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Introduzione  

La Risoluzione del Consiglio sul Piano di Lavoro dell’UE per la Cultura 2023-
2026 evidenzia il ruolo strategico della partecipazione culturale nell’innalzare la 
qualità della vita, promuovere il benessere degli individui e delle comunità, 
facilitare la coesione sociale come priorità delle politiche culturali. Nonostante la 
crescente attenzione sul tema, ancora limitate sono le evidenze e gli indicatori utili 
a sviluppare una comprensione approfondita e articolata degli impatti sociali delle 
pratiche artistiche e creative con riferimento a diversi pubblici,  e in  particolare  
alle  persone  che  vivono  permanentemente  o  temporaneamente  con disabilità. 
Proprio al fine di contribuire alla definizione di strumenti  e metodologie  per la 
valutazione degli impatti sociali della cultura è stato sviluppato il toolkit RADAR 
per misurare l’impatto della partecipazione alle attività culturali e creative sul 
benessere e la connessione con l’arte e il patrimonio culturale.  
Il toolkit è stato sviluppato nell’ambito del progetto Inclusive Arts and Culture 
(ICA) dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (ISPC CNR) attraverso un percorso di co-progettazione con gli 
utenti e le comunità, i professionisti culturali, i caregiver, i medici, i terapisti 
occupazionali, gli educatori e gli psicologi.  
La ricerca ha preso avvio dall’esperienza dell’University College of London 
(UCL) e in particolare dallo strumento Museum Wellbeing Measures Toolkit 
elaborato dalle ricercatrici Linda Thompson ed Helen Chatterjee. La prima 
sperimentazione del toolkit RADAR è stata condotta nell’ambito del programma 
culturale promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani di Reggio Emilia L’arte 
inquieta e del Festival di Fotografia Europea 2023. Attualmente sono in corso 
altri progetti pilota sul territorio nazionale che adottano lo strumento RADAR.  
Il toolkit RADAR è stato sviluppato per essere utilizzato sia in contesti culturali 
e creativi (musei e gallerie, archivi, biblioteche, teatri e festival) sia in luoghi 
dell’educazione, dell’assistenza e della cura (centri diurni e residenziali, ospedali) 
per promuovere cultura e creatività in una prospettiva di welfare culturale.  

 



  

3 

 

Background teorico-metodologico 

Gli strumenti di misurazione inclusi nel toolkit sono stati definiti a partire da 
sperimentazioni di buone pratiche diffuse in ambito internazionale, in particolare 
dagli ombrelli di valutazione del benessere emotivo e degli stati d!animo inclusi 
nel Museum Wellbeing Measures Toolkit dell’University College of London 
(Thompson & Chatterjee, 2013; Thompson et al., 2011; 2012a;b) e della Inclusion 
of Nature in Self Scale (Schultz, 2002; Mayer & Frantz, 2004), adattata per 
valutare il senso di connessione con l’arte e il patrimonio culturale. Il toolkit 
RADAR, così come lo strumento dell’UCL, include categorie delle Positive Affect 
and Negative Affect Scales – PANAS (Watson et al., 1988; Terracciano et al., 
2003) e della Visual Analogue Scale - VAS (EuroQol Group, 1990).  
Un ulteriore strumento utile per lo sviluppo del RADAR rispetto alla dimensione 
sociale del benessere è rappresentato dallo strumento Center for Epidemiologie 
Studies Depression Scale (CES), con particolare riferimento al quesito singolo 
della scala 4 relativo al ‘sentirsi solo’. Lo strumento CES-D è stato usato nella 
forma tradotta e validata da Fava (1982) e Pierfederici et al. (1982). Per estendere 
l’accessibilità del toolkit è stata inoltre introdotta come legenda la Scala 
WBFPRS: Wong Baker Faces Pain Rating Scale (Garra et al., 2010). 
 
 
Il toolkit RADAR 
 
RADAR è stato progettato per essere accessibile nel design, nei contenuti e nella 
procedura di compilazione ed è composto da tre strumenti di misurazione 
dell’impatto che la partecipazione ad esperienze culturali e creative può avere sul 
benessere emotivo e sul senso di connessione che la persona prova con l’arte e il 
patrimonio culturale. Nello specifico, il toolkit include i seguenti strumenti, 
illustrati nella figura seguente: 
 
• due strumenti per auto-valutare lo stato affettivo percepito in base alle gamme 

di stati d’animo ed emozioni positive (Positive Affect - PA) e negative 
(Negative Affect - NA), prima e dopo l’esperienza culturale/creativa; 
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• uno strumento per auto-valutare il senso di connessione percepito con l’arte o 
il patrimonio culturale, prima e dopo l’esperienza culturale/creativa. 

 
 

 

  

  

  

"

Nelle schede PA e NA, la scala visiva in basso a sinistra supporta come legenda 
la codifica dell’intensità percepita in relazione  uno stato d’animo o emozione per 
assegnare un punteggio da ‘moltissimo’ (5) a ‘per nulla’ (1).  Anche lo strumento 
riferito all’auto-valutazione del senso di connessione può essere associato a una 
scala da 1 a 5 – dove A= per nulla connesso (punteggio 1) a E =  completamente 
connesso, es. ‘io e l’arte siamo una cosa sola’ (punteggio 5). 
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Gli strumenti del toolkit RADAR sono di rapida compilazione e possono essere 
compilati direttamente dal fruitore culturale, o in alternativa, un facilitatore può 
guidare nella compilazione la persona che ha preso parte all’esperienza.  
 
La compilazione consente al fruitore di prendere consapevolezza dei cambiamenti 
emersi a seguito alla visita o all’esperienza creativa e culturale. I dati possono 
inoltre essere utilizzati dagli operatori culturali o dalle figure educative e socio-
sanitarie per avere un riscontro sull’impatto esercitato dall’esperienza.  
 
Per descrivere le modalità di utilizzo del toolkit RADAR, è stato sviluppato uno 
storyboard che racconta l’esperienza di visita di un museo di due ragazzi, 
Francesco e Sofia.  
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Il toolkit RADAR, allegato al presente documento, è una risorsa open source, che 
può essere liberamente utilizzata citandolo come segue: 

UBOLDI S., MARASCO A. (2023), Toolkit RADAR per la misurazione degli 
impatti sociali delle esperienze culturali e creative. Zenodo 
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RADAR
IL TOOLKIT RADAR PER LA MISURAZIONE DEGLI IMPATTI SOCIALI  

DELLE ESPERIENZE CULTURALI E CREATIVE
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