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PREMESSA	  
!
Le	   presenX	   l inee	   guida	   sono	   desXnate	   ai	  
professionisX	   della	   pianificazione	   e	   gesXone	   del	  	  
trasporto	   urbano	   e	   della	   mobilità,	   agli	   a+ori	   e	   ai	  
portatori	   di	   interesse	   coinvolX	   nello	   sviluppo	   e	  
nell’implementazione	   di	   un	   Piano	   Urbano	   della	  
Mobilità	  Sostenibile	  (PUMS).	  
	  	  	  	  	  
La	  pianificazione	  della	  mobilità	  urbana	  è	  un’	  aività	  
complessa	   e	   arXcolata.	   I	   pianificatori	   devono	   farsi	  
carico	  di	  molte	  istanze,	  spesso	  confliggenX,	  e	  che	  da	  
un	  lato	  riguardano	  la	  sfera	  locale,	  ma	  dall’altro	  vanno	  
ben	  oltre,	  nell’esigenza	  di	  allinearsi	  e	  contribuire	  alle	  
poliXche	   europee	   per	   la	   lo+a	   al	   cambiamento	  
climaXco	  ed	  agli	  obieivi	  di	  efficienza	  energeXca.	  La	  
complessità	   aumenta	   ulteriormente	   quando	   si	  
verificano	  cambiamenX	  nei	  verXci	  poliXci	  e,	  come	  si	  
sta	  verificando	  in	  questa	  fase	  in	  molX	  Paesi	  europei,	  
si	   vedono	   implementare	   significaXve	   restrizioni	  
dovute	   a	   condizioni	   finanziarie	   parXcolarmente	  
sfavorevoli.	  	  	  	  !
Un	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	   Sostenibile	  
contribuisce	  in	  maniera	  significaXva	  a	  raggiungere	  gli	  
obieivi	   climaXci	   ed	   energeXci	   fissaX	   dai	   leader	  
europei.	   Per	   questo	   moXvo	   i	   PUMS	   sono	   staX	  
promossi	   dalla	   Commissione	   europea,	   ad	   esempio	  
con	   il	   Piano	  d’azione	   sulla	  mobilità	  urbana	   (2009)	   e	  
con	   il	   Libro	   bianco	   sui	   trasporX	   (2011),	   come	  
strumenX	   di	   pianificazione	   di	   nuova	   concezione,	   in	  
grado	   di	   affrontare	   le	   sfide	   poste	   dai	   trasporX	   e	   le	  
criXcità	   che	   interessano	   le	   aree	   urbane	   in	   un’oica	  
maggiormente	  integrata	  e	  sostenibile,	  cara+erisXche	  
che	   fanno	   prevedere	   una	   permanenza	   stabile	   e	  
duratura	   dei	   PUMS	   sull’agenda	   poliXca	   della	  
Commissione	  europea	  e	  degli	  staX	  membri.	  !
Al	   contrario	   di	   quanto	   avviene	   con	   gli	   approcci	   più	  
tradizionali	   alla	  pianificazione	  dei	   trasporX,	   il	   nuovo	  
conce+o	   introdo+o	   dai	   PUMS	   pone	   parXcolare	  
enfasi	  sul	  coinvolgimento	  dei	  ci+adini	  e	  dei	  portatori	  
di	   interesse,	   sul	   coordinamento	   delle	   poliXche	   e	  
degli	   strumenX	   di	   piano	   tra	   se+ori	   (trasporX,	  
urbanisXca,	   ambiente,	   aività	   economiche,	   servizi	  
sociali,	   salute,	   sicurezza,	   energia,	   etc.),	   tra	   enX,	   tra	  
livelli	   diversi	   al	   loro	   interno	   e	   sul	   territorio	   e	   tra	  
isXtuzioni	  confinanX.	    

!
I	  PUMS	  si	  basano	  su	  una	  visione	  di	   lungo	  periodo	  e	  
su	  un	  approccio	  volto	  alla	  ‘sostenibilità’	  in	  senso	  lato	  
per	   un’area	   urbana,	   che	   prenda	   in	   considerazione	  
anche	   cosX	   e	   benefici	   sociali,	   nell’intento	   di	  
internalizzarli,	  so+olineando	  l’importanza	  di	  una	  loro	  
seria	  valutazione.	  	  	  !
Queste	   linee	   guida	   -‐	   risultato	   di	   una	   consultazione	  
portata	   a	   termine	   per	   conto	   della	   Commissione	  
europea	  tra	  il	  2010	  e	  il	  2013	  con	  il	  coinvolgimento	  di	  
diversi	   esperX	   del	   se+ore	   -‐	   	   definiscono	   il	   PUMS	  
come	   ‘piano	   strategico	   volto	   a	   soddisfare	   la	  
domanda	  di	  mobilità	  delle	  persone	  e	  delle	  imprese	  in	  
ambito	  urbano	  e	  periurbano	  per	  migliorare	  la	  qualità	  
della	   vita’.	   Il	   PUMS,	   pertanto,	   non	   va	   considerato	  
come	  l’ennesimo	  piano,	  piu+osto	  deve	  comprendere	  
ed	  integrarsi	  con	  gli	  strumenX	  esistenX,	  valorizzando	  
i	  principi	  di	  integrazione,	  partecipazione,	  valutazione	  
e	  monitoraggio.	  !
Le	   linee	  guida	   introducono	   il	   conce+o	  generale	  ed	   i	  
benefici	   legaX	   ad	   un	   PUMS,	   visto	   come	   cambio	   di	  
paradigma	   nei	   processi	   di	   pianificazione	   	   (parte	   1);	  
descrivono	  ed	  illustrano	  i	  passi	  e	  le	  aività	  essenziali	  
per	  sviluppare	  ed	   implementare	  un	  PUMS	  (parte	  2);	  
forniscono	   riferimenX	   a	   strumenX	   e	   risorse	   per	  
l’approfondimento	   dei	   temi	   tra+aX	   e	   più	   di	   60	  
esempi	  praXci	  di	  sviluppo	  ed	   implementazione	  delle	  
singole	  fasi	  ed	  aività	  realizzaX	  a	  livello	  europeo.	  	  
La	   raccolta	   completa	   degli	   esempi	   si	   trova	  
nell’Allegato	   C,	   mentre	   	   l’Allegato	   D 	   fornisce	   una	  1

checklist	   per	   guidare	   il	   lavoro	   dei	   pianificatori	   della	  
mobilità	   	   dei	   trasporX	   urbani,	   individuando	   i	  
momenX	   cruciali	   (milestone)	   in	   cui	   fare	   il	   punto	  nel	  
corso	  del	  processo	  di	  pianificazione.	  	  	  
	  	  	  	  
Gli	  autori	  auspicano	  che	  queste	   linee	  guida	  possano	  
fornire	   un	   valido	   contributo	   	   per	   rendere	   le	   aree	  
urbane	   più	   fruibili,	   accessibili	   e	   sicure	   per	   le	  
generazioni	  	  di	  oggi	  e	  di	  domani.	  !
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PARTE	  I	  -‐	  
INTRODUZIONE	  
!!!!!!!!!!
Come	   possiamo	   realizzare	   questa	   visione?	   La	  
pianificazione	   diventa	   ogni	   giorno	   un’aività	   più	  
complessa	  e	  pianificatori	  e	   	  poliXci	  si	  scontrano	  con	  
una	   vasta	   gamma	   di	   istanze,	   spesso	   in	   confli+o:	  
mantenere	  alta	   la	  qualità	  della	  vita	  e	  dell’ambiente,	  
creando	   al	   contempo	   un	   ambiente	   oimale	   per	   le	  
imprese;	   limitare	   il	   traffico	   nelle	   aree	   più	   sensibili	  
senza	   impedire	  gli	  spostamenX	  necessari	  di	  persone	  
e	   merci;	   assicurare	   livelli	   soddisfacenX	   di	   mobilità	  
per	   tui	   con	   le	   risorse	   disponibili	   e	   sempre	   più	  
limitate.	  Ci	   sono	  poi	   temaXche	  di	  più	  ampio	   respiro	  
da	  affrontare,	  quali	  la	  salute	  pubblica,	  i	  cambiamenX	  
climaXci,	   la	  dipendenza	  dal	  petrolio,	   l’inquinamento	  
atmosferico	  e	  acusXco,	  etc.	   In	  parXcolare	  nelle	  aree	  
urbane,	   -‐	   i	   centri	   delle	   aività	   economiche	   in	   cui	   si	  
concentra	   sempre	   più	   la	   popolazione	   europea	   –	  
cercare	  di	  affrontare	  tui	  quesX	  temi	  e	  trovare	  delle	  
soluzioni	  è	  una	  sfida	  complessa.	  	  !
È	   opinione	   condivisa 	   che	   per	   affrontare	   tale	  2

complessità	   e	   delineare	   un	   set	   soddisfacente	   di	  
poliXche	   ed	   azioni	   da	   intraprendere	   sia	   necessario	  
un	   sistema	   di	   pianificazione	   che	   preveda	   processi	  
integraX	  e	  sostenibili.	  Il	  conce+o	  di	  PUMS	  fa	  proprio	  
il	   principio	   dell’approccio	   integrato	   e	   si	   basa	   sulla	  
ricerca	   di	   un	   equilibrio	   nello	   sviluppo	   delle	   varie	  
modalità	   di	   trasporto,	   incoraggiando	   al	   contempo	  
l’uXlizzo	  di	  quelle	  più	  sostenibili.	  	  !

!
A	  livello	  locale	  e	  nazionale	  si	  sono	  fai	  progressi	  nel	  
rafforzamento	   della	   pianificazione	   della	   mobilità	  
urbana	   e	   nello	   stabilire	   modelli	   operaXvi	   per	   la	  
pianificazione	   del	   traffico	   e	   l’assistenza	   per	   la	  
produzione	  di	  PUMS.	  Il	  Regno	  Unito	  con	  gli	  LTP	  (Local	  
Transport	   Plans)	   e	   la	   Francia	   con	   i	   PDU	   (Plans	   de	  
Déplacements	   Urbains)	   sono	   esempi	   ben	   noX	   di	  
approcci	   integraX	   alla	   pianificazione	   della	   mobilità	  
urbana.	   In	   altre	   aree	  dell’UE,	   tu+avia,	   i	   PUMS	   sono	  
un	   conce+o	   del	   tu+o	   sconosciuto	   o,	   comunque,	   di	  
recenXssima	  acquisizione.	  	  !!

� 	  !!
Riconoscendo	   la	   rilevanza	   di	   un	   processo	   di	  
pianificazione	  e	  gesXone	  integrata	  della	  mobilità	  che	  
si	   esprima	   a+raverso	   la	   redazione	   di	   un	   PUMS,	   la	  
Commissione	  europea	  ha	  dato	  un	   impulso	  nel	  2009	  
a+raverso	  il	  Piano	  d’azione	  sulla	  mobilità	  urbana 	  per	  3

supportare	   l’adozione	   dei	   PUMS	   a+raverso	   la	  
diffusione	   di	   materiali	   informaXvi,	   la	   promozione	  
dello	   scambio	   di	   buone	   prassi	   e	   di	   aività	   di	  
formazione	  rivolte	  a	  chi	  si	  occupa	  di	  pianificazione	  e	  
gesXone	  della	  mobilità	  nelle	  ci+à.	  Nel	  giugno	  2010,	  il	  
Consiglio	   europeo 	   ha	   espresso	   il	   proprio	   supporto	  4

al lo	   svi luppo	   di	   PUMS	   per	   c i+à	   ed	   aree	  
metropolitane	   ed	   incoraggiato	   la	   predisposizione	   di	  
misure	  di	  supporto	  ed	  incenXvi,	  quali	  ad	  esempio	  la	  
messa	  a	  disposizione	  di	  assistenza	  da	  parte	  di	  esperX	  
e	   lo	   scambio	   di	   informazioni	   e	   di	   esperienze,	   per	  
sXmolare	  la	  produzione	  di	  tali	  piani.	    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Provate	   ad	   immaginare	   la	   vostra	   ciAà	   tra	   20	  
anni.	   Come	   vorreste	   che	   fosse?	   Un	   posto	   in	  
cui	   i	   vostri	   figli	   possano	   giocare	   in	   tuAa	  
sicurezza?	   Con	   l’aria	   pulita?	   In	   cui	   possiate	  
andare	   a	   piedi	   a	   fare	   acquisO?	   Con	   tanto	  
verde?	  In	  cui	  le	  imprese	  prosperano?

	   	  PARTE	  I	  -‐	  INTRODUZIONE

	   Le	  Nazioni	  Unite	   a+raverso	   il	   Programma	  per	   gli	   insediamenX	  umani	   	   (UN-‐HABITAT	   -‐	  Human	  Se+lements	  Programme)	  e	   in	   collaborazione	   con	  EMARQ	  2

stanno	  preparando	  delle	  linee	  guida	  per	  realizzare	  un	  forum	  sulla	  mobilità	  urbana	  che	  preveda	  un’ampia	  partecipazione	  di	  una	  vasta	  gamma	  di	  portatori	  di	  
interesse.	  	  
Un	  altro	  esempio	  si	  può	  trovare	  in	  Brasile,	  dove	  il	  governo	  ha	  ado+ato	  una	  poliXca	  nazionale	  sulla	  mobilità	  sostenibile	  nei	  primi	  mesi	  del	  2012,	  rendendo	  
obbligatorio	  per	  tu+e	  le	  ci+à	  con	  più	  di	  20.000	  abitanX	  la	  redazione	  di	  un	  piano	  urbano	  della	  mobilità	  entro	  il	  2015.

	  Commissione	  europea	  	  -‐	  Piano	  d’azione	  sula	  mobilità	  urbana,	  2009	  (COM(2009)	  490	  finale).3

	  Conclusioni	  del	  Consiglio	  sul	  Piano	  d’azione	  sulla	  mobilità	  urbana,	  Consiglio	  europeo,	  24/06/2010.	  	  	  	  	  	  	  4
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Queste	  linee	  guida	  per	  ‘Sviluppare	  e	  a+uare	  un	  Piano	  
Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile’	   	  delineano	  i	  passi	  
principali	   per	   la	   definizione	   di	   poliXche	   di	   mobilità	  
con	   una	   visione	   chiara	   e	   obieivi	   misurabili	   per	  
affrontare	   le	   sfide	   e	   definire	   gli	   scenari	   di	   lungo	  
periodo	   della	   mobilità	   urbana.	   Il	   processo	   mira	   a	  
garanXre	   il	  coinvolgimento	  dei	  portatori	  di	   interesse	  
nelle	  fasi	  ritenute	  maggiormente	  idonee	  e	  favorire	  la	  
collaborazione	   all’interno	   e	   tra	   enX	   preposX	   alla	  
pianificazione	  e	  gesXone	  della	  mobilità	  urbana.	  	  !
Al	   contempo,	   lo	   sviluppo	  e	   l’implementazione	  di	  un	  
PUMS	   non	   vanno	   visX	   come	   un	   ulteriore	   livello	   di	  
pianificazione	   dei	   trasporX,	   ma	   in	   un’oica	   di	  

integrazione	   e	   messa	   a	   sistema	   degli	   strumenX	   di	  
piano	  e	  delle	  procedure	  in	  essere.	   Il	  conce+o	  stesso	  
di	   PUMS	   si	   ispira	   alle	   migliori	   prassi	   europee	   e	  
dovrebbe	   entrare	   a	   far	   parte	   delle	   prassi	   correnX	  	  
nelle	   aività	   di	   pianificazione	   in	   tu+e	   le	   ci+à	  
europee.	  	  !
È	   necessario,	   infine,	   fare	   in	   modo	   che	   la	  
pianificazione	   delle	   ci+à	   abbia	   come	   punto	   di	  
riferimento	  i	  ci+adini,	  visX	  nelle	  loro	  molteplici	  vesX	  
di	  viaggiatori,	   imprenditori,	  consumatori,	  clienX	  o	   in	  
qualunque	  altro	  ruolo	  assumano.	  L’importante	  è	  che	  
le	   persone	   siano	   parte	   della	   soluzione:	   predisporre	  
un	  PUMS	  significa	  proprio	  pianificare	  per	  le	  persone.	  	   !

UN	  NUOVO	  MODO	  DI	  PIANIFICARE	  LA	  MOBILITA’	  URBANA	  
	   	  
La	   tabella	   riporta	   alcune	   delle	   principali	   differenze	   tra	   modelli	   di	   pianificazione	   più	   tradizionali	   e	   l’approccio	  
innovaXvo	  proposto	  in	  queste	  linee	  guida.  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	   	  PARTE	  I	  -‐	  INTRODUZIONE

Pianificazione	  tradizionale	  dei	  trasporO Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile

Si	  me+e	  al	  centro	  il	  traffico → Si	  me+ono	  al	  centro	  le	  persone

Obieivi	  principali:	  capacità	  di	  flusso	  di	  
traffico	  e	  velocità → Obieivi	  principali:	  accessibilità	  e	  qualità	  della	  vita,	  

sostenibilità,	  faibilità	  economica,	  equità	  sociale,	  salute

Focus	  modale → Sviluppo	  delle	  varie	  modalità	  di	  trasporto,	  incoraggiando	  
al	  contempo	  l’uXlizzo	  di	  quelle	  più	  sostenibili

Focus	  infrastru+urale → Gamma	  di	  soluzioni	  integrate	  per	  generare	  soluzioni	  
efficaci	  ed	  economiche

Documento	  di	  pianificazione	  di	  se+ore →

Documento	  di	  pianificazione	  di	  se+ore	  coerente	  e	  
coordinato	  con	  i	  documenX	  di	  piano	  di	  aree	  correlate	  
(urbanisXca	  e	  uXlizzo	  del	  suolo,	  servizi	  sociali,	  salute,	  
pianificazione	  e	  implementazione	  delle	  poliXche	  
ci+adine,	  etc.)

Piano	  di	  breve-‐medio	  termine → Piano	  di	  breve	  e	  medio	  termine,	  ma	  in	  un’oica	  
strategica	  	  di	  lungo	  termine

RelaXve	  ad	  un’area	  amministraXva → RelaXvo	  ad	  un’area	  funzionale	  basata	  sugli	  spostamenX	  
casa-‐lavoro

Dominio	  degli	  ingegneri	  trasporXsX → Gruppi	  di	  lavoro	  interdisciplinari

Pianificazione	  a	  cura	  di	  esperX → Pianificazione	  che	  coinvolge	  i	  portatori	  di	  interesse	  
a+raverso	  un	  approccio	  trasparente	  e	  partecipaXvo

Monitoraggio	  e	  valutazione	  dagli	  	  impai	  	  
limitaX →

Monitoraggio	  regolare	  e	  valutazione	  degli	  impai	  
nell’ambito	  di	  un	  processo	  stru+urato	  di	  apprendimento	  
e	  miglioramento	  conXnui



CHE	  COS’E’	  UN	  PUMS?	  !
Le	   linee	   guida	   sono	   il	   risultato	   di	   un	   processo	   di	  
consultazione	   che	   ha	   coinvolto	   professionisX	   della	  
pianificazione,	  decisori	  poliXci	  e	  un’ampia	  gamma	  di	  	  
portatori	   di	   interesse	   in	   tu+a	   Europa	   e	   che	   ha	  
portato	  alla	  seguente	  definizione	  di	  PUMS:	  	  	  	  !!!!!!!!
	  	  !!
!
OBIETTIVI	  	  
Quali	  sono	  le	  cara+erisXche	  che	  rendono	  sostenibile	  
un	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità?	   Un	   PUMS	   mira	   a	  
creare	  un	  sistema	  urbano	  dei	  trasporX	  che	  persegua	  
almeno	  i	  seguenX	  obieivi:	  
• GaranXre	   a	   tui	   i	   ci+adini	   opzioni	   di	   trasporto	  

che	   perme+ano	   loro	   di	   accedere	   a l le	  
desXnazioni	  ed	  ai	  servizi	  chiave;	  	  	  

• Migliorare	  le	  condizioni	  di	  sicurezza;	  	  
• Ridurre	  l’inquinamento	  atmosferico	  e	  acusXco,	  le	  

emissioni	  di	  gas	  serra	  e	  i	  consumi	  energeXci;	  
• Migliorare	   l’efficienza	   e	   l’economicità	   dei	  

trasporX	  di	  persone	  e	  merci;	  
• Contribuire	   a	   migliorare	   l’a+raività	   del	  

territorio	   e	   la	   qualità	   dell’ambiente	   urbano	   e	  
della	   ci+à	   in	   generale	   a	   beneficio	   dei	   ci+adini,	  
dell’economia	  e	  della	  società	  nel	  suo	  insieme.	  	  	  	  !

AMBITO	  DI	  INTERVENTO	  
Le	  poliXche	  e	  le	  misure	  definite	  in	  un	  PUMS	  devono	  
coprire	   tu+e	   le	  modalità	   e	   le	   forme	   di	   trasporto	   in	  
ambito	  urbano	  e	  peri-‐urbano,	  ivi	  compreso	  pubblico	  
e	   privato,	   passeggeri	   e	   merci,	   motorizzato	   e	   non	  
motorizzato,	   gesXone	   degli	   spostamenX	   e	   della	  
sosta.	  	  	  !
CARATTERISTICHE	  PRINCIPALI	  	  
Un	   PUMS	   affronta	   le	   problemaXche	   legate	   ai	  
trasporX	  nelle	  aree	  urbane	  in	  maniera	  più	  efficiente.	  
È	   il	   risultato	   di	   un	   processo	   stru+urato	   che	  
comprende	  l’analisi	  dello	  stato	  di	  fa+o,	  l’elaborazione	  

di	   una	   visione	   strategica	   condivisa,	   la	   scelta	   di	  
obieivi	   e	   indicatori	   di	   risultato,	   la	   selezione	   di	  
misure,	   una	   campagna	   di	   comunicazione	   aiva,	  
monitoraggio	  e	  valutazione	  –	  ed	  idenXficazione	  delle	  
occasioni	  di	  apprendimento	  e	  rielaborazione.	  
D a l	   m omen t o	   c h e	   l ’a p p r o c c i o	   s i	   b a s a	  
sull’integrazione	   di	   prassi	   e	   documenX	   di	   piano	  
esistenX,	   le	  cara+erisXche	  di	  base	  di	  un	  PUMS	  sono	  
le	  seguenX:	  	  	  
• Visione	   strategica	   di	   lungo	   periodo	   e	   chiaro	  

piano	  di	  implementazione;	  
• Approccio	  partecipaXvo;	  
• Sviluppo	   equilibrato	   e	   integrato	   di	   tu+e	   le	  

modalità	  di	  trasporto;	  
• Integrazione	  orizzontale	  e	  verXcale;	  
• Valutazione	   della	   	   performance	   corrente	   e	  

futura;	  
• Monitoraggio	  regolare,	  valutazione	  e	  revisione;	  	  
• Considerazione	   dei	   cosX	   esterni	   per	   tu+e	   le	  

modalità	  di	  trasporto.	  !
VISIONE	  DI	  LUNGO	  PERIODO	  E	  CHIAREZZA	  NEL	  
PIANO	  DI	  IMPLEMENTAZIONE	  

Un	   PUMS	   si	   basa	   sullo	   sviluppo	   di	   una	   visione	  
strategica	   di	   lungo	   periodo	   dei	   trasporX	   e	   della	  
mobilità	  per	  le	  aree	  urbane	  e	  periurbane,	  che	  copre	  
tu+e	  le	  modalità	  e	   le	  forme	  di	  trasporto:	  pubblico	  e	  
privato,	   passeggeri	   e	   merci,	   motorizzato	   e	   non	  
motorizzato,	   gesXone	   degli	   spostamenX	   e	   della	  
sosta.	   Il	   PUMS	   prevede	   e	   comprende	   un	   piano	   per	  
l’implementazione	   di	   breve	   periodo	   della	   strategia,	  
che	   include	   un	   cronoprogramma,	   un	   budget	   di	  
previsione	   e	   una	   chiara	   allocazione	   delle	   risorse	   e	  
delle	   responsabilità	   necessarie	   all’implementazione	  
delle	  poliXche	  e	  delle	  misure	  definite	  nel	  piano.	  	  	  !
APPROCCIO	  PARTECIPATIVO	  

Un	   PUMS	   pone	   al	   centro	   le	   persone	   e	   la	  
soddisfazione	   delle	   loro	   esigenze	   di	  mobilità.	   Segue	  
un	   approccio	   trasparente	   e	   partecipaXvo	   che	  
prevede	  il	  coinvolgimento	  aivo	  dei	  ci+adini	  e	  di	  altri	  
portatori	  di	   interesse	  fin	  dall’inizio	  e	  nel	  corso	  dello	  
sviluppo	   e	   dell’implementazione	   dell’intero	  
processo.	  La	  pianificazione	  partecipata	  è	  un	  requisito	  
necessario	   perché	   ci+adini	   e	   portatori	   di	   interesse	  
possano	   fare	   proprio	   il	   PUMS	   e	   le	   poliXche	   che	  
promuove.	  Questa	   prassi	   favorisce	   l’acce+azione	   ed	  
il	  supporto	  da	  parte	  della	  popolazione,	  riduce	  i	  rischi	  
per	  i	  decisori	  poliXci	  e	  facilita	  l’implementazione	  del	  
piano.	  	  	    

!
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Un	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	   Sostenibile	   è	  
un	   piano	   strategico	   che	   si	   propone	   di	  
soddisfare	   la	   variegata	   domanda	   di	   mobilità	  
delle	   persone	   e	   delle	   imprese	   nelle	   aree	  
urbane	  e	  peri-‐urbane	  per	  migliorare	   la	  qualità	  
della	   vita	   nelle	   ciAà.	   Il	   PUMS	   integra	   gli	   altri	  
strumenO	  di	  piano	  esistenO	  e	  segue	  principi	  di	  
integrazione,	   partecipazione,	   monitoraggio	   	   e	  
valutazione.	  
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!
SVILUPPO	  EQUILIBRATO	  ED	  INTEGRATO	  DI	  TUTTE	  LE	  
MODALITA’	  DI	  TRASPORTO	  

Uno	  degli	  obieivi	  primari	  di	  un	  PUMS	  è	  promuovere	  
uno	   sviluppo	   bilanciato	   di	   tu+e	   le	   modalità	   di	  
trasporto	   ed	   incoraggiare	   la	   scelta	   di	   quelle	   più	  
sostenibili.	   Il	   piano	   presenta	   una	   serie	   integrata	   di	  
azioni	   che	   mirano	   a	   migliorare	   la	   performance	   e	  
l’efficienza	  per	  il	  raggiungimento	  	  degli	  obieivi	  scelX	  
dall’Amministrazione.	   Le	   azioni	   potranno	   includere	  
misure	   e	   servizi	   di	   natura	   tecnica,	   infrastru+urale	   e	  
volX	  alla	  promozione	  e	  informazione	  dei	  ci+adini	  per	  
promuovere	   cambiamenX	   nella	   domanda	   e	  
nell’offerta,	   orientandole	   verso	   una	   maggiore	  
sostenibilità.	  Di	  norma	  un	  PUMS	  affronta	  le	  seguenX	  
temaXche:	   trasporto	   pubblico,	   mobilità	   ciclo-‐
pedonale,	   inter-‐modalità	   e	   mobilità	   door-‐to-‐door,	  
sicurezza	   stradale,	   flussi	   di	   traffico	   scorrevoli	   e	   non	  
nel	   trasporto	   su	   strada,	   logisXca	   urbana,	   mobility	  
management,	   sistemi	   ITS	   (Intelligent	   Transport	  
Systems).	  	  	  !
INTEGRAZIONE	  ORIZZONTALE	  E	  VERTICALE	  

Lo	  sviluppo	  e	  l’a+uazione	  di	  un	  PUMS	  richiedono	  un	  
approccio	   integrato	   con	   un	   alto	   livello	   di	  
cooperazione	   e	   consultazione	   tra	   enX	   con	   diversi	  
livelli	   di	   competenza	   e	   che	   si	   occupano	   di	   se+ori	   e	  
temaXche	   differenX.	   Una	   pianificazione	   ed	   una	  
a+uazione	  integrate	  prevedono:	  
a) Un	   impegno	   a	   raggiungere	   obieivi	   di	  

sostenibilità,	   ovvero	   a	   trovare	   soluzioni	   che	  
perme+ano	   un	   equilibrio	   tra	   sviluppo,	   equità	  
sociale	  e	  qualità	  dell’ambiente.	  	  	  	  

b) Consultazione	  e	  cooperazione	  tra	  diparXmenX	  a	  
l ivello	   locale	   per	   garanXre	   coerenza	   e	  
complementarietà	   con	   le	   poliXche	   ado+ate	   in	  
altri	   se+ori	   (trasporX,	  urbanisXca	  ed	  uXlizzo	  del	  
suolo,	  servizi	  sociali,	  salute,	  energia,	  educazione,	  
pianificazione,	  etc.)	  	  

c) Scambio	  costante	  di	   informazioni	  e	  riscontri	  con	  
altri	   enX	   con	   competenze	   ed	   ambiX	   operaXvi	  
diversi	   (ad	   esempio,	   a	   livello	   di	   distre+o,	   di	  
agglomerazione	   urbana,	   regionale,	   nazionale	   e	  
così	  via).	  

d) Coordinamento	  delle	  aività	  tra	  autorità	  di	  aree	  
urbane	  e	  periurbane	  diverse	  che	  coprano	  l’intera	  
ci+à	   funzionale,	   così	   come	   viene	   definita	   dai	  
principali	  flussi	  di	  traffico	  pendolare.	  	  
	  	  	  

!
VALUTAZIONE	  DELLA	  PERFORMANCE	  CORRENTE	  E	  
FUTURA	  

Lo	   sviluppo	   di	   un	   PUMS	   si	   propone	   certo	   di	  
raggiungere	  obieivi	  ambiziosi	  e	  misurabili	  di	  breve-‐
medio	   termine,	   inseriX	   però	   in	   una	   visione	   di	  
pianificazione	  di	  lungo	  periodo,	  che	  veda	  la	  mobilità	  
come	   parte	   integrante	   di	   una	   strategia	   complessiva	  
di	  sviluppo	  sostenibile.	  Un	  PUMS	  parte	  da	  un’a+enta	  
valutazione	   della	   performance	   a+uale	   del	   sistema	  
dei	   trasporX	   in	   ambito	   urbano	   e	   dalle	   sXme	   sugli	  
scenari	   futuri.	   Il	   PUMS	   fornisce	   pertanto	   un’analisi	  
esausXva	  dello	  stato	  di	  fa+o	  e	  stabilisce	  un	  quadro	  di	  
partenza	  su	  cui	  misurare	  i	  progressi	  fai.	  
L’analisi	  iniziale	  comprende	  una	  disanima	  del	  sistema	  
uXlizzato	   per	   la	   pianificazione	   e	   l’implementazione	  
del	   piano	   stesso.	   Sarà	  quindi	   necessario	   individuare	  
un	   set	   di	   indicatori	   adai	   a	   descrivere	   in	   maniera	  
soddisfacente	   lo	   stato	   di	   fa+o	   del	   sistema	   dei	  
trasporX.	   Un	   PUMS	   idenXfica	   obieivi	   specifici	   che	  
devono	   essere	   realisXci	   rispe+o	   allo	   stato	   di	   fa+o	  
descri+o	   nell’analisi	   iniziale	   dell’area	   urbana	   e	   al	  
contempo	   ambiziosi	   rispe+o	   agli	   obieivi	   strategici	  
del	   piano.	   	   Un	   PUMS	   si	   propone	   pertanto	   obieivi	  
misurabili,	   basaX	   su	   di	   una	   valutazione	   realisXca	   e	  
credibile	   del	   quadro	   di	   partenza	   e	   delle	   risorse	  
disponibili.	   Per	   misurare	   i	   progressi	   verso	   il	  
raggiungimento	   degli	   obieivi,	   quindi,	   si	   dovranno	  
scegliere	  indicatori	  specifici.	  	  	  !
MONITORAGGIO	  REGOLARE,	  VALUTAZIONE	  E	  
REVISIONE	  

L’implementazione	   di	   un	   PUMS	   viene	   monitorata	  
a+entamente	  e	  i	  progressi	  verso	  gli	  obieivi	  valutaX	  
regolarmente	  sulla	  base	  degli	  indicatori	  selezionaX.	  A	  
questo	   fine,	   sono	   necessarie	   azioni	   appropriate	   per	  
garanXre	  l’accesso	  in	  tempi	  uXli	  a	  daX	  e	  informazioni	  
rilevanX.	   La	   revisione	   del	   PUMS	   e	   la	   sua	  
imp lementaz ione	   pot ranno	   sugger i re	   un	  
aggiustamento	   degli	   obieivi	   e,	   se	   del	   caso,	   azioni	  
correive.	   La	   relazione	   sul	   monitoraggio,	   condivisa	  
con	   i	   ci+adini	   e	   i	   portatori	   di	   interesse,	   fornisce	   ai	  
soggei	   interessaX	   importanX	   informazioni	   sullo	  
sviluppo	  e	  l’implementazione	  del	  PUMS.	  	  !
CONSIDERAZIONE	  DEI	  COSTI	  ESTERNI	  PER	  TUTTE	  LE	  
MODALITA’	  DI	  TRASPORTO	  	  

Lo	   sviluppo	   di	   un	   PUMS	   deve	   contenere	   un’analisi	  
cosX	  e	  benefici	  per	  tu+e	  le	  modalità	  di	  trasporto,	  che	  
dovrà	   tener	   conto	   dei	   cosX	   e	   benefici	   sociali	   per	  
guidare	  una	  scelta	  accurata	  tra	  le	  opzioni	  disponibili.	   

!
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BENEFICI	  !
Una	  sfida	  comune	  per	  chi	  si	  occupa	  di	  pianificazione	  
negli	   enX	   locali	   è	   convincere	   i	   decisori	   poliXci	   del	  
valore	   aggiunto	   portato	   da	   un	   Piano	   Urbano	   della	  
Mobilità	   Sostenibile.	   Si	   riportano	   di	   seguito	   i	   10	  
argomenX	   più	   significaXvi	   per	   sostenere	   l’approccio	  
dei	  PUMS.	  	  	  	  

