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Il green-deal europeo

“transform the EU into a fair and prosperous society, with a modern, resource-efficient and competitive economy 

where there are no net emissions of greenhouse gases in 2050 and where economic growth is decoupled from 

resource use”
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Riduzione del 90% delle emissioni derivanti dal “trasporto” entro il 2050

Spinta verso il trasporto multimodale

Ricorso alla mobilità automatica e multimodale

Correlazione tra prezzo del trasporto e impatto su ambiente e salute

Incremento della produzione e della distribuzione dei combustibili alternativi per il trasporto

Azioni concentrate sugli spazi urbani in termini di emissioni, congestione e 

trasporto pubblico
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Jeffrey R Kenworthy & Felix B Laube, An International Sourcebook of Automobile Dependence in Cities 1960-1990, University Press of Colorado, Boulder, 1999.
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Emissioni di CO2 - Rapporto ISPRA, 2018
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World Business Council for Sustainable Development, Mobility 2030 Report: Meeting the Challenges to Sustainability, WCBSD, 2004
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Fino agli anni ‘70, l’obiettivo prioritario della pianificazione dei trasporti era la soluzione di problemi di incremento 

di capacità delle reti e riduzione della congestione del traffico veicolare

L’approccio alla pianificazione dei trasporti era finalizzato esclusivamente a migliorare l’efficienza della rete stradale, o

di aumentarne la capacità, considerando rigida la distribuzione delle attività sul territorio
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It is a difficult and dangerous thing in a democracy to prevent a

substantial part of the population from doing things they do not

regard as wrong. ... The freedom with which a person can walk

about and look around is a very useful guide to the civilized

quality of an urban area ... judged against this standard, many

of our towns now seem to leave a great deal to be desired ...

there must be areas of good environment where people

can live, work, shop, look about and move around on foot

in reasonable freedom from the hazards of motor traffic.

We think the public can justifiably demand to be fully informed

about the possibilities of adapting towns to motor traffic

before there is any question of applying restrictive

measures

Sir Colin Buchanan - 1963
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Designing Walkable Urban Thoroughfares: A Context Sensitive Approach  Intitute of transportation Engineers  - ITE 
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For every 1 percent increase in highway capacity, traffic increases 0.29 to 1.1 percent in the long term 

(about five years out), and up to 0.68 percent in the short term (one or two years) (Ronald Milam, 2017)
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L’approccio METODOLOGICO centrato sul traffico veicolare è stato superato con l’introduzione del concetto più ampio 

di ‘mobilità’, non più ridotto al solo traffico veicolare, ma orientato ad una visione multimodale [D. Banister 2008].

Nella «visione» attuale, l’obiettivo del pianificatore dei trasporti non è più quello di assicurare lo 

spostamento efficiente dei veicoli, ma il trasferimento delle persone e delle merci

secondo schemi integrati di sostenibilità
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I principi a fondamento della «sostenibilità» nella visione corrente
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PUM(S)
Riduzione delle emissioni

Miglioramento 

della qualità della vita

Interscambi sociali

Fruibilità dei servizi

De/Ri-localizzazione

Limitazione dell’uso delle auto 

road pricing – trasporti di gruppo

Spostamento della

Mobilità verso sistemi di 

trasporto di massa

Sistemi di trasporto non 

motorizzati

Sistemi di trasporto con 

ridotte emissioni

MultimodalitàAccessibilità
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1. Da misure prevalentemente gestionali 

a misure gestionali ed infrastrutturali

2. Pianificazione oltre i confini

strettamente territoriali delle singole municipalità

3. Ottimizzazione dell’uso di tutti i 

possibili sistemi di trasporto

5. Monitoraggio costante degli output

e ricalibrazione degli input

4. Ottimizzazione del

tasso di utilizzo dei sistemi e dei percorsi
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Azioni di ordine economico-gestionale (con ricadute sulla domanda)
- road pricing

- regolamentazione/organizzazione della sosta

- servizi di car-sharing/car pooling

- servizi di bike-sharing

- multi-modalità

- integrazione tariffaria

- sistemi di info-mobilità

- piattaforme digitali di tipo informativo

- sistemi dedicati di trasporto disabili
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Azioni che definiscono un’offerta «sostenibile»
- percorsi protetti per gli utenti deboli (e più deboli);

- zone ZTL;

- piste e percorsi pedonali e ciclabili
- spazi per la sosta con servizi di trasporto dedicati

- progettazione di linee di TPL e relative fermate  

- attrezzaggio di Zone 30

- sistemi di protezione/difesa basati su tecnologie elettroniche

- sistemi per la limitazione della velocità

- impianti ITS, segnaletica dedicata, ecc.

