivatl allo studio ed alle problematiche sociali e che, in questo modq imparano
ad intengire, ad utílizzare quanto appreso ed a desiderare di apprendere di più per realizzare sé stessi e migliorare la vta del
guartiere nel quale virono. La riattivazione delle motirrazioni gioranili rappresenta un significativo elemento di successo di
questo programma. Sostenuto da UBS, il programma ha finanziato finon 45 giorani che hanno proposto un'idea per affiontare
un problema sociale di Hackney. I premi, compre$ tra i 500 ed i 15.000 f erano finalizzati a creare quindi un impatto posltiro
e, a questo scopo, ogni vincitore ha ricevuto 12 mesi di formazione e consulenza attraverso UnLtd ed UBS.

Altri casi d'interesse sono stati realizzati anche in paesi in via di wiluppo come nel Rajasthan attraì/erso un Development
hpact bond rivolto alle bambine del lll ciclo di studi (la nostra scuola seondaria inferiore), anch'esso arti@lato secondo la
modalita del payment by result con l'oblettivo di far iscrivere a scuola il 79% delle bambine che non lo erano all'inizio del
percorso e di migliorare anche le performance di apprendimento che pure si è rivelato un notevole successo sia dal punto di
vlsta quantitativo che qualitativo generano un signiffcatlro ritorno per l'investitore prlvato, anche il quel caso UBS.

La mappatura internazionale di questi*rumenti è oggiseguita da diverse organizzazioni, in particolare il Globalsteering group
fur lmpact Investment o il Global lmpact Investing netwo* che, oltre a raccoglierc dati ed analisi, costituiscono ormai delle
organizzazioni in grado di influenzare lo spostamento di significatirre risorse di flnanza a livello internazionale rrerso gli
lnvestimenti ad impatto sociale.
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4.1.6 Descrivere lo congruità del Piono-economico finonziorio
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lf piano economico e finanziario si riftrisce, come richiesto dall'
sono state individuati I costi delle risorse umane dedicati ln
ed alla sola progettazione delle altre azioni progettuali. Tn queste
della geolocalizzazione che rientrano nelle azioni 2.1 e 2.2 che
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richiedono di una specifica pmgettazione nel corso dello studio di
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La cresclta del gbvanl Neet rappresenta una probhmatica che
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lettura delfenomeno lo riduca a un meno prcbtema dldeficit di
date dal@ntesto locale, dalla ongiuntun economica, dalla
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4.2.2 Descrivere lo copocità di creore un opproccio innovotivo oi seruizi pubbtici ottroversa
soluzioni e strumenti che soppiono cogliere le opportunità derivonti doll'lCT e
dall'ibridozione di diverse occezioni di innovozione (tecnologico, sociole e di processo), con
risultoti ottesi duroturi nel tempo

La prima pocnziafita attribuibile all'idea progettuale rislede nella rlduzione del rlsdrio dl impoverimento deltaryet. È infatU
evidente che rimanere fuori del oontesto furmativo e/o laroratlvo per periodi lurghi amplifica il risdrio di depaupenmento
delle competenze, aggnnando esponenzialmente le dlfficoltà di quesd soggetti.
Con l'atdvazione dl spedfidre polltiche nel tenibrio capacidlstlmolarc la capacita della persona disapersi ollocare nel
mercato, l'aggiomamento delle oonoscenze e competenle lavontlve, l'intraprendenza e l'autoimprcndlbrla[ta sl pone un
freno a questa deriva.
Un elemento da considenre rlguarda la cddcita del passaggio dalla sq,rola al larlorq momento in cui molti glonni rischlano
di pedersl e trasbrmarsi da potenziale risona per !a crcscib del Paese a @sto sociale. Le atùvfta del prcgetto potranno
essere invece spese per sperimentare cirorlti virtuosi tn scuola e sistema produtdvo.

Uhedorc potenzlafita dd progetto risiede nel!'investimenb in politidre attive dellavom. Ohre alla varieta distrumenti messi
in campo (aggiomamenb delle conosgenze e competenze larcratve, l'intraprcndenza e l'autolmprenditodafita) passe

centrale è costhuito dalla solida ed efficace reE diservlzi.