!
MIGLIORAMENTO	  DELLA	  QUALITA’	  DELLA	  VITA	  
È	   ampiamente	   dimostrato	   che	   la	   pianificazione	  
integrata	   della	   mobilità	   in	   chiave	   sostenibile	  
incrementa	   il	   livello	   di	   qualità	   della	   vita	   in	   un’area	  
urbana.	   PoliXche	   ben	   coordinate	   e	   definite	   nel	  
quadro	  di	  riferimento	  di	  un	  PUMS,	  portano	  una	  vasta	  
gamma	   di	   benefici,	   rendono	   più	   a+raenX	   gli	   spazi	  
pubblici,	   migliorano	   la	   sicurezza	   stradale,	   la	   salute	  
dei	  ci+adini	  e	  riducono	  l’inquinamento	  atmosferico	  e	  
acusXco.	  	  	  	  	  	  !
CREARE	  BENEFICI	  ECONOMICI	  E	  RIDURRE	  I	  COSTI	  	  
La	   mobilità	   è	   un	   fa+ore	   cruciale	   per	   l’economia	   di	  
un’area.	   Un	   ambiente	   più	   salutare	   e	   la	   riduzione	  
della	   congesXone	   del	   traffico	   aiutano	   a	   ridurre	  
significaXvamente	   i	   cosX	   per	   la	   comunità	   locale	   ed	  
a+raggono	   nuove	   opportunità	   commerciali.	   Nella	  
crescente	  compeXzione	  a	  livello	  nazionale	  e	  globale,	  
una	  ci+à	  ben	  organizzata	  e	  sostenibile	  diventa	  anche	  
più	   a+raente	   per	   potenziali	   invesXtori	   ed	   offre	   un	  
contesto	   di	   gran	   lunga	   migliore	   di	   una	   in	   cui	   non	  
esiste	   una	   visione	   di	   lungo	   periodo	   nella	  
stru+urazione	  delle	  poliXche	  di	  mobilità.	  	  	  	  !
UN	   VALIDO	   CONTRIBUTO	   AL	   MIGLIORAMENTO	  
DELLA	  SALUTE	  E	  DELL’AMBIENTE	  	  
Una	   mobilità	   sostenibile	   si	   traduce	   dire+amente	   in	  
aria	  più	  pulita	  e	  meno	  rumore.	  SpostamenX	  più	  aivi	  
(cioè	  che	  vengano	  effe+uaX	  più	  di	  frequente	  a	  piedi	  
o	  in	  bicicle+a)	  hanno	  un	  effe+o	  posiXvo	  sulla	  salute	  	  

!!!
dei	   ci+adini	   e	   per	   la	   ci+à	   è	   un	   indubbio	   vantaggio	  
ridurre	   	   il	   rumore	   ed	   aumentare	   la	   qualità	   dell’aria	  
nel	  medio-‐lungo	  periodo,	  anche	  per	   contribuire	  alla	  
riduzione	   delle	   sostanze	   climalteranX	   prodo+e	   nel	  
se+ore	  trasporX.	  Una	  mobilità	  urbana	  sostenibile,	  in	  
sostanza,	  è	  al	  centro	  di	  qualunque	  poliXca	  sul	  clima.	  	  	  	  	  !
MIGLIORARE	   L’ACCESSIBILITA’	   E	   RENDERE	   LA	  
MOBILITA’	  fluida	  ed	  ininterroAa	  
La	   pianificazione	   integrata	   della	   mobilità	   in	   chiave	  
sostenibile	   è	   un	   oimo	   strumento	   per	   creare	  
soluzioni	   mulXmodali	   e	   door-‐to-‐door.	   Coinvolgere	  
un’ampia	   gamma	   di	   a+ori	   diversi	   garanXsce	   un	  
maggior	   grado	   di	   soddisfazione	   delle	   istanze	   di	  
ci+adini	  ed	  aività	  commerciali.	  	  	  	  !
FARE	   UN	   USO	   PIU’	   EFFICIENTE	   DELLE	   RISORSE	  
LIMITATE	  A	  DISPOSIZIONE	  
In	   tempi	   di	   risorse	  finanziarie	   limitate,	   è	   ancora	  più	  
importante	   garanXre	   che	   le	   soluzioni	   ado+ate	  
facciano	   un	   uso	   il	   più	   possibile	   efficiente	   dei	   fondi	  
disponibili.	   La	  pianificazione	   integrata	  della	  mobilità	  
urbana	   in	  chiave	  sostenibile	  cambia	   il	  paradigma	  da	  
un	  sistema	  basato	  sulle	   infrastru+ure	  ad	  un	  mix	  più	  
equilibrato	   che	   includa	   misure	   di	   mobility	  
management	  con	  cosX	  certamente	  più	  bassi.	  Inoltre,	  
ado+are	   il	   principio	   dell’inquinatore-‐	   pagatore	  
introduce	   un	   ulteriore	   geito	   che	   può	   venire	  
uXlizzato	   per	   finanziare	   misure	   alternaXve	  
all’automobile.	  
	  	  
CONQUISTARSI	  IL	  CONSENSO	  DELLA	  POPOLAZIONE	  
Il	   coinvolgimento	   dei	   portatori	   di	   interesse	   e	   dei	  
ci+adini	   è	   un	   principio	   basilare	   per	   lo	   sviluppo	   e	  
l’implementazione	   di	   un	   PUMS.	   	   L’Amministrazione	  
ci+adina	   che	  mostra	  di	  preoccuparsi	  delle	  necessità	  
dei	   propri	   ci+adini	   e	   che	   coinvolge	   i	   portatori	   di	  
interesse	   nel	   modo	   appropriato	   si	   colloca	   in	   una	  
posizione	   decisamente	   migliore	   per	   o+enere	   la	  
legiimazione	   delle	   proprie	   scelte	   da	   parte	   della	  
comunità	   e	   riduce	   il	   rischio	   di	   opposizione	  
all’implementazione	  di	  poliXche	  ambiziose.	  	   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!
PREPARARE	  PIANI	  MIGLIORI	  
Chi	   si	   occupa	   di	   pianificazione,	   specialmente	   se,	  
seguendo	   l’approccio	   tradizionale,	   concentra	   la	  
propria	   a+enzione	   sopra+u+o	   sullo	   sviluppo	   di	  
infrastru+ure,	  capisce	  meglio	   le	  esigenze	  di	  mobilità	  
dei	   diversi	   gruppi	   di	   utenX	   se	   riceve	   un	   riscontro	  
immediato	   dai	   portatori	   di	   interesse.	  QuesX	   a	   volte	  
propongono	   soluzioni	  molto	   efficaci	   proprio	   perché	  
hanno	   una	   conoscenza	   più	   profonda	   di	   cerX	  
problemi.	  Un	  approccio	  interdisciplinare	  ed	  integrato	  
alla	   pianificazione	   -‐	   che	   benefici	   dell’apporto	  
dell’esperienza	  di	  diversi	  se+ori	  dell’ente	  -‐	  concorre	  a	  
concepire	   un	   piano	   di	   portata	   e	   valore	   maggiori;	  
assicura	   che	   il	   piano	   promuova	   uno	   sviluppo	  
bilanciato	  di	  tu+e	  le	  modalità	  di	  trasporto;	  incoraggia	  
la	  scelta	  di	  quelle	  più	  sostenibili	  e	  pertanto	   fornisce	  
soluzioni	   alle	   istanze	   di	   tui	   gli	   utenX	   per	   le	   loro	  
esigenze	  di	  mobilità	  e	  accessibilità.	  
	  	  
RIUSCIRE	  A	  SODDISFARE	  GLI	  OBBLIGHI	  DI	  LEGGE	  IN	  
MANIERA	  EFFICACE	  ED	  INTEGRATA	  
Le	   Amministrazioni	   ci+adine	   si	   trovano	   a	   dover	  
rispe+are	   un’ampia	   gamma	   di	   requisiX	   obbligatori,	  
talvolta	  contraddi+ori	  o	  in	  concorrenza	  tra	  di	  loro.	  Gli	  
obblighi	   di	   legge	   per	   il	   miglioramento	   della	   qualità	  
dell'aria	   e	   l’abbaimento	  del	   rumore	   sono	   solo	  due	  
esempi	  di	  una	  vasta	   serie	  di	  normaXve	  nazionali	   ed	  
europee.	   Un	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	   Sostenibile	  
offre	   una	   metodologia	   	   efficace	   per	   far	   fronte	   alle	  
sfide	  a+raverso	  una	  strategia	  globale.	  

	  
SFRUTTARE	   LE	   SINERGIE	   E	   INCREMENTARE	   LA	  
RILEVANZA	  DELLE	  SOLUZIONI	  
I	   problemi	   legaX	   alla	   mobilità	   urbana	   spesso	   si	  
estendono	   oltre	   i	   confini	   amministraXvi,	   e,	   per	  
essere	  affrontaX	   in	  maniera	  davvero	  efficace,	  hanno	  
bisogno	  del	  contributo	  di	  diversi	  se+ori	  e	  del	   lavoro	  
integrato	  di	  una	  gamma	  di	  isXtuzioni.	  	  
La	   pianificazione	   sostenibile	   della	   mobilità	   urbana	  
cerca	   soluzioni	  per	   realizzare	  una	   "ci+à	   funzionale",	  
che	  riesce	  a	  organizzare	  bene	  i	  suoi	  collegamenX	  con	  
le	  zone	  circostanX	  e	  con	  la	  rete	  di	  trasporX	  nazionale	  
ed	   europea.	   Un	   PUMS	   pertanto	   cerca	   di	   instaurare	  
una	  cultura	  di	  pianificazione	  collaboraXva,	  che	  riesca	  
a	  far	  dialogare	  e	  cooperare	  diversi	  ambiX	  e	  se+ori	  e	  
diversi	   livelli	   di	   governance.	   Questa	   cultura	   della	  
pianificazione	   cooperaXva	   supporta	   la	   ricerca	   di	  
soluzioni	   che	   rispecchino	   la	   natura	   interconnessa	  
della	  mobilità	  urbana.	  !
VERSO	  UNA	  NUOVA	  CULTURA	  DELLA	  MOBILITA’	  	  
Come	   dimostrano	   le	   esperienze	  maturate	   da	  molte	  
ci+à,	   il	   risultato	  di	   una	  pianificazione	   costante	  della	  
mobilità	   urbana	   in	   chiave	   sostenibile	   è	   una	   visione	  
strategica	   comune	   ed	   una	   nuova	   cultura	   della	  
mobilità:	   una	   visione	   condivisa	   dai	   maggiori	   gruppi	  
poliXci,	   dalle	   isXtuzioni	   e	   dai	   ci+adini;	   una	   visione	  
che	   va	   al	   di	   là	   dei	   limiX	   di	   	  mandato	   e	   in	   grado	   di	  
includere	   anche	   elemenX	   meno	   a+raenX	   quando	  
quesX	  forniscono	  benefici	  a	  lungo	  termine.	  !

!
!
LINEE	  GUIDA	  -‐	  Sviluppare	  e	  a+uare	  un	  Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  �10

	   	  I	  BENEFICI	  



CHE	  COSA	  SI	  INTENDE	  PER	  PIANO	  URBANO	  DELLA	  MOBILITA’	  SOSTENIBILE	  !
LA	  REDAZIONE	  DELLE	  
LINEE	  GUIDA	  !
Queste	  linee	  guida	  sono	  il	  risultato	  del	   lavoro	  svolto	  
tra	   il	   maggio	   2010	   e	   l’agosto	   2013	   per	   la	  
Commissione	   europea	   e	   l'Agenzia	   EsecuXva	   per	   la	  
CompeXXvità	  e	  l'Innovazione	  (EACI)	  nell'ambito	  di	  un	  
contra+o	   di	   servizio.	   L'obieivo	   di	   questo	   lavoro	   è	  
stato	  quello	  di	  accelerare	  l'adozione	  su	  larga	  scala	  di	  
Piani	  Urbani	  di	  Mobilità	   Sostenibile	   in	   tu+a	  Europa,	  
come	   proposto	   nel	   Piano	   d'azione	   sulla	   mobilità	  
urbana,	   a+raverso	   aività	   di	   sensibilizzazione,	  
supporto	  	  e	  corsi	  di	  formazione.  
Le	   linee	   guida	   qui	   presentate	   si	   basano	   su	   una	  
revisione	   dei	   documenX	   esistenX	   e	   su	   contribuX	  
forniX	  da	  parte	  di	  esperX:	  

• Analisi	  dei	  risultaX	  di	  ricerche	  s	  strumenX	  di	  
supporto	   prodoi	   in	   precedenza	   (es.	   la	  
relazione	  del	  gruppo	  di	  esperX	  per	  i	  SUTP	  del	  
2004,	  i	  progei	  PILOT	  e	  BUSTRIP).	  	  

• Analisi	   dei	   documenX	   prodoi	   a	   livello	  
nazionale	   e	   regionale	   per	   l’orientamento	  
nella	   preparazione	   di	   piani	   di	   trasporto	  
locale,	   in	   parXcolare	   per	   i	   Local	   Transport	  
Plan	   (Piani	   del	   Trasporto	   Locale)	   del	   Regno	  
Unito	  (seconda	  e	  terza	  edizione),	  e	  per	  i	  Plan	  
de	   Déplacements	   Urbains	   (Piani	   di	  
spostamento	  urbano)	  francesi.	  Indagine	  sullo	  
stato	  di	  fa+o	  e	  gli	  approcci	  disponibili	  per	   la	  
redazione	  di	  PUMS	  in	  31	  paesi	  europei,	  vale	  
a	   dire	   i	   28	   StaX	  membri	   dell'UE,	   l’Islanda,	   il	  
Liechtenstein	  e	  la	  Norvegia.	  	  	  

!
!

• Uno	   studio	   per	   la	   valutazione	   dei	   bisogni	  
delle	  utenze	  che	  ha	  coinvolto	  49	  portatori	  di	  
interesse	  e	  interviste	  ad	  esperX	  del	  se+ore	  in	  
26	  Paesi	  

• Cinque	   seminari	   sui	   PUMS	   dedicaX	   ai	  
portatori	  di	  interesse	  e	  condoi	  tra	  il	  2010	  e	  
il	   2013	   (oltre	   a	   consultazioni	   organizzate	   in	  
precedenza	  dal	  gruppo	  di	  esperX	  per	  i	  PUMS	  
e	  nell’ambito	  del	  proge+o	  PILOT),	  che	  hanno	  
visto	   la	   partecipazione	   di	   un	   totale	   di	   168	  
partecipanX	  provenienX	  da	  26	  paesi.	  

• Analisi	   delle	   risposte	   ad	   una	   consultazione	  
on-‐line	   condo+a	   nei	   mesi	   di	   gennaio	   e	  
febbraio	  2013	  per	  la	  revisione	  della	  versione	  
2011	  di	  queste	  linee	  guida.	  

• Numerosi	   contribuX	   forniX	   da	   decisori	  
poliXci,	   progeisX,	   professionisX,	   mondo	  
accademico	  e	  portatori	  di	  interesse	  nel	  corso	  
di	   evenX	   di	   sensibilizzazione	   e	   seminari	   di	  
formazione	  organizzaX	   in	   tu+a	   Europa	   tra	   il	  
2010	   e	   il	   2013	   nell'ambito	   del	   menzionato	  
contra+o	  di	  servizio.	  	  

Le	   a+uali	   linee	   guida,	   pertanto,	   si	   basano	   su	   un	  
consolidamento	   sistemaXco	   delle	   conoscenze	  
acquisite	  e	  sui	  processi	  di	  consultazione.	  L'Allegato	  E	  
(non	  compreso	  in	  questa	  versione,	  cfr.	  nota	  a	  pag.	  4)	  
conXene	   un	   elenco	   degli	   esperX	   che	   sono	   staX	  
consultaX	  nei	  workshop	  e	  negli	  evenX	  organizzaX	  per	  
discutere	  sul	  contenuto	  di	  questo	  documento.	  
Queste	  linee	  guida	  e	  una	  vasta	  gamma	  di	  materiali	  di	  
s u p p o r t o	   s o n o	   d i s p o n i b i l i	   s u l	   s i t o	  
www.mobilityplans.eu.	  !
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PARTE	  II	  –	  IL	  
PROCESSO	  
!
Queste	  linee	  guida	  sono	  rivolte	  a	  quanX	  si	  occupano	  
di	  trasporto	  urbano	  e	  mobilità	  e	  ad	  altri	  portatori	  di	  
interesse	  che	  vogliono	  essere	  coinvolX	  nello	  sviluppo	  
e	  nell'a+uazione	  di	  un	  PUMS.	  	  
 
Le	   linee	   guida	   descrivono	   il	   processo	   per	   la	  
preparazione	   di	   un	   PUMS,	   indicando	   undici	   fasi	  
principali	  e	  complessivamente	  32	  aività.	  L’approccio	  
prevede	   l ’avvio	   di	   un	   processo	   cicl ico	   di	  
pianificazione,	   con	   un	   regolare	   monitoraggio	   e	   la	  
ricerca	  di	  un	  miglioramento	  conXnuo.	  !
La	   presentazione	   di	   ogni	   fase	   e	   delle	   connesse	  
aività	  comprendono	  	  informazioni	  riguardanX:	  !
• La	   logica	   alla	   base	   delle	   aività,	   vale	   a	   dire	   le	  

ragioni	   fondamentali	   per	   condurre	   l'aività,	   le	  
quesXoni	   da	   affrontare,	   le	   domande	   a	   cui	   è	  
necessario	  rispondere;	  

• Gl i	   ob ieZvi	   spec ific i	   de l le	   aività	   da	  
implementare;	  

• Le	  aZvità	  principali	  da	  svolgere;	  

• SuggerimenN	   per	   aZvità	   complementari	   che	  
vanno	   al	   di	   là	   degli	   obblighi	   di	   legge	   e	   dei	  
requisiX	  essenziali,	  per	  quelle	  ci+à	  e	  regioni	  che	  
hanno	   già	   raggiunto	   un	   livello	   avanzato	   di	  
pianificazione	  e	  gesXone	  della	  mobilità	  urbana;	  

• Le	   tempisNche	   e	   le	   necessità	   di	   coordinamento	  
con	  altre	  aività;	  

• Una	  checklist	  delle	  tappe	  principali	  sul	  percorso.	  

Va	  so+olineato	  che	  la	  tempisXca	  delle	  diverse	  aività	  
fornisce	   una	   logica	   generale	   di	   indirizzo,	   piu+osto	  
che	   una	   stru+ura	   sequenziale.	   In	   praXca,	   le	   aività	  
possono	   essere	   eseguite	   in	   parte	   in	   parallelo	   o	  
includere	   anelli	   di	   retroazione.	   La	   sezione	   su	  
"tempisXche	   e	   coordinamento”	   evidenzia	   per	   ogni	  
aività	  gli	  aspei	  cruciali	  in	  questo	  senso.	  !
La	   pagina	   che	   segue	   conXene	   un	   diagramma	   che	  
descrive	   il	   ciclo	   di	   pianificazione,	   seguito	   da	   una	  

descrizione	  de+agliata	  di	   tu+e	   le	   fasi	  e	   le	  aività	  di	  
sviluppo	  e	  implementazione	  di	  un	  PUMS.	  !
Le	   linee	  guida	   contengono	  anche	   	  esempi	  di	  buone	  
prassi,	   strumenX	   e	   riferimenX	   per	   supportare	   gli	  
utenX	   nello	   sviluppo	   e	   nell’a+uazione	   di	   un	   Piano	  
Urbano	  di	  Mobilità	  Sostenibile.	  !
Gli	   esempi	   di	   buone	   prassi	   sono	   trai	   da	   piani	   di	  
mobilità	   urbana	   provenienX	   da	   tu+a	   Europa	   e	  
probabilmente	   in	   gran	   parte	   non	   soddisfano	   tui	   i	  
requisiX	   di	   un	   PUMS,	   per	   come	   è	   presentato	   in	  
queste	   linee	   guida.	   Tu+avia,	   sono	  uXli	   per	   illustrare	  
le	  aività	  (ad	  esempio,	  il	  coinvolgimento	  dei	  ci+adini	  
nella	   proge+azione	   di	   specifiche	  misure)	   che	   fanno	  
parte	   del	   processo	   di	   sviluppo	   e	   a+uazione	   di	   un	  
Piano	  Urbano	  di	  Mobilità	  Sostenibile	  	  !
L'obieivo	   è	   quello	   di	   fornire	   una	   serie	   di	   esempi	  
provenienX	   da	   diverse	   regioni	   europee	   per	  
dimostrare	  che	  si	  possono	  trovare	  buoni	  approcci	  di	  
pianificazione	   in	   contesX	  anche	  molto	  diversi.	  MolX	  
degli	  esempi	  di	  buone	  prassi,	  poi,	  	  contengono	  anche	  
aività	   di	   pianificazione	   avanzate,	   mentre	   ulteriori	  
casi	   e	   aggiornamenX	   sono	   disponibili	   all'indirizzo	  
www.mobilityplans.eu	  e	  www.elXs.org.	  !!

� 	  !!
Realizzate	   con	   il	   contributo	   di	   esperX	   in	  materia	   di	  
trasporto	   urbano	   e	   pianificazione	   della	   mobilità	   da	  
tu+a	   Europa,	   le	   linee	   guida	   rispecchiano	   una	   vasta	  
gamma	   di	   esperienze	   e,	   tu+avia,	   hanno	   bisogno	   di	  
essere	   interpretate	   ed	   ada+ate	   nel	   contesto	   locale,	  
che	  può	  portare	  a	  realizzazioni	  anche	  in	  parte	  diverse	  
da	   quelle	   previste	   e	   descri+e	   nel	   presente	  
documento.	   Le	   linee	   guida	   non	   forniscono	  
informazioni	  tecniche	  de+agliate,	  ma	  si	  concentrano	  
sul	  processo	  di	  sviluppo	  e	  sull'a+uazione	  di	  un	  Piano	  
Urbano	  di	  Mobilità	  Sostenibile.	  !

!
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9.
ADOTTARE UN 

PIANO URBANO 
DELLA MOBILITÀ 

SOSTENIBILE

8.
INTEGRARE 

MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE 

NEL PIANO

7.
CONCORDARE 

UNA ALLOCAZI-
ONE CHIARA DI 

FONDI E 
RESPONSABILITÀ

4.
SVILUPPARE 

UNA VISIONE 
STRATEGICA 
CONDIVISA

3.
ANALIZZARE LO 
STATO DI FATTO 
DELLA MOBILITÀ 

E CREARE 
SCENARI

2. 
DEFINIRE 

PROCESSO DI 
SVILUPPO E 

PORTATA DEL 
PIANO

1.1        COSTRUIRE L’IMPEGNO VERSO PRINCIPI GENERALI DI SOSTENIBILITA’

1.2        VALUTARE L’IMPATTO DEL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE/REGIONALE

1.3        ESEGUIRE UNA AUTO-VALUTAZIONE

1.4        VALUTAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

1.5        DEFINIRE UNA TEMPISTICA DI MASSIMA

1.6        IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTORI CHIAVE E DEI PORTATORI DI INTERESSE

5.1       IDENTIFICARE LE PRIORITÀ PER LA MOBILITÀ

5.2        DEFINIRE TARGET SMART

3.2        LO SVILUPPO DEGLI SCENARI S

6.1       INDIVIDUARE LE MISURE PIÙ EFFICACI

6.2       IMPARARE DALL’ESPERIENZA ALTRUI

6.3       VALUTARE L’EFFICIENZA NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE

6.4        UTILIZZARE SINERGIE E CREARE PACCHETTI INTEGRATI DI MISURE

7.1       ASSEGNARE RESPONSABILITÀ E RISORSE

7.2       PREPARARE UN PIANO OPERATIVO E IL RELATIVO BUDGET

9.3       FAVORIRE L’ACCETTAZIONE DEL PIANO

9.2       ADOZIONE DEL PIANO

9.1       CONTROLLARE LA QUALITÀ DEL PIANO

11.1       REVISIONE REGOLARE DEL PIANO

10.1       GESTIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO

10.2       INFORMARE E COINVOLGERE I CITTADINI

10.3       MONITORARE IL PROGRESSO NEL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

2.1 GUARDARE OLTRE I CONFINI TERRITORIALI E I 
PROPRI AMBITI DI COMPETENZA

2.2

2.3

2.4

NECESSITÀ DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E 
DI UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA PIANIFICAZIONE

ACCORDO SU PROCEDURE DI GESTIONE E 
PROGRAMMA OPERATIVO

PIANIFICARE IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E 
DEI PORTATORI DI INTERESSE

3.1
PREDISPORRE UN’ANALISI DEI PROBLEMI 
E DELLE OPPORTUNITÀ

4.1
SVILUPPARE UNA VISIONE CONDIVISA DI 
LUNGO PERIODO DELLA MOBILITÀ

4.2
ATTIVARSI PER INFORMARE ADEGUATA-
MENTE LA CITTADINANZA

8.1
ORGANIZZARE MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE

11.2
REVISIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI 
- CAPIRE SUCCESSI E FALLIMENTI

11.3
IDENTIFICARE NUOVE SFIDE PER 
LA REVISIONE DEL PUMS

Milestone:
IL PUMS 

VIENE 
ADOTTATO

Milestone:
LE MISURE 

SONO STATE 
IDENTIFICATE

Milestone:
L'ANALISI DEI PROBLEMI E DELLE 

OPPORTUNITÀ E' CONCLUSA

Milestone:
VALUTAZIONE FINALE DEGLI 

IMPATTI CONCLUSA

1. 
DETERMINARE IL 
POTENZIALE PER 
REALIZZARE UN 

PUMS DI 
SUCCESSO

5.
DEFINIRE 

PRIORITÀ E 
TARGET 

MISURABILI
6.

SVILUPPARE 
PACCHETTI 
EFFICACI DI 

MISURE

10.
GARANTIRE 

COMUNICAZIONE E 
GESTIONE ADEGUATI 

NELL’ATTUAZIONE 
DEL PIANO

11.
UN’OCCASIONE 

PER APPRENDERE 
E MIGLIORARE

Attuazione del 
piano

Attività 
propedeutiche

Elaborazione 
del piano

Definizione 
di obiettivi 
razionali e 
trasparenti

PIANIFICAZIONE 
DELLA MOBILITÀ  

URBANA 
SOSTENIBILE

Punto di partenza : 
"Migliorare la 
mobilità e la 

qualità della vita 
dei cittadini!"
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!!
PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITÀ	  
PREVISTE	  
!!!!!!!!!
Deve	  essere	  chiaro	  fin	  dall'inizio	  che	  il	  miglioramento	  
del	   trasporto	   urbano	   e	   della	   mobilità	   non	   va	  
considerato	  come	  un	  fine	   in	  sé,	  ma	  va	  anzi	   	  visto	   in	  
u n ’oica	   i n t e g ra t a	   c ome	   con t r i b u to	   a l	  
raggiungimento	   di	   obieivi	   più	   generali,	   	   come	   il	  
miglioramento	   della	   qualità	   della	   vita	   e	   del	  
benessere	  dei	  ci+adini.	  Proprio	  questo	  deve	  essere	  il	  
punto	  di	  partenza	  per	  lo	  sviluppo	  di	  un	  Piano	  Urbano	  
della	  Mobilità	  Sostenibile.	  	  !
A	   seconda	   del	   contesto	   nazionale,	   	   poi,	   anche	   un	  
obbligo	  di	  legge	  potrà	  essere	  un	  punto	  di	  forza	  molto	  
importante	  per	  supportare	  lo	  sviluppo	  di	  un	  PUMS.  !
Tu+avia	   è	   necessario	   un	   impegno	   reale	   e	   concreto	  
per	  produrre	  un	  piano	  davvero	  efficace	  e	  sostenibile.	  	  !

!!
Se	  non	  c'è	  un	  acceso	  e	  convinto	  sostenitore	  a	  livello	  
locale,	   può	   essere	   un	   duro	   compito	   convincere	   i	  
poliXci	   a	   sostenere	   lo	   sviluppo	   di	   un	   PUMS	   e	   per	  
farlo	  saranno	  necessari	  degli	  oimi	  argomenX.	  	  !
Un	  buon	  punto	  di	  partenza	  potrebbe	  essere	  quello	  di	  
discutere	  gli	  scenari	  futuri,	  le	  sfide	  e	  i	  problemi	  che	  la	  
ci+à	  si	  troverà	  ad	  affrontare	  se	  non	  si	  sarà	  fa+o	  nulla	  
nel	   fra+empo	   e	   so+olineare,	   invece,	   i	   benefici	  
generaX	  da	  un	  Piano	  Urbano	  di	  Mobilità	  Sostenibile,	  
evidenziando	  come	  i	  buoni	  risultaX	  siano	  riconosciuX	  
dagli	   ele+ori,	   ad	   esempio,	   facendo	   riferimento	   ad	  
altre	  ci+à	  che	  hanno	  realizzato	  un	  PUMS.	  	  !
Questo	  approccio	  è	  certo	  molto	  impegnaXvo,	  perché	  
il	   pieno	   impa+o	   di	   un	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  
Sostenibile	  si	  apprezza	  solo	  dopo	  un	   lasso	  di	   tempo	  
che	  va	  ben	  oltre	  il	  mandato	  di	  una	  Amministrazione.	  
Può	   essere,	   pertanto,	   uXle	   indicare	   la	   possibilità	   di	  
includere	   soluzioni	   di	   effe+o	   immediato	   nel	   PUMS,	  
che	   possono	   contribuire	   a	   generare	   una	   risposta	  
posiXva	  da	  parte	  dei	  ci+adini	  e	  degli	  altri	  portatori	  di	  
interesse	  nel	  breve	  termine.	  !
Come	   rappresentato	   nel	   diagramma	   della	   pagina	  
precedente,	   il	   ciclo	   di	   pianificazione	   è	   suddiviso	   in	  
qua+ro	   ‘passi’	   (‘Aività	   propedeuXche’,	   ‘Definizione	  
di	  obieivi	   razionali	  e	   trasparenX’,	   ‘Elaborazione	  del	  
piano’,	   ‘A+uazione	   del	   piano’)	   corrispondenX	   ai	  
qua+ro	   quadranX,	   a	   loro	   volta	   ulteriormente	  
suddivisi	  in	  ‘fasi’	  e	  ‘aività’.  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Punto	  di	  partenza:	    
"Vogliamo	  migliorare	  
la	  mobilità	  e	  la	  qualità	  
della	  vita	  dei	  nostri	  

ciAadini!"
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FASE	  1:	  DETERMINARE	  
IL	  POTENZIALE	  PER	  LA	  
REALIZZAZIONE	  DI	  UN	  
PUMS	  DI	  SUCCESSO	  	  !
All'inizio	  del	  processo	  di	  pianificazione	  della	  mobilità	  
urbana	   in	   chiave	   sostenibile,	   è	   necessario	  
determinare	   quale	   sia	   il	   reale	   potenziale	   di	  
realizzazione	  di	  un	  piano	  efficace	  di	  mobilità	  urbana	  
sostenibile,	   che	   dipende	   da	   molX	   fa+ori	   interni	   ed	  
esterni	   che	   forniscono	   un	   quadro	   generale	   di	  
riferimento	   per	   le	   fasi	   di	   pianificazione	   e	   di	  
a+uazione.	  !
La	   sezione	   seguente	   descrive	   le	   principali	   aività	  
nella	   preparazione	   del	   processo	   di	   sviluppo	   di	   un	  
Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile.	  !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ATTIVITA’	  1.1:	  COSTRUIRE	  L’IMPEGNO	  
VERSO	  PRINCIPI	  GENERALI	  DI	  
SOSTENIBILITA’	  !
LOGICA	  
	  	  
Un	   piano	   di	   trasporto	   urbano	   si	   può	   definire	  
sostenibile	   solo	   se	   vengono	   presi	   in	   considerazione	  
cerX	   criteri	   economici,	   sociali	   e	   ambientali.	  
L’elemento	   essenziale	   per	   orientare	   il	   processo	   di	  
sviluppo	  del	  Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile	  
a	   livello	   strategico	   dovrà	   pertanto	   essere	   la	  
comprensione	  dei	   principi	   generali	   di	   sostenibilità	   e	  
l'impegno	  alla	  loro	  concreta	  realizzazione.	  	  
	  	  
OBIETTIVI	  
	  	  
• GaranXre	   che	   durante	   l'intero	   processo	   di	  

pianificazione	   vengano	   presi	   in	   considerazione	   i	  
principi	  di	  base	  della	  sostenibilità.	  	  

• Sviluppare	   una	   visione	   condivisa	   	   di	   ciò	   che	   si	  
intende	  per	  mobilità	  urbana	  sostenibile. 

•	  	   Ampliare	  l’analisi	  a	  comprendere	  tui	  gli	  aspei	  
che	  vanno	  affrontaX	  per	  rendere	  il	  PUMS	  un	  
documento	  di	  piano	  realmente	  sostenibile,	  
anche	  per	  aspei	  che	  non	  riguardano	  in	  senso	  
stre+o	  trasporX	  e	  mobilità.	  

ATTIVITA’	  	  
	  	  
• Analizzare	  in	  che	  misura	  i	  principi	  di	  sostenibilità	  

sono	   già	   incorporaX	   negli	   strumenX	   di	   piano	  
ado+aX	   a	   livello	   regionale	   o	   locale	   che	  
riguardano	   trasporX	   e	   mobilità	   e	   i	   se+ori	  
correlaX	   (ad	   esempio,	   considerare	   se	   esistano	  
poliXche	  per	  un	  uXlizzo	  sostenibile	  del	  territorio	  
che	   promuovano	   l’uso	   di	   terreni	   già	   adibiX	   in	  
passato	   ad	   uso	   industriale	   o	   residenziale	  
piu+osto	  che	  la	  proliferazione	  urbana).	  	  