- mezzi a bassa emissione di inquinanti

- taxi collettivo

- minibus elettrici

- mezzi ad alta penetrazione e basso impatto

- mezzi con diverse funzioni e interscambiabili
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Il green-deal europeo
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Visione individualista

Non propensione 

al cambiamento

Interessi industriali

Debolezza degli 

Strumenti

pianificatori

Scarsa partecipazione

alle scelte di sviluppo

Struttura pre-esistente

dei centri urbani

Politiche e strategie

di breve periodo

Vincoli geografici

storici e ambientali

Confinamento degli 

Spazi «multiutente»
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Dalle scelte individuali alle scelte “obbligatoriamente” condivise

Al punto di vista dell’individuo
che tende a rimarcare le attitudini 

e i bisogni personali

Alla politica della comunità
che tende conseguire il bene comune

e la capacità di lungo periodo

Agli obiettivi
di efficienza sociale e di benessere generale

Efficacia

delle misure
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“The design of  a place is directly correlated to the choices people can make” – Bently et. Al. 1985
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Convenienza all’uso del percorso

(sicurezza e comfort percepiti lungo un 

tratto una strada, tempi, servizi)

Bicilabilità/Pedonabilità

(utilità, coerenza e comodità della rete)

Approccio all’uso

(leggi, formazione, educazione, attitudini

di una comunità)

Elaborazione da Lowry at. al, 2012
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Utilità, Coerenza, Comodità 
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Utilità, Coerenza, Comodità 



In
g.

 S
te

fa
no

 Z
am

pi
no

Pianificare e progettare la mobilità ciclistica e pedonale - Matera, 21 febbraio 2020

Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

J. Dekoster, U. Schollaert, 1999

Utilità, Coerenza, Comodità 
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Capacity and Behaviour on One-way Cycle Tracks 

of Different Widths (Greibe & Buch – 2016)

Utilità, Coerenza, Comodità 
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Utilità, Coerenza, Comodità 



In
g.

 S
te

fa
no

 Z
am

pi
no

Pianificare e progettare la mobilità ciclistica e pedonale - Matera, 21 febbraio 2020

Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Diagramma per individuare la scelta migliore di infrastruttura ciclabile in base al tipo di strada, volume di traffico veicolare e ciclistico. (Fonte: CROW, 2007)

Utilità, Coerenza, Comodità 
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Utilità, Coerenza, Comodità 
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Utilità, Coerenza, Comodità 

Monica Fiuza Gondim - 2010
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Utilità, Coerenza, Comodità 
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Dimensioni percorsi ciclopedonali in base a flussi pedonali e ciclistici. (Fonte: RASt06, paragrafo 6.1.6.4). 

Utilità, Coerenza, Comodità 
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Sicurezza e Percezione di Sicurezza
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Sicurezza e Percezione di Sicurezza
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

IL PUNTO DI VISTA DEL PEDONE

Sicurezza e Percezione di Sicurezza
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Negli incidenti stradali ciclistici

l’82% di quelli mortali e l’87% di quelli con feriti si verificano

nei confronti di veicoli a motore

Incidenti su intersezioni:

35% ciclisti

20% pedoni 

17% automobilisti

Tipologia di ferite:

Testa, gambe braccia

34% fratture

31% lividi

13% ferite

In media, la permanenza in ospedale è più lunga di un giorno rispetto ad incidenti 

tra automobilisti

IL PUNTO DI VISTA DEL CICLISTA

Sicurezza e Percezione di Sicurezza
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Elementi critici per la circolazione dei ciclisti con effetti sulla fruizione dei percorsi (cause di incidenti):

- Velocità dei veicoli in adiacenza alla corsia

- Svolte a sinistra dei veicoli 

- Svolte a destra dei veicoli

- Intersezioni in generale (tendenza ad evitare gli incroci)

- Accessi laterali

- Presenza di Pedoni

- Perdita di percepibilità del tracciato (in varie ore del giorno)

- Raggi di curvtura troppo piccoli

- Andamento altimetrico - pendenza eccessiva

- Cordoli a spigolo – Presenza di ostacoli

- Assenza di aree di sosta (punti di fermata) 

- Tipologia di superficie (piano viabile)

Sicurezza e Percezione di Sicurezza
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Il progetto stradale (in un ambiente urbano) deve venire incontro ai bisogni delle persone che 

camminano, guidano, usano la bicilcetta, sostano e transitano in uno Spazio Ristretto. 