Inoltre, In rlfelmento ad alcuni dschl dl imphmentazione del progetlo (scarso coinvo[lrento dei gionni e del
chongemoker, reslstenza delle aziende all'inserimenb larcratvo del target e resisEnza al camblamenb cultunle
nell'adozione dello strumento difinanzia di impattol, h attivita del progetto sono state pensde per mitigarc tali rlschi,
permettendo un contatb reale e spontaneo con llta6et e dei perconi dl imprendib|rialità sociale basata suireali bisogni
deltenitorio.

Mù4.(m@!q@É (Fontcalibri 1ù inF lineo 1,0)

L'utilizzo delle tecnologie digitali nella PA in ltalia ha ormaivalicato i primi díecianniditentativicon un'attenzlone mediatíca
ed anche una dedizione di risorse quasi mai corrispondenti però a reali risultati in termini di cambiamenb reale delle
abitudini e dei comportamenti dei cittadini e delta P.A. Sicuramente, nell'ambito delle iniziatiye condotte dall,Agenzia per
l'ltalia dlgitale (AGID) i temi della sicurezza, anagnfe nazionab, identita digitale, open data e Intemet go\rernance sono
alcuni dei puntida cui partire per completare il percorso di digitalizzazione nazionale. Anche ísocial network e ichatbot, in
ottica di servizio pubblico, sono da tenere in considerazione: come dimostrato da una ricerca condotta dall,Universita di
Reggio Emilia, la maggionnza dei comuni italiani, pur riconoscendo nei social media uno strumento innorratirro capace di
modificare e migllonre alcuni processi Sestiti dai comuni, non ha anoora in\restito in questi strumenti poiché preoccupata
dai costi di progettazione, implementazione e gestione. I pochi comuni che però hanno deciso di investire in questi strumenti
riconoscono che i costi, comunque non elerratl vengono recuperati nel tempo grazie ai beneficí ottenuti nei processi di
comunicazione con la cittadinanza. Questi stanno sperimentando l'utilizzo dei chatbot per semplificare le comunicazloni e
rendere maggiori servizi alla propria cittadinanza: ad esempio il bot Musei ltaliani clìe utilizza gli open data forniti dal
DBUnico - il database del Ministero dei Beni e delle Attivita Cufturali e del Turismo - furnisce informazioni in tempo reale
sui musei di un'area geotrafica di interesse del richiedente.

Quando si parla di applicazione di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione spesso si tende a considerare questi
processi come tradizionali progetti ll nei quali si debba in qualche modo digitalizzare l'esistente, sostituendo tecnologie
obsolete con qualosa di più moderno e pubbllcando qualche dataset con licenza Open Data.
Si fa l'errore, quindi, di non considerare il aontesto in cui viviamo, un @ntesto in cui il rapporto tra il cittadino e la pubbtica
amministrazione è spesso complicatq basato sulla sfiducia e zull,lmposizione ed in cli un semplice elimina_code viene
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percepito dal cittadino come una gnnde Innornzione perché gli consente di non passar€ in piedi la lunga attesa allo
sportello, un'attesa magari necessaria per consetnare ad un ufficio un documento proveniente da un altro ufficio della
stessa pubblica amministnzione.
È il momento di iniziare a onsiderare queste iniziatirre per quello che sono: del rreri e propri processi di innorrazione che
hanno poco in comune con i tradizionali processi di produzione tradizlonall seguono logiche direrse, hanno bisogno di
competenze e risorse di tipo diverso e si misunno con KPt che nulla hanno a che fare on gli indicatori utilizzati
tradizionalmente nei processi di produzione.
La prima cosa da fare, per andare nella direzione della trasformazione digltale della PA, è stabilire con chiarezza quali slano
gli obiettiví che vogliamo raggíungere e quali i orralori'che potranno essere espressl da una futun PA digitalizata.
ln estrema sintesi ci aspettiamo che il cittadino possa accedere ln modo semplice ed immediato ai servlzi di cui ha bisognq
ed a cui ha dlritto, possibilmente onllne e senza a\rere mai la necessità di recarsidi persona presso un ufficio pubblico.
Partendo dalla complessa situazione esistente si potra cominciare a ngionare sulla PA di domani oonfigurano i princlpali
vantaggi che il cittadino potè derirrare dal passggro ad una pA digitale:

- una gestione compleb di autenticazione ed autorizazione certificata, unica e centralizzata per il cittadino;
- il completo superamento della carta almeno nell'ambito dei vari uffici della PA con la piena acquisizione della flrma

digitale;
- l'unificazione concettuale delle banche dati della PA rese accessitlile a tutta la PA stessa;
- una gestione completa degllOpen Services messia disposizlone a partire daidatiditipo pubblico.