• Verificare	   con	   i	   decisori	   locali	   e	   i	   principali	  
portatori	   di	   interesse	   in	   che	  misura	   i	   principi	   di	  
sostenibilità	   sono	   in	   linea	   con	   l'a+uale	   agenda	  
poliXca.	  	  

• Come	  punto	  di	  partenza,	   cercare	  di	   raggiungere	  
un	   ampio	   consenso	   	   sull’uXlizzo	   dei	   principi	   di	  
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PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  1:	  ATTIVITA’	  PROPEDEUTICHE	  !
sostenibilità	   a	   fondamento	   del	   lavoro	   sulla	  
pianificazione	  della	  mobilità	  urbana	  sostenibile.	  

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  
	  	  
• Rafforzare	   l’impegno	   per	   la	   mobilità	   urbana	  

sostenibile	   aderendo	   al	   Pa+o	   dei	   Sindaci	   e/o	   al	  
Forum	  CIVITAS	  (vd.	  pagina	  seguente).	  

• Assicurarsi	  che	  sia	  fa+a	  una	  chiara	  disXnzione	  tra	  
l'accessibilità	  ai	  servizi	  e	  alle	  stru+ure	  (mobilità)	  
e	   traffico	   e	   trasporX:	   la	   prima	   è	   l'obieivo	   di	  
tu+e	   le	   aività,	   lo	   scopo;	   il	   secondo	   è	   lo	  
strumento	   per	   realizzare	   l'accessibilità	   e	   la	  
mobilità.	   Il	   principio	   generale	   da	   seguire	   può	  
essere	   quello	   di	   fornire	   accessibilità	   ai	   ci+adini	  
causando	   meno	   traffico	   (ovvero	   meno	   risorse	  
uXlizzate,	   meno	   cosX,	   meno	   carburante,	   meno	  
inquinamento,	  meno	  incidenX,	  ecc.).	  

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  
	  	  
• Impegno	   fin	   dall' inizio	   del	   processo	   di	  

pianificazione.	  	  

• Principi	   di	   sostenibilità	   da	   considerare	   durante	  
l'intero	  processo	  di	  pianificazione.	  

CHECKLIST	  
	   
✓ L’analisi	   sulla	   misura	   in	   cui	   i	   principi	   di	  

sostenibilità	  guidano	   le	  a+uali	  poliXche	   rilevanX	  
per	  la	  mobilità	  urbana	  è	  stata	  conclusa.	  !

✓ L’impegno	  generale	  verso	  principi	  di	  sostenibilità	  
da	   parte	   dei	   principali	   portatori	   di	   interesse	   è	  
stato	  o+enuto.	  !

ESEMPI	  
	  	  
CIVITAS	  FORUM	  NETWORK	  

A+ualmente	   216	   ci+à	   aderiscono	   al	   CIVITAS	   Forum	  
Network	   ed	   hanno	   firmato	   la	   Dichiarazione	   del	  
Programma	  CIVITAS.	   Il	   Forum	  di	   CIVITAS	   è	   aperto	   a	  
tu+e	  le	  ci+à	  che	  vogliono	  saperne	  di	  più	  sull'uXlità	  di	  
singole	   misure	   a	   sostegno	   di	   un	   trasporto	   urbano	  
pulito	  e	  il	  modo	  migliore	  per	  combinarle	  e	  integrarle	  
su	   vasta	   scala.	  Alle	   ci+à	  partecipanX	  viene	   richiesto	  
di	   impegnarsi	   a	   presentare	   strategie	   ambiziose	   ed	  
integrate	  per	  i	  propri	  trasporX	  urbani	  e	  di	   
•	   realizzare	   un	   cambiamento	   significaXvo	   nella	  
riparXzione	  modale	  a	  favore	  di	  modalità	  di	  trasporto	  
sostenibili;	  

•	   seguire	   un	   approccio	   integrato,	   uXlizzando	   il	  
maggior	  numero	  di	  categorie	  di	  strumenX	  CIVITAS	  e	  
misure	   possibili	   nella	   loro	   poliXca.	   Tale	   impegno	  
deve	   essere	   poliXcamente	   approvato	   con	   la	  
dichiarazione	  di	  adesione	  al	   	  Forum	  CIVITAS	  recante	  
la	   firma	   di	   un	   Amministratore	   locale	   con	   poteri	  
decisionali	  adeguaX.	  !
Per	  maggiori	  de@agli:	  
h@p://civitas.eu/cms_network.phtml?id=371	  	  	  !!

� 	  

!
PATTO	  DEI	  SINDACI	  

L'Unione	   Europea	   conduce	   la	   lo+a	   globale	   contro	   il	  
cambiamento	   climaXco	   e	   ne	   ha	   fa+o	   una	   priorità	  
assoluta.	   I	   suoi	   obieivi	   ambiziosi	   sono	   descrii	  
all’interno	   del	   Pacche+o	   Clima	   ed	   Energia	   che	  
impegna	   gli	   StaX	   membri	   a	   ridurre	   le	   emissioni	   di	  
CO2	   di	   almeno	   il	   20%	   entro	   il	   2020.	   I	   firmatari	   del	  
Pa+o	  dei	  Sindaci	  contribuiscono	  al	  raggiungimento	  di	  
quesX	   obieivi	   a+raverso	   un	   impegno	   formale	   ad	  
andare	   oltre	   questa	   soglia	   a+raverso	   l'a+uazione	   di	  
un	  Piano	  di	  Azione	  per	  l'Energia	  Sostenibile.	  !
Per	  maggiori	  de@agli:	  	  www.eumayors.eu	  	  !
ACCORDO	  ’COLLEGAMENTO	  CON	  LE	  VIE	  D’ACQUA	  -‐	  
UNA	  SCELTA	  CAPITALE’	  

Le	   cinque	   capitali	   europee	   Bruxelles,	   Berlino,	  
Budapest,	   Parigi	   e	   Vienna	   con	   i	   loro	   porX	   interni	  
hanno	  so+oscri+o	  l’accordo	  'Collegamento	  con	  le	  vie	  
d'acqua:	   una	   scelta	   capitale’.	   L’accordo	   mira	   a	  
realizzare	   l'ambizioso	   proge+o	   dell'Unione	   Europea	  
di	  realizzare	  una	  logisXca	  a	  emissioni	  zero	  di	  CO2	  nei	  
grandi	   centri	   urbani	   entro	   il	   2030.	   Nel	   marzo	   del	  
2011	   la	   ci+à	   italiana	   di	   Pisa	   ha	   deciso	   di	   unirsi	   alle	  
cinque	  ci+à	  europee	  coinvolte	  fin	  dall’inizio.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C !
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ATTIVITA’	  1.2:	  VALUTARE	  L’IMPATTO	  DEL	  
QUADRO	  DI	  RIFERIMENTO	  NAZIONALE/
REGIONALE	  	  
	  	  
LOGICA	  
	  	  
Un	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	   Sostenibile	   si	  
concentra	   sulla	   mobilità	   a	   livello	   di	   agglomerato	  
urbano.	   Il	  piano	  è,	  tu+avia,	   inserito	   in	  un	  più	  ampio	  
quadro	  regionale	  e	  nazionale	  per	   la	  pianificazione	  e	  
la	   gesXone	   della	   mobilità	   urbana.	   Ciò	   include,	   per	  
esempio,	   regolamenX,	   flussi	   di	   finanziamento	   o	  
strategie	   di	   livello	   superiore	   per	   lo	   sviluppo	   del	  
territorio	   e	   dei	   trasporX	   (ad	   esempio,	   un	   piano	  
nazionale	   dei	   trasporX,	   ove	   presente).	   È	   pertanto	  
fondamentale	   valutare	   l'impa+o	   del	   quadro	   di	  
pianificazione	   regionale	   e	   nazionale	   per	   sfru+are	  
pienamente	   le	   opportunità	   ed	   evitare	   conflii	   con	  
autorità	   di	   livello	   superiore	   in	   un	   momento	  
successivo.	  !
OBIETTIVI	  
	  	  
• GaranXre	   la	   piena	   idenXficazione	   delle	  

condizioni	   quadro	   perXnenX	   a	   livello	   regionale,	  
nazionale	  ed	  europeo	  per	  lo	  sviluppo	  del	  PUMS.	  

• GaranXre	  l’acquisizione	  di	  una	  prospeiva	  chiara	  
sul	  modo	   in	   cui	   il	   quadro	  nazionale	  ed	  europeo	  
potrà	   influenzare	   il	   processo	   di	   pianificazione	  
del la	   mobil ità	   urbana	   sostenibi le	   e	   la	  
proge+azione	  di	  misure.	  	  

ATTIVITA’	  	  
	  	  
• IdenXficare,	  documentare	  e	  valutare:	  	  

➢ Norme	   di	   legge	   e	   le	   linee	   guida	   per	   la	  
stru+urazione	  e	  la	  	  redazione	  di	  un	  PUMS	  	  

➢ Criteri	   di	   finanziamento	   regionali/nazionali	  
che	   si	   riferiscono	   ad	   un	   Piano	  Urbano	   della	  
Mobilità	  Sostenibile	  

➢ Piani	  di	  livello	  superiore,	  strategie	  e	  obieivi	  
che	   potrebbero	   influenzare	   il	   PUMS	   Ad	  
esempio,	   la	   pianificazione	   di	   un	   ente	  
nazionale	   per	   la	   gesXone	   delle	   strade	  
potrebbe	   essere	   in	   disaccordo	   con	   gli	  
obieivi	   del	   PUMS	   e	   favorire	   il	   traffico	   di	  
autoveicoli	   in	   ambito	   urbano.	   Il	   Piano	  
Urbano	  di	  Mobilità	  Sostenibile	  dovrà	  tenerne	  
conto.	  

➢ RequisiX	   o	   iniziaXve	   per	   il	   coordinamento	   e	  
l'integrazione	   delle	   diverse	   poliXche.	   Ad	  
esempio,	   l'integrazione	   della	   pianificazione	  
territoriale	   per	   l’uXlizzo	   del	   suolo	   a	   livello	  
locale	   e	   regionale	   per	   la	   realizzazione	   di	  
nuovi	   insediamenX	   o	   di	   parchi	   commerciali	  
può	  cambiare	  in	  maniera	  radicale	  i	  modelli	  di	  
mobilità	  a	  livello	  locale.	  

• Creare	   una	   sinossi	   del	   quadro	   regionale/
nazionale	   di	   riferimento,	   con	   suggerimenX	   su	  
come	  affrontare	  quesX	  punX	  per	  la	  realizzazione	  
del	  PUMS.	  

� 	  

!
TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  
	  	  
• Da	   realizzare	   all ' inizio	   del	   processo	   di	  

pianificazione,	  nel	  giro	  di	  poche	  seimane.	  	  

• Tenere	   presenX	   i	   risultaX	   rilevanX	   raggiunX	   in	  
questa	   fase	   durante	   tu+o	   il	   processo	   di	  
pianificazione	  e	  di	  proge+azione	  delle	  misure,	  in	  
parXcolare	  nel	   definire	   il	   processo	  di	   sviluppo	  e	  
l’ambito	  di	  applicazione	  del	  piano	  (Fase	  2).	  

CHECKLIST	  
	  	  

✓ I	   documenX	   rilevanX	   di	   livello	   nazionale	   e	  
regionale	  sono	  staX	  individuaX	  e	  analizzaX	  e	  i	  
risultaX	  riassunX.	  

✓ Le	   opportunità	   e	   i	   potenziali	   problemi	   che	  
potrebbero	   derivare	   dalle	   condizioni	   quadro	  
regionali	  e	  nazionali	  sono	  staX	  individuaX.  
esempi	  

!

!
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FRANCIA:	  QUADRO	  D	  RIFERIMENTO	  NAZIONALE	  E	  
REQUISISTI	  DI	  LEGGE	  	  

Lo	   sv i luppo	   de I	   'P lans	   de	   dép lacements	  
Urbains'	   (PDU)	   -‐	   il	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	  
Sostenibile	  in	  Francia	  -‐	  ha	  seguito	  l'adozione	  della	  Loi	  
des	   transports	   intérieurs	   (Legge	   sul	   trasporto	  
interno;	  LOTI)	  passata	  nel	  dicembre	  1982.	  	  
Questa	   legge	   stabilisce	   gli	   obieivi	   generali	   e	  
l'orientamento	  di	  un	  PDU.	  L'obieivo	  generale	  di	  un	  
PDU	   è	   garanXre	   un	   equilibrio	   sostenibile	   tra	   le	  
esigenze	   di	   mobilità	   e	   di	   accessibilità	   e	   la	   tutela	  
dell'ambiente	  e	  della	  salute.	  	  
La	   Loi	   sur	   l'air	   et	   l'uXlizzo	   raXonelle	   de	   l'énergie	  
(Legge	   sull’aria	   pulita	   e	   l’uso	   razionale	   dell'energia;	  
LAURE)	  del	   dicembre	  1996	  ha	   reso	  obbligatorio	  per	  
tui	   gli	   agglomeraX	   con	   più	   di	   100.000	   abitanX	   lo	  
sviluppo	  di	  un	  PDU.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C	  !!

�  

ATTIVITA’	  1.3:	  ESEGUIRE	  UNA	  AUTO-‐
VALUTAZIONE	  !
LOGICA	  
 !
È	  necessario	  eseguire	  una	  auto-‐valutazione	  all'inizio	  
del	   processo	   di	   sviluppo	   del	   piano	   per	   individuare	  
punX	  di	  forza	  e	  di	  debolezza	  delle	   	  a+uali	  praXche	  di	  
pianificazione	   e	   per	   comprendere	   il	   vero	   potenziale	  
per	   preparare	   con	   successo	   un	   piano	   di	   mobilità	  
urbana	  sostenibile.	  La	  valutazione	  dovrà	  determinare	  
quanto	   le	   a+uali	   praXche	   di	   pianificazione	   dei	  
trasporX	   siano	   allineate	   con	   le	   aività	   descri+e	   nel	  
presente	   documento	   e	   idenXficare	   le	   barriere	   e	   i	  
fa+ori	   che	   potranno	   influenzare	   il	   processo	   di	  
sviluppo	  del	  piano.	  Ciò	  aiuterà	  nella	  determinazione	  
del	  processo	  per	  lo	  sviluppo	  del	  piano	  nel	  contesto	  di	  
riferimento.	  !
OBIETTIVI	  
 !
• O+enere	  un	  quadro	  chiaro	  e	  veriXero	  di	  punX	  di	  

forza,	  debolezze	  ed	  opportunità	  delle	  praXche	  di	  
pianificazione	   a+ualmente	   in	   uso	   in	   relazione	  
allo	   sviluppo	   di	   un	   Piano	  Urbano	   della	  Mobilità	  
Sostenibile	   nel	   contesto	   locale	   (ad	   esempio	   il	  
quadro	   di	   riferimento	   poliXco,	   isXtuzionale	   e	  
normaXvo).	  	  

• Sviluppare	   un	   processo	   per	   lo	   sviluppo	   di	   un	  	  
Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	   Sostenibile	   su	  
misura	  che	  sia	  ada+o	  al	  contesto	  locale.	  

ATTIVITA’	  	  
 !
• Analizzare	   le	  fasi	  e	   le	  aività	  a+ualmente	  in	  uso	  

per	   i	   processi	   di	   pianificazione	   del	   trasporto	  
locale.	   Si	   può	   uXlizzare	   questo	   documento	   per	  
verificare	  se	  le	  fasi	  e	  le	  aività	  descri+e	  in	  queste	  
linee	   guida	   sono	   già	   incorporate	   nei	   processi	   di	  
pianificazione	   consolidaX	   della	   ci+à	   o	   della	  
regione	   di	   riferimento	   (si	   considerano	   tu+e	   e	  
pienamente,	  in	  misura	  limitata	  o	  per	  niente?).	  In	  
questo	   modo	   è	   possibile	   individuare	   le	   lacune	  
che	   andranno	   affrontate	   nel	   nuovo	   processo	   di	  
sviluppo	  del	  piano.	  

• IdenXficare	   e	   analizzare	   i	   fa+ori	   cruciali	   e	   le	  
barriere	   al	   processo	   di	   sviluppo	   del	   piano	   nel	  
contesto	  urbano	  di	  riferimento:	  	  

➢ Determinare	   barriere	   isXtuzionali,	  
normaXve	   e	   finanziarie	   che	   interessano	  
l'intero	   processo	   di	   pianificazione	   (ad	  !
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esempio,	   l’azienda	   che	   gesXsce	   il	   TPL	   è	  
indipendente	   o	   controllata	   da	   un	   altro	  
livello	  isXtuzionale?)	  

➢ Barriere	   che	   possono	   sorgere	   nel	   corso	  
della	  pianificazione	  (possono	  riguardare,	  
a d	   e s e m p i o ,	   l a	   g e s X o n e ,	   l a	  
comunicazione	   tra	   i	   diversi	   diparXmenX	  
c o i n v o l X	   n e l l o	   s v i l u p p o	   e	  
nell’implementazione	  del	  piano).	  

➢ Individuare	   i	   fa+ori	   in	   grado	   di	  
supportare	   il	   processo	   di	   sviluppo	   e	  
l'a+uazione	   di	   un	   Piano	   Urbano	   di	  
Mobilità	  	  	  !

• Verificare	  gli	  aspei	  di	  esclusione	  sociale	  e	  le	  
soluzioni	  proposte	  nel	  quadro	  delle	  poliXche	  
di	   trasporto.	   Ciò	   significa	   considerare	   le	  
esigenze	  dell’intera	  comunità,	   compresi	   tui	  
i	   gruppi	   vulnerabili,	   come	   bambini,	   persone	  
con	  mobilità	  rido+a,	  anziani,	  famiglie	  a	  basso	  
reddito,	   	   minoranze,	   etc.	   Bisognerà	  
considerare	  anche	  gli	  aspei	  di	  genere,	  vale	  a	  
dire	  garanXre	   le	   stesse	  opportunità	  a	  donne	  
e	  uomini.	  	  

I	  quesiX	  più	  importanX	  sono	  i	  seguenX:	  

➢ Il	   sistema	   dei	   trasporX	   garanXsce	   le	  
stesse	   condizioni	   di	   accessibilità	   e	  
disponibilità	  anche	  economica?	  	  

➢ Le	   misure	   per	   la	   gesXone	   dei	   trasporX	  
facilitano	   l'occupazione	   e	   sostengono	  
uno	   sviluppo	   inclusivo	   del	   mercato	   del	  
lavoro?	  	  !

• Effe+uare	   un’auto-‐valutazione	   veriXera	   come	  
punto	  di	  partenza	  per	  migliorare	   i	  processi	  e	   le	  
poliXche	   di	   pianificazione	   (il	   cui	   risultato	   non	  
deve	  necessariamente	  essere	  reso	  pubblico).	  !

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  
 !
• Applicare	   una	   metodologia	   di	   peer-‐review	  

(revisione	   paritaria)	   con	   il	   coinvolgimento	   di	  
esperX	  esterni.	  	  

• Applicare	  un	  sistema	  di	  gesXone	  della	  qualità.	  

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  
 !
• Da	   effe+uare	   all ' inizio	   del	   processo	   di	  

pianificazione:	   i	   risultaX	   si	   dovranno	   tenere	   in	  
considerazione	   per	   la	   proge+azione	   di	   un	  
processo	   di	   pianificazione	  della	  mobilità	   urbana	  

sostenibile	   disegnato	   su	   misura	   per	   il	   contesto	  
locale	  (vedi	  Aività	  2.4	  –	  Trovare	  un	  accordo	  sul	  
piano	  di	  lavoro	  e	  le	  modalità	  di	  gesXone).	  

• Collegamento	   all’Aività	   1.4	   ‘Valutazione	   delle	  
risorse	  disponibili.	  

CHECKLIST	  
 !
✓ È	  stata	  effe+uata	  un’adeguata	  autovalutazione	  !
✓ Sono	   staX	   idenXficaX	   punX	   di	   forza	   e	   di	  

debolezza	   per	   lo	   sviluppo	   di	   un	   Piano	   Urbano	  
della	  Mobilità	  Sostenibile.	  

✓ I	   risultaX	   o+enuX	   serviranno	   da	   punto	   di	  
partenza	   per	   oimizzare	   i	   processi	   di	  
pianificazione	  a	  livello	  locale.	  !

ESEMPI	  !
KOPRIVNICA	  (CROAZIA):	  INDENTIFICARE	  I	  PUNTI	  DI	  
FORZA	  E	  PUNTARE	  SU	  DI	  ESSI	  PER	  ELIMINARE	  LE	  
DEBOLEZZE	  

Prima	  della	  promozione	  della	  mobilità	  ciclopedonale,	  
la	   ci+à	   di	   Koprivnica	   ha	   svolto	   un'analisi	   de+agliata	  
dello	  stato	  di	  fa+o	  nel	  proprio	  contesto.	    
L'analisi	  si	  è	  basata	  su	  un'auto-‐valutazione	  effe+uata	  
dalla	   stessa	   Amministrazione	   ci+adina,	   un	   ampio	  
processo	  di	  consultazione	  con	  una	  serie	  di	  portatori	  
di	  interesse,	  nonché	  un	  sondaggio	  pubblico.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C	  
	  	  

LA	  METODOLOGIA	  PER	  LA	  REVISIONE	  PARITARIA	  
(PEER	  REVIEW)	  DEL	  PROGETTO	  BUSTRIP	  	  

Il	   Proge+o	   BUSTRIP	   (BalXc	   Urban	   Sustainable	  
Transport	   ImplementaXon	   and	   Planning),	   finanziato	  
del	   Programma	   INTERREG	   IIIB,	   ha	   sviluppato	   una	  
metodologia	   per	   aiutare	   le	   ci+à	   nello	   sviluppo	   e	  
nell’a+uazione	  di	  Piani	  Urbani	  di	  Mobilità	  Sostenibile	  
e	   delle	   relaXve	   azioni.	   Partendo	   dalla	   relazione	   di	  
auto-‐valutazione	   di	   una	   ci+à,	   si	   organizzano	   delle	  
peer	   review	   con	   la	   metodologia	   BUSTRIP,	   che	  
prevede	  la	  visita	  di	  esperX	  di	  altre	  ci+à	  per	  circa	  3-‐5	  
giorni	   ed	   interviste	   con	   a+ori	   locali,	   gruppi	   di	  
interesse,	  poliXci	  e	  funzionari	  pubblici.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C	  !!!!

!
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STRUMENTI	  !
METODOLOGIE	  PER	  L’AUTOVALUTAZIONE	  !!
RIUNIONE	  INTERNA	  PER	  LA	  REVISIONE	  DEI	  PROCESSI	  
 !
Un’auto-‐valutazione	   può	   essere	   condo+a	   semplicemente	   da	   un	   gruppo	   di	   persone	   interne	   all’ente	   coinvolte	   nel	  
processo	  di	  pianificazione	  che	  si	  siedono	  intorno	  a	  un	  tavolo	  per	  discutere	  i	  punX	  di	  forza	  e	  di	  debolezza	  dei	  processi	  
in	  corso	  e	  rifle+ono	  su	  come	  migliorarli.	  L’intervento	  di	  un	  facilitatore	  indipendente	  può	  essere	  uXle	  per	  migliorare	  
l’efficacia	  dell’intervento.	  Se	  lo	  si	  desidera,	  l’aività	  di	  autovalutazione	  può	  essere	  accompagnata	  da	  un’analisi	  SWOT.	  
Questo	  metodo	  è	  stato	  uXlizzato,	  ad	  esempio,	  dal	  Derbyshire	  County	  Council	  nel	  Regno	  Unito	  per	  migliorare	  i	  propri	  
processi	   di	   pianificazione	   dei	   trasporX	   locali,	   tenendo	   conto	   dei	   cambiamenX	   in	   altre	   aree	   di	   pianificazione	   che	  
hanno	  interessato	  il	  loro	  LTP.	  !
REVISIONE	  PARITARIA	  (PEER	  REVIEW)	  
 !
Un	  altro	  metodo	  per	   la	   revisione	   delle	   prassi	   di	   pianificazione	  per	   la	   redazione	  di	   un	   PUMS	  è	   uXlizzare	   una	   peer	  
review	  o	  revisione	  paritaria,	  in	  cui	  uno	  o	  più	  pianificatori	  esperX	  della	  mobilità	  urbana	  sostenibile	  o	  altri	  esperX	  del	  
se+ore	  sono	   invitaX	  a	   rivedere	   il	  quadro	  generale	  di	   riferimento	   in	  una	  ci+à	  prima	  che	  si	  proceda	  a	  preparare	  un	  
PUMS.	  	  
Il	  revisore	  può	  considerare	  la	  qualità	  del	  processo	  di	  pianificazione	  e	  delle	  metodologie	  organizzaXve	  esistenX,	  e	  può	  
essere	  uXle	  confrontare	  i	  risultaX	  con	  le	  migliori	  prassi	  conosciute,	  dando	  così	  alla	  ci+à	  un	  riscontro	  valutaXvo	  su	  ciò	  
che	  è	  già	  stato	  fa+o	  e	  realizzato,	  nonché	  sul	  modo	  in	  cui	  si	  intende	  organizzare	  il	  PUMS.	  La	  ci+à	  di	  Gand	  e	  la	  ci+à	  di	  
Lubiana,	   ad	   esempio,	   hanno	   impiegato	   la	   peer	   review	   per	   rifle+ere	   su	   quanto	   avevano	   realizzato	   e	   su	   come	  
migliorare	  i	  loro	  Piani	  Urbani	  di	  Mobilità	  Sostenibile	  (vedi	  anche	  l’esempio	  tra+o	  dal	  Proge+o	  BUSTRIP).	  !!
USO	  DI	  SISTEMI	  PER	  LA	  GESTIONE	  DELLA	  QUALITÀ	  
 !
I	  Sistemi	  per	  la	  GesXone	  della	  Qualità	  (SGQ)	  sono	  proge+aX	  per	  valutare	  i	  processi	  organizzaXvi	  e	  offrire	  indicazioni	  
su	  come	  migliorarli.	  Quando	  si	  riXene	  che	  sia	  stato	  raggiunto	  un	  certo	  livello	  di	  qualità	  organizzaXva,	  viene	  assegnata	  
un'eXche+a	   o	   un	   cerXficato.	   La	   forma	   più	   notz	   di	   SGQ	   è	   l’ISO	   9001,	   sistema	   che	   si	   è	   evoluto	   nel	   se+ore	  
manifa+uriero	  ed	  è	  stato	  inizialmente	  sviluppato	  sopra+u+o	  per	  i	  processi	  produivi.	  
Più	   rilevante	   per	   la	   pianificazione	   della	   mobilità	   urbana	   sostenibile	   potrebbe	   essere	   il	   Common	   Assessment	  
Framework	   (Griglia	   Comune	  di	  Autovalutazione),	   disponibile	   gratuitamente	  per	   tui	  gli	   StaX	  membri	   dell'UE	   ed	   è	  
parXcolarmente	  ada+o	  al	  se+ore	  pubblico.	  
Sono	   inoltre	  a+ualmente	  disponibili	   sistemi	  specifici	  per	   la	  gesXone	  della	  qualità	  che	  si	  occupano	  di	  alcuni	  aspei	  
della	   mobilità	   sostenibile:	   BYPAD	   per	   il	   ciclismo	   (www.bypad.org)	   e	   MaxQ	   per	   la	   gesXone	   della	   mobilità	  
(www.epomm.eu).	  La	  ci+à	  di	  Lund	  in	  Svezia	  ha	  applicato	  MaxQ	  per	  migliorare	   la	  poliXca	  di	  gesXone	  della	  mobilità	  
nel	  più	  ampio	  quadro	  del	  suo	  PUMS	  (LundaMaTs).	  
Si	   stanno	   infine	   sviluppando	   alcuni	   approcci	   per	   valutare	   la	   qualità	   dell’intero	   sistema	  di	   poliXche	  per	   la	  mobilità	  
sostenibile	  di	  una	  ci+à	  nei	   seguenX	   	  Progei	  del	  Programma	   IEE	  STEER:	  Ecomobility	  SHIFT	   (www.ecomobility.org/
shi�),	  QUEST	  (www.questproject.eu)	  e	  ADVANCE	  (www.eu-‐advance.eu).	  !
Fonte:	  Tom	  Rye,	  Università	  di	  Lund
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ATTIVITA’	  1.4:	  VALUTAZIONE	  DELLE	  
RISORSE	  DISPONIBILI	  !
LOGICA	  
 !
La	  valutazione	  delle	  risorse	  disponibili	  per	  portare	  a	  
termine	   il	   processo	   di	   sviluppo	   del	   Piano	   Urbano	  
della	  Mobilità	  Sostenibile	  e	  per	   le	   relaXve	  misure	  di	  
a+uazione	  è	   stre+amente	   legato	  all’autovalutazione	  
(Aività	  1.3).	  	  
Ciò	   comprende	   le	   risorse	   umane	   (personale	  
disponibile	   e	   competente),	   nonché	   le	   risorse	  
finanziarie.	  Com’è	  ovvio,	  senza	  risorse	  sufficienX	  sarà	  
difficile	  riuscire	  a	  definire	  un	  piano	  di	  successo.	  Nella	  
maggior	   parte	   degli	   enX	   locali,	   le	   competenze	  
specifiche	   necessarie	   per	   la	   stru+urazione	   e	   la	  
redazione	   di	   un	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	  
Sostenibile	   sono	   al	   di	   sopra	   delle	   capacità	   del	  	  
personale	   dipendente.	   Mentre	   può	   essere	   praXca	  
comune	   ricorrere	   a	   esperX	   esterni	   per	   parXcolari	  
aività	   di	   natura	   tecnica,	   è	   importante	   anche	  
pensare	   a	   costruire	   competenze	   nella	   propria	  
isXtuzione	   di	   appartenenza	   e	   avviare	   un’aività	  
stabile	  di	  collaborazione	  con	  i	  portatori	  di	  interesse.	  
L'obieivo	  è	  quello	  di	  coprire	  le	  esigenze	  immediate	  
di	   competenze	   facendo	   ricorso	   a	   risorse	   esterne	   se	  
necessario,	   ma	   anche	   di	   sviluppare	   e	   mantenere	  
competenze	   in	   materia	   di	   pianificazione	   della	  
mobilità	   urbana	   sostenibile	   all'interno	   della	   propria	  
isXtuzione.	  !
OBIETTIVI	  	  
 !
• Assicurarsi	   che	   la	   (vasta)	  gamma	  di	   competenze	  

necessarie	   per	   gesXre	   e	   guidare	   il	   processo	   di	  
stru+urazione	   e	   redazione	   di	   un	   PUMS	   sia	  
disponibile	   per	   l’ente	   locale	   e	   i	   portatori	   di	  
interesse	  coinvolX.	  	  

• Cercare	   un	   equil ibrio	   tra	   l ’esigenza	   di	  	  
competenze	   a	   breve	   termine	   e	   lo	   sviluppo	   di	  
capacità	   all'interno	   della	   propria	   organizzazione	  
e	   della	   comunità	   professionale	   in	   senso	   	   più	  
ampio.	  

• Valutare	   le	   risorse	   finanziarie	   (confermate	   e	  
potenziali)	   per	   l'esecuzione	   del	   processo	   di	  
pianificazione	  e	  l’a+uazione	  delle	  misure. 	  

!

ATTIVITA’	  	  
 !
• Valutare	   le	   competenze	   disponibili	   all'interno	  

dell’isXtuzione	   e	   tra	   le	   parX	   interessate.	  
Assicurarsi	   che	   vengano	   considerate	   tu+e	   le	  
competenze	   principali	   necessarie	   per	   la	  
pianificazione	   della	  mobilità	   urbana	   sostenibile.	  
Si	  veda	  l’elenco	  riportato	  più	  so+o.	  	  

• Sviluppare	   un	   semplice	   piano	   di	   gesXone	   delle	  
competenze	  che	  delinei	  una	  strategia	  per	  coprire	  
i	  deficit	  (ad	  esempio	  a+raverso	  la	  formazione,	  la	  
cooperazione,	   l’affidamento	   ad	   esterni).	   Ciò	   va	  
fa+o	   da	   qualcuno	   che	   abbia	   familiarità	   con	   il	  
processo	   di	   pianificazione	  della	  mobilità	   urbana	  
sostenibile	  e,	  se	  del	  caso,	  in	  collaborazione	  con	  il	  
responsabile	  delle	  risorse	  umane.	  

• Definire	   il	   budget	   richiesto	   per	   il	   processo	   di	  
sviluppo	   del	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	  
Sostenibile	   e	   garanXre	   l’appoggio	   poliXco	  
all’operazione. 	  

• Elaborare	  un	  quadro	  di	   bilancio	  per	   l’a+uazione	  
delle	   misure.	   Vanno	   tenute	   in	   considerazione	  
opportunità	   di	   finanziamento	   a	   livello	   locale,	  
regionale,	  nazionale	  e	  fondi	  UE.	  In	  questa	  fase	  si	  
tra+erà	   di	   una	   sXma	   approssimaXva,	   ma	   sarà	  
uXle	  per	  effe+uare	  delle	  scelte	  realisXche.	  

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  
 !
• Cercare	  di	   aivare	   iniziaXve	  di	   cooperazione	   tra	  

isXtuzioni	   per	   colmare	   eventuali	   lacune	   di	  
competenze.	  

• Coinvolgere	   partner	   esterni	   (ad	   esempio	  
consulenX,	   università)	   per	   colmare	   le	   lacune	   di	  
competenze,	  se	  necessario.	  