Per questo motivo, per incrementare l’uso di modalità “sostenibili”, il disegno delle infrastrutture 

(pedonali e ciclabili) e degli spazi dovrebbe basarsi alcuni semplici principi:

Leggibilità, ovvero la facilità con cui la parti dell’infrastruttura e gli spazi destinati agli utenti possono essere riconosciuti 

organizzati in coerenza

Senso/significato, il livello secondo cui gli spazi sono chiaramente percepiti da tutti gli utenti

Autenticità, presenza di elementi utili a comprendere i layout principali e le opportunità che essi offrono

Appropriatezza, il modo in cui l’ambiente stradale e le sue componenti vengono disegnati, in termini “visuali” e di 

“standard” di fruibiità e sicurezza (es. spazi di negoziazione)
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Leggibilità, senso, autenticità, appropriatezza 

U
rb

an
 s

tr
ee

t d
es

ig
n 

el
em

en
ts

 -
N

at
io

na
l A

ss
oc

ia
tio

n 
of

 C
ity

T
ra

ns
po

rt
at

io
n 

O
ffi

ci
al

s 
-

20
13



In
g.

 S
te

fa
no

 Z
am

pi
no

Pianificare e progettare la mobilità ciclistica e pedonale - Matera, 21 febbraio 2020
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Leggibilità, senso, autenticità, appropriatezza 
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Leggibilità, senso, autenticità, appropriatezza 
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Il punto di intersezione di diversi modi 

di trasporto deve essere gestito in modo 

adeguato, in modo che la priorità venga 

data a pedoni e ciclisti nella fase di 

«negoziazione» con il traffico veicolare

National Association of City Transportation Officials 
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi per il successo

Urban street design elements - National Association of City

Transportation Officials - 2013Sicurezza e condivisione degli spazi
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Sostenibilità e mobilità: le chiavi del successo

L’offerta «sostenibile» passa – inesorabilmente – attraverso la lettura e la «condivisione degli spazi»
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Leggibilità, senso, autenticità, appropriatezza 
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Sicurezza e Percezione di Sicurezza
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Formazione, Leggi, Attitudini

Fbis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata 

prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza 

intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
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Formazione, Leggi, Attitudini
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Formazione, Leggi, Attitudini
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Formazione, Leggi, Attitudini
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Alcuni aspetti relativi alla geometria dei percorsi ciclabili (sezione trasversale)
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Alcuni aspetti relativi alla geometria dei percorsi ciclabili (sezione trasversale)
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Handbook for cycle-friendly design – Sustrans, 2014

Alcuni aspetti relativi alla geometria dei percorsi ciclabili (sezione trasversale)
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Tempo psico-tecnico di percezione e reazione del ciclista

2.5 s (Ambito extraurbano)

1.0 s (Ambito urbano)

Coefficiente di aderenza longitudinale equivalente 0,40-0,35

Alcuni aspetti relativi alla geometria dei percorsi ciclabili (sezione trasversale)
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Alcuni aspetti relativi alla geometria dei percorsi ciclabili (sezione trasversale)
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J.L. Escalona, A.M. Recuero, 2010

Per velocità fino a 4.2 m/s il sistema è instabile e la traiettoria è fluttuante

Alcuni aspetti relativi alla geometria dei percorsi ciclabili (sezione trasversale)
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Analisi «modale» del moto di una bicicletta 

Il wobble mode è essenzialmente un’oscillazione sterzante della forcella frontale

Il weave mode è un movimento side-to-side che produce rollio con uno spostamento 

laterale significativo dall’asse di sterzatura

IN SALITA LA DISTRIBUZIONE DEI PESI TENDE AD INCREMENTARE LA FLUTTUAZIONE DELLA RUOTA ANTERIORE

Alcuni aspetti relativi alla geometria dei percorsi ciclabili (sezione trasversale)
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