Questo approccio teorico è alla base della progettazione delle tecnologie che saranno implementate nel progetto laddove
la APP di guartiere oonsentira una più diretta relazione tra cittadini ed Amministrazione attraverso, ad esempig, la
segnalazione di eventi o malfunzionamenti locali o emerBenze su cui intenrenire. Verranno anche raccolte inbrmazioni in
modalita OPEN attraverso cui comprendere e gestire i flussi di cittadini e turisti, le loro reazioni ai servizi. Scalando questo
approccio nel tempo sara possibile tnsÈrirlo anche in altre aree dell'Amministrazione semplificando la vita alcittadino.

4.3 Potenziale di scalabilità e replicabilità della soluzione proposta

4.3.7 Descrivere lo copocità di scolore gli impottigenerobiti dott'ideo progettuole

Mu 4.nO @rctfud (F9qt @libri 14 tntrrlinea 1,0)
Perché un'innotazione sociale sla capace di raggiungere l'obiettivo finale di "cambiamento dísistemat cioè di fi;uoft
Epporto tra politiche pubbliche, iniziative private e comunita di pratica, il perorso da compiere si snoda attnverso tappe
fundamentali: dall'identificazione di bisognisociali nascono proposte che si traducono in modellidi inclusione e wlluppo la
cui sperimentazione sul territorio \a implenrentata fino ad arriyare alla diffusione dell'idea.
ll trasferimento o riproposta su scala píù ampia delle esperienze di innovazione sociale (scalabllita) è un passaggio
partlcolarmente delicato che mette in campo risorse, competenze e relazioni la cui quailta può permettere a piccoli progetti
fortemente radicati sulterritoriq quindi nati in specifici contesti locali, diestendere il proprio lmpatto a nuove comunita.

La scalabilita è pertanto un aspetto cruciale cui viene dedicau grande attenzione nella tettentura sutla social innonation.
Nel rapporto 2012 "Defining Social Innoration" di TEPSIE (Theoretical, Empirical and hlicy Foundations fur social Innoration
in Europe) - progetto europeo che elabora la strategia UE per lo wiluppo dell'innovazione sociale - si sottollnea che
'l'obiettlro delle reaha con missione sociale è quello digenerare il più gnnde impatto possibile".
Eenché il rapporto evidenzi l'importanza dell'emulazione, cioè il potere di contagiq come strategia per lo sviluppo e
diffusione di un'idea, è altrettanto importarìte puntare alla crescita "verticale'di un'organizzazione grazie al coirwolgimento
e attivazlone dialtri soggetti e attivita su più livelli.
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fn un report del 2007 I'organinazione britannica govemativa Nesta, National Endourment fur Science Technology and the
Arts (ora con sede anche a Torino), affermava che per rendere scalabile finnovazione sociale sono fondamentali le alleanze
e le contaminazioni tn piccole organizzazioni, imprenditori, grandi lmprese e istituzioni pubbliche. In 'social Innovation:
what it iq why it matters, how it can be accelented", Goeff Mulgan (attualmente chief elecutirre di Nesta) paft[ona i picmll
imprenditori e le start up alle 'api' che - moblli, dlnamiche, velocl, portatrici di innornzione su piccola scala - ronzano
intorno agli alberi dalle solide ndici (le grandi istituzioni, con rircrse e potere) inducendoli a ondividere, introdure e
rendere così scalabili le loro iniziative.