• In	  caso	  di	  carenze	  di	  competenze,	  considerare	   il	  
coinvolgimento	   di	   persone	   con	   un	   background	  
non	   trasporXsXco	   per	   aività	   specifiche	   (ad	  
esempio	   il	   markeXng).	   Questo	   "pensare	   fuori	  
dagli	   schemi"	   aiuta	   a	   portare	   una	   nuova	  
prospeiva,	   una	   parte	   fondamentale	   della	  
pianificazione	   della	  mobilità	   urbana	   sostenibile.	  
Si	  potrà	  anche	  verificare	  la	  possibilità	  di	  me+ere	  
insieme	  le	  risorse	  di	  più	  portatori	  di	  interesse	  per	  
coprire	   i	   cosX	   di	   personale	   necessari	   (si	   veda	  
l’esempio	  di	  Aquisgrana	  alla	  fine	  della	  sezione).	  

!
!
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TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Aività	   da	   considerarsi	   fin	   dall'inizio,	   poiché	   è	  

essenziale	   per	   la	   cosXtuzione	  della	   squadra	   che	  
sarà	  coinvolta	  nel	  processo	  di	  pianificazione	  	  !

CHECKLIST	  
 !
✓ È	   stata	   effe+uata	   l’analisi	   delle	   competenze	   e	  

delle	   risorse	   finanziarie	   necessarie	   per	   il	  
processo	  di	  pianificazione.  

!
✓ È	   stato	   compilato	   il	   piano	   di	   gesXone	   delle	  

competenze.	  
✓ È	   stato	   o+enuto	   il	   supporto	   poliXco	   al	   bilancio	  

per	   l'esecuzione	   del	   processo	   di	   pianificazione	  
della	  mobilità	  urbana	  sostenibile.	  	  

✓ È	   stata	   effe+uata	   la	   valutazione	   del	   quadro	   di	  
bilancio	  per	  l'a+uazione	  delle	  misure.  

!
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DETTAGLI	  SULLE	  ATTIVITA’	  DA	  ESEGUIRE	  !
SVILUPPARE	  UN	  PIANO	  DI	  GESTIONE	  DELLE	  COMPETENZE	  	  

Diagramma	  tra@o	  dal	  Proge@o	  PILOT	  (2007)	  	  e	  rielaborato	  www.pilot-‐transport.org/	  

IdenOficazione	  delle	  competenze	  indispensabili

Competenze	  gesXonali

Competenze	  tecniche

Competenze	  operaXve

↓

Profili	  delle	  isOtuzioni	  coinvolte	  	  
(punO	  di	  forza	  e	  debolezze)

Competenze

MoXvazione	  (isXtuzioni	  e	  individui)

Cooperazione

↓

Opzioni	  per	  le	  competenze	  gesXonali

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	   	   	   	   	   	   	   	   ↓

Formazione Aggiungere	  esperienza

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ↓	  
	  

Interna Esterna Cooperazione Contra+o	  di	  
collaborazione/
assunzione

Risorse	  
esterne

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Risorse	  finanziarie	  disponibili

↓

Cronoprogramma	  della	  pianificazione	  della	  mobilità	  urbana	  sostenibile

↓

Piano	  di	  gesOone	  delle	  competenze
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COMPETENZE	  INDISPENSABILI	  PER	  LA	  PIANIFICAZIONE	  DELLA	  MOBILITA’	  URBANA	  
SOSTENIBILE	  	  

Fonte:	  Manuale	  sviluppato	  dal	  Proge@o	  Pilot	  (2007)	  daN	  rielaboraN	  

Competenze	   gesOonali	   (necessarie	   durante	   tuAo	   il	   processo	   di	   pianificazione	   della	   mobilità	   urbana	  
sostenibile)

GesXone	  del	  proge+o,	  ivi	  compresi	  i	  rapporX	  con	  i	  decisori	  poliXci

GesXone	  tecnica

GesXone	  finanziaria

GesXone	  del	  personale,	  ivi	  compresi	  i	  team	  mulXdisciplinari	  composX	  da	  personale	  interno	  e	  risorse	  esterne	  

Competenze	  tecniche	  (necessarie	  durante	  tuAo	  il	  processo)

Pianificazione	  urbanisXca	  e	  pianificazione	  dei	  trasporX	  

Pianificazione	  e	  gesXone	  di	  poliXche	  in	  se+ori	  rilevanX	  correlaX	  (aività	  economiche,	  servizi	  sociali,	  ambiente)	  

Conoscenza	  di	  base	  della	  normaXve	  e	  delle	  poliXche	  a+uate	  ad	  altri	  livelli	  –	  regionale,	  nazionale,	  UE	  

Competenze	   operaOve	   (necessarie	   per	  
aività	  parOcolari)

Fase	  o	  aività	  correlata

Coinvolgimento	   dei	   ci+adini	   e	   dei	  
portatori	  di	  interesse	  

Aività	   2.4	   ‘Accordo	   su	   programma	   di	   lavoro	   e	   procedure	   di	  
gesXone’	  	  
FASE	  4	  ‘SVILUPPARE	  UNA	  VISIONE	  STRATEGICA	  CONDIVISA’	  
Aività	  9.3	  ‘Favorire	  l’acce+azione	  del	  piano’	  	  
Aività	  10.2	  ‘Informare	  e	  coinvolgere	  i	  ci+adini’	  

Sviluppo,	  monitoraggio	  e	  valutazione	  degli	  
indicatori	  

FASE	  3	  ’ANALIZZARE	  LO	  STATO	  DI	  FATTO	  DELLA	  MOBILITA’	  E	  CREARE	  
SCENARI’	  	  	  
FASE	  5	  ‘DEFINIRE	  PRIORITÀ	  E	  TARGET	  MISURABILI‘ 
FASE	  8	  ‘INTEGRARE	  MONITORAGGIO	  E	  VALUTAZIONE	  NEL	  PIANO‘

Sviluppo	  di	  modelli	  e	  analisi	  di	  scenari Aività	  3.2	  ‘Lo	  sviluppo	  degli	  scenari’

Informazione,	   relazioni	   pubbliche,	  
markeXng	  	  	  	  	  

Aività	  2.3	  ‘Pianificare	  il	  coinvolgimento	  dei	  ci+adini	  e	  dei	  portatori	  
di	  interesse’	  	  
FASE	  4	  ‘SVILUPPARE	  UNA	  VISIONE	  STRATEGICA	  CONDIVISA’	  
Aività	  9.3	  ‘Favorire	  l’acce+azione	  del	  piano‘	  
Aività	   10.2	   ‘Informare	   e	   coinvolgere	   i	   ci+adini	   (a+uazione	   delle	  
misure)’

Contabilità	   Aività	  2.4	  ‘Trovare	  un	  accordo	  sul	  piano	  di	  lavoro	  e	  le	  modalità	  di	  
gesXone’	  
Aività	  7.2	  ‘Preparare	  un	  piano	  operaXvo	  e	  il	  relaXvo	  budget’	  

Procurement	   Aività	  7.2	  ‘Preparare	  un	  piano	  operaXvo	  e	  il	  relaXvo	  budget’	  
Aività	  10.1	  ‘GesXone	  dell’a+uazione	  del	  piano’
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!
ESEMPI	  !
BRISTOL	  (REGNO	  UNITO):	  GESTIONE	  DELLE	  
COMPETENZE	  NELLA	  PIANIFICAZIONE	  CONDIVISA	  
DEL	  TRASPORTO	  LOCALE	  	  

Le	   ci+à	   coinvolte	   nello	   sviluppo	   del	   Piano	   di	  
Trasporto	   Locale	   congiunto	   per	   l’area	   di	   Greater	  
Bristol	  considerano	  la	  gesXone	  delle	  competenze	  un	  
fa+ore	   criXco	   per	   garanXre	   una	   pianificazione	   dei	  
trasporX	  di	  alta	  qualità,	  da	  affrontare	  mediante	  corsi	  
di	   formazione	   dedicaX	   e	   un	   approccio	   mulX-‐
disciplinare.	  	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C	  !!

� 	  

!
ÖREBRO	  (SVEZIA):	  PROMOZIONE	  DI	  UNA	  NUOVA	  
IMPOSTAZIONE	  DI	  LAVORO	  

Örebro	  ha	  isXtuito	  un'unità	  speciale	  all'interno	  della	  
sua	   Amministrazione	   per	   facilitare	   l'a+uazione	   del	  
trasporto	   urbano	   sostenibile	   e	   sensibilizzare	  
dipendenX	   e	   poliXci.	   Uno	   degli	   strumenX	   uXlizzaX	  
per	   introdurre	   un	   nuovo	   modo	   di	   pensare	   e	   un	  
approccio	   più	   	   olisXco	   è	   stata	   l’organizzazione	   di	  
seminari	   incentraX	   sulla	   possibilità	   di	   ridurre	   la	  
necessità	   di	   auto	   a+raverso	   una	   pianificazione	  
territoriale	  avanzata.	  	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C	  !
FRANCIA:	  LA	  DISTRIBUZIONE	  DELLE	  
RESPONSABILITA’	  NELLA	  STRUTTURAZIONE	  DI	  UN	  	  
PDU	  (PLANS	  DE	  DÉPLACEMENTS	  URBAINS)	  	  

L'Autorità	   per	   i	   TrasporX	   Urbani	   (AOTU),	  
responsabile	   secondo	   la	   normaXva	   dello	   sviluppo	   e	  

dell'a+uazione	  di	  un	  PDU,	  spesso	  chiede	  l’assistenza	  
di	   una	   serie	   di	   portatori	   di	   interesse,	   comprese	   le	  
agenzie	  di	   sviluppo	  urbano,	   le	   società	  di	   consulenza	  
private	  e	  i	  centri	  di	  ricerca	  regionali	  sui	  trasporX.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C	  !
FRANCIA:	  I	  COSTI	  CONNESSI	  ALLO	  SVILUPPO	  DI	  UN	  
PDU	  	  

I	  cosX	  di	  sviluppo	  di	  un	  PDU	  variano	  notevolmente	  a	  
seconda	  della	  portata	  del	  PDU,	  della	  disponibilità	  di	  
piani	   e	   studi	   esistenX,	   della	   natura	   del	   PDU	   che	   si	  
intende	   realizzare	   e	   dell'assistenza	   esterna	  
necessaria.	   In	   Francia,	   l'Autorità	   sosXene	   cosX	  
compresi	   generalmente	   tra	   i	   200.000	   e	   i	   400.000	  
euro	  per	  lo	  sviluppo	  di	  un	  PDU.	  QuesX	  conX,	  tu+avia,	  
non	   sono	   sempre	   compleX	  e	   alcuni	   cosX	  nascosX	  o	  
cosX	   coperX	   da	   contribuX	   esterni	   non	   sono	   inclusi	  
nelle	  sXme.	  
 	  
Fonte:	   Rupprecht	   Consult,	   GART,	   2010:	   Plan	   de	  
Déplacements	   Urbains:	   Panorama	   2009,	   Paris,	   avril	  
2010.	  !
AQUISGRANA	  (GERMANIA):	  LA	  CAMERA	  DI	  
COMMERCIO	  SOSTIENE	  I	  COSTI	  DEL	  MOBILITY	  
MANAGER	  	  

Caso	  esemplare	  in	  Germania	  di	  sforzo	  congiunto	  per	  
sostenere	   il	   mobility	   management,	   il	   Servizio	  
Ambiente	   della	   ci+à	   di	   Aquisgrana	   e	   la	   Camera	   di	  
Commercio	   locale	   sostengono	   congiuntamente	  
(rispeivamente	   per	   2/3	   e	   1/3)	   i	   cosX	   relaXvi	  
all’assunzione	   di	   un	   mobility	   manager	   con	   un	  
contra+o	  part-‐Xme	  per	  la	  ci+à.	  
   	  
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C	  !!

�  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ATTIVITA’	  1.5:	  DEFINIRE	  UNA	  
TEMPISTICA	  DI	  MASSIMA	  !
LOGICA	  !
GaranXre	   la	   giusta	   tempisXca	   è	   la	   chiave	   del	  
successo.	   Le	   aività	   nel	   processo	   di	   sviluppo	   di	   un	  
Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	   Sostenibile	   dipendono	   in	  
parte	  le	  une	  delle	  altre	  e	  le	  	  interdipendenze	  devono	  
essere	  a+entamente	  trado+e	  in	  una	  sequenza	  logica	  
che	   comprenda	   tu+e	   le	   aività	   necessarie	   per	  
completare	  il	  processo	  (ad	  esempio,	  aver	  idenXficato	  
i	   problemi	   prima	  di	   discutere	   gli	   obieivi)	   e	   che	   sia	  
armonizzata	  con	  le	  condizioni	  locali.	  	  
È	   inoltre	   fondamentale	   considerare	   le	   aività	   di	  
pianificazione	   e	   definizione	   delle	   poliXche	   già	   in	  
corso	  -‐	  o	  comunque	  programmate	  -‐	  nel	  determinare	  
la	  tempisXca	  del	  processo	  di	  pianificazione.	  I	  periodi	  
vicini	   alle	   elezioni,	   i	   processi	   di	   produzione	   di	  
normaXve	   e	   regolamenX	   e	   altre	   aività	   di	  
pianificazione	   possono	   influenzare	   in	   maniera	  
significaXva	   il	   contesto	   isXtuzionale	   (ad	   esempio	  
portando	   cambiamenX	   dei	   decisori	   poliXci,	  
modifiche	  nella	  normaXva,	  etc.).	  !
OBIETTIVI	  
 !
• Integrare	   il	   conce+o	   di	   Piano	   Urbano	   della	  

Mobilità	   Sostenibile	   nella	   praXca	   corrente	   di	  
pianificazione;	  	  

• Cercare	   di	   armonizzare	   le	   tempisXche	   del	  
processo	   di	   pianificazione	  della	  mobilità	   urbana	  
con	  gli	   altri	   processi	   decisionali	   tecnici	   e	  poliXci	  
(ad	  esempio	   	  strategie	  generali,	  piani	  di	  se+ore,	  
elezioni);	  	  

• IdenXficare	   le	   finestre	   temporali	   per	   il	  
coordinamento	   con	   la	   pianificazione	   della	  
mobilità	  urbana	  sostenibile;	  	  

• A+uare	   una	   pianificazione	   realisXca	   di	   tu+o	   il	  
processo	   relaXvo	   alla	   stru+urazione	   del	   Piano	  
Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile;	  

• Stabilire	   una	   panoramica	   del	   programma	   di	  
s t ru+uraz ione	   e	   redaz ione	   de l	   PUMS	  
(preparazione,	   redazione,	   validità	   e	   orizzonte	  
temporale,	   a+uazione,	   verifica)	   e	   descrivere	   le	  
interdipendenze	  temporali	  tra	  tu+e	  le	  aività;	  	  

• Ridurre	  al	  minimo	  i	  rischi	  legaX	  alle	  tempisXche.	  

ATTIVITA’	  	  
 !
• Cercare	   di	   incorporare	   la	   pianificazione	   della	  

mobilità	   urbana	   sostenibile	   nello	   sviluppo	   e	   nel	  
piano	   di	   a+uazione	   delle	   altre	   poliXche	   e	  
strategie	  esistenX	  (complessive	  e	  di	  se+ore).	  

• Scegliere	   un	   periodo	   di	   tempo	   adeguato	   per	   la	  
costruzione	   di	   un	   quadro	   strategico	   e	   operaXvo	  
per	   il	   processo	   di	   pianificazione:	   1-‐3	   anni	   (in	  
parte	   precedente	   e	   in	   parte	   in	   sovrapposizione	  
con	  il	  processo	  di	  pianificazione).	  Le	  tempisXche	  
necessarie	   per	   questo	   processo	   in	   gran	   parte	  
dipendono	   dall’esperienza	   accumulata	   nei	  
processi	   di	   pianificazione,	   dalle	   stru+ure	  
isXtuzionali,	  dal	  contesto	  poliXco	  e	  dalla	  'cultura	  
della	  pianificazione'	  presente	  a	  livello	  locale.	  

• Stabilire	   un	   calendario	   per	   il	   processo	   di	  
pianificazione	   della	  mobilità	   urbana	   sostenibile:	  
idealmente	  1,5	  anni	   (a	   seconda	  delle	   condizioni	  
quadro	   e	   dell'esperienza,	   il	   periodo	   può	  
diventare	  più	  lungo).	  

• Tenere	   conto	   delle	   finestre	   decisionali	   (es.	  
elezioni).	   Nei	   mesi	   precedenX	   le	   elezioni,	   può	  
essere	  difficile	  andare	  avanX	  rapidamente	  con	  la	  
pianificazione	   e	   ciò	   può	   influenzare	   in	   maniera	  
significaXva	  le	  tempisXche	  del	  processo.	  

• ConXnuare	   ad	   a+uare	   misure	   ad	   effe+o	  
immediato	   (a	   ‘vi+oria	   rapida’)	   durante	   il	   set-‐up	  
della	   stru+ura	   strategica	   ed	   operaXva	   per	   il	  
Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	   Sostenibile	   e	  
durante	   il	   processo	   di	   pianificazione.	   Ciò 
contribuirà	   ad	   evitare	   di	   dare	   l'impressione	   di	  
inaività	  e	  sarà	  parXcolarmente	  importante	  per	  i	  
decisori	  poliXci	  che	  hanno	  bisogno	  di	  dimostrare	  
che	   stanno	   lavorando	   verso	   uno	   sviluppo	   più	  
sostenibile	   della	   mobilità	   urbana.	   Le	   misure	   a	  
vi+oria	   rapida	   devono	   essere	   misure	   a	   breve	  
termine	   che	   possono	   essere	   implementate	   in	  
tempi	   brevi,	   avere	   una	   buona	   visibilità,	  
contribuire	   agli	   obieivi	   di	   sostenibilità	   e	   non	  
me+ere	   a	   repentaglio	   un	   approccio	   di	  
pianificazione	  integrata	  per	  la	  mobilità	  urbana 	  

• Scegliere	   un	   periodo	   di	   tempo	   adeguato	   per	  
l'a+uazione	   delle	   misure:	   3-‐10	   anni	   a	   seconda	  
del	  Xpo	  di	  misura	  e	  della	   sincronizzazione	   con	   i	  
flussi	  di	  finanziamento.	  	  

!
!
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• Considerare	   all’interno	   delle	   tempisXche	   del	  

p i a no	   i	   t emp i	   p e r	   l a	   v a l u t a z i o ne	   e	  
l'aggiornamento	   del	   piano	   stesso	   dopo	   la	   sua	  
adozione.	  Il	  piano	  va	  rivisto	  e	  aggiornato	  almeno	  
ogni	  cinque	  anni.	  

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  
 !
• Cercare	   per	   quanto	   possibile	   di	   promuovere	  

l'integrazione	  con	  strategie	  di	  ampio	  respiro	  e	  di	  
lungo	   periodo.	   Alcune	   ci+à/regioni	   hanno	   una	  
strategia	  di	   sviluppo	   locale	   a	   lungo	   termine	   con	  
una	   prospeiva	   di	   20-‐30	   anni,	   sviluppata	   ad	  
esempio	  nel	  quadro	  	  di	  un	  processo	  di	  Agenda	  21	  
locale.	   Se	   una	   tale	   strategia	   è	   disponibile,	   può	  
fornire	   l'orientamento	  per	   il	   PUMS	  a+raverso	   la	  
definizione	  di	  alcuni	  obieivi	  generali.	  

• Idealmente	   la	   revisione	   e	   l'aggiornamento	   del	  
PUMS	   dovrebbero	   avvenire	   ogni	   2	   anni	   (a	  
seconda	  dell'esperienza	  e	  delle	   capacità	   interne	  
all’isXtuzione).	  

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	  a+uare	  fin	  dall'inizio	  –	   i	   tempi	  vanno	  definiX	  

prima	  di	  avviare	  il	  processo	  di	  pianificazione.	  	  

• ConXnua	   messa	   a	   punto	   dei	   tempi	   per	   aività	  
specifiche	   (ad	   esempio	   comunicaX	   stampa,	  
calendario	  delle	  riunioni).	  

!

CHECKLIST	  !
✓ SXma	  realisXca	  delle	  tempisXche	  per	  l'a+uazione	  

del	   processo	   di	   pianificazione	   della	   mobilità	  
urbana	   sostenibile	   e	   l’implementazione	   delle	  
misure.	  	  !

✓ TempisXche	  approvate	  dai	  decisori	  poliXci.	  !
PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  	  !
Proge+o	  GUIDEMAPS	   (2002	  –	  2004)	   -‐	  Volume	  2	  del	  
manuale	  GUIDEMAPS	  che	  fornisce	  informazioni	  sulla	  
gesXone	   delle	   tempisXche	   nei	   processi	   di	  
pianificazione	   (pp.	   22-‐23).	   www.osmose-‐os.org/
documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf	  	  	  !
ESEMPI	  
 !
FRANCIA:	  ESEMPIO	  DI	  ORGANIZZAZIONE	  DELLE	  
TEMPISTICHE	  PER	  LO	  SVILUPPO	  DI	  UN	  PDU	  	  

Lo	   sviluppo	   di	   un	   PDU	   è	   un	   lungo	   esercizio	   che	  
comprende	   r i fle s s i one ,	   p i an i fi ca z i one	   e	  
programmazione.	   Nello	   schema	   seguente	   sono	  
presentate	   le	   varie	   fasi	   insieme	   ad	   un	   calendario	  
ipoteXco.	   Va	   notato	   che,	   in	   media,	   un	   ente	   locale	  
richiede	   36	   mesi	   per	   elaborare	   ed	   approvare	   un	  
piano.	  !

� 	  

!!!
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TEMPISTICHE	   INDICATIVE	   PER	   UN	   PIANO	  
URBANO	  DI	  MOBILITÀ	  SOSTENIBILE	  !
• Quadro	  strategico	  ed	  operaOvo	  (1-‐3	  anni)	  !
• Processo	   di	   pianificazione	   (idealmente	   1,5	  
anni,	  ma	  i	  tempi	  possono	  dilatarsi)	  !

• Implementazione	   delle	   misure	   (3-‐10	   anni,	  
durante	   la	   preparazione	   e	   la	   pianificazione	  
possibilità	   di	   includere	   misure	   a	   "viAoria	  
rapida”)	  !

• Revisione	   almeno	   ogni	   c inque	   anni	  
(idealmente	  ogni	  2)

http://www.osmose-os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web%255b1%255d.pdf
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TABELLA:	   STIMA	   DELLE	   TEMPISTICHE	   PER	   LA	  
PREPARAZIONE	  DI	  UN	  PDU	  IN	  FRANCIA	  	  !

!
Fonte:	  Rupprecht	  Consult	  basato	  su	  GART,	  2005b:	  Les	  
Plans	   de	   Déplacements	   Urbains,	   Bi lan	   et	  
PerspecNves,	  Paris,	  2005.	  !!

ATTIVITA’	  1.6:	  IDENTIFICAZIONE	  DEGLI	  
ATTORI	  CHIAVE	  E	  DEI	  PORTATORI	  DI	  
INTERESSE	  	  !
LOGICA	  !
Per	   il	   raggiungimento	   degli	   obieivi	   del	   piano,	   è	  
importante	   idenXficare	   gli	   stakeholder	   per	   la	  
mobilità	  urbana	  e	  comprendere	  quale	  debba	  essere	  
il	   loro	   ruolo	   nel	   processo	   di	   pianificazione	   e	  
implementazione	  del	  PUMS.	  Ciò	  può,	   inoltre,	  essere	  
molto	   uXle	   per	   idenXficare	   possibili	   conflii	   ed	  
opportunità	  di	  alleanze	   tra	   i	  portatori	  di	   interesse	  e	  
per	   comprendere	   come	  quesX	   a	   loro	   volta	   possano	  
influenzare	  il	  processo	  di	  pianificazione	  in	  termini	  di	  
copertura	   territoriale,	   integrazione	   delle	   poliXche,	  
disponibilità	  di	   risorse	  e	   legiimazione	   complessiva.	  
Tu+o	   ciò	   è	   necessario	   per	   sviluppare	   modalità	  
adeguate	   per	   relazionarsi	   con	   portatori	   di	   interesse	  
più	   o	  meno	   dominanX	   e	   con	   quanX	   si	   collocano	   in	  
posizioni	  intermedie.	  !
OBIETTIVI	  	  
 !
• Creare	   una	   base	   solida	   per	   una	   collaborazione	  

duratura	  tra	  tui	  i	  gruppi	  interessaX.	  

• IdenXficare	   possibili	   sinergie	   o	   conflii	   tra	   i	  
portatori	  di	  interesse.	  

• 	   Migliorare	   la	   capacità	   di	   governare	   la	  
preparazione	  e	  l'a+uazione	  del	  piano.	  

ATTIVITA’	  	  
 !
• IdenXficare	   tui	   i	   portatori	   di	   interesse	   e	   i	   loro	  

obieivi	   e	   valutare	   la	   loro	   rilevanza,	   la	   loro	  
capacità	   e	   le	   loro	   risorse	   per	   contribuire	   alla	  
pianificazione	   (ad	   esempio	   uXlizzando	   uno	  
strumento	  di	  mappatura	  degli	  stakeholder).	  

• IdenXficare	   gli	   a+ori	   più	   deboli	   che	   possono	  
avere	  bisogno	  di	  assistenza.	  

• Impegnarsi	   per	   un’alleanza	   per	   la	   pianificazione	  
che	   sia	   in	   grado	   di	   includere	   tui	   i	   principali	  
a+ori	   –	   evitando,	   per	   quanto	   possibile,	   conflii	  
sostanziali	   con	   uno	   o	   più	   a+ori	   tra	   quelli	   più	  
potenX.	   Elaborare	   una	   strategia	   semplice	   per	   il	  
coordinamento	   dei	   portatori	   di	   interesse	   per	  
guidare	  questa	  aività.	  

Fasi	  di	  preparazione	  e	  sviluppo TempisOca/mese

Analisi	  preliminare Mesi	  1	  e	  2

Definizione	  di	  un	  gruppo	  di	  
lavoro	  e	  dei	  parametri	  
normaXvi	  !

Mesi	  3	  e	  4

Definizione	  di	  un	  programma	  di	  
lavoro	  e	  dell’assistenza	  esterna	  
richiesta	  se	  necessaria

Mesi	  da	  5	  a	  7

!
Analisi	  e	  interpretazione	   Mesi	  da	  8	  a	  10

Definizione	  delle	  azioni Mesi	  da	  11	  a	  13

Programmazione	  e	  valutazione Mesi	  da	  14	  a17

Formalizzazione	  della	  bozza	  di	  
piano	  e	  riconoscimento	  
isXtuzionale	  

Mesi	  da	  18	  a	  20

Consultazione	  pubblica	  e	  
recepimento	  delle	  osservazioni	   Mesi	  da	  21	  a	  23

Inclusione	  di	  eventuali	  
modifiche	   Mese	  24

Approvazione	  definiXva Mese	  24

!
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TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  
 !

• Da	   a+uarsi	   fin	   dall'inizio	   -‐	   idenXficazione	   e	  
analisi	  degli	  stakeholder.	  	  

• Rivalutare	   l’analisinel	   caso	   in	   cui	   si	  
verifichino	   cambiamenX	   nel	   gruppo	   di	  
stakeholder	  rilevanX.	  

!

CHECKLIST	  
 !
✓ IdenXficazione	   dei	   gruppi	   di	   stakeholder:	  

stakeholder	  primari,	  a+ori	  chiave,	  intermediari.	  	  
✓ Effe+uazione	   dell’analisi	   delle	   interrelazioni	   tra	  	  

a+ori.	  
✓ Sviluppo	   di	   una	   strategia	   di	   base	   per	   il	  

coordinamento	  degli	  stakeholder.  

!!
!
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CHI	   SONO	   I	   PORTATORI	   DI	   INTERESSE	   DA	   INCLUDERE	   NEL	   PROCESSO	   DI	  
PIANIFICAZIONE	  DELLA	  MOBILITA’	  URBANA	  SOSTENIBILE?	  !
Per	  o+enere	  un	  quadro	  completo,	  vanno	  disXnX	  tre	  Xpi	  di	  stakeholder	   	   in	  relazione	  al	  processo	  in	  base	  alla	  
loro	  posizione:	  	  

➢ stakeholder	  primari:	   chi	   sarà	   influenzato	   -‐	   posiXvamente	   o	   negaXvamente	   -‐	   dalle	   nuove	  misure	   di	  
trasporto	  (ad	  esempio,	   i	  ci+adini	   in	  generale,	   i	  diversi	  gruppi	  sociali	  o	  le	  professioni,	  alcuni	  quarXeri	  
della	  ci+à,	  rami	  aziendali,	  le	  singole	  organizzazioni)?	  

➢ aAori	   chiave:	   chi	   ha	   la	   responsabilità	   poliXca	   (sindaci,	   assessori,	   altri	   livelli	   di	   autorità)?	   Chi	   ha	   le	  
risorse	   finanziarie	   (fondi	   pubblici	   e	   privaX)?	   Chi	   ha	   l'autorità	   (per	   competenza	   isXtuzionale	   o	  
territoriale)?	   Chi	   ha	   le	   capacità	   e	   le	   competenze	   (amministrazioni	   pubbliche,	   università,	   se+ore	  
privato)	  nei	  se+ori	  dei	  trasporX	  e	  affini	  (uso	  del	  suolo,	  ambiente,	  istruzione,	  sanità,	  turismo,	  etc.)?	  

➢ intermediari:	   chi	   a+ua	   la	   poliXca	   dei	   trasporX	   (TPL	   e	   gestori	   di	   infrastru+ure,	   Amministrazioni	  
pubbliche,	   polizia,	   etc.)?	   Chi	   svolge	   importanX	   aività	   nel	   se+ore	   dei	   	   trasporX	   (operatori	   del	  
trasporto	  merci,	  porX,	  aeroporX,	  etc.)?	  Chi	  rappresenta	  i	  gruppi	  di	  interesse	  perXnenX	  (associazioni,	  
camere,	  cooperaXve,	  reX)?	  Chi	  informa	  e	  relaziona	  sui	  trasporX	  (autorità,	  operatori,	  media	  locali)?	  

Inoltre,	  va	  considerato	  il	  ruolo	  dei	  ‘campioni’	  locali	  se	  esistenX	  –	  cioè	  individui	  chiave	  che	  possono	  svolgere	  un	  
ruolo	   significaXvo	   nella	   mobilitazione	   di	   risorse,	   creazione	   di	   alleanze,	   etc.	   a	   causa	   delle	   loro	   capacità	  
personali	  e	  del	  riconoscimento	  che	  gli	  viene	  a+ribuito	  dagli	  	  a+ori	  locali.	  In	  praXca,	  tali	  persone	  possono	  avere	  
una	  straordinaria	  influenza	  sul	  processo,	  sia	  posiXva	  che	  negaXva,	  quindi	  il	  loro	  ruolo	  richiede	  una	  valutazione	  
strategica	  preliminare.	  	  

L’individuazione	   degli	   stakeholder	   non	   è	   ovviamente	   un	   compito	   che	   può	   ritenersi	   concluso	   una	   volta	   per	  
tu+e	  all'inizio	  del	  processo	  di	  pianificazione.	  	  

Piu+osto,	  deve	  essere	   rivisto	  e	   aggiornato	   ripetutamente	  quando	   scenari	   e	  opzioni	   poliXche	  diventano	  più	  
concreX,	  e	  le	  implicazioni	  per	  le	  parX	  interessate	  possono	  essere	  valutate	  con	  maggiore	  precisione.	  

Anche	   per	   alcuni	   a+ori	   chiave,	   una	   rivalutazione	   può	   rivelarsi	   necessaria	   in	   conseguenza,	   ad	   esempio,	   del	  
cambiamento	  delle	  circostanze	  (ad	  esempio	  la	  privaXzzazione	  di	  un	  operatore	  ferroviario	  nazionale).	  

Fonte:	  Manuale	  PILOT	  2007	  –	  versione	  completa	  -‐	  	  www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48

http://www.pilot-transport.org/index.php?id=48
http://www.pilot-transport.org/index.php?id=48
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LE	   TIPICHE	   CATEGORIE	   DI	   PORTATORI	   DI	   INTERESSE	   COINVOLTE	   NELLA	   PIANIFICAZIONE	   DEI	   TRASPORTI	  
(SECONDO	  GUIDEMAPS)	  !

!
Fonte:	  Manuale	  GUIDEMAPS	  (2004)	  
www.osmose-‐os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf	  	  !!

IsOtuzioni	  ed	  enO Aività	  ed	  operatori Comunità	  e	  quarOeri Altri

EnX	  locali
Operatori	  dei	  servizi	  di	  
trasporto

Associazioni	  ambientaliste	  
nazionali EnX	  di	  iricerca

Ci+à	  vicine ConsulenX	  dei	  trasporX
Associazioni	  di	  
automobilisX Università

Ente/i	  preposX	  ai	  trasporX Aziende	  di	  car	  sharing SindacaX EnX	  di	  Formazione

!
Corpi	  di	  polizia	   Operatori	  di	  noleggio	  

bicicle+e
Media EsperX	  provenieneX	  da	  

altre	  ci+à

Altri	  enX	  di	  gesXone	  del	  
TPL

Altri	  operatori	  del	  se+ore	  
mobilità Forum	  per	  la	  PA Fondazioni

Altre	  isXtuzioni	  locali	  e	  
regionali

Associazioni	  di	  categoria	  di	  
livello	  nazionale

Organizzazioni	  locali	  per	  la	  
comunità

PoliXci Grandi	  datori	  di	  lavoro Gruppi	  di	  interesse	  locali

Altri	  decisori EnX	  finanziari	  private
Gruppi	  a	  sostegno	  della	  
mobilità	  ciclo-‐pedonale

Organizzazioni	  partner
Imprese	  nazionali	  ed	  
internazionali Gruppi	  di	  utenX	  del	  TPL

Project	  manager Imprese	  regionali	  e	  loclai UtenX	  dei	  trasporX

ProfessionisX
Associazioni	  di	  categoria	  
locali Ci+adini

Servizi	  di	  emergenza Piccole	  imprese Visitatori

Responsabili	  sicurezza
A+vità	  di	  commercio	  al	  
de+aglio Ci+adini	  di	  ci+à	  vicine

Unione	  Europea
Aziende	  di	  pubblico	  
servizio	  	  (e.g.	  energia,	  
telecomunicazioni)

Disabili

Ministero	  dei	  trasporX Appaltatori Proprietari	  di	  loi	  terrieri

Altri	  ministeri
Personale	  impiegato	  nei	  
trasporX

Governo	  regionale Genitori/figli

Anziani

!
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STRUMENTI	  !
ANALISI	  DELLE	  COSTELLAZIONI	  DI	  ATTORI	  !
Una	  volta	  che	  sono	  staX	  idenXficaX	  i	  portatori	  di	  interesse,	  vanno	  analizzate	  le	  costellazioni	  (sistemi	  di	  interrelazioni)	  	  
che	  descrivono	   i	   rapporX	   tra	  quesX	  a+ori.	  Questa	  analisi	  deve	  basarsi	   su	  criteri	  o	  a+ribuX	  diversi	   rilevanX	  per	  ogni	  
singolo	   caso,	   quali	   ad	   esempio:	   interessi,	   potere,	   influenza	   reciproca,	   coalizioni,	   etc.	   In	   questo	   modo	   è	   possibile	  
scoprire	  quali	  sono	  gli	  obieivi	  di	  ciascuno	  stakeholder,	  quali	   le	   loro	   intenzioni	   implicite,	  come	  considerano	   l’effe+o	  
dell’implementazione	  di	  un	  determinato	  proge+o.	  
 
L'obieivo	  di	  un'analisi	   sistemaXca	  delle	   costellazioni	  di	  a+ori	  è	  quello	  di	  o+enere	  un	  quadro	  chiaro	  dei	   conflii	  di	  
interesse	  o	  delle	  potenziali	  alleanze	  e	  di	  essere	  in	  grado	  di	  determinare	  meglio	  i	  gruppi	  di	  portatori	  di	   interesse	  che	  
possono	  presentare	  diversi	  livelli	  di	  coinvolgimento,	  capacità	  e	  interesse	  per	  il	  problema	  in	  quesXone.	  Questo	  può,	  per	  
esempio,	  essere	  fa+o	  a+raverso	  lo	  sviluppo	  di	  una	  "matrice	  influenza-‐interesse”	  che	  raggruppa	  le	  parX	  interessate	  dal	  
punto	  di	  vista	  del	  loro	  livello	  di	  influenza	  e	  di	  	  importanza:	  !!
Matrice	  influenza-‐interesse	  !!!!!!!!!!!
Fonte:	  UN-‐Habitat:	  Tools	  to	  Support	  ParNcipatory	  Urban	  Decision	  Making,	  Nairobi,	  2001,	  p.	  24.	  
www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicaNonID=1122	  	  !!
GUIDA	  ALLA	  GESTIONE	  DEI	  PARTENARIATI	  !
La	  Guida	  DISTILLATE	  sulla	  gesXone	  dei	  partenariaX	  (Forrester	  2008)	  aiuta	  i	  professionisX	  del	  trasporto	  ad	  idenXficare	  
a+ori	   e	   stakeholder	   chiave	   da	   consultare	   o	   con	   cui	   collaborare.	   La	   guida	   conXene	   un	   elenco	   uXle	   di	   19	   fa+ori	   di	  
successo	  per	  lavorare	  con	  altri	  a+ori	  e	  portatori	  di	  interesse	  e	  conclude	  che	  i	  partenariaX	  funzionano	  meglio	  quando	  e	  
dove	   esiste	   un	   sostegno	  poliXco	   e	   normaXvo,	   dove	   le	   agenzie	   e	   i	   soggei	   interessaX	   sono	   in	   grado	   di	   riconoscere	  
obieivi	  condivisi	  e	  dove	  esiste	  già	  c'è	  una	  qualche	  esperienza	  di	  lavoro	  comune	  da	  cui	  parXre.	  	  !
Fonte:	   John	   Forrester,	   The	   DISTILLATE	   Guide	   to	   Cross-‐sectoral	   and	   Intra-‐organisaNonal	   Partnership	   Working	   for	  
Sustainable	  Transport	  Decision	  Making,	  2008,	  	  
www.disNllate.ac.uk/outputs/D1%20guide%20to%20partnership%20working%20(14-‐04-‐08).pdf	  

Bassa	  influenza Alta	  influenza

Basso	  interesse
Gruppo	  di	  portatori	  di	  interesse	  a	  

bassa	  priorità
UXli	  per	  la	  formulazione	  di	  decisioni	  

e	  l’espressione	  di	  opinioni

Alto	  interesse
Gruppo	  di	  portatori	  di	  interesse	  
importante	  che	  necessita	  di	  
o+enere	  maggiore	  rilevanza

Gruppo	  di	  portatori	  di	  interesse	  più	  
criXco

http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1122
http://www.distillate.ac.uk/outputs/D1%2520guide%2520to%2520partnership%2520working%2520(14-04-08).pdf
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1122
http://www.distillate.ac.uk/outputs/D1%2520guide%2520to%2520partnership%2520working%2520(14-04-08).pdf
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FASE	  2:	  DEFINIRE	  
PROCESSO	  DI	  SVILUPPO	  
E	  PORTATA	  DEL	  PIANO	  	  !
Il	  processo	  di	  sviluppo	  del	  Piano	  Urbano	  di	  Mobilità	  
Sostenibile	  deve	  essere	  ada+ato	  alla	   situazione	  e	  al	  
contesto	   locali.	   Ciò	   include,	   come	   passo	   cruciale	   la	  
definizione	   dell’ambito	   di	   applicazione	   territoriale	  
del	   piano,	   che	   dovrebbe	   idealmente	   affrontare	  
l'agglomerato	   urbano	   funzionale.	   La	   collaborazione	  
dei	   portatori	   di	   interesse	   e	   l'integrazione	   delle	  
poliXche	   sono	  altri	   elemenX	  che	  vanno	  affrontaX	   in	  
questa	   fase,	   che	  mira	   a	   concludersi	   con	  un	  accordo	  
generale	   sul	   piano	   di	   lavoro	   e	   sulle	   modalità	   di	  
gesXone	  del	  processo.	  !

ATTIVITA’	  2.1:	  GUARDARE	  OLTRE	  I	  
CONFINI	  TERRITORIALI	  E	  I	  PROPRI	  
AMBITI	  DI	  COMPETENZA	  !
LOGICA	  !
Un	   piano	   deve	   fare	   riferimento	   ad	   un	   territorio	  
specifico	  e	  delimitato	  per	  il	  quale	  viene	  predisposto.	  
La	   copertura	   territoriale	   più	   idonea	   deve	   essere	  
concordata	  dai	  portatori	  di	  interesse	  coinvolX.	  Se	  da	  
un	  lato	  la	  scelta	  deve	  essere	  orientata	  a	  parXre	  dagli	  
ambiX	   di	   competenza	   territoriale	   degli	   enX	   locali	   o	  
regionali,	  dall’altro	  deve	  tener	  conto	  dei	  modelli	  reali	  
di	   mobilità,	   idealmente	   coprendo	   l'agglomerato	  
funzionale	   (cioè	   l’area	   interessata	  dagli	   spostamenX	  
casa-‐lavoro)	  e	  considerando	  l'importanza	  di	  collegare	  
la	  rete	  di	  trasporto	  locale	  ai	  corridoi	  per	  il	  trasporto	  a	  
lunga	  distanza.	  GaranXre	  una	  perfe+a	  integrazione	  di	  
connessioni	   a	   lunga	   distanza	   (ad	   esempio	   le	   reX	  
trans-‐europee	   -‐	   TEN)	   con	   l'ulXmo	   miglio	   urbano	   è,	  
infai,	  fondamentale	  anche	  per	  la	  compeXXvità	  degli	  
agglomeraX	  urbani.	  Un	  accordo	  a	   livello	  poliXco	  per	  
una	   pianificazione	   che	   riesca	   a	   concil iare	  
responsabilità	  funzionali	  e	  competenza	  territoriale	  è	  
un	   requisito	   essenziale	   per	   la	   pianificazione	   della	  
mobilità	  urbana	  sostenibile	  	  !
OBIETTIVI	  
 !
• Definire	   i l	   perimetro	   di	   pianificazione,	  

idealmente	   integrando	   interdipendenze	  
territoriali	   funzionali	   e	   flussi	   di	   traffico	   (ad	  
esempio,	  spostamenX	  casa-‐lavoro).	  	  

• IdenXficare	   la/le	   isXtuzione/i	   più	   opportune	   e	  
ada+e	  per	   assumere	   la	   leadership	  nel	  processo	  
di	  pianificazione.	  

• O+enere	   una	   decisione	   a	   livello	   poliXco	   per	  
approva re	   l a	   coper tu ra	   geografica	   e	  
l 'o rgan i zzaz ione	   de l la	   gesXone	   e	   de l	  
coordinamento.	  	  

• Assicurarsi	   che	   il	   collegamento	   ai	   corridoi	   di	  
trasporto	   a	   lunga	   distanza	   sia	   all'ordine	   del	  
giorno	  anche	  nell'ambito	  delle	  aività	  del	  piano.	  

!!
!
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ATTIVITA’	  	  !
• Analizzare	   i	   modelli	   di	   trasporto	   e	   i	   perimetri	  

organizzaXvi,	   ivi	   compresi	   i	   collegamenX	   ai	  
corridoi	  di	  trasporto	  a	  lunga	  distanza.	  !

• Coinvolgere	  i	  principali	  portatori	  di	  interesse	  e	  le	  
isXtuzioni	   al l ' interno	   del	   perimetro	   di	  
pianificazione	   previsto	   e	   fare	   in	   modo	   di	  
concludere	   accordi	   formali	   sulla	   portata	  
geografica	  delle	  aività	  di	  pianificazione.	  !

• Ado+are	   un	   approccio	   aperto	   e	   trasparente	   fin	  
dall'inizio,	  assicurando	   il	  coinvolgimento	  di	   tu+e	  
le	  isXtuzioni	  	  interessate.	  !

• GaranXre	   la	   comunicazione	   e	   lo	   scambio	   tra	   le	  
isXtuzioni.	  	  !

• Negoziare	   le	   responsabilità	   connesse	   con	   il	  
piano.	  	  !

• Se	  non	  è	  del	  tu+o	  possibile	  definire	  il	  perimetro	  
di	   pianificazione	   in	   maniera	   che	   sia	   orientato	  
all’agglomerato	   urbano	   funzionale,	   almeno	  
cercare	   di	   realizzare	   una	   buona	   cooperazione	  
con	  tui	  gli	  a+ori	  coinvolX	  per	  affrontare	  le	  sfide	  
che	   possono	   essere	   affrontate	   solo	   a	   livello	   di	  
agglomerato	   urbano.	   Ciò	   può	   basarsi	   sulla	  
cooperazione	   esistente	   oppure	   dare	   l’avvio	   a	  
nuove	  praXche	   (ad	  esempio,	   procedure	   formali,	  
quali	   i	   piani	   congiunX	   di	   uXlizzo	   del	   suolo	   o	  
procedure	  informali,	  quali	  i	  gruppi	  di	  lavoro).	  !

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Creare	  un	  forte	  team	  di	  lavoro	  inter-‐isXtuzionale	  

formato	   da	   personale	   permanente,	   riferendo	  
regolarmente	  a	  tui	  i	  decisori	  chiave	  e	  ai	  decisori	  
poliXci.	  !

• GaranXre	   la	   copertura	   di	   tu+e	   le	   aree	   legate	   ai	  
principali	   impai	   socioeconomici	   e	   ambientali	  
dei	  trasporX.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	  o+ener	  dall'inizio	   -‐	   è	  necessario	   raggiungere	  

un	   accordo	   prima	   di	   iniziare	   ufficialmente	   il	  
processo	   di	   pianificazione	  della	  mobilità	   urbana	  
sostenibile.	  	  

CHECKLIST	  !
✓ Delimitazione	   dell’area	   più	   adeguata	   per	   la	  

predisposizione	  di	  un	  PUMS.	  !
✓ Accordo	  raggiunto	  sulla	  copertura	  geografica.	   !
✓ Accordo	   raggiunto	   sui	   ruoli	   e	   le	   responsabilità	  

delle	  isXtuzioni	  e	  dei	  poliXci.	  !
✓ Gruppo	  di	  pianificazione	  creato.	  !
✓ Accordo	  poliXco	  firmato	  e	  ado+ato	  dal	  Consiglio	  

ci+adino	  !

� 	  !!
ESEMPI	  !
INGHILTERRA:	  LOCAL	  TRANSPORT	  PLAN	  CONDIVISI	  	  

In	   Inghilterra,	   il	   Piano	   di	   Trasporto	   Locale	   (Local	  
Transport	   Plan)	   è	   un	   obbligo	   di	   legge	   stabilito	   dal	  
Transport	   Act	   del	   2000.	   La	   responsabilità	   per	   la	  
produzione	  e	  la	  consegna	  del	  LTP	  spe+a	  alla	  Strategic	  
Transport	  Authority	  competente,	  che	  può	  essere	  un	  
Consiglio	   di	   Contea,	   un’Autorità	   Unitaria,	   il	   London	  
Borough	  Council	  o	  la	  Integrated	  Transport	  Authority.  !
I	   partenariaX	   isXtuiX	   per	   la	   redazione	   del	   Piano	   di	  
Trasporto	  Locale	  2011-‐2016	  per	  il	  West	  Midlands	  e	  di	  
quello	   per	   il	   West	   Yorkshire	   sono	   esempi	   di	  
cooperazione	   isXtuzionale	   nella	   pianificazione	   della	  
mobilità	  urbana	  sostenibile.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C	  !

!
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FRANCIA:	  I	  PLANS	  DE	  DÉPLACEMENTS	  URBAINS	  
(PDU)	  

Lo	   sviluppo	   dei	   PDU	   è	   ben	   integrato	   nella	   cultura	  
urbanisXca	   in	   Francia.	   L'ente	   responsabile	   per	  
l'elaborazione	  di	  quesX	  piani	  di	  mobilità	  è	   l'autorità	  
di	   trasporto	   urbano	   (Autorité	   organisatrice	   de	  
transport	   urbain	   -‐	   AOTU)	   che	   è	   spesso	   un	   ente	  
metropolitano,	  una	  azienda	  di	  gesXone	  del	  	  trasporto	  
pubblico	  o,	   in	  alcuni	  casi,	  una	  singola	  ci+à.	  L'ambito	  
geografico	  è	   limitato	  dall’	   area	   servita	  dal	   trasporto	  
pubblico.	   In	   circa	   l’80%	  dei	   Piani	  Urbani	   di	  Mobilità	  
Sostenibile,	  il	  piano	  è	  sviluppato	  e	  gesXto	  da	  un	  ente	  
metropolitano.	  !
Fonte:	   Rupprecht	   Consult,	   basato	   su	   «Plan	   de	  
Déplacements	   Urbains»:	   Panorama	   2009,	   GART,	  
Paris,	  April	  2010	  (p.	  9).	  !!

� 	  

!
BRUXELLES,	  BELGIO:	  UN	  ESPERTO	  DI	  MOBILITA’	  
AIUTA	  LE	  AZIENDE	  A	  PENSARE	  IN	  MODO	  
ALTERNATIVO	  	  

Il	   Porto	   di	   Bruxelles	   ha	   incaricato	   un	   esperto	   di	  
trasporX	  al	  proprio	  interno	  di	  aiutare	  le	  aziende	  che	  
uXlizzano	  il	  corso	  d'acqua	  o	  che	  vogliono	  uXlizzare	  il	  
canale	   navigabile	   e	   fornire	   consigli	   e	   informazioni	  
uXli	   per	   realizzare	   un’organizzazione	   differente	   e	  
oimizzata	  dei	  flussi	  di	  trasporto	  e	  un	  trasferimento	  
modale	  verso	  modi	  più	  rispe+osi	  dell'ambiente.	  !
Fonte:	  www.portdebruxelles.be/fr/61/Expert-‐en-‐
transport	  !

ATTIVITA’	  2.2:	  NECESSITÀ	  DI	  
COORDINAMENTO	  DELLE	  POLITICHE	  E	  DI	  
UN	  APPROCCIO	  INTEGRATO	  ALLA	  
PIANIFICAZIONE	  	  !
LOGICA	  !
Uno	   dei	   principali	   difei	   delle	   a+uali	   metodologie	  
operaXve	  uXlizzate	  per	  la	  pianificazione	  dei	  trasporX	  
urbani	  è	  la	  mancanza	  di	  coordinamento	  tra	  poliXche	  
e	   tra	   organizzazioni/ isXtuzioni ,	   ben	   oltre	  
l'integrazione	   dei	   modi	   di	   trasporto	   (ad	   esempio,	   il	  
coordinamento	   con	   la	   pianificazione	   territoriale	   e	  
l’urbanisXca,	   la	   tutela	   ambientale,	   l'inclusione	  
sociale,	   l'equità	  di	  genere,	   lo	  sviluppo	  economico,	   la	  
sicurezza,	   la	   salute,	   l'educazione,	   le	   tecnologie	  
dell'informazione).	   Affrontare	   questo	   deficit	  
rappresenta	   una	   sfida	   importante	   per	   la	  
pianificazione	  della	  mobilità	  urbana	  sostenibile,	  ma	  è	  
anche	   la	   principale	   fonte	   di	   innovazione	   e	   di	  
miglioramento.	  !
OBIETTIVI	  !
•	  Riconoscere	   le	   interazioni	   tra	   i	   cambiamenX	  nelle	  
stru+ure	   urbane	   (densità,	   funzioni,	   modelli	   socio-‐
economici,	  ecosistemi)	  e	  la	  mobilità.	  
 
•	   GaranXre	   che	   i	   modi	   di	   trasporto	   non	   vengano	  
affrontaX	   singolarmente,	   ma	   che	   invece	   vengano	  
presi	   in	   considerazione	   i	   collegamenX	   tra	   i	   diversi	  
modi.	  
	  	    
•	   Concepire	   la	   pianificazione	   della	   mobilità	   e	   dei	  
trasporX	   come	   poliXca	   condivisa,	   veramente	   al	  
servizio	   delle	   diverse	   esigenze	   della	   società	   -‐	  
economiche,	   sociali,	   ambientali	   -‐	   e	   non	   fine	   a	   se	  
stessa.	  	  
 
•	  Definire	   le	  modalità	  di	   integrazione	  delle	  poliXche	  
rivolte	  alla	  pianificazione	  e	  gesXone	  sostenibile	  della	  
mobilità	  urbana	  e	  delle	   temaXche	  correlate	  a	   livello	  
locale,	  regionale,	  nazionale	  ed	  europeo.	  !
ATTIVITA’	  	  !
• Passare	  in	  rassegna	  i	  piani	  che	  possono	  avere	  un	  

impa+o	  sulla	  mobilità	  urbana,	  ad	  esempio,	  piani	  
nazionali	   e	   regionali	   (collegato	   all’Aività	   1.2	  
‘Valutare	   l'impa+o	   del	   quadro	   di	   riferimento	  	  
nazionale/regionale’),	   compresi	   i	   piani	   di	   altri	  
se+ori	  e	  diparXmenX	  a	  livello	  locale,	  i	  piani	  delle	  
aziende	  di	  trasporto,	  i	  piani	  delle	  ci+à	  limitrofe.	  !
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• IdenXficare	   i	   requisiX	   per	   un	   adeguato	  	  
coordinamento	  ed	  il	  potenziale	  di	   intervento	   	   in	  
tui	  i	  se+ori	  e	  livelli	  -‐	  anche	  poliXci	  -‐	  perXnenX.	  
Un	   esempio	   è	   il	   rapporto	   tra	   pianificazione	  
territoriale	   e	   dei	   trasporX.	   Gli	   impai	   dei	  
trasporX	  devono	  essere	  consideraX	  nel	  processo	  
di	   pianificazione	   territoriale	   per	   massimizzare	  
l'uXlizzo	   di	   modalità	   sostenibili	   nei	   nuovi	  
comparX.	  !

• Controllare	  se	  gli	  obieivi	  dei	  piani	  sono	  in	  linea	  
o	   in	   confli+o	   con	   gli	   obieivi	   più	   generali	   di	  
mobilità	   urbana	   sostenibile.	   Potrebbe	   verificarsi	  
un	  confli+o,	  ad	  esempio,	  nel	  caso	  in	  cui	  un	  piano	  
pubblico	  per	  il	  miglioramento	  delle	  condizioni	  di	  
salute	   dei	   ci+adini	   sostenga	   l'aività	   fisica	   solo	  
nel	   quadro	   dell’effe+uazione	   di	   aività	   sporXve	  
organizzate,	   invece	   che	   supportare	   anche	   il	  
semplice	  ricorso	  all’andare	  a	  piedi	  e	   in	  bicicle+a	  
per	  effe+uare	  gli	  spostamenX	  di	  tui	  i	  giorni.	  	  !

• Ado+are	  un	  approccio	  aperto	  e	   trasparente	  per	  
sostenere	  la	  cooperazione	  dei	  principali	  portatori	  
di	   interesse	   sin	   dall'inizio,	   assicurando	   il	  
coinvolgimento	   di	   a+ori	   da	   diversi	   se+ori	   di	  
perXnenza	   (ad	   esempio,	   da	   diversi	   diparXmenX	  
all’interno	  della	  stessa	  Amministrazione).	  !

• Sviluppare	   azioni	   comuni	   in	   collaborazione	   con	  
a+ori	   provenienX	   da	   altri	   se+ori,	   in	   parXcolare	  
nelle	   aree	   più	   stre+amente	   legate	   alla	   mobilità	  
(uXlizzo	   del	   suolo,	   energia,	   ambiente,	   sviluppo	  
economico,	   inclusione	   sociale,	   salute	   e	  
sicurezza).	   Sara	   probabilmente	   necessario	  
operare	   modifiche	   delle	   prassi	   se+oriali	   e/o	  
creare	  nuovi	  campi	  di	  aività	  integraX.	  !

• GaranXre	  la	  comunicazione	  e	  il	  regolare	  scambio	  
di	   informazioni	   tra	   le	   autorità	   competenX	   (e	  
all'interno	   degli	   enX,	   ad	   esempio	   a+raverso	  
incontri	  regolari	  tra	  chi	  si	  occupa	  di	  trasporX	  e	  di	  
uXlizzo	  del	  suolo).	  !

• Assicurarsi	  che	  vengano	  presi	  in	  considerazione	  i	  
collegamenX	  tra	  i	  diversi	  modi	  di	  trasporto	  e	  che	  
l'intermodalità	   abbia	   la	   dovuta	   importanza	  
all'interno	   del	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  
Sostenibile.	   Ciò	   include	   anche	   i	   collegamenX	   ai	  
corridoi	   di	   trasporto	   a	   lunga	   distanza	   come	   la	  
rete	   trans-‐europea	   di	   trasporto	   (per	   maggiori	  
de+agl i :	   h+p://ec.europa.eu/transport/
infrastructure/index_en.htm). !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	   a+uare	   fin	   dall’inizio	   ed	   è	   un’aività	   che	   si	  

deve	  proseguire	  per	   tu+o	   il	   periodo	  di	   sviluppo	  
ed	  implementazione	  del	  PUMS.	  !

CHECKLIST	  	  !
✓ Sono	   staX	   idenXficaX	   tui	   i	   collegamenX	  

rilevanX,	  sia	  in	  termini	  di	  possibili	  sinergie	  che	  di	  
possibili	  conflii.	  

✓ Sono	   state	   valutate	   le	   opzioni	   disponibili	   per	  
l’integrazione	  delle	  poliXche.	  

✓ Si	   è	   stabilito	   un	   dialogo	   sulle	   possibilità	   di	  
integrazione	  con	  tui	  i	  soggei	  interessaX.	  

✓ Sono	   state	   decise	   le	   priorità	   per	   le	   opzioni	   di	  
integrazione.	  

✓ Valutazione	   e	   prioritarizzazione	   sono	   state	  
definite	   sulla	   base	   della	   costruzione	   di	   scenari	  
(Aività	  3.2).	  !

ESEMPI	  !
WEST	  MIDLANDS,	  INGHILTERRA:	  GRUPPO	  DI	  
LAVORO	  CONGIUNTO	  

  
Centro,	   l'Autorità	   Integrata	   per	   la	   gesXone	   dei	  
trasporX	   per	   il	   West	   Midlands,	   ha	   portato	   allo	  
sviluppo	   del	   Piano	   locale	   dei	   trasporX	   del	   West	  
Midlands	   (LTP)	   2011-‐2026.	   È	   stato	   isXtuito	   un	  
comitato	   LTP	   per	   sovrintendere	   allo	   sviluppo	   del	  
piano	   e	   garanXre	   che	   sia	   coerente	   con	   le	   altre	  
agende	   poliXche	   locali,	   regionali	   e	   nazionali	   e	  
rispondente	  alle	  esigenze	  dei	   ci+adini.	   Il	   comitato	  è	  
composto	   da	   poliXci	   locali	   e	   funzionari	   distre+uali	  
provenienX	  da	  tui	  gli	  enX	  locali	  del	  West	  Midlands.	  
Le	   autorità	   distre+uali	   hanno	   la	   responsabilità	   di	  
pianificare	  e	   gesXre	   l'uso	  del	   territorio,	   le	   arterie	  di	  
collegamento	  e	  la	  salute	  pubblica	  e	  di	  fornire	  quindi	  
forX	  legami	  con	  altri	  se+ori	  al	  di	  fuori	  del	  se+ore	  dei	  
trasporX.	  !
Fonte:	   Steven	   Keeley,	   Centro	   -‐	   West	   Midlands	  
Integrated	  Transport	  Authority	  !!
REGIONE	  DI	  KOUVOLA,	  FINLANDIA:	  GRUPPO	  DI	  
LAVORO	  INTERSETTORIALE	  

Nella	  regione	  di	  Kouvola,	  è	  stato	  creato	  un	  gruppo	  di	  
lavoro	   interse+oriale	   che	   basa	   il	   suo	   lavoro	   su	   un	  
accordo	  tra	  tu+e	  le	  parX	  interessate	  per	  a+uare	  una	  
poliXca	  del	  traffico	  che	  sia	  armonica	  con	  il	  piano	  del	  
sistema	  di	  trasporto	  regionale.	   Il	  gruppo	  iniziale	  con	  
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rappresentanX	   del	   Consiglio	   regionale,	   dell’ente	  
gestore	   della	   rete	   stradale	   della	   Finlandia,	   dell'ente	  
gestore	  dei	  trasporX	  ferroviari,	  dei	  Ministeri	  preposX	  
e	   di	   tu+e	   le	   se+e	   Amministrazioni	   ci+adine	   della	  
regione,	   è	   stato	   successivamente	   ampliato	   per	  
includere	  anche	   i	   servizi	   sanitari	  pubblici	   regionali	  e	  
l’agenzia	   regionale	   per	   l’edilizia	   pubblica,	   nonché	   i	  
ci+adini	  e	  gli	  altri	  portatori	  di	  interesse.	  
	    
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  !
BUDAPEST,	   UNGHERIA:	   INSERIRE	  UN	   PIANO	  DELLA	  
MOBILITÀ	  NEL	  QUADRO	  GENERALE	  DI	  RIFERIMENTO	  
DELLE	  POLITICHE	  CITTADINE	  !
La	  ci+à	  di	  Budapest	  sta	  sviluppando	  un	  nuovo	  piano	  
di	   mobil ità	   urbana	   basato	   sui	   principi	   di	  
pianificazione	   della	   mobilità	   urbana	   sostenibile.	   Il	  
nuovo	  piano	  è	  completamente	   integrato	  nel	  quadro	  
poliXco	   più	   ampio	   e	   Xene	   conto	   dei	   recenX	  
cambiamenX	  nella	  governance	  dei	  trasporX,	  nonché	  
delle	   nuove	   priorità	   di	   sviluppo	   in	   tempi	   di	   crisi	  
economica.	    
 
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C. !
ILE-‐DE-‐FRANCE:	  	  NECESSITÀ	  DI	  UN	  APPROCCIO	  
INTEGRATO	  PER	  LA	  LOGISTICA	  DI	  CITTA’	  	  
 
Durante	   lo	   sviluppo	   del	   PDU	   della	   Île-‐de-‐France,	   la	  
regione	  ha	  isXtuito	  un	  "organo	  di	  concertazione"	  che	  
riunisce	   tu+e	   le	   parX	   interessate:	   autotrasportatori,	  
imprese	   di	   trasporto,	   Camere	   di	   commercio	   e	  
del l ' industr ia ,	   i	   Min ister i	   d i	   r i fer imento,	  
l’Amministrazione	   ci+adina	   di	   Parigi,	   l'ufficio	  
pianificazione	   regionale	   e	   l'Agenzia	   nazionale	   per	  
l’ambiente	   (ADEME).	   Le	   aività	   dell’"organo	   di	  
concertazione"	   sono	   incoraggiare	   e	   finanziare	  
progei	  innovaXvi	  per	  la	  logisXca	  di	  ci+à	  e	  sostenere	  
i	  centri	  di	  distribuzione	  mulXmodali.	  
 
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.  

ATTIVITÀ	  2.3:	  PIANIFICARE	  IL	  
COINVOLGIMENTO	  DEI	  CITTADINI	  E	  DEI	  
PORTATORI	  DI	  INTERESSE	  	  !
LOGICA	  !
Lavorare	   con	   i	   portatori	   di	   interesse	   è	   considerato	  
una	   prassi	   comune	   in	  molX	   Paesi	   -‐	   ma	   spesso	   solo	  
alcune	   delle	   parX	   interessate	   hanno	   effeivamente	  
voce	   in	   capitolo	   nella	   pianificazione.	   È	   essenziale	  
coinvolgere	   tui	   i	   diversi	   Xpi	   di	   stakeholder	  
nell’intero	  processo	  di	  pianificazione,	  affrontando	   le	  
loro	   esigenze	   specifiche.	   Ciò	   aiuta	   a	   conferire	  
legiimazione	   al	   piano	   e	   a	  migliorarne	   la	   qualità.	   Il	  
coinvolgimento	  dei	  portatori	  di	   interesse	  sosXene	  lo	  
svi luppo	   di	   una	   più	   efficace	   ed	   efficiente	  
pianificazione.	   È	   necessaria	   una	   strategia	   specifica	  
per	   il	   coinvolgimento	   dei	   soggei	   interessaX,	   che	  
uXlizzi	   diversi	   modelli	   e	   tecniche	   di	   lavoro	   nel	  
confrontarsi	   con	   isXtuzioni,	   imprese	   private,	  
organizzazioni	   della	   società	   civile,	   o	   tui	   quesX	  
ins ieme.	   I	   c i+adin i	   sono	   un	   so+ogruppo	  
parXcolarmente	   rilevante	   di	   soggei	   portatori	   di	  
interesse	   e	   garanXre	   il	   loro	   coinvolgimento	   nella	  
pianificazione	   è	   un	   dovere	   fondamentale	   degli	   enX	  
locali	   al	   fine	   di	   assicurare	   legiimazione	   dell’aività	  
di	  pianificazione	   	  e	  qualità	  del	  processo	  decisionale.	  
Coinvolgere	   i	   ci+adini	  nella	  pianificazione	  è,	   inoltre,	  
un	   obbligo	   previsto	   dalle	   direive	   comunitarie	   e	  
dalle	  convenzioni	  internazionali .	  5!
OBIETTIVI	  !
• Assicurare	   un	   coinvolgimento	   ben	   organizzato	  

delle	   parX	   interessate	   in	   tu+e	   le	   fasi	   chiave	   del	  
processo	  di	  pianificazione.	  	  

• Creare	   una	   cultura	   di	   pianificazione	   trasparente	  
che	   si	   basa,	   come	   requisito	   minimo,	   su	   di	   una	  
comunicazione	   regolare	   e	   su	   un’adeguata	  
consultazione.	  	  

• Incoraggiare	   i	   ci+adini	   e	   consenXre	   loro	   di	  
informarsi	  e	  partecipare	  al	  dibaito.	  

• Proge+are	   soluzioni	   sostenibili	   che	  migliorino	   la	  
qualità	   della	   vita	   di	   ogni	   ci+adino,	   e	   creare	  
un’ampia	   condivisione	   pubblica	   del	   processo	   di	  
pianificazione.	  
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	  La	  Direiva	  2003/35/EC	  del	  Parlamento	  europeo	  e	  del	  Consiglio	  del	  26	  maggio	  2003	  stabilisce	  le	  indicazioni	  fondamentali	  per	  la	  partecipazione	  pubblica	  5

nella	  realizzazione	  di	  determinaX	  piani	  e	  programmi	  relaXvi	  all’ambiente	  e	  emendando	  rispe+o	  alla	  partecipazione	  pubblica	  e	  all’accesso	  alla	  giusXzia	  le	  
Direive	  del	  Consiglio	  85/337/EEC	  and	  96/61/EC.
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• Rafforzare	   la	   vitalità	   della	   società	   civile	   e	   della	  

cultura	  poliXca	  locale.	  

• Migliorare	   la	   qualità	   complessiva,	   l'efficacia,	  
l'efficienza,	   la	   trasparenza,	   l'acce+azione	   e	   la	  
legiimazione	  della	  pianificazione	  della	  mobilità	  
urbana	  sostenibile.	  

ATTIVITA’	  	  !
• IdenXficare	  le	  tappe	  e	  gli	  strumenX	  adeguaX	  per	  

il	  coinvolgimento	  degli	  stakeholder	  e	  dei	  ci+adini 

• E s s e r e	   c o n s a p e vo l i	   d e l	   f a+o	   c h e	   i l	  
coinvolgimento	   dei	   portatori	   di	   interesse	   e	   dei	  
ci+adini	   è	   un	   "must"	   per	   un	   buon	   piano	   di	  
mobilità	  urbana	  sostenibile,	  ma	  fare	  al	  contempo	  
a+enzione	   alle	   aività	   dei	   gruppi	   di	   pressione	  
che	  possono	  bloccare	  il	  processo. 

• Sviluppare	   un	   piano	   di	   comunicazione	   che	  
includa	   una	   strategia	   di	   impegno	   e	   una	   crono-‐
programmazione,	   nonché	   una	   strategia	  
complessiva	  per	   le	  aività	  di	  pubbliche	  relazioni	  
(tra	   cui	   il	   coinvolgimento	   dei	   media).	   Includere	  
nella	  strategia	  almeno	  un’informazione	  proaiva	  
della	  popolazione	  (ovvero,	  è	  l’ente	  che	  si	  avvicina	  
alla	   gente	   e	   non	   viceversa),	   e	   la	   partecipazione	  
dei	   gruppi	   di	   portatori	   di	   interesse	   chiave	   per	  
l’intero	   processo,	  ma	   cercare	   in	   tui	   i	  modi	   un	  
coinvolgimento	  più	  interaivo	  (si	  veda	  la	  sezione	  
che	   segue	   "Sugger imenX	   pe r	   aiv i tà	  
complementari”).	   

• Non	   basta	   considerare	   le	   persone	   con	   esigenze	  
parXcolari	   come	   beneficiari:	   bisogna	   invece	  
coinvolgerli	  nel	  processo	  di	  pianificazione.	   

• Stab i l i re	   aiv i tà	   d i	   co invo lg imento	   e	  
partecipazione	   come	   praXche	   standard	   di	  
pianificazione.	  

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Prevedete	   di	   coinvolgere	   più	   aivamente	   i	  

portatori	   di	   interesse	   e	   i	   ci+adini	   a+raverso	  
un’ampia	  gamma	  di	   strumenX	  di	  partecipazione	  
durante	  l'intero	  processo	  (ad	  esempio,	  a+raverso	  
viaggi	   di	   studio,	   evenX	   che	   coinvolgano	   le	   parX	  
interessate,	   un	   forum	   online,	   gruppi	   di	  
discussione	  formaX	  da	  ci+adini).	  	  	  

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
• Considerare	   la	   collaborazione	   con	   i	   portatori	   di	  

interesse	   chiave	   in	   un	   'gruppo	   di	   pilotaggio'	  
permanente,	  fornendo	  loro	  così	  una	  conoscenza	  
approfondita	   del	   processo	   di	   pianificazione	   sin	  
dall'inizio.	   Questo	   dà	   loro	   una	   solida	   base	   di	  
conoscenze	   per	   poter	   fornire	   le	   proprie	  
indicazioni	   e	   aiutarli	   a	   formulare	   le	   migliori	  
soluzioni	  ai	  problemi	  posX.	  	  	  

• Creare	  una	   'cassa	  di	   risonanza'	   tecnica,	   fa+a	   	  di	  
importanX	   stakeholder	   che	   svolgono	   una	  
funzione	   di	   intermediazione	   (operatori	   di	  
trasporto,	   rappresentanX	   di	   interessi	   specifici,	  
costru+ori,	  	  professionisX,	  enX	  esterni).	  	  

• Condurre	   regolarmente	   incontri	   formali	   e/o	  
informali	   per	   informare	   le	   parX	   interessate	   e	  
chiedere	   un	   riscontro	   per	   poter	   impostare	   il	  
quadro	  di	  riferimento	  per	  le	  decisioni	  chiave.	  

• Ampliare	   la	   portata	   del	   coinvolgimento	   dei	  
soggei	   interessaX	   a	   più	   gruppi,	   compresi	   i	  
gruppi	   di	   interesse	   e	   di	   pressione	   (ma	   fare	   in	  
modo	   che	   le	   discussioni	   criXche	   siano	   ben	  
moderate).	  	  !
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QUESTIONI	  DA	  TRATTARE	  PER	  DELINEARE	  UNA	  
STRATEGIA	  DI	  PARTECIPAZIONE	  	  !
Ci	   sono	   quaAro	   quesOoni	   principali	   del	  
processo	   che	   devono	   essere	   considerate	  
quando	   s i	   p repara	   una	   st rateg ia	   d i	  
partecipazione.	  !
• Perché?	  Perché	  si	  è	  deciso	  di	  intraprendere	  il	  
p ro c e s s o	   d i	   c o i nvo l g imen to	   d e g l i	  
stakeholder?	  Come	  influenzerà	  la	  strategia/lo	  
schema	  di	  lavoro?	  	  !

• Chi?	   Chi	   va	   coinvolto	   nel	   processo	  
dec i s iona le?	   Come	   possono	   essere	  
idenOficaO	  quesO	  soggei?	  	  !

• In	   che	   modo?	   Come	   sarà	   implementata	   nel	  
concreto	   la	   partecipazione?	   Quali	   strumenO	  
e	  tecniche	  dovranno	  essere	  uOlizzaO?	  	  !

• Quando?	   Quando	   dovranno	   svolgersi	   le	  
diverse	   aività?	   Quando	   non	   è	   opportuno	  
ricorrere	  alla	  partecipazione?
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• Assicurare	   la	  massima	  trasparenza	  e	  perme+ere	  

un	   processo	   decisionale	   più	   democraXco	   e	  
basato	  sulla	  partecipazione	  per	  l’intero	  processo	  
di	  pianificazione	  (Convenzione	  di	  Aarhus).	  !

• Per	  le	  ci+à	  più	  avanzate:	  coinvolgere	  aivamente	  
i	   portatori	   di	   interesse	   e	   i	   ci+adini	   	   nella	  
stru+urazione	  e	  gesXone	  del	  piano	  urbano	  della	  
mobilità	  sostenibile	  e	  nei	  processi	  decisionali.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Completare	   la	   pianificazione	   delle	   principali	  

aività	  di	  coinvolgimento	  e	  partecipazione	  prima	  
di	  avviare	  il	  processo	  di	  pianificazione.	  !

• Coinvolgere	   gli	   stakeholder	   e	   i	   ci+adini	  
nell’intero	   processo	   di	   pianificazione,	   ma	  
sopra+u+o	   nell’individuazione	   dei	   problemi	  
(Aività	   3.1),	   nello	   sviluppo	   di	   scenari	   (Aività	  
3.2),	   nello	   sviluppo	   di	   una	   visione	   (Aività	   4.1),	  
nella	   determinazione	   degli	   obieivi	   strategici	  
(Aività	  5.1),	  degli	  obieivi	  specifici	  (Aività	  5.2)	  
e	   delle	   relaXve	   misure	   (Aività	   6.1,	   6.2,	   6.4),	  
nella	   costruzione	   di	   un	   piano	   di	   monitoraggio	  
(Aività	  8.1),	  nel	   far	  sì	  che	   la	  popolazione	  senta	  
proprio	   il	   piano	   (Aività	   9.3),	   nella	   gesXone	   e	  
nelle	   aività	   di	   comunicazione	   relaXve	  
all’implementazione	   del	   piano	   (Aività	   10.2	   e	  
10.3),	   nella	   revisione	   dei	   risultaX	   conseguiX,	  
nonché	   nell'individuazione	   di	   nuove	   sfide	  
(Aività	  11.2	  e	  11.3).	  !

CHECKLIST	  !
✓ La	   pianificazione	   delle	   diverse	   strategie	   di	  

partecipazione	  è	  stata	  completata.	  !
✓ Il	   piano	   di	   comunicazione	   è	   stato	   elaborato	   ed	  

approvato.	  	  !

��� 	


PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  	  !
PROGETTO	  GUIDEMAPS	  (2002	  -‐	  2004)	  
 
Il	   Volume	   1	   del	   manuale	   GUIDEMAPS	   include	  
un'introduzione	   alle	   principali	   quesXoni	   legate	   alla	  
partecipazione	   e	   al	   coinvolgimento	   dei	   portatori	   di	  
interesse	  (p.	  26	  e	  segg.).	  Il	  Volume	  2	  conXene	  schede	  
de+agliate	   su	   aspei	   chiave	   (pp.	   28,	   32,	   58)	   e	   32	  
differenX	   strumenX	   per	   i l	   coinvolgimento,	  
spiegandone	   le	   rispeive	  finalità,	   l'uso	  e	   riportando	  
indicazioni	  praXche	  per	  l’a+uazione	  (p.	  80	  e	  segg.).  !
Link:	  www.osmose-‐os.org/documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf  
 
METODI	  PARTECIPATIVI:	  UN	  MANUALE	  PER	  LA	  
CONDUZIONE	  PROFESSIONALE	  DEL	  
COINVOLGIMENTO	  DEGLI	  STAKEHOLDER	  (2006)	  
	    
Pubblicato	   dalla	   King	   Baudouin	   FoundaXon	   e	  
dall'IsXtuto	   fiammingo	   per	   la	   valutazione	   della	  
scienza	   e	   della	   tecnologia	   (viWTA),	   si	   tra+a	   di	   un	  	  
pacche+o	  praXco	  per	  l'avvio	  e	  la	  gesXone	  di	  progei	  
di	   partec ipaz ione,	   che	   comprende	   s ia	   la	  
partecipazione	   dei	   ci+adini	   che	   il	   coinvolgimento	  
delle	  principali	  parX	  interessate.	  !
Link:	  www.kbs-‐frb.be/publicaNon.aspx?
id=178268&LangType=1033	  !
ESEMPI	  !
GAND,	  BELGIO	  :	  PIANO	  DI	  COMUNICAZIONE	  
 
La	   ci+à	   di	   Gand	   ha	   ado+ato	   un	   sistema	   per	   cui	  
all'inizio	   di	   ogni	   anno	   viene	   reda+o	   un	   piano	   di	  
comunicazione	   da	   parte	   del	   dire+ore	   del	  
DiparXmento	  di	  pubbliche	   relazioni	   e	  approvato	  dal	  
Consiglio	   dei	   sindaci	   e	   degli	   assessori	   (College	   van	  
Burgemeester	   en	   schepenen),	   rendendo	   così	   chiara	  
la	  strategia	  di	  comunicazione	  per	  l’anno	  successivo.	  	  !
Fonte:	   manuale	   PILOT	   2007	   -‐	   versione	   completa 
www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48	  	  !!
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ABERDEEN,	  REGNO	  UNITO	  :	  VINCITORE	  DEL	  PREMIO	  
DELLA	  COMMISSIONE	  EUROPEA	  PER	  IL	  PUMS	  CHE	  
MEGLIO	  REALIZZA	  LA	  PARTECIPAZIONE	  DI	  CITTADINI	  
E	  STAKEHOLDER	  

  
La	   ci+à	   di	   Aberdeen	   è	   stata	   la	   prima	   a	   vincere	   nel	  
2012	   il	   premio	   per	   i	   Piani	   Urbani	   di	   Mobilità	  
Sostenibile	   della	   Commissione	   europea	   che	   in	  
quell’anno	  aveva	  il	  suo	  focus	  temaXco	  sui	  ci+adini	  e	  
la	   partecipazione	   degli	   stakeholder.	   Aberdeen	   ha	  
messo	   in	   campo	   tui	   gli	   strumenX	   possibili	   per	  
facilitare	  il	  collegamento	  con	  i	  portatori	  di	  interesse	  e	  
i	  ci+adini.	  L’uXlizzo	  di	  sondaggi	  on-‐line	  e	  tradizionali,	  
pubblicazioni,	   pagine	   web	   e	   social	   media	   hanno	  
offerto	   un	   pacche+o	   eccezionale	   di	   canali	   per	   una	  
realizzazione	  efficace	  del	  proge+o.	  
 
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  
 
ODENSE,	  DANIMARCA:	  COMUNICAZIONE	  RIVOLTA	  A	  
STAKEHOLDER	  E	  CITTADINI 
Il	   Consiglio	   ci+adino	   ha	   deciso	   di	   dare	   la	   massima	  
visibilità	   al	   Piano	   del	   Traffico	   e	   della	   Mobilità	   della	  
ci+à	   di	   Odense	   a+raverso	   la	   stampa	   locale	   e	   in	  
occasione	  di	  evenX	  pubblici.	  È	  stato	  pertanto	  creato	  
un	  sito	  web	  dedicato	  su	  cui	  sono	  staX	  pubblicaX	  tui	  
i	   verbali	   delle	   riunioni,	   le	   decisioni	   poliXche,	   	   le	  
noXzie	   rilevanX	   e,	   in	   tre	   occasioni	   nel	   corso	   dello	  
sviluppo	  del	  piano,	  il	  Consiglio	  ha	  affisso	  manifesX	  in	  
ci+à	   per	   informare	   i	   ci+adini.	   Odense	   ha	   anche	  
prodo+o	  un	  manuale	  sulla	  pianificazione	  del	  traffico	  
rivolto	   agli	   a+ori	   locali,	   quali	   le	   aziende,	   le	  
organizzazioni	   basate	   nel	   territorio	   ci+adino	   e	   altri	  
grandi	   gruppi	   di	   utenX	   (associazioni	   ciclisXche,	  
commercianX,	   società	   sporXve	   e	   associazioni	   che	  
rappresentano	   le	   persone	   anziane	   e	   le	   persone	   con	  
rido+a	  mobilità).	  	  !
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  !
EINDHOVEN,	   OLANDA:	   PIANIFICAZIONE	   DEL	  
COINVOLGIMENTO	  DI	  STAKEHOLDER	  E	  CITTADINI	  	  
 
"Maak'tmee!"	   -‐	   o	   "Cooperare"	   in	   italiano	   -‐	   è	   un	  
programma	   esecuXvo	   per	   la	   partecipazione	   dei	  
ci+adini	   creato	   dalla	   ci+à	   di	   Eindhoven	   per	  
migliorare	   la	   governance	   interaiva	   e	   rafforzare	   la	  

ci+adinanza	   aiva.	   Il	   programma	   applica	   un	   mix	   di	  
metodi	  per	  migliorare	  la	  cooperazione	  con	  i	  ci+adini,	  
incoraggiandoli	   e	   consentendo	   loro	   di	   essere	  
aivamente	  coinvolX	  nella	  loro	  ci+à,	  nei	  	  borghi	  e	  nei	  
quarXeri.	  
 
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  !
ERFURT,	  GERMANIA:	  IL	  COINVOLGIMENTO	  DEI	  
CITTADINI	  PER	  LO	  SVILUPPO	  DEL	  PIANO	  LOCALE	  DEI	  
TRASPORTI	  

Il	   primo	   piano	   di	   trasporto	   locale	   (Verkehrs	   -‐	  
entwicklungsplan	  -‐	  VEP)	  di	  Erfurt	  è	  stato	  ado+ato	  nel	  
1994,	   appena	   qua+ro	   anni	   dopo	   la	   riunificazione	  
tedesca.	  Gli	  sforzi	  dell'Amministrazione	  ci+adina	  per	  
coinvolgere	   i	   residenX	  nello	   sviluppo	  del	   piano	   -‐	   un	  
approccio	   del	   tu+o	   nuovo	   per	   i	   ci+adini	   della	   ex	  
Repubblica	   DemocraXca	   Tedesca	   -‐	   inizialmente	   ha	  
sorXto	   relaXvamente	   poco	   interesse	   da	   parte	   della	  
popolazione.	  Tu+avia,	  Erfurt	  ha	  proseguito	  con	  i	  suoi	  
sforzi	  per	  coinvolgere	  i	  ci+adini	  e	  le	  parX	  interessate	  
e	   lo	   ha	   fa+o	   con	   crescente	   successo.	   L'esempio	  
mostra	   che	   ci	   vuole	   tempo	   e	   un	   certo	   livello	   di	  
persistenza	  per	  fare	  in	  modo	  che	  i	  ci+adini	  e	  gli	  altri	  
soggei	  siano	  interessaX	  e	  moXvaX	  a	  partecipare.  
 
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  !
BUDAPEST,	   UNGHERIA:	   CONSULTAZIONI	   DELLE	  
PARTI	  INTERESSATE	  PER	  IL	  PROGRAMMA	  ‘CUORE	  DI	  
BUDAPEST’	    
Il	   programma	   'Cuore	   di	   Budapest'	   è	   un	   complesso	  
programma	   di	   riqualificazione	   urbana	   che	   mira	   a	  
rivitalizzare	   il	   centro	   storico	   della	   ci+à,	   sovraccarico	  
di	  traffico	  e	  deteriorato.	  La	  fase	  iniziale	  del	  proge+o	  
prevedeva	   la	   costruzione	   di	   un	   asse	   di	   traffico	  
limitato	  lungo	  1,7	  km.	  La	  copertura	  mediaXca	  è	  stata	  
intensa	   e	   gli	   stakeholder	   sono	   staX	   informaX	   e	  
consultaX	   a+raverso	   vari	   mezzi	   e	   canali	   di	  
co invo lg imento	   –	   ad	   esempio	   a+raverso	  
l’Associazione	   'Cuore	   di	   Budapest’	   una	   ONG	   che	  
rappresenta	  gli	  interessi	  dei	  residenX.	  
 
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  !!!!!!!
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STRUMENTI	  !
STRUMENTI	  SELEZIONATI	  PER	  REALIZZARE	  LA	  PARTECIPAZIONE	  !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
Fonte:	  Manuale	  Guidemaps	  2004,	  Volume	  1,	  p.	  64,	

www.osmose-‐os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf

Fornire	  e	  raccogliere	  informazioni

Materiale	  informaXvo	  stampato

• Una lettera!
• Poster, avvisi e cartelli!
• Volantini e pieghevoli!
• Schede!
• Newsletter!
• Relazioni tecniche

Telefono, radio e TV • Contatti telefonici  
• Programmi radiofonici e televisivi locali

Internet • Tecniche basate sulla rete!
• Forum online

Contatti diretti con la popolazione! • Questionari  
• Interviste a personaggi chiave

Coinvolgimento interattivo

Eventi informativi

• Una mostra  
• un centro informazioni  
• Un evento informativo  
• Incontri pubblici  
• Eventi dedicati a singoli temi ‘caldi’

Coinvolgimento di gruppi selezionati di portatori di 
interesse

• Visite e viaggi di studio!
• Focus group!
• Laboratori!
• Gruppi di cittadini!
• Gruppi di lavoro tecnici

Coinvolgimento di grandi quantità di popolazione

• Eventi organizzati per coinvolgere i portatori di 
interesse e condividere la visione delle politiche dei 
trasporti  
• Eventi organizzati nel fine settimana!
• Metodo ‘Planning for Real’  
• Eventi organizzati all’aperto in spazi pubblici

Coinvolgere i gruppi più difficili da raggiungere

Gruppi speciali da coinvolgere

• Minoranze etniche!
• Disabili!
• Giovami e anziani!
• Persone con basso livello di istruzione !
• Persone indifferenti
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ATTIVITÀ	  2.4:	  ACCORDO	  SU	  PROCEDURE	  
DI	  GESTIONE	  E	  PROGRAMMA	  
OPERATIVO	  	  	  !
LOGICA	  !
Lo	  sviluppo	  e	  l'a+uazione	  di	  un	  PUMS	  sono	  	  processi	  
complessi.	  Anche	  se	  un	  Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  
Sostenibile	   acquisisce	   al	   proprio	   interno	   le	   praXche	  
di	   pianificazione	   esistenX,	   queste	   possono	   aver	  
bisogno	   di	   revisione	   e	   oimizzazione.	   Può	   anche	  
essere	   necessario	   svolgere	   nuove	   aività	   e	   operare	  
in	   maniera	   trans-‐se+oriale.	   Cosa	   importanXssima,	  
tali	  modalità	   di	   gesXone	  devono	  avere	   il	   necessario	  
supporto	  poliXco	  per	  poter	  procedere	  con	  sicurezza.	  
Tui	   gli	   a+ori	   che	   hanno	   un	   ruolo	   nello	   sviluppo	   e	  
nell'a+uazione	   del	   piano	   devono	   comprendere	  
chiaramente	   chi	   fa	   cosa	   e	   quando.	   Un	   piano	  
operaXvo	  deve	  indicare	  tu+e	  le	  tappe	  necessarie	  per	  
lo	  sviluppo	  del	  Piano	  Urbano	  di	  Mobilità	  Sostenibile.	  !
OBIETTIVI	  !
• Chiarire	  e	  formalizzare	  i	  ruoli	  degli	  a+ori	  e	  il	  loro	  

contributo	  in	  termini	  di	  risorse.	  	  
• GaranXre	   il	   necessario	   supporto	   poliXco	   al	  

processo	   di	   pianificazione	   	   e	   assicurarne	   la	  
trasparenza.	  

• Assicurare	   un	   coordinamento	   oimale	   tra	   tu+e	  
le	  aività	  di	  pianificazione.	  	  

• Facilitare	   una	   pianificazione	   efficiente	   che	  
oimizzi	  le	  risorse	  disponibili.	  	  

• Verificare	  un’ampia	  gamma	  di	  rischi	  connessi	  alle	  
varie	  fasi	  della	  pianificazione.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• Assicurarsi	  che	  ci	  sia	  un	  chiaro	  mandato	  poliXco	  

e	  il	  necessario	  supporto	  per	  il	  Piano	  Urbano	  della	  
Mobilità	  Sostenibile.	  !

• Nominare	   un	   coordinatore	   del	   processo	   con	   le	  
responsabilità	   e	   le	   risorse	   necessarie	   per	  
l'organizzazione	  del	  lavoro.	  	  !

• Elaborare	   un	   piano	   operaXvo	   generale	   per	   il	  
processo	   di	   pianificazione,	   indicando	   tu+e	   le	  
tappe	   necessarie	   e	   garantendo	   l’approvazione	  
poliXca.	   Mantenere	   una	   certa	   flessibilità	   per	  
poter	  procedere	  a	   	  modificare	  il	  piano	  di	  lavoro	  
in	  corso	  d’opera.	  !

• Sviluppare	   le	   strategie	   necessarie	   a	   superare	   le	  
barriere	   e	   sfru+are	   appieno	   i	   fa+ori	   strategici	  
(collegato	   al l ’Aività	   1.3	   ‘Eseguire	   una	  
autovalutazione’).	  	  !

• Trovare	  un	  accordo	  sulle	  procedure	  di	  gesXone	  e	  
sui	   compiX	   di	   tui	   i	   portatori	   di	   interesse	  	  
coinvolX	   nelle	   aività	   di	   pianificazione	   (anche	  
all'interno	  della	  propria	  organizzazione).	    
 
•	   Valutare	   i	   rischi	   e	   pianificare	   per	   eventualità	  
rilevanX.	    
 
•	   Monitorare	   i	   progressi,	   a+uare	   il	   piano	   di	  
lavoro	  e/o	  ada+arsi	  ai	  cambiamenX.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	  a+uare	  fin	  dall’inizio	  delle	  aività	  –	  l’adozione	  

del	   piano	   di	   lavoro	   per	   il	   processo	   di	  
panificazione	  deve	  diventare	  un	  traguardo	  chiave	  
nella	  gesXone	  delle	  aività.	  	  	  !

CHECKLIST	  !
✓ Sono	   staX	  o+enuX	  mandato	  poliXco	  e	   sostegno	  

adeguato	  per	  il	  piano.	  !
✓ È	  stato	  nominato	  	  il	  coordinatore	  del	  processo	  di	  

pianificazione.	  !
✓ È	   stata	   ideata	   una	   strategia	   per	   la	   gesXone	   dei	  

rischi	  e	  la	  gesXone	  della	  qualità.	  	  !
✓ È	  stato	  sviluppato	  e	  poliXcamente	  approvato	  un	  

piano	  di	  lavoro	  per	  il	  processo	  di	  pianificazione.	  !
PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  	  !
PROGETTO	  GUIDEMAPS	  (2002	  –	  2004)	  

Il	   Volume	   1	   del	   manuale	   "Concei	   e	   strumenX"	  
fornisce	   un	   quadro	   di	   riferimento	   per	   una	   buona	  
gesXone	  dei	  progei	  e	  del	  processo	  decisionale	  (pp.	  
30-‐33).	   Il	   Volume	   2	   "Schede	   informaXve"	   tra+a	   in	  
modo	   più	   de+agliato	   la	   gesXone	   delle	   risorse	  
(scheda	   11,	   pp.	   26-‐27)	   e	   come	   superare	   gli	   ostacoli	  
nel	  processo	  di	  gesXone	  (scheda	  31,	  p.	  66).	  
www . o s m o s e -‐ o s . o r g / d o c u m e n t s / 3 1 6 /
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf	  
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FASE	  3:	  ANALIZZARE	  LO	  
STATO	  DI	  FATTO	  DELLA	  
MOBILITA’	  E	  CREARE	  
SCENARI	  	  	  !
L'ulXmo	   passo	   nella	   fase	   preparatoria	   di	   un	   Piano	  
Urbano	   della	   Mobilità	   Sostenibile	   è	   quello	   di	  
analizzare	  lo	  stato	  di	  fa+o	  della	  mobilità	  e	  sviluppare	  
scenari	   che	   descrivano	   le	   possibili	   situazioni	   di	  
mobilità	  del	  futuro.	  Questo	  processo	  fornisce	  la	  base	  
per	   la	  definizione	  di	  obieivi	   razionali	  e	   trasparenX.	  
Per	  cominciare,	  è	  necessaria	  un'analisi	  approfondita	  
dei	   problemi	   e	   delle	   opportunità	   nel	   campo	   del	  
trasporto	   urbano	   e	   della	   mobilità.	   Si	   tra+a	   di	   	   un	  
passaggio	   importante,	   in	  quanto	  si	   traduce	   in	  effei	  
cruciali	  nello	  sviluppo	  dei	  diversi	  scenari	  e	  gli	  scenari	  
aiutano	  a	  migliorare	  la	  nostra	  comprensione	  di	  come	  
potrebbe	  essere	  la	  mobilità	  urbana	  in	  futuro.	  !

ATTIVITÀ	  3.1:	  PREDISPORRE	  UN’ANALISI	  
DEI	  PROBLEMI	  E	  DELLE	  OPPORTUNITÀ	  !
LOGICA	  !
Prima	   di	   decidere	   sulle	   poliXche	   future,	   è	  
fondamentale	   conoscere	  bene	   la	   situazione	   a+uale.	  
Nel	   trasporto	   urbano	   e	   nella	   mobilità,	   questa	  
conoscenza	   è	   spesso	   molto	   frammentata	   ed	  
incompleta.	   Come	   pezzi	   di	   un	   puzzle,	   i	   daX	   e	   le	  
informazioni	   devono	   essere	   messi	   insieme	   per	  
descrivere	   ciò	   che	   accade	   oggi	   e	   individuare	  
eventuali	   problemi.	   Questa	   analisi	   è	   quindi	  
fondamentale	   per	   contribuire	   a	   definire	   quali	   siano	  
le	   poliXche	   più	   adeguate	   e	   fornisce	   la	   base	  
necessaria	  contro	  cui	  si	  possono	  misurare	  i	  progressi.	  
L'analisi	   deve	   essere	   pertanto	   il	   più	   completa	  
possibile,	   ma	   anche	   gesXbile	   ed	   a+uabile	   con	   le	  
risorse	   a	   disposizione.	   L'analisi	   dovrebbe,	   inoltre,	  	  
comprendere	   anche	   la	   resilienza	   dei	   sistemi	   di	  
trasporto	  urbano	  (cioè	  la	   loro	  capacità	  di	  assorbire	   i	  
fa+ori	  di	   stress	  o	   shock)	  nei	   confronX	  di	  decisioni	   a	  
lungo	   termine,	   comprensiva	   di	   fai	   previsX	   e	   di	  
imprevisX	   (ad	   esempio	   un’eventuale	   carenza	   di	  
energia,	  disastri	  naturali,	   etc.),	   sopra+u+o	  se	  quesX	  
condizionano	  le	  decisioni	  di	  lungo	  periodo.	  !
OBIETTIVI	  !
• Eseguire	   un'analisi	   approfondita	   dello	   stato	   di	  

fa+o	   in	   relazione	   agli	   elemenX	   più	   significaXvi	  
relaXvi	   a	   mobilità	   e	   trasporX	   (ad	   esempio	  
documenX	   di	   piano,	   situazione	   del	   traffico,	  
accessibilità	   di	   servizi	   e	   stru+ure,	   sicurezza	   del	  
traffico,	   servizi	   di	   trasporto	   pubblico,	   per	  
passeggeri	  e	  merci	  in	  ambito	  	  urbano.	  !

• Preparare	   una	   lista	   di	   problemi	   e	   opportunità	  
che	   riguardano	   il	   trasporto	  urbano	  e	   la	  mobilità	  
(ad	   esempio	   in	   relazione	   ad	   accessibilità	   ai	  
servizi,	  sicurezza	  del	  traffico,	  effei	  sul	  clima,	  uso	  
del	  territorio	  e	  modelli	  di	  resilienza	  nei	  confronX	  
di	  evenienze	  previste	  ed	  impreviste).	  !

• Sviluppare	  una	  più	  accurata	  comprensione	  degli	  
elemenX	   che	   vanno	   approfondiX	   per	  migliorare	  
la	  pianificazione.	  !

• Verificare	  la	  disponibilità	  dei	  daX	  necessari	  per	  la	  
redazione	   del	   piano	   e	   la	   loro	   qualità	   ed	  
affidabilità.	  
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• Preparare	   un’analisi	   dello	   stato	   di	   fa+o	   che	  

idenXfichi	   i	   principali	   problemi	   da	   affrontare	   e	  
stabilisca	  le	  priorità	  di	  intervento	  del	  piano.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• IdenXficare	  e	  analizzare	  i	  documenX	  di	  piano	  più	  

importanX,	   le	   procedure	   e	   le	   poliXche	   più	  
rilevanX	  per	  il	  processo	  di	  pianificazione	  a	  livello	  
locale.	   Quando	   lo	   si	   riXene	   uXle,	   il	   processo	   di	  
pianificazione	  può	  inglobare	  e	  oimizzare	  piani	  e	  
strategie	  già	  disponibili.	  !

• IdenXficare	   i	  daX	  disponibili	  e	  valutarne	  qualità,	  	  
accessibilità	   e	   affidabilità	   per	   le	   esigenze	   del	  	  
Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile.	  L’analisi	  
va	   effe+uata	   avendo	   ben	   chiaro	   quali	   siano	   le	  
esigenze	   specifiche	   per	   la	   stru+urazione	   del	  
piano,	  ad	  esempio	  per	   la	  costruzione	  di	  scenari,	  
la	   selezione	   di	   misure,	   il	   monitoraggio	   e	   la	  
valutazione	   (collegamento	   all’Aività	   8.1	  
‘Organizzare	  monitoraggio	  e	  valutazione’).	  !

• Recuperare	   i	   daX	   disponibili,	   sinteXzzare	   il	   loro	  
contenuto	   e	   raccogliere	   daX	   aggiunXvi	   per	  
colmare	   lacune	   importanX	   ove	   presenX.	   I	   daX	  
possono	   essere	   raccolX	   uXlizzando	   un’ampia	  
gamma	   di	   mezzi	   e	   di	   fonX.	   Ad	   esempio,	   gli	  
spostamenX	  pedonali	  possono	  essere	  monitoraX	  
a+raverso	  conteggi	  annuali	  nei	  punX	  chiave	  della	  
ci+à	   (un	   metodo	   uXlizzato,	   ad	   esempio,	   dalla	  
ci+à	   di	   York,	   nel	   Regno	   Unito),	   o	   effe+uando	  
un’indagine	   sulle	   famiglie.	   La	   scelta	  del	  metodo	  
dipende	   dalle	   risorse	   disponibil i ,	   dalla	  
dimensione	  della	  ci+à	  e	  dal	   livello	  di	  affidabilità	  
richiesto.	  

• Per	   le	   ci+à	   che	   non	   hanno	   daX	   sufficienX:	  
raccogliere	   un	   set	   minimo	   di	   daX	   sui	   trasporX	  
urbani	  e	  sulla	  mobilità,	  nonché	  su	  altre	  aree	  che	  
influenzano	   il	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità 
Sostenibile. Questo	   set	   di	   daX	   deve	   ada+arsi	   al	  
contesto	  locale	  per	  consenXre	  un’analisi	  veriXera	  
dello	  stato	  di	  fa+o.	  

• Selezionare	   opportuni	   indicatori	   che	   descrivano	  
lo	   stato	   di	   fa+o	   dei	   trasporX	   e	   della	   mobilità	  
nella	   ci+à	   di	   riferimento,	   concentrando	   l’analisi	  
su	  obieivi	  poliXci	  chiave,	  ad	  evitare	  la	  creazione	  
di	  "cimiteri	  di	  daX".	  Ad	  esempio,	  se	  un	  obieivo	  
fondamentale	  è	  quello	  di	  migliorare	   la	   sicurezza	  
stradale,	   allora	  è	   chiaro	   che	   saranno	  necessari	   i	  
daX	   sul	   numero	   e	   sulla	   gravità	   degli	   incidenX.	  
Sarebbero	   poi	   auspicabili	   daX	   sul	   livello	   di	  

esposizione	  ad	  incidenX	  degli	  utenX	  della	  strada.	  
Ad	   esempio,	   potrebbe	   essere	   significaXvo	  
rilevare	   se	   il	   numero	   di	   pedoni	   è	   stabile,	   in	  
aumento	  o	   in	   diminuzione:	   se	   tale	   numero	  è	   in	  
calo,	  questo	  fa+ore	  -‐	  e	  non	  un	  incremento	  nella	  
sicurezza	   delle	   strade	   -‐	   potrebbe	   spiegare	   una	  
riduzione	   nel	   numero	   di	   incidenX	   che	  
coinvolgono	  i	  pedoni.	  	  !

• IdenXficare	   possibili	   evenX	   (a+esi	   ed	   ina+esi)	  
che	  richiedono	  un	  rafforzamento	  della	  resilienza	  
del	  sistema	  di	  trasporto	  urbano.	  Vanno	  affrontaX	  
nel	   processo	   di	   pianificazione	   gli	   evenX	   che	  
possono	  influenzare	  le	  decisioni	  a	  lungo	  termine	  
(ad	   esempio,	   la	   carenza	   di	   combusXbili	   fossili),	  
mentre	  per	  affrontare	  gli	  evenX	  a	  breve	  termine	  
(ad	   esempio	   lo	   smog,	   le	   inondazioni)	   sono	   più	  
adai	  i	  piani	  a+uaXvi.	  !