E per far crescere la domanda - rilerra il Ubro Bianco dell'innonzione sociale scritto da Geoff Mulgan inslerne con Robin
Murray e Julie Caulier Gríce - ci può essere bisogno di una diffusione attraverso l'ascoltq suscitando consapwolezza,
sostenendo una causa, e promuovendo il cambiamento. ljascolto atti\o è la chiave per creare domanda per i servizi, in
particolare da parte delle pubbliche autorita.
ll Libro Bianco, raccolta a livello internazionale di pntiche, strategie e strumenti che costítuise una vera e propria guida per
progettare, sviluppare e hr crescere l'innorazione sociale, sortblinea inoltre ome la dift,rsione di un'idea dipenda spesso
anche dalla sua semplicita e dall'eliminazione di ciò che non è essenziale, mentre le idee complesse richiedono più
competenze e impiegano più tempo a diffondersi.

Sulla base dei presupposti indicatl dalla letteratura e dall'esperienza internazionale possiamo rilevare che la nostn proposta
progetilale ha in sé tutte le potenzialita di scalabilita e replicabilita. tnfatti sitratta di una idea semplice (dare fiducta a chi
apparentemente non la merita) che parte da bisogni concreti emersi dal territorio cuí cerca di dare risposte anche piccole
ma innovative ed efficaci ideate dagli stessi che virono quei territori e che hanno un'ambizlone di cambiamento su scala più
ampia (impatto). Sulla base di queste solide radici ll progetto costruisce una serie di interventi mirati realizzatida operatori,
imprenditori, reti associativre che rafforzano e sostengono il processo valorizando proprio l'ascolto continuo attra\/erso
azioni di strada ma anche il ricolso alle nuove tecnologie ed essendo pronti a riadattare i percorsi alla soperta di nuove
soluzioni con mente aperta al camblamento.

Descrivere Io possibilità di replicare gliimpatti generobili dello proposto progettuole in oltricontesti

M@(4(m@ra/ttf;d

4.3.2

L,innorativitade|progetto|MPAcrr|siedene|disegnareunveroepropr
sistema strumenti e servizi gia in uso con la creazione di uno strumento di finanza di impatto innorratir;g. La replicabilita del
modeflo di intervento non si esaurisce nella giustapposizione degli elementi che lo carattenzzano,ma si realizza nella piena
adesione delle connotazioni di base. In primo luogo l'ascoho del territorig anche andando in strada a incontrare igiornni
destinatari delle azioni progettuali. Ogni territorio e ogni contesto ha le sue caratteristiche e non bisogna dare per scontato
che ciò che è problematico a NapolÍ lo sia necessariamente anche a Palermo, Bari o Roma.
Inoltre l'attivazione dinamica e la spinta motivazionale del gionni rìrppresentano l'elemento di successo della proposta e in
essi riposa il valore aggiunto che può scaturire sia in termini di risparmlo di costi (meno dispersione equirnle a meno
delinquenza e servizi efficaci comportano riduzione di sprechi) ma anche di afflusso di nucrye risorse (potenziali irn estitori
che rawisano possibili ritornio utilizzi ottimall delte proprie rircrse). euesto non può essere oggetto di compromesso nei
díversi contesti ma i protaSonisti del cambiamento (i chongemobrl pos$no essere diversi per 

"È, 
sesso, estrazione socialc

e culturale e finanche prwenienza geografica. Bisogna essere in grado di comprendere chi sono in ciascun territorio e
sostenerli pienamente.
ll pacchetto di servizi di orientamento, formazione, consulenza, accompagnamento e mentoring può essere standardizato
ma ra costruito a Seometria variabile ín modo da brnire le giuste dgsi di ciascuna @mponente a seconda dell,esigenza
specifica.
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Infine le reti locali, i profussionisti, gli imprendltori, le istituzioni vanno coinvolte nel processo che non può mal essere calato
dall'alto o arrivare dall'esterno. Deve nascere dal territorio cui viene trasfurita una metodologia ma più ancora un approccio
innovativo al design di soluzioni locali che solo nelterritorio possono trovare applicazlone.
In sintesitutti i componenti della proposta sono gia presenti suivari territori e bisogna solo mettere in moto la macchina e
proprlo per questo il progetto può essere trasftrito e replicato in qualunque contesto.