• Preparare	   un'analisi	   dello	   stato	   di	   fa+o	   insieme	  
ai	  principali	  portatori	  di	  interesse	  per	  idenXficare	  
i	  maggiori	  problemi	  da	  affrontare	  all’interno	  del	  
piano	   e	   stabilire	   le	   priorità	   di	   intervento.	   Per	  
quanto	   possibile,	   cercare	   di	   fornire	   sXme	  
quanXtaXve	   a+endibili	   sullo	   stato	   a+uale	   della	  
mobilità	  e	  dei	  trasporX.	  !

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• UXlizzare	   le	   conoscenze	   degli	   a+ore	   chiave	   per	  

o+enere	   una	   panoramica	   approfondita	   dei	  
documenX	   di	   poliXca	   se+oriale	   (ad	   esempio,	  
a+raverso	  interviste,	  incontri).	  !

• Fornire	  daX	  quanXtaXvi	  sia	  sulla	  accessibilità	  dei	  
servizi	   e	   delle	   stru+ure	   (ad	   esempio,	   500	  
persone	  hanno	  accesso	  a	  una	  farmacia	  nel	  raggio	  
di	   500	   metri)	   sia	   sul	   traffico	   (ad	   esempio,	   in	  
termini	   di	   chilometri	   percorsi).	   Un	   principio	  
fondamentale	   del	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	  
Sostenibile	   potrebbe	   essere	   proprio	   puntare	   a	  
migliorare	  l’accessibilità	  riducendo	  il	  traffico.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
•	  Processo	  da	  avviare	  fin	  dall'inizio.	  Le	  conclusioni	  di	  
questa	   aività	   sono	   input	   fondamentali	   per	   la	  
costruzione	   di	   scenari	   (Aività	   3.2)	   e	   l'intero	  
processo	  di	  pianificazione.	  	  !

!
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CHECKLIST	  !
✓ Sono	   staX	   selezionaX	   indicatori	   adeguaX	   per	  

descrivere	  lo	  stato	  di	  fa+o.	  !
✓ Tui	   i	   daX	   necessari	   sono	   staX	   messi	   a	  

disposizione	   dagli	   a+ori	   interessaX.	   Nel	   caso	   in	  
cui	   	   i	   daX	   disponibili	   non	   fossero	   sufficienX,	  
iniziare	   con	   quello	   che	   si	   ha	   ed	   elaborare	  
soluzioni	  per	  colmare	  le	  lacune.	  !

✓ Una	  volta	  conclusa	  la	  raccolta	  e	  l’analisi,	  si	  potrà	  
elaborare	   uno	   scenario	   di	   riferimento	   per	  
misurare	  i	  progressi.	  	  !

✓ Sono	   state	   stabilite	   priorità	   di	   intervento	   tra	   i	  	  
problemi	   chiave	   da	   affrontare	   con	   il	   Piano	  
Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile.	  

  !
PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  	  !
INGHILTERRA:	  GUIDA	  LTP3	  PER	  STABILIRE	  OBIETTIVI	  
CHIARI	  E	  DEFINIRE	  PROBLEMI	  E	  	  SFIDE	  DA	  
AFFRONTARE	  

La	  guida	  sui	  Piani	  di	  Trasporto	  Locale	  (LTP)	  riconosce	  
che	   ogni	   agglomerato	   urbano	   ha	   esigenze	   molto	  
specifiche	  per	  quanto	  riguarda	  l'analisi	  dello	  stato	  di	  
fa+o.	  Tu+avia,	  fornisce	  suggerimenX	  su	  ciò	  che	  deve	  
essere	  preso	  in	  considerazione	  per	  questa	  aività:	  	  !
Stabilire	  obieivi chiari	  –	  Agli	  enX	  locali	  britannici	  si	  
chiede	  di	  stru+urare	  un	  LTP	  sulla	  base	  di	  un	  quadro	  
di	  riferimento	  comune	  improntato	  a	  obieivi	  e	  sfide	  
condivisi	  a	  livello	  nazionale,	  oltre	  a	  obieivi	  regionali	  
ed	   eventuali	   ulteriori	   obieivi	   locali.	   Gli	   obieivi	  
locali	   vanno	   espressi	   so+o	   forma	   di	   risultaX	  
desideraX	  e	  devono	  guardare	  al	  di	   là	  della	  semplice	  
gesXone	   ordinaria	   dei	   trasporX	   e	   riferirsi	   a	   priorità	  
più	   ampie,	   ad	   esempio	   nel	   quadro	   di	   strategie	   di	  
sviluppo	   sostenibile	   all’interno	   delle	   comunità.	   I	  
trasporX	   sono	   fondamentali	   per	   garanXre	   che	   le	  
persone	   abbiano	   accesso	   ai	   servizi	   fondamentali.	  
Chiarire	   gli	   obieivi	   del	   LTP	   è	   un	   primo	   passo	   che	  
porta	   a	   stabil ire	   le	   priorità	   di	   intervento	  
nell’implementazione	   delle	   misure	   scelte.	   Stabilire	  
con	   chiarezza	   gli	   obieivi	   garanXsce,	   inoltre,	   la	  
coerenza	   interna	  di	   tu+e	   le	   parX	  del	   LTP. Una	   volta	  	  
scelta	  una	  serie	  di	  obieivi,	  sarà	  uXle	  individuare	  una	  
serie	   di	   indicatori	   che	   consentano	  di	  monitorare	   ed	  
incenXvare	  i	  progressi	  verso	  gli	  obieivi. !

Definire	  problemi	  e	  sfide	  da	  affrontare – Una	  volta	  	  
idenXficaX	   gli	   obieivi	   di	   alto	   livello,	   un	   LTP	   deve	  
passare	  ad	  analizzare	  le	  sfide	  e	  i	  problemi	  specifici	  a	  
cui	   quesX	   obieivi	   si	   riferiscono.	   Ogni	   ente	   locale	  
deve	   affrontare	   una	   serie	   di	   difficoltà	   ed	   ostacoli	  
unica	  e	  differenziata	  e	  sviluppare	  una	  comprensione	  
dei	  problemi	  a+uali	  e	   futuri	   legaX	  ai	   trasporX	   -‐	  e	  di	  
come	  quesX	  si	  relazionino	  con	  la	  più	  ampia	  strategia	  
di	  riferimento	  –	  che	  sarà	  fondamentale	  per	  il	  LTP,	  ne	  
guiderà	   lo	   sviluppo	   e	   ne	   modellerà	   la	   forma	  
definiXva.	   Le	   sfide	   da	   affrontare	   e	   le	   opzioni	   per	  
approntare	   soluzioni	   valide	   possono	   riguardare	   non	  
solo	   possibili	   cambiamenX	   nei	   servizi	   di	   trasporto,	  
ma	   anche	   la	   necessità	   di	   mantenere	   e	   garanXre	   il	  
miglior	  uso	  dei	  servizi	  e	  delle	  infrastru+ure	  esistenX.  
Gli	  enX	  locali	  sono	  chiamaX	  ad	  idenXficare	  problemi	  
e	   priorità	   sulla	   base	   di	   daX	   cerX,	   ad	   esempio	  
riferendosi	  a:	  
• tendenze	  demografiche	  e	  socio-‐economiche	  
• quesXoni	  ambientali	  
• circostanze	  economiche	  
• capacità	  dell’infrastru+ura	  di	  trasporto	  esistente	  
• abitudini	   di	   spostamento	   e	   modalità	   di	  

tariffazione	  	  
• conneività	  delle	  reX	  esistenX	  
• punX	  di	  vista	  dei	  portatori	  di	  interesse	  	  !
Gli	  enX	  locali	  dovranno	  poi	  uXlizzare	  i	  daX	  disponibili	  
non	   solo	   per	   idenXficare	   le	   sfide	   da	   affrontare,	  ma	  
anche	   per	   definire	   le	   priorità	   all’interno	   del	   piano.	  
Analizzando	   con	   a+enzione	   i	   problemi	   e	   le	   sfide	  
poste	   dallo	   stato	   di	   fa+o	   del	   trasporto	   locale,	   sarà	  
più	   facile	   idenXficare	   le	   opportunità	   e	   trovare	  
soluzioni	   innovaXve.	   StrumenX	   quali	   Accession	  
(so�ware	   per	   la	   	   pianificazione	   dell’accessibilità)	  
saranno	   uXli	   per	   idenXficare	   le	   esigenze	   di	  
accessibilità	  di	  un	  territorio	  .	  !
Fonte:	  Department	  for	  Transport,	  Guidance	  on	  Local	  
Transport	  Plans,	  July	  2009,	  disponibile	  al	  link:	  h@p://
w e b a r c h i v e . n a N o n a l a r c h i v e s . g o v . u k /
20110509101621/h@p:/www.dt.gov.uk/adobepdf/
165237/ltp-‐guidance.pdf	  /	  !
GUIDA	  SUGLI	  INDICATORI	  PER	  LA	  	  PIANIFICAZIONE	  
DEL	  TRASPORTO	  SOSTENIBILE	  

Proge+o	   DISTILLATE	   (Regno	   Unito)	   -‐	   Indicatori	  
oimizzaX	   per	   la	   pianificazione	   del	   trasporto	  
sostenibile.	  	  
www.its.leeds.ac.uk/projects/disXllate/outputs/
reports.php	  
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GUIDA	  SULLA	  METODOLOGIA	  PER	  CONDURRE	  
L’ANALISI	  DELLO	  STATO	  DI	  FATTO	  

Proge+o	  BUSTRIP	  (2007)	  Guida	  alla	  Pianificazione	  del	  
trasporto	  urbano	  sostenibile	  
h+p://www.movingsustainably.net/	  	  
 
ESEMPI	  	  !
HELSINKI,	   FINLANDIA:	   ANALISI	   DELLO	   STATO	   DI	  
FATTO	   NELLA	   REGIONE	   DI	   HELSINKI	   PER	   LA	  
REDAZIONE	   DEL	   PIANO	   DEL	   SISTEMA	   DEI	  
TRASPORTI	  (HLJ	  2011)	  
  
Il	   Piano	   Regionale	   del	   sistema	   dei	   trasporX	   della	  
regione	   di	   Helsinki	   (HLJ	   2011)	   è	   un	   documento	  
strategico	  di	   lungo	  periodo	   che	   considera	   il	   sistema	  
dei	  trasporX	  nel	  suo	  complesso.	  La	  preparazione	  del	  
piano	   è	   iniziata	   con	   una	   approfondita	   analisi	   dello	  
stato	   di	   fa+o	   nel	   contesto	   operaXvo	   del	   sistema	  
regionale	   dei	   trasporX	   (popolazione,	   analisi	  
occupazionale,	  etc.)	  per	  conoscere	   lo	  stato	  di	  salute	  
del	   sistema	   dei	   trasporX,	   i	   comportamenX	   dei	  
ci+adini	  e	  gli	   impai	  ambientali	  del	  traffico.	  L'analisi	  
dello	  stato	  di	  fa+o	  è	  stata	  integrata	  da	  un	  sondaggio	  
e	   diversi	   studi	   sul	   traffico.	   Sono	   state	   quindi	  
idenXficate	   le	   principali	   sfide	   e	   minacce	   per	   lo	  
sviluppo	   del	   sistema	   di	   trasporto	   sulla	   base	  
dell'analisi	  così	  condo+a.	  !
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C	  !
TURKU,	  FINLANDIA:	  ANALISI	  DELLO	  STATO	  DI	  FATTO	  
CON	  LA	  METODOLOGIA	  PROPOSTA	  DAL	  PROGETTO	  
BUSTRIP	  !
Turku	   ha	   effe+uato	   un’analisi	   che	   ha	   aiutato	   i	  
pianificatori	   locali	   a	   capire	  meglio	  quale	   sia	   lo	   stato	  
di	   fa+o	  della	  ci+à	  e	   le	  sfide	  che	  si	  trova	  davanX.	  Un	  
gruppo	  di	   lavoro	  locale	  ha	  raccolto	  ed	  integrato	  una	  
gamma	  di	  daX	  di	  base	  provenienX	  da	  fonX	  esistenX	  e	  
ne	   ha	   tra+o	   una	   serie	   di	   conclusioni.	   Il	   team	   ha	  
sviluppato	   un	   rapporto	   di	   auto-‐valutazione	   di	   108	  
pagine	   in	   seguito	   condensato	   in	   una	   sintesi	   di	   17	  
pagine	   per	   la	   comunicazione	   interna	   e	   la	   diffusione	  
dei	  risultaX	  agli	  stakeholder	  e	  ai	  media.	  La	  relazione	  
è	  stata,	  inoltre,	  so+oposta	  ad	  una	  revisione	  da	  parte	  
di	   un	   gruppo	   di	   esperX	   (peer	   review).	   Infine,	   sono	  
state	   idenXficate	   le	   sfide	   da	   affrontare	   nel	   contesto	  
della	  mobilità	  urbana	  di	  Turku.	  
 
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  

ATTIVITA’	  3.2	  –	  LO	  SVILUPPO	  DEGLI	  
SCENARI	  !
LOGICA	  !
Gli	   scenari	   aiutano	   i	   portatori	   di	   interesse	   a	   capire	  
meglio	   i	   probabili	   effei	   combinaX	   portaX	   dalle	  
misure	   proposte	   all’interno	   del	   Piano	   Urbano	   della	  
Mobilità	   Sostenibile.	   Illustrando	   diverse	   situazioni	  
future,	  la	  definizione	  di	  scenari	  perme+e	  di	  valutare	  
individualmente	   le	   conseguenze	   delle	   tendenze	  
a+uali,	   le	  misure	  già	  programmate	  e	  le	  nuove	  scelte	  
poliXche.	   Esaminare	   gli	   effei	   su	   quesX	   diversi	  
scenari	  consente	  di	  impostare	  obieivi	  e	  indicatori	  di	  
risultato	  realisXci	  (vedi	  Aività	  5.2).	  	  !
OBIETTIVI	  !
• Sviluppare	  scenari	  alternaXvi	  che	  perme+ano	  di	  

discutere	   strategie	   complesse	   per	   lo	   sviluppo	  
futuro.	    !

• SXmolare	   la	   discussione	   sulle	   alternaXve	   tra	   le	  
poliXche	  possibili	  e	  il	  loro	  impa+o.	  !

• Migliorare	   ed	   ampliare	   la	   partecipazione	   e	  
l'acce+azione	  delle	  strategie	  che	  verranno	  scelte	  
per	  passare	  alla	  fase	  a+uaXva.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• Descrivere	   diversi	   scenari	   possibili,	   riportando	  

parametri	  	  quanXtaXvi	  	  e	  qualitaXvi:	  

o Uno	   scenario	   business-‐as-‐usual	   descrive	   lo	  
sviluppo	   se	   vengono	   implementate	   soltanto	  
le	  azioni	  già	  programmate.	  

o Scenari	   alternaXvi	   descrivono	   gli	   effei	  
derivanX	  dalla	  scelta	  delle	  diverse	  poliXche	  e	  
misure.	  !

• Valutare	   le	   interdipendenze	   tra	   le	   tendenze	   nei	  
vari	   se+ori	   interessaX:	   trasporX,	   uso	   del	  
territorio,	   sviluppo	   economico,	   ambientale,	  
demografico,	   etc.	   IdenXficare	   le	   possibili	  
sinergie,	   il	  potenziale	  di	   integrazione	  e	  gli	  effei	  
negaXvi	   delle	   varie	   tendenze	   individuate.	   Un	  
esempio	   di	   effe+o	   di	   rinforzo	   potrebbe	   essere	  
l'uso	   di	   una	   flo+a	   meno	   impa+ante	   per	   il	  
trasporto	   pubblico,	   che	   potrebbe	   ridurre	   le	  
emissioni	   nei	   punX	   caldi	   all'interno	   di	   una	   zona	  
ad	   alta	   congesXone.	   Un	   effe+o	   negaXvo	  
potrebbe	   essere	   la	   realizzazione	   di	   nuovi	  

!
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parcheggi	   "Park	  &	  Ride"	   in	  posizioni	   isolate	   che	  
possono	   innescare	   nuovi	   sviluppi	   urbani	   invece	  
di	  ridurre	  il	  traffico	  automobilisXco.	  

• Prendere	   in	   considerazione	   la	   resilienza	   del	  
sistema	   dei	   trasporX	   a	   fronte	   di	   evenX	   a+esi	   o	  
ina+esi.	  	  

• U s a r e	   t e c n i c h e	   a d e g u a t e ,	   q u a l i	   l a	  
modellizzazione	  e	  l'analisi	  puramente	  qualitaXva	  
basata	   sul	   giudizio	   di	   esperX	   o	   su	   risultaX	  
precedenX	   per	   sostenere	   lo	   sviluppo	   e	   la	  
valutazione	   degli	   scenari.	   Scegliere	   tecniche	   di	  
modellizzazione	   appropriate	   in	   relazione	   agli	  
strumenX	  in	  uso	  nel	  piano,	  allo	  stadio	  di	  sviluppo	  
della	   strategia	   del	   piano,	   alla	   dimensione	   e	   al	  
contesto	   geografico	   della	   superficie	   coperta.	  
Valutare	  quali	   siano	   le	   	   soluzioni	  maggiormente	  
convenienX:	   i	   modelli	   complessi	   e	   costosi	  
Xpicamente	  generano	  previsioni	  più	  accurate	  e	  il	  
loro	   uXlizzo	   può	   essere	   giusXficato	   per	   le	  
situazioni	   in	  cui	   i	  benefici	  potenziali	  per	   il	  piano	  
sono	   molto	   significaXvi;	   schemi	   di	   analisi	   più	  
semplici	   possono,	   ad	   esempio,	   basarsi	   su	  
esperienze	  di	   successo	  da	  contesX	  urbani	   simili,	  
impai	   probabili	   determinaX	   sulla	   base	   di	   altri	  
studi	  e	  modellizzazioni	  o	  soluzioni	  proge+uali	  di	  
rete	  o	  strada.	  	  

• Analisi	  condo+a	  per	  determinare	  quale	  strategia	  
sia	  più	  adeguata	  alla	  	  visione	  (Aività	  4.1).	  

• SXmolare	   la	   discussione	   sulle	   soluzioni	  
alternaXve	   e	   sul	   loro	   impa+o	   con	   i	   principali	  
portatori	  di	  interesse.	  

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Applicare	   strategie	   di	   partecipazione	   più	   ampie	  

per	   coinvolgere	   i	   portatori	   di	   interesse	   	   nello	  
sviluppo	   di	   scenari	   e	   migliorare	   la	   condivisione	  
delle	  strategie	  da	  scegliere	  per	  l'a+uazione.	  

• Sviluppare	  uno	  scenario	  do-‐nothing	  che	  descriva	  
la	   situazione	   a+esa	   se	   non	   si	   porta	   a	   termine	  
nessun	   intervento	   (valutando	   quindi	   solo	   gli	  
effei	  di	  azioni	  esogene).	  	  

!

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Questa	  aività	  segue	  l'analisi	  dello	  stato	  di	  fa+o.	  	  

• Lo	  sviluppo	  degli	  scenari	  accompagna	  lo	  sviluppo	  
di	   una	   visione	   comune	   (Aività	   4.3),	   degli	  
obieivi	   strategici	   (Aività	   5.1)	   e	   dei	   target	  
specifici	  (Aività	  5.2).	  

CHECKLIST	  !
✓ Elaborazione	   dello	   scenario	   ‘do-‐nothing’	  	  

prendendo	   in	   considerazione	   parametri	  
qualitaXvi	  e	  quanXtaXvi	  	  !

✓ Elaborazione	   dello	   scenario	   ‘business-‐as-‐usual’	  
prendendo	   in	   considerazione	   parametri	  
qualitaXvi	  e	  quanXtaXvi	  	  !

✓ Descrizione	  degli	   scenari	   alternaXvi	   	  prendendo	  
in	   considerazione	   parametri	   qualitaXvi	   e	  
quanXtaXvi.	   Scelta	   dello	   scenario	   più	   adeguato	  
alla	  visione	  in	  termini	  di	  efficienza	  ed	  efficacia.	  !

✓ Applicazione	   delle	   tecniche	   più	   appropriate	   per	  
sostenere	   lo	   sviluppo	   e	   la	   valutazione	   degli	  
scenari.	  !

PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  	  !
ORIENTAMENTO	   PER	   L’ANALISI	   DEI	   TRASPORTI	   -‐	  
WEBTAG	  (DFT,	  REGNO	  UNITO)	  
  
La	   fonte	   fornisce	   una	   guida	   de+agliata	   sulla	  
valutazione	   dei	   progei	   di	   trasporto	   e	   consigli	   più	  
generali	  ed	  approfondiX	  sulla	  definizione	  degli	  ambiX	  
operaXvi	   e	   sulla	   realizzazione	   di	   studi	   sui	   trasporX.	  
Fornisce	  anche	  una	  guida	  uXle	  per	   lo	   sviluppo	  degli	  
scenari.	  	  
Link:	  www.d�.gov.uk/webtag/	  !
PROSPECTS	  -‐	  UNA	  GUIDA	  METODOLOGICA	  
  
L'obieivo	  principale	  di	  PROSPECTS	  	  (2002-‐2003)	  era	  
fornire	  alle	  ci+à	  il	  supporto	  necessario	  per	  realizzare	  
strategie	   per	   l’uso	   del	   suolo	   e	   la	   gesXone	   dei	  
trasporX	  per	  affrontare	  la	  sfida	  della	  sostenibilità.	  La	  
Guida	   Metodologica	   fornisce	   indicazioni	   per	  
effe+uare	   previsioni	   sugli	   impai	   e	   un	   capitolo	   a	  
parte	  è	  dedicato	  alle	  tecniche	  di	  visualizzazione. 
Link:www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/
internaXonal-‐projects/prospects-‐2000.html	  !
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STRUMENTI	  !
PANORAMICA	  DEGLI	  STRUMENTI	  DISPONIBILI	  PER	  LA	  MODELLAZIONE	  !
Sono	  disponibili	  diversi	  strumenX	  e	  tecniche	  di	  modellazione	  per	  lo	  sviluppo	  e	  la	  valutazione	  di	  scenari.	   
I	   modelli	   trasporXsXci	   sono	   finalizzaX	   a	   rappresentare	   l'interazione	   tra	   domanda	   e	   offerta	   di	   trasporto,	   cioè	   a	  
prevedere	  e	  confrontare	  qualcosa	  che	  ancora	  non	  esiste	  (e	  quindi	  a	  produrre	  scenari	  futuri)	  in	  termini	  quanXtaXvi.	   
Le	   sXme	   qualitaXve	   dei	   probabili	   effei	   delle	   misure	   di	   mobilità	   e	   delle	   soluzioni	   proge+uali	   a+uate	   in	   contesX	  
urbani	  simili	  possono	  essere	  uXlizzate	  anche	  per	  applicazioni	  più	  immediate	  e	  su	  piccola	  scala.	  	  	  

!
I	  modelli	  trasporXsXci	  non	  sono	  tu+avia	  sempre	  e	  necessariamente	  la	  soluzione	  oimale	  per	  l’analisi	  degli	  scenari.	   
Essi	  richiedono	  tempo,	  risorse	  e	  daX	  per	  poter	  essere	  impostaX	  e	  uXlizzaX.	  	  
Pertanto,	  se	   le	  condizioni	  non	  sono	  oimali,	  può	  essere	  consigliabile	  ricorrere	  a	  tecniche	  qualitaXve	  o	  quanXtaXve	  
ma	   più	   semplici,	   dato	   che	   lo	   sviluppo	   di	   uno	   strumento	   di	  modellazione	   può	   essere	   causa	   di	   perdite	   di	   tempo	   e	  
denaro,	  anche	  se	  va	  tenuto	  presente	  che	  un	  modello	  ben	  costruito	  produrrà	  risposte	  più	  affidabili.	   
Basare	  le	  decisioni	  sulle	  poliXche	  di	  trasporto	  e	  mobilità	  su	  una	  metodologia	  di	  valutazione	  approssimaXva	  può	  far	  
risparmiare	  tempo	  e	  denaro	  in	  fase	  di	  elaborazione,	  ma	  potrebbe	  provocare	  ingenX	  sprechi	  se	  si	  decide	  di	  a+uare	  
una	  poliXca	  sbagliata,	  specialmente	  quando	  si	  tra+a	  di	  intervenX	  infrastru+urali.	  !
I	  modelli	  di	  trasporto	  possono	  essere	  disXnX	  in	  base	  alle	  loro	  capacità	  operaXve	  come	  segue:	  
 
•	  Modelli	  mono-‐modali:	   le	  previsioni	  di	  crescita	  della	  domanda	  si	  basano	  su	  fa+ori	  esogeni,	  dato	  che	  si	  considera	  
una	  sola	  modalità	  di	  trasporto	  (ad	  esempio	  il	  trasporto	  privato)	  e	  il	  focus	  del	  modello	  è	  sulla	  scelta	  del	  percorso;	  !
•	  Modelli	  mulO-‐modali:	  vengono	  consideraX	  diversi	  modi	  di	  trasporto	  (ad	  esempio	  le	  autove+ure,	  i	  mezzi	  pubblici,	  
la	  bicicle+a,	  etc.);	  le	  previsioni	  di	  crescita	  della	  domanda	  si	  basano	  su	  fa+ori	  esogeni	  e	  le	  interazioni	  sono	  limitate	  alla	  
concorrenza	  per	  l'uXlizzo	  di	  una	  rete	  comune	  (ad	  esempio	  auto	  private	  e	  autobus	  che	  viaggiano	  sulle	  stesse	  strade);	  !
•	  Modelli	  a	  quaAro	  fasi:	  la	  crescita	  complessiva	  della	  domanda	  di	  trasporto	  si	  sXma	  ad	  origine	  endogena	  e	  la	  scelta	  
tra	   modalità	   alternaXve	   è	   anch’essa	   modellata	   sulla	   base	   di	   fa+ori	   esogeni.	   Le	   modifiche	   nelle	   collocazioni	   dei	  
generatori	   di	   domanda	   (ad	  esempio	   le	   famiglie)	   e	  degli	   a+ra+ori	   di	   domanda	   (ad	  esempio	   i	   posX	  di	   lavoro)	   sono	  
modellaX	  sulla	  base	  di	  fa+ori	  esogeni;	  !
•	  Modelli	  integraO	  di	  gesOone	  dei	  trasporO	  e	  uso	  del	  suolo:	  oltre	  alla	  capacità	  dei	  modelli	  a	  qua+ro	  fasi,	  si	  prendono	  
in	   considerazione	   i	   rapporX	   tra	   sistema	   di	   trasporto	   e	   scelte	   di	   localizzazione,	   ad	   esempio	   nella	   modellazione	  
esogena	  delle	  modifiche	  nelle	  collocazioni	  dei	  generatori	  e	  degli	  a+ra+ori	  di	  domanda;	  !
•	   Modelli	   di	   micro-‐simulazione:	   simulazione	   istantanea	   di	   ogni	   singolo	   veicolo,	   tenendo	   conto	   di	   elemenX	  
comportamentali,	  del	  layout	  geometrico	  della	  infrastru+ura	  e	  del	  livello	  di	  congesXone.
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Tabella:	  La	  scelta	  del	  modello	  di	  trasporto	  più	  adeguato	  richiede	  la	  valutazione	  di	  diversi	  aspei,	  come	  ad	  esempio:	  il	  
problema	   da	   affrontare,	   la	   scala	   del	   contesto	   decisionale,	   il	   grado	   di	   precisione	   e	   il	   livello	   di	   de+aglio	   (spaziale,	  
analiXco)	  dei	  risultaX	  a+esi,	  la	  disponibilità	  dei	  daX	  e	  le	  risorse	  disponibili	  per	  il	  suo	  sviluppo.	  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Modelli	  integraX	  e	  mulX-‐modali	  per	  la	  pianificazione	  e	  la	  gesXone	  dei	  trasporX	  e	  dell’uso	  del	  territorio	  da	  una	  parte	  	  
e	  modelli	  di	  micro-‐simulazione	  dall’altra	  rappresentano	  i	  due	  estremi	  della	  gamma	  degli	  strumenX	  di	  modellazione	  
più	  comunemente	  uXlizzaX	  per	  la	  pianificazione	  del	  trasporto	  urbano. !
I	  modelli	   integraX	  di	  trasporto	  e	  di	  uso	  del	  territorio	  sono	  gli	  strumenX	  più	  compleX	  e	  potenX	  per	  la	  pianificazione	  
urbana	   strategica,	   sopra+u+o	   se	   l’obieivo	   è	   lo	   sviluppo	   a	   lungo	   termine.	   Essi	   consentono	   la	   valutazione	  
dell'interazione	   tra	   un	   sistema	   di	   trasporto	   ed	   un	   sistema	   socio-‐economico	   e	   territoriale	   all'interno	   della	  
pianificazione	  strategica	  delle	  poliXche	  e	  degli	  invesXmenX	  nel	  se+ore	  dei	   	  trasporX.	  Di	  solito	  possono	  ada+arsi	  ad	  
applicazioni	  molto	   diverse	   in	   termini	   di	   segmenX	   di	   domanda,	   se+ori	   economici,	   modi	   di	   trasporto	   e	   sistema	   di	  
zonizzazione.	  !
D'altra	  parte,	  i	  modelli	  di	  micro-‐simulazione	  possono	  riprodurre	  la	  mobilità	  veicolare	  su	  scala	  micro	  e	  produrre	  una	  
descrizione	  de+agliata	  dela	  sua	  interazione	  con	  le	  cara+erisXche	  geometriche	  della	  rete	  stradale,	  inclusa	  la	  larghezza	  
della	  carreggiata,	  il	  numero	  di	  corsie,	  i	  tempi	  semaforo,	  il	  diametro	  delle	  rotatorie,	  etc.	  La	  simulazione	  della	  domanda	  
di	   traffico,	   eseguita	   dinamicamente	   per	   un	   determinato	   periodo,	   perme+e	   al	   modello	   di	   sXmare	   il	   verificarsi	   di	  
incolonnamenX	   e	   di	   calcolare	   i	   tempi	   di	   a+esa	   agli	   incroci,	   ai	   punX	   di	   svolta,	   etc.	   Questo	   Xpo	   di	   strumento	   di	  
modellazione	   è	   quindi	   di	   parXcolare	   interesse	   per	   la	   valutazione	   delle	   soluzioni	   proge+uali	   di	   de+aglio	   e	   per	   la	  
pianificazione	  di	  porzioni	  limitate	  della	  rete	  urbana	  (Aività	  10.1).	  !
I	   modelli	   mono-‐modali	   e	   quelli	   mulX-‐modali	   sono	   uXlizzaX	   per	   affrontare	   quesXoni	   legate	   al	   traffico	   stradale,	  
considerando	  un	  dato	  volume	  della	  domanda.	  Misure	  come	  l'apertura	  di	  nuove	  strade	  o	  limitazioni	  al	  traffico	  sono	  in	  
genere	  nel	  campo	  dei	  modelli	  mono-‐modali.	  
 
I	  modelli	  a	  qua+ro	  fasi	  ampliano	  il	  perimetro	  di	  analisi	  ad	  includere	  lo	  scambio	  modale	  e	  perme+ono	  di	  studiare	  una	  
gamma	  più	  ampia	  di	  poliXche,	  ivi	  compresi	  il	  road	  pricing,	  le	  poliXche	  tariffarie	  per	  il	  trasporto	  urbano,	  i	  sistemi	  park	  
&	  ride,	  ulteriori	  alternaXve	  di	  trasporto	  (ad	  esempio	  una	  nuova	  linea	  tramviaria).	  !
Fonte:	  TRT	  TRASPORTI	  E	  TERRITORIO,	  Simone	  BoseZ,	  Patrizia	  Malgieri,	  Cosimo	  Chiffi

Obiettivo/Ambito di competenza Strumento disponibile per la modellazione

Utilizzo del suolo e pianificazione urbanistica (ad 
esempio piani strategici, PUMS, etc.)

• Modelli integrati di utilizzo del suolo e di 
pianificazione dei trasporti!

• Modello a 4 fasi

Pianificazione dei trasporti urbani (ad esempio 
PUMS, piani del traffico, etc.)

• Modelli integrati di utilizzo del suolo e di 
pianificazione dei trasporti!

• Modello a 4 fasi!
• Modelli multimodali 

Pianificazione del servizio di trasporto pubblico (ad 
esempio pianificazione delle linee, della frequenza 
delle corse, delle tariffe)

• Modelli mono-modali

Studi di fattibilità (ad esempio previsioni dei flussi di 
traffico per una nuova infrastruttura autostradale) • Modelli mono-modali

Progettazione (ad esempio progettazione di una 
rotatoria) • Modelli di micro-simulazione
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ESEMPI	  !
WEST	  YORKSHIRE,	  INGHILTERRA:	  SCENARI	  NEL	  
PIANO	  DI	  TRASPORTO	  LOCALE	  

Nell’ambito	   dello	   sviluppo	   del	   Piano	   di	   Trasporto	  
Locale	  (LTP)	  2006-‐2011,	  è	  stato	  uXlizzato	  il	   	  Strategic	  
Transport	   Model	   (STM)	   del	   West	   Yorkshire	   per	  
prevedere	   i	   risultaX	   derivanX	   dallo	   sviluppo	   di	   una	  
serie	  di	  potenziali	  scenari	  principali	  di	  riferimento.	  La	  
STM	  ha	  tenuto	  conto	  delle	  sXme	  sull’evoluzione	  della	  
popolazione,	   sul	   numero	   di	   auto	   di	   proprietà,	  
sull'occupazione,	   sui	   prezzi	   del	   carburante	   e	   sulla	  
crescita	   delle	   famiglie.	   QuesX	   fa+ori	   sono	   staX	  
applicaX	  a	  livello	  complessivo	  o	  per	  zona,	  	  a	  seconda	  
dei	  casi.	  
Ogni	  scenario	  rappresenta	  una	  diversa	  combinazione	  
di	  schemi	  e	  approcci	  potenzialmente	  realizzabili	  con	  
il	  LTP2.	  I	  risultaX	  prodoi	  dall’STM	  sono	  staX	  uXlizzaX	  
per	   consenXre	   una	   valutazione	   delle	   prestazioni	   a	  
confronto	   	   con	   le	   scelte	   individuate	   nella	   fase	   di	  
consultazione.	  	  
I	  risultaX	  degli	  scenari	  strategici	  alternaXvi	  sono	  staX	  
a+entamente	  consideraX	  in	  relazione	  agli	  obieivi	  e	  
insieme	   ad	   altri	   criteri.	   Le	   implicazioni	   delle	  
valutazioni	  e	  delle	  analisi	  condo+e	  a	  Leeds	   indicano	  
che,	   al	   fine	   di	   gesXre	   la	   crescita	   del	   traffico	   e	   la	  
congesXone	   e	   per	   fornire	   la	   conneività	   necessaria	  
per	   la	   compeXXvità	   economica,	   la	   strategia	   per	   la	  
gesXone	   dei	   	   trasporX	   dovrà	   cercare	   di	   oimizzare	  
l’uso	   delle	   infrastru+ure	   esistenX	   e	   sviluppare	   il	  
ricorso	   ad	   alternaXve	   all’automobile.	   La	   strategia	   di	  
base	   prevede	   ingenX	   invesXmenX	   nel	   trasporto	  
pubblico	   insieme	   a	   misure	   di	   gesXone	   della	  
domanda.	  !
Fonte:	  PILOT	  manual	  2007	  –	  versione	  completa:	  
www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48	  
West	  Yorkshire	  Local	  Transport	  Plan:	  
www.wyltp.com/currentplan	  	  !!

� 	  !

SARAGOZZA,	   SPAGNA:	   SCENARI	   PER	   LA	   MOBILITÀ	  
URBANA	  NEL	  PIANO	  DELLA	  MOBILITA'	  SOSTENIBILE	  !
Saragozza	   ha	   sviluppato	   un	   piano	   di	   mobilità	  
integrato	   chiamato	   'Plan	   de	   Movilidad	   Sostenible',	  
volto	  ad	  aumentare	  la	  quota	  del	  trasporto	  pubblico	  e	  
quella	  di	  mezzi	  individuali	  a	  basso	  impa+o.	  Uno	  degli	  
scenari	   prevede	   un	   futuro	   in	   cui	   si	   ci	   sposta	  
uXlizzando	   sopra+u+o	   treni	   suburbani	   e	   tram.	   Altri	  
scenari,	   invece,	   guardano	   sopra+u+o	   ad	   aree	  
pedonali,	   stazioni	   intermodali,	   gesXone	   dei	  
parcheggi,	   biglie+eria	   integrata,	   mobilità	   ciclabile	   e	  
qualità	   dei	   servizi.	   Nello	   scenario	   relaXvo	   alla	  
biglie+eria	   integrata,	   gli	   impai	   sono	   staX	   valutaX	  
dal	  punto	  di	  vista	  degli	  utenX,	  degli	  operatori	  e	  delle	  
Amministrazioni.	   Gli	   scenari	   hanno	   la	   funzione	   di	  
aiutare	   a	   determinare	   quali	   azioni	   debbano	   essere	  
eventualmente	  a+uate	  nell'ambito	  del	  piano.  
 
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  !

� 	  !
PARMA,	  ITALIA:	  SVILUPPO	  DI	  SCENARI	  	  

 
Nel	  2005,	  il	  Comune	  di	  Parma	  ha	  avviato	  un	  processo	  
di	  pianificazione	  integrata	  del	  trasporto	  urbano	  e	  del	  
territorio,	   cosXtuito	   da	  un	  piano	  di	  mobilità	   urbana	  
(un	   PUM,	   molto	   simile	   ad	   un	   Piano	   Urbano	   della	  
Mobilità	   Sostenibile),	   un	   Piano	   Urbano	   del	   Traffico	  
(PGTU)	   ed	   un	   piano	   per	   l’uso	   del	   suolo	   (PSC).	  
L’opportunità	   di	   redigere	   i	   due	   piani	   di	   trasporto	   (il	  
PUM	  e	  il	  PGTU)	  insieme	  ha	  incoraggiato	  l'ente	  locale	  
ad	   esplorare	   le	   connessioni	   tra	   le	   azioni	   a	   breve	  
termine	  promosse	  dal	  PGTU	  e	  le	  poliXche	  di	  gesXone	  
della	   domanda	   e	   dei	   progei	   infrastru+urali	   che	  
fanno	  parte	  del	  PUM.	  
 
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  
 !

!
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FASE	  4:	  SVILUPPARE	  
UNA	  VISIONE	  
STRATEGICA	  
CONDIVISA	  !
Lo	  sviluppo	  di	  una	  visione	  strategica	  condivisa	  è	  uno	  
dei	   capisaldi	   di	   ogni	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  
Sostenibile	   e	   fornisce	   la	   base	   per	   tu+e	   le	   fasi	  
successive	  che	  definiranno	  obieivi	  concreX	  e	  misure	  
da	   intraprendere.	   È	   importante	   ricordare	   che	   la	  
visione	   comune	   può	   fungere	   da	   guida	   solo	   se	   è	  
ampiamente	  acce+ata	  da	  tui	  i	  portatori	  di	  interesse	  
e	  dai	  ci+adini,	  ed	  è	  quindi	   	  fondamentale	  creare	  una	  
adeguata	  condivisione.	  	  !
!
!

ATTIVITÀ	  4.1:	  SVILUPPARE	  UNA	  VISIONE	  
CONDIVISA	   DI	   LUNGO	   PERIODO	   DELLA	  
MOBILITÀ	  !
LOGICA	  !
In	  che	  ci+à	  vogliamo	  vivere?	   In	  che	  modo	  vogliamo	  
che	   si	   disXngua	   dalle	   altre	   ci+à?	   Sono	   queste	   le	  
quesXoni	   centrali	   che	   vanno	   risolte	   con	   la	  
formulazione	  di	  una	  visione	  condivisa	   che	  coinvolga	  
tu+e	   le	   parX	   interessate.	   Una	   visione	   strategica	  
comune	   fornisce	   una	   descrizione	   qualitaXva	   di	   un	  
futuro	   urbano	   desiderato	   e	   serve	   per	   guidare	   lo	  
sviluppo	   di	   adeguate	  misure	   di	   pianificazione	   e	   per	  
inserire	   trasporX	   e	  mobilità	   nel	   contesto	   più	   ampio	  
dello	   sviluppo	   urbano	   e	   sociale.	   La	   visione	   deve	  
essere	  approntata	  tenendo	  in	  considerazione	  tu+e	  le	  
prospeive	   interessate,	   in	   parXcolare	   i	   quadri	  
normaXvi	   e	   di	   pianificazione	   più	   generali	   (ad	  
esempio	  Agenda	  21,	  gli	  strumenX	  di	  piano	  strategici,	  
etc.),	   gli	   strumenX	   di	   pianificazione	   urbana	   e	  
territoriale,	   dello	   sviluppo	   economico,	   per	  
l'ambiente,	   per	   l'inclusione	   sociale,	   per	   l'equità	   di	  
genere,	  la	  salute	  e	  la	  sicurezza.	  !
Il	  PUMS	  deve	  basarsi	  su	  una	  visione	  a	  lungo	  termine	  
dello	   sviluppo	   dei	   trasporX	   e	   della	   mobilità	   per	  
l'intero	  agglomerato	  urbano,	  che	  copra	  tui	  i	  modi	  e	  
le	  forme	  di	  trasporto:	  pubblici	  e	  privaX,	  passeggeri	  e	  
merci,	   motorizzaX	   e	   non	   motorizzaX,	   gesXone	   del	  
traffico	  e	  della	  sosta.	  !
OBIETTIVI	  !
• Concordare	   con	   le	   parX	   interessate	   una	   visione	  

strategica	   comune	   e	   obieivi	   a	   lungo	   termine	  
per	   lo	   sviluppo	   dei	   trasporX	   e	   della	   mobilità	  
nell'agglomerato	   urbano	   come	   elemento	   guida	  
per	  il	  processo	  di	  pianificazione.	  !

• Rafforzare	   l'idenXtà	   della	   comunità	   locale	   e	   la	  
condivisione	  della	  visione	  strategica.	  !

• So+olineare	  il	  valore	  poliXco	  di	  un	  Piano	  Urbano	  
di	  Mobilità	  Sostenibile	  e	  garanXre	   l'impegno	  e	   il	  
coinvolgimento	  degli	  a+ori	  chiave	  e	  dei	  decisori.	  	  !

• Ampliare	   la	  prospeiva,	  cercando	  di	  guardare	  al	  
di	   là	   dei	   trasporX	   e	   della	  mobilità,	   ad	   esempio,	  
alla	   qualità	   della	   vita,	   alla	   salute,	   all’uso	   del	  
territorio.	  !
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• Stabilire	   le	   priorità	   di	   intervento	   e	   orientare	   i	  

futuri	  processi	  decisionali.	  	  !
ATTIVITA’	  	  !
• IsXtuire	  un	  gruppo	  rappresentaXvo	  responsabile	  

dello	  sviluppo	  di	  una	  visione	  strategica	  condivisa	  
(vedi	   di	   seguito	   l’esempio	   del	   	   ‘Vision	   Board’,	   il	  
Comitato	   per	   la	   determinazione	   di	   una	   visione	  
condivisa).	  

• Compilare	   e	   fornire	   informazioni	   di	   base	   per	   i	  
portatori	  di	  interesse	  (ad	  esempio	  sulle	  poliXche	  
da	  intraprendere,	  i	  risultaX	  delle	  analisi,	  etc.).	  

• Preparare,	   tenere	   e	   seguire	   seminari	   e	   incontri	  
dei	   portatori	   di	   interesse	   (con	   diversi	   modelli	  
organizzaXvi	  e	  di	  diversa	  portata	  	  vedi	  Aività	  2.3	  
per	  una	  panoramica	  sui	  formaX	  disponibili).	  	  

• Elaborare	  un	  proge+o	  di	  visione	  e	  discuterlo	  con	  
i	  portatori	  di	  interesse.	  

• Pubblicare	   la	   visione	   strategica	   condivisa	   in	   un	  
formato	  facilmente	  comprensibile.	  	  

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Coinvolgere	  aivamente	  i	  ci+adini	  nello	  sviluppo	  

della	   visione	   condivisa	   (ad	   esempio	   tramite	  
incontri	  o	  seminari).	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Si	  basa	  sull’Aività	  3.1	  ‘Preparare	  una	  analisi	  dei	  

problemi	  e	  delle	  opportunità’	  e	  3.2	   ‘Lo	  sviluppo	  
degli	  scenari’.	  !

• Preparare	   la	   visione	   nell'arco	   di	   diversi	   mesi	   e	  
svilupparla	  nel	  concreto	  in	  poche	  seimane.	  !

CHECKLIST	  !
✓ È	   stato	   creato	   il	   Comitato	   per	   la	   definizione	   di	  

una	  visione	  strategica	  condivisa.	  	  !
✓ È	  stata	  sviluppata	  la	  prima	  bozza	  della	  visione.	  	  !
✓ Il	   proge+o	   è	   stato	   discusso	   con	   le	   parX	  

interessate.	  !
✓ È	   stato	   raggiunto	   un	   accordo	   sulla	   versione	  

definiXva	  della	  visione.	  	  !

✓ I	   risultaX	   dell’elaborazione	   della	   visione	   sono	  
staX	   pubblicaX	   in	   un	   formato	   comprensibile	   e	  
che	  li	  rende	  interessanX.	  !

ESEMPI	  !
CAMBRIDGESHIRE,	  INGHILTERRA:	  DETERMINARE	  LA	  
VISIONE	  STRATEGICACONDIVISA	  

'Creare	   comunità	   dove	   la	   gente	   vuole	   vivere	   e	  
lavorare	   ora	   e	   in	   futuro'.	   La	   strategia	   comune	  
sostenibile	  del	  Cambridgeshire	  stabilisce	  una	  visione	  
strategica	   condivisa	   per	   la	   contea,	   che	   vuole	   creare	  
comunità	  capaci	  di	  crescere,	  prospere,	  forX,	  inclusive	  
e	  supportate	  da	  eccellenX	  servizi	  pubblici.	  Comunità	  
in	   cui	   le	   persone	   possono	   realizzare	   le	   proprie	  
potenzialità,	  vivere	  più	  a	  lungo,	  con	  sXli	  di	  vita	  sani	  e	  
contribuire	  nell’orientare	   i	  processi	  decisionali.	  L'LTP	  
è	   in	   linea	   con	   questa	   visione	   e	   contribuirà	   alla	   sua	  
a+uazione.	  !
Fonte:	  Cambridgeshire	  Local	  Transport	  Plan	  2011	  –	  
2026,	  Policies	  and	  Strategy,	  
www.cambridgeshire.gov.uk/NR/rdonlyres/
81A57E02-‐48D8-‐4C24-‐862F-‐B42A900F70D8/0/
LTP3PoliciesandStrategy.pdf	  !
LILLE	  ,	  FRANCIA:	  COSTRUIRE	  LA	  VISIONE	  
STRATEGICA	  

A	  Lille	  il	  processo	  per	  la	  redazione	  del	  PDU	  è	  	  iniziato	  
dopo	   il	   grande	   processo	   di	   rinnovamento	   e	  
rigenerazione	  urbana	  degli	  anni	   ‘90.	  La	  bonifica	  e	   la	  
rigenerazione	  degli	  insediamenX	  industriali	  in	  disuso	  
di	   Roubaix	   e	   Tourcoing	   ha	   richiesto	   grandi	  
invesXmenX,	   mentre	   al	   contempo	   la	   realizzazione	  
del	   	   terminale	   della	   rete	   TGV	   (prima	   previsto	   fuori	  
dal	  centro	  ci+à)	  ha	  creato	  l'opportunità	  di	  creare	  un	  
nuovo	   quarXere,	   Euralille.	   Lo	   sviluppo	   di	   Euralille	  
come	   nodo	   di	   trasporto	   pubblico	   per	   un’utenza	  
internazionale,	  ma	  anche	  nazionale,	  regionale,	  locale	  
e	   urbana,	   non	   era,	   tu+avia,	   inserito	   in	   un	   piano	  
de+agliato	  di	  trasporto	  locale.	  
QuesX	  sviluppi	  hanno	  posto	   le	  basi	  per	  determinare	  
una	   visione	   strategica	   di	   una	   ci+à	   economicamente	  
forte	  e	  con	  un	  profilo	   internazionale	  ed	  europeo.	  La	  
creazione	  di	  una	  ci+à	  anche	  a+raente	  è	   stata	  posta	  
in	  cima	  alla	  lista	  degli	  obieivi	   	  e	  tu+o	  ciò	  andava	  di	  
pari	   passo	   con	   una	   visione	   ben	   impostata	   della	  
ristru+urazione	   degli	   spazi	   pubblici,	   sopra+u+o	   per	  
quanto	   riguarda	   la	   gesXone	   del	   traffico.	   Una	   delle	  
quesXoni	  strategiche	  sollevate	  è	  stata	  la	  scelta	  tra	  un	  
ulteriore	  sviluppo	  della	  metropolitana	  e	  un	  approccio	  
che	   invece	   comprendesse	   un	   maggiore	   uXlizzo	   del	  
trasporto	  pubblico	  di	  superficie	  (autobus	  e	  tram).	  	  
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La	   ci+à	   ha	   optato	   per	   la	   seconda	   opzione	   e	   ha	  
uXlizzato	   lo	   sviluppo	   del	   trasporto	   pubblico	   di	  
superficie	  come	  mezzo	  per	  ristru+urare,	  riproge+are	  
e	  ridistribuire	  gli	  spazi	  pubblici.	  Concei	  come	  "linee	  
di	   autobus	   di	   alta	   qualità"	   e	   treno-‐tram	   sono	   staX	  
introdoi	  per	  rispondere	  a	  queste	  esigenze	  .	  !
Fonte:	  Manuale	  PILOT	  2007	  –	  versione	  completa:	  
www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48	  	  !
GAND,	  BELGIO	  “DE	  FIETS	  VAN	  TROJE	  ”	  –	  UN	  
APPROCCIO	  BOTTOM-‐UP	  NELLA	  DETERMINAZIONE	  
DELLA	  VISIONE	  STRATEGICA	  DELLA	  MOBILITA’	  	  

L’Arena	  di	  transizione	  -‐	  un	  gruppo	  di	  circa	  25	  persone	  
dotate	  di	   forte	   spirito	  creaXvo	  e	  provenienX	  da	  vari	  
ambiX,	   tra	   cui	   giovani	   imprenditori,	   ci+adini,	  
architei	   e	   professionisX	   dei	   trasporX	   –	   si	   è	   data	  
l’obieivo	  di	  sviluppare	  nuovi	  approcci	  per	  cambiare	  
mobilità	   urbana,	   gesXone	   degli	   spazi	   pubblici	   e	  
mentalità	  delle	  persone	  e	   rendere	  Gand	  più	   vivibile	  
per	  i	  loro	  figli	  nel	  2050.	  !
Per	  maggiori	  de+agli	  si	  veda	  l'Allegato	  C.	  !
BRUXELLES,	  BELGIO:	  UN	  PIANO	  STRATEGICO	  PER	  LA	  
LOGISTICA	  NELLA	  REGIONE	  DI	  BRUXELLES	  CAPITALE	  

È	  a+ualmente	   in	  discussione	   il	  proge+o	  di	  un	  piano	  
strategico	  per	  il	  trasporto	  delle	  merci	  nella	  regione	  di	  
Bruxelles	   Capitale.	   I l	   proge+o	   parte	   dalla	  
constatazione	   che	   il	   30%	   dei	   gas	   serra	   urbani	  
provengono	  dal	  trasporto	  merci.	  La	  visione	  principale	  
del	  piano	  è	  quella	  di	  arrivare	  a	  filiere	  più	  intelligenX	  e	  
sostenibili	  per	  la	  regione	  di	  Bruxelles	  Capitale	  entro	  il	  
2020,	  trovando	  soluzioni	  che	  soddisfino	  tu+e	  le	  parX	  
coinvolte	   e	   lavorare	   in	   partenariato	   è	   basilare	   	   per	  
una	  migliore	  logisXca	  in	  ambito	  urbano.	  
Questa	  visione	  si	  basa	  su	  tre	  punX:	  
•	   limitare	   e	   oimizzare	   i	   movimenX	   di	   merci	   su	  
strada	  da	  e	  per	  la	  ci+à;	  
•	   avviare	   un	   trasferimento	  modale	   dalla	   strada	   alla	  
ferrovia	  e	  alle	  vie	  d’acqua	  e	  lo	  sviluppo	  di	  un	  ulXmo	  
miglio	  urbano	  con	  mezzi	  verdi;	  
•	   facilitare	   le	   operazioni	   delle	   aziende	   di	   trasporto	  
perché	  a+uino	  soluzioni	  più	  sostenibili.	  
L'obieivo	   è	   quello	   di	   eliminare	   entro	   il	   2050	   le	  
emissioni	  di	  gas	  serra	  del	  trasporto	  merci	  e	  ridurre	  il	  
numero	  dei	  veicoli	  di	  consegna	  del	  30%.	  !
Fonte:	  Bruxellesmobilité,	  2012:	  Plan	  Stratégique	  pour	  
le	  transport	  de	  marchandises	  en	  région	  de	  Bruxelles-‐
Capitale	  –	  Projet	  de	  plan,	  Bruxellesmobilité,	  2012	  
www.bruxellesmobilite.irisnet.be/arNcles/la-‐
mobilite-‐de-‐demain/plan-‐transport-‐de-‐marchandises	  
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!
DETTAGLI	  SULLE	  
ATTIVITA’	  DA	  ESEGUIRE	  !
CREARE	  UN	  ‘VISION	  BOARD’	  !
Uno	   dei	   passi	   principali	   in	   questa	   procedura	   è	  
stabilire	  chi	  deve	  essere	  coinvolto	  nel	  determinare	  la	  
visione.	   Si	   tra+a	   prima	   di	   tu+o	   di	   idenXficare	   tui	   i	  
portatori	   di	   interesse	   da	   consultare.	   Il	   passo	  
successivo	   sarà	  quindi	   isXtuire	  un	   tavolo	  di	   lavoro,	  a	  
volte	   chiamato	   ‘Vision	   Board’,	   un	   ‘Comitato	   per	   la	  
determinazione	  di	  una	  visione	  condivisa’	   	  come	  si	   fa	  
nel	  Regno	  Unito.	  
I	   componenX	   potranno,	   ad	   esempio,	   essere	   i	  
rappresentanX	  di:	  
•	  partner	  regionali;	  
•	  autorità	  locali	  (tra	  cui,	  ad	  esempio,	  gli	  enX	  che	  si	  
occupano	  di	  salute,	  sviluppo	  economico); 
•	  fornitori	  di	  servizi	  di	  trasporto;	  
•	  imprese;	  
•	  utenX	  dei	  trasporX;	  
•	  enX	  pubblici;	  	  
• residenX.	  !
È	   importante	   che	   tale	   gruppo	   rappresenX	   tui	   i	  
principali	   portatori	   di	   interesse	   e	   tui	   i	   contribuX	  
dovranno	  essere	   riconosciuX	  e	   valorizzaX.	   La	   visione	  
strategica	  verrà	  acce+ata	  più	  facilmente	  e	  sarà	  tanto	  
più	   efficace	   se	   viene	   generata	   in	   collaborazione	   con	  
tui	   gli	   a+ori	   chiave	   coinvolX	   nel	   processo	   di	  
pianificazione.	  
La	  determinazione	  della	  visione	  coinvolge	  idealmente	  
anche	   i	   ci+adini.	   A	   seconda	   del	   contesto	   e	   della	  
cultura	   di	   pianificazione	   presente	   a	   livello	   locale,	  	  
raggiungere	   la	   ci+adinanza	   può	   comunque	   essere	  
difficile.	  In	  questo	  caso,	  i	  ci+adini	  dovrebbero	  almeno	  
essere	   aivamente	   informaX	   sulla	   visione	   (vedi	  
Aività	  4.2	  ‘Aivarsi	  per	  informare	  adeguatamente	  la	  
ci+adinanza’).	  !
Fonte:	   Manuale	   PILOT	   2007	   –	   versione	   completa:	  
www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48
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ATTIVITÀ	  4.2:	  ATTIVARSI	  PER	  
INFORMARE	  ADEGUATAMENTE	  LA	  
CITTADINANZA	  	  !
LOGICA	  !
Una	   visione	   comune	   è	   il	   punto	   di	   partenza	   per	   lo	  
sviluppo	  di	  misure	  concrete.	  Gli	  esiX	  del	  processo	  di	  
pianificazione	   della	   mobilità	   urbana	   sostenibile	  
possono	  essere	  posiXvi	   solo	  se	   i	   ci+adini	   riescono	  a	  
capire	   le	   cara+erisXche	   di	   tale	   visione	   e	   se	  
supportano	  gli	  obieivi	  più	  generali.	  Anche	  se	  non	  è	  
sempre	  possibile	  coinvolgere	  dire+amente	  i	  ci+adini	  
nella	   costruzione	   della	   visione	   (Aività	   4.1),	   quesX	  
dovrebbero	  almeno	  essere	  aivamente	  informaX	  sul	  
processo	   di	   costruzione	   della	   visione	   e	   dei	   suoi	  
risultaX,	  perché	  ciò	  aiuta	  a	   creare	   consapevolezza	  e	  
una	  più	  ampia	  acce+azione.	  	  !
OBIETTIVI	  
 !
• Creare	   un’ampia	   condivisione	   del	   Piano	  Urbano	  

di	  Mobilità	  Sostenibile.	  !
• Assicurarsi	   che	   i	   ci+adini	   possano	   far	   senXre	   la	  

propria	   voce	   se	   non	   sono	   soddisfai	   con	   la	  
visione	  che	  si	  va	  delineando.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• Impegnarsi	  a	  fornire	  ai	  ci+adini	  i	  daX	  più	  rilevanX	  

riguardanX	   il	   processo	   di	   pianificazione	   e	   i	  
risultaX	  dei	  passi	  più	  importanX.	  !

• Evitare	   segretezza	   e	   corporaXvismo,	   uXlizzare	  
riunioni	   pubbliche	  e	   trarre	   spunto	  dagli	   incontri	  
con	   i	   portatori	   di	   interesse	   per	   garanXre	   la	  
trasparenza.	  	  !

• Eseguire	   semplici	   sondaggi	  per	  vagliare	  opinioni	  
e	   tendenze	   e	   portare	   argomenX	   validi	  
all’a+enzione	  dei	  	  decisori	  poliXci.	  !

• Coinvolgere	  i	  media	  (stampa	  locale,	  radio,	  TV).	  !
• Educare	  e	  informare	  i	  ci+adini	  e	  gli	  altri	  soggei	  

interessaX	   sui	   problemi	   legaX	   alla	   mobilità	  
urbana	   sostenibile	   a+raverso	   campagne	   di	  
comunicazione	  dedicate.	  !

• Una	   volta	   predisposto,	   diffondere	   quanto	   più	  
possibile	   il	   documento	   che	   riassume	   la	   visione	  
comune	  ai	  ci+adini.	  

� 	  

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Coinvolgere	   dire+amente	   i	   ci+adini	   nella	  

costruzione	   della	   visione	   comune	   con	   gli	  
strumenX	   di	   partecipazione	   interaiva	   (vedi	  
Aività	  4.1).	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  
 !
• Si	  basa	  sull’Aività	  3.1	  ‘Predisporre	  un’analisi	  dei	  

problemi	   e	   delle	   opportunità’	   e	   sull’Aività	   3.2	  	  
‘Lo	  sviluppo	  degli	  scenari’.	  !

• In	  parallelo	   e	   dopo	   l’Aività	   4.1:	   Sviluppare	  una	  
visione	  condivisa	  di	  lungo	  periodo	  della	  mobilità	  !

CHECKLIST	  !
✓ Gli	  spunX	  o+enuX	  nel	  corso	  delle	  riunioni	  con	  gli	  

stakeholder	  sono	  staX	  resi	  pubblici.	  !
✓ Sono	   staX	   elaboraX	   e	   distribuiX	   materiali	  

informaXvi	   ben	   confezionaX	   sul	   processo	   di	  
costruzione	  della	  visione	  condivisa	  e	  sui	   risultaX	  
a+esi.	  	  	  !

✓ I	  media	  sono	  staX	  coinvolX.	  
	  !
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ESEMPI	  !
LILLE,	  FRANCIA:	  COINVOLGIMENTO	  DEI	  	  PORTATORI	  
DI	  INTERESSE	  E	  DELLA	  CITTADINANZA	  	  

Lille	   può	   essere	   considerato	   un	   Xpico	   esempio	  
virtuoso	   di	   coinvolgimento	   degli	   stakeholder	   e	   dei	  
ci+adini	  in	  Francia.	  Nel	  2000,	  la	  conurbazione	  di	  Lille,	  
che	   oggi	   raggruppa	   85	   Comuni,	   ha	   ado+ato	   il	   suo	  
primo	   Plan	   de	   Déplacement	   Urbain	   (PDU,	  
equivalente	   ad	   un	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	  
Sostenibile).	   Prima	   dell'adozione	   di	   una	   bozza	   di	  
piano	   da	   parte	   del	   Consiglio	   ci+adino,	   Lille	   ha	  
cosXtuito	   diversi	   gruppi	   di	   lavoro	   temaXci	   con	   la	  
partecipazione	   dei	   principali	   a+ori	   locali	   e	   delle	  
autorità	   competenX	   (ad	   esempio	   la	   rappresentanza	  
locale	  del	  Governo	  centrale,	  la	  Regione,	  le	  ci+à	  della	  
zona	   e	   la	   Camera	   di	   commercio	   locale).	   La	  
c i+ad inanza	   è	   stata	   co invo l ta	   a+raverso	  
l'organizzazione	   di	   un	   forum	   sulla	   mobilità,	   nonché	  
a+raverso	   una	   serie	   di	   evenX	   chiamaX	   "mardi	   du	  
PDU"	   ("i	   martedì	   del	   PUMS").	   Durante	   queste	  
sessioni	   aperte	   di	   dibaito,	   le	   associazioni	   presenX	  
sul	   territorio	   e	   la	   ci+adinanza	   in	   generale	   hanno	  
avuto	   l'opportunità	   di	   discutere	   i	   diversi	   temi	   e	   le	  
parX	  del	   Piano	  Urbano	  di	  Mobilità	   Sostenibile	   con	   i	  
rappresentanX	  poliXci	  e	  i	  tecnici	  della	  conurbazione.	  
La	   versione	   finale	   del	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  
Sostenibile	   è	   stata	   ado+ata	   dopo	   la	   pubblicazione	  
del	   documento,	   come	   richiesto	   dalla	   normaXva	   e	  
l'integrazione	  dei	  successivi	  piccoli	  miglioramenX	  nel	  
piano.	  !
Fonte:	  Rupprecht	  Consult	  sulla	  base	  di	  Communauté	  
Urbaine	   Lil le	   Métropole,	   PDU,	   June	   2003;	  
Communauté	   Urbaine	   Lille	   Métropole,	   Projet	   de	  
PDU,	  April	  2009;	  www.lillemetropole.fr	  !!

� 	  !

VALDEMORO,	  SPAGNA:	  	  INFORMARE	  LA	  
CITTADINANZA	  

La	   ci+à	   di	   Valdemoro	   ha	   accompagnato	   lo	   sviluppo	  
del	   suo	   Piano	  Urbano	   di	  Mobilità	   Sostenibile	   locale	  
("Plan	   de	   Movilidad	   Urbana	   Sostenible"),	   con	   una	  
campagna	   di	   promozione	   e	   l'organizzazione	   di	   una	  
mostra	   inXtolata	   "Cada	   paso	   cuenta.	   Ven	   a	  
verlo"	  ("Ogni	  passo	  è	  importante.	  Venite	  a	  vederlo")	  
con	  l'obieivo	  di	  informare	  la	  popolazione	  in	  merito	  
al	   piano.	   La	  mostra	   e	   le	   aività	  di	   informazione	  del	  
pubblico	  sono	  state	  lanciate	  simultaneamente.	  

Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  	  l’Allegato	  C.	  !
KOPRIVNICA	  ,	  CROAZIA:	  COINVOLGIMENTO	  
PUBBLICO	  E	  INFORMAZIONE	  COSTANTI	  PER	  
MANTENERE	  IL	  SUPPORTO	  POLITICO	  E	  DELLA	  
POPOLAZIONE	  	  

Koprivnica	   sta	   a+uando	   una	   serie	   di	   misure	   di	  
mobilità	   urbana	   sostenibile	   e	   pone	  molta	   enfasi su	  
coinvolgimento	   e	   informazione	   dei	   ci+adini	   sullo	  
stato	  di	  a+uazione	  -‐	  non	  da	  ulXmo	  per	  mantenere	  il	  
sostegno	   dei	   ci+adini	   e	   dei	   decisori	   poliXci	   -‐	   per	  
esempio	   a+raverso	   una	   favorevole	   copertura	  
mediaXca	   e	   l'organizzazione	   di	   evenX,	   quali	   un	  
fesXval	  annuale	  per	  il	  ciclismo.	  Uno	  dei	  messaggi	  più	  
efficaci	   veicolaX	   a+raverso	   i	   media	   è,	   infai,	  
mostrare	  i	  poliXci	  in	  sella	  alle	  loro	  bicicle+e	  di	  fronte	  
alle	  telecamere. !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  	  l’Allegato	  C.	  !!

!
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FASE	  5:	  DEFINIRE	  
PRIORITA’	  E	  TARGET	  
MISURABILI	  !
Una	   visione	   descrive	   in	   maniera	   qualitaXva	   lo	  
scenario	   futuro	   desiderato,	   tu+avia	   ciò	   non	   è	  
evidentemente	  sufficiente	  in	  sé	  e	  deve	  essere	  meglio	  
specificato	   a+raverso	   la	   definizione	   di	   obieivi	  
concreX	   	   e	   determinaX	   quanXtaXvamente,	   che	  
indichino	   il	  Xpo	  di	  cambiamento	  desiderato.	  Queste	  
modifiche,	   poi,	   	   devono	   anche	   essere	   misurabili,	   il	  
che	   richiede	   la	   selezione	   di	   un	   insieme	   ben	  
congegnato	  di	  obieivi	  o	  target	  che	  si	  concentrino	  su	  
se+ori	   specifici	   	   e	   per	   cui	   vengano	   scelX	   idonei	  
indicatori.	  !

ATTIVITÀ	  5.1:	  IDENTIFICARE	  LE	  PRIORITÀ	  
PER	  LA	  MOBILITÀ	  	  !
LOGICA	  !
Definire	   gli	   obieivi	   significa	   specificare	   quali	  
miglioramenX	   sociali,	   ambientali	   o	   economici,	   si	  
ritengono	  necessari,	  dicendo	  esa+amente	  ciò	  che	  va	  
"rido+o",	   "incrementato"	   o	   "mantenuto	   allo	   stato	  
a+uale".	  Gli	   obieivi	   definiscono	   il	   livello	   strategico	  
del	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	   Sostenibile	   (ad	  
esempio,	   ridurre	   drasXcamente	   la	   congesXone	  
causata	  dal	   traffico	  veicolare),	  mentre	   le	  misure	   (ad	  
esempio,	   sviluppare	   un	   sistema	   di	   trasporto	  
tramviario)	   sono	   i	   mezzi	   per	   raggiungerli.	   Ciò	  
contrasta