4-4 Miglioramento delle capacità di innovazione delle pubbliche amministrazioni

4.4.1 Dimostrore il criterio di sostenibilitò economico e sociole dello proposto prqettuole, con
porticolare riferimento ollo copocitù e dimostrabilitù di generore minori spese o moggiori
entrote per lo pubblico omministrazione

1.(Dqronert
Sulla scorta di diverse esperienze innovatirre di un certo successo all'estero, anche gli espéÀi itatianÉ aversl ttri* ta*
stanno risenrando crescente attenzlone per i meccanismi di esternalizzazlone della gestione dei servizi rccieassistenziali e
di altri servizldl pubblica utilíta ínformatia clausole 'pyment-byresult{ lo"payfonsueestl.
Tali clausole si fundano su contratti in fuza dei quali la PA non paga gli operatoriche erogano i servizi socio-assistenziali
esternalizzati in base all'ou@ut, ma in base all'outame, ossia ai risultati effettirramente ottenuti e agli impatti di medío
lungo-termine. Per questo motivo ven8ono indicati anche come strumenti di finanziamento 'di impatto" (o .impoct
i nvestin g' e' outame fu nt l.
A partire daf 2010 si è dlftrso rapidamente un particolare meccanismo di @ntmcting out basato sulla clausola 'pay-for-
succesf per il finanzlamento di inten enti socio-assistenziali, denominato Social lmpact Bond (SlB).
I SIB sono lo strumento sperimentab massicciamente a partire dal 2010, nei paesi anglosassoni e non solq per ampliare le
funti di finanziamento delle politiche sociali senza aumentare la pressione fiscale. ln generale, iSlB sono caratterizzati da:(i) ilcoinvolgimento di più operatori nelfinanziamento di progettidi pubblica utíliè;(ii) un prcSramma diazione finalizzato a conseguire un impatto significatiro;(iii) un impegno a ripapre i capitali iniziali - in genere da parte un Ente committente pubblico - se vengono

raggluntigli impatti;
(iv) un risparmio dispesa pubblica.

Un progetto finanziato tramite SIB dovra produrre un impatto sociale significativo. Questa è la ntio di tali progetti, che porta
a identificarlicome strumenti "payrfur-success".ln sintesi la stazione appaltante (cioè ilsettore pubblico) si impegna a pagare
solo a fronte di deErminati outcome e non do sulla base di output (o peggio ancora input).

Inoltre, glistessi profllifinanziarídegliaccordisottesia un Sl4 che li rendono un potenziah strumento dicontenimento della
spesa pubblica, si realizzano se e solo se vi sara un impatto sociale, in quanto:

' i risparmi della spesa pubblica per affrontare problemi sociali cronici sl potranno concretizzare solo a fronte dell,impatto
del progetto;

' il premio finanziario da ripagare agli investitori, al termine del progetto, è parimenti legato al suo impatto sociale.

Lo strumento proposto pr€senta due ambiti nei quali si potra realizzare l'ímpatto appena descritto:
1) ll risparmio potenziale di spesa derirante dal sottrarre alla strada un certo numero di giorranl che hanno

abbandonato i percorsi di studio o lavoro regolare e che genenno dei costi molto alti sia per la necessita di
sostenerll attrar€rso aPPositi seMzi sociali ma anche per i danni indiretti derinanti dal loro stato di esclusione
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sociale. Costi ancora maggiori derivano ad esempio laddove debbano essere @stretti a perconi di 'recupero"
carcerario con elerati costi di mantenimento delle strutture e degli stessi giovani detenuti;

2l fincremento di entrate derfuante dallo sviluppo di iniziative di lmpresa soclale ed inserimenti lavorativi che
genenno, soprattutto nel primo caso, incrementi di entrate dirette per i tributi localie per la fiscalita genenle oltre
ad attiwre un meccanisrno moftiplicatore relatlì/o all'assunzioni di altri giorrani nelle attlvha awiate.

In ulÙma istanza non va sotùovalutato il ritorno legato all'attrazione di capitali privati che nuorae start up a rocazione sociale
potrebbero generare rispetto ad investitori nazíonali ed internazionali attnverso il loro ingresso nel capitale sociale o
attraverso sinergie con altre iniziative imprenditoriali di fillera.

Nel corso dello studio difattibilita sara necessario in primo luogo ricavare le informazioni ed i dati neessari a calolare il
potenziale risparmío di spesa pubblica, partendo dal dato della costo dei servizi sociali indirizzati alla particolare categoria
target, computando tutti I rrantaggi economici diretti ed indiretti derivanti all'Amministrazione dal nuovo approccio. Sara
inoltre necessario costruire una credibile teorla del cambiamento per comprendere come gli outcome del progetto possano
condurre ad un impatto di medio-lungo termine e predisporre gli strumenti per la mizurazione dell'impatto con metriche
coerentl con l'intenrento prcposto. ln questo senso il coinì/olgimento ed il conftonto continuo con il soggetto lnvestitore,
SEFFA lmpact, particolarmente attento a guesta dinamica rappresenta un purìto di fona del progetto.

4.4.2 Descrivere I'odonabilità dell'ideo progettuale ollo costruzione di strumenti di finonzo
d'impotto sociole do cui si evinco ilvantaggio per to pubblico omministrazione in termini di
volore pubblico

l
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Mox4.W@mttei
[afinanzasocia|esembracominciareadusciredalnidoedaffacciarsialmondod
cominciare a chiedersl se non valga la pena di aiuare il bimbo a cresoere.
Uinversione di tendenza matura soprathrtto nel mondo anglosassone nel momento in cui ci si acorge che se i budget pubblici
non regSono più dinanzi alle esigenze sociali è necessario trc\Ere nuore fonti di sostentamento. La riflessione inizia con il
Soverno laburista inglese di Torry Blair e di Gordon Bmwn e si concretizza in scelte politiche con la Big Society diJames Cameron
e deiTories. Questa scelta genera la nascíta di un opentore finanziario nuoìo, Big Society Capiol Umited (BSC), una banca di
investimenti awiata nel 2011 che ha lanciato un fondo di 600 milíonidi sterline e che è il primo ente di investimento sociale
pubblico-privato realÍzzato nel mondo.
Accanto alla BSC il gorrerno inglese ha poi creato nel 2011 anche la Big society Bank (BSB) on il ompito di creare nuovi
prodotti finanziari, come i bciol lmpoa bnd, per farorire lo wiluppo di flussi finanziari veno le organizzazioni del teno

Gli inglesi non si sono mossl da soli e sono stati affiancati dalfamministnzione Obama che ha creato nel 2009 íl Social
lnnovation Fund (slF), un proSramma della Corporation fur National e Community Service (CNCS) che combina le risorse
pubbliche e private per wiluppare soluzioni bottom-Up che diano evidenza del loro impatto sociale negli specifici settori sociali
índividuati. Esempisimilianche in Australia, Canada, lsraele e moltialtri paesifino allo sbarco nell'Europa continentale con il
lancio della Social Business lnitiative della Commissione UE nel novembre del 2011 ed il lancio del EuSEF (European Social
Entreprise Fund) nel 2012.

Tale cambiamento ha trovato la sua massima espressione nel orso del 2013 allorquando la presidenza inglese del Gg ha
creato uno speciflo 8ruppo di larroro per I'arorlre la diffirsione degli investimenti sociall nel mondq proprio attra'erso la
propulsione dei paesi del G8.

La spinta dei governi e la nascita di operatori finanziari specializzati nppresentano un'interessante prospettin, ma si può dire
che il cambiamento di paradrgma sisia danvero compiuto nell'agosùo del 2012 quando la locieta Go4fnan Sachs ha creato il
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primo Social lmpact bond negli Stati Uniti rivolto al recupero dei detenuti nel carcere di Rikers lsland a New York. ll prestito
sara rimborsato Srazie ai risparmi realizzati dal Dipartimento di Correzione della citta di New York nel confronto tra i costi
efftttivla seguito della diminuzione prevista nella recidiva e quellioriginariamente previsti.

l casi In cul dunque questo tipo di impostazione basata sul 'pagamento in base al risultato" hanno avuto successo in giro per
il mondo sono molteplici e il nostro progetto è in gradq come abbiamo vistq di generare sia risparmi di spesa che aumento
dientrate ed attrarre nuovi capitaliveno servizi ad impatto sociale e quindi si presta perfettamente alla costruzione di uno
strumento finanziario ad impatto.

ln particolare il meccanismo finanziario sara costruito in modo da valorizzare le capaciÈ, finiziatiì/a e la creativita dei giorrani
coinvolti che sannno responsabilizzati attraverso la concessione di un rroucher di circa 500 € che potra essere utilizzato per le
prime spese tese a verificare la fattibilita di un'idea d'impresa o di lavoro autonomo oppure come assegno formativo per
l'inserimento larorativo. I successivi premí più consistenti saÉnno rivolti ad un giorrane su 5 e gli consentiranno di awiare la
propria attivita o di rendere molto conveniente la sua assunzione.

Indirizzare al lavoro autonomo o dipendente almeno 8 giovani ogni @ coinrolti consentira di generare un risparmio per
l'amministrazione sia per i minore ricorso aí servizi sociali sia per le minori spese dowte al recupero (o alla repressione) dei
glovani coinvolti. Inoltre l'lnserimento laroratirlo potra generare per l'amministnzione anche incassl diretti per ltributi tocali
o indiretti dalla fiscaliÈ generale. Questi rantaggl economici consentiranno di ripagare l'investimento eftttuato
da|l,investitoreprivato@nUnagndualitàderi\'antedalfive||od|successodeipercorsidiinserimentoedlautoimprcsa.<

Più elevato sara questo successo e maggiore il premio pagato al soggetto attuatore ed all'inrrestitore e quindi magglore la
capacita di attrazione di nuovi investitori e la scalabilta dell'interrrento. Infine l'investitore avra anche la possibilita di
monitonre ed accompagnare lo start up di nuove imprese ed eventualmente sostenere anche direttarnente quelle che gli
sembreranno più generatrici di valore economico e sociale.

4.4.3 Descrivere la copocitò di creore relozioni colloborotive fro soggetti operonti sul territorio anche con

'-qQaa J 6*.

LÀTa

È 6<,,-^ú',-".,.rocl, prn 
1

Per quanto conceme lo strumento giurídico-amministratirrc prescelto, il partenariato di progetto pfep€ne di costituirsi in
una Fondazione di Partecipazione. tiistituto della Fondazione di Partecipazione (F.d.P.)'costituisce il più avanzato modelloA
italiano di gestione di iniziative nel campo culturale e, in genere, del no profìf e si sostanzia in "una impresa non lucrativa
che nasce per operare e Sestire progetti e @nsente, attraverso la collaborazione tra pubblico e prhatq di conciliare
l'imprenditorialita e la managerialita private con la gannzia dell'interesse pubblico". (volume Fondazioni di partecipazíone,
Atti del @nvegno'Le fondazioni di partecipazione'tenutosi a Firenze il 25 norembre 2006, Milanq 2006, a cun della
Fondazione ltaliana per il Notariato). L'utilizzazione della Fondazione di Partecipazione ha registrato ampi riscontri in tutti
quei settori in cui le slnergle tra pubblio e pri\rato si pongono come indispensabili per il raggiungimento dello scopo che ci si
prefigge. ll limite della natura ideale dello saopo non è inompatibile con l'esercizio di un'attivita imprendtoriale. La F.d.p. è
una figura giuridica atipica (art. 12 c.c.) il cuiatto costituti\lo è classificabile come un contratto a struttun aperta (art. 1332
c.c.) che realizza una forma dl cooperazione senza flni speculativi (art. 45 Cost.). ta F.d.P. è rispondente inohre ai seguenti
requisiti:

U Esigenza di uno strumento giuridico evocatiro al "bene comune'
2) | p?rtner e il loro modus openndi sono parte del patrimonio del territorio
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3) Possibilfta di parteclpazione di una comunita mista (privata e pubbllca) al sostegno di un progetto di qualiÉ

identificativo contemporaneamenE di un prodotto e del suo territorio
4) PossibiliÈ diaffiancamento neltempo distabholder rileranti per il peneguimento dello scopo

Date le caratteristiche della Fondazione dl Partecipazione (strumento aperto, autonomia giuridica), si prevede di riuscire a

stabilire relazionl collaborative sul terribrlo in manlera snella ed efflcace, con il colnvolglmento dlretto degll stakeholder del
varl progetti di innorazione sociale.

SEZIONE 5 _ CRONOPROGRAMMA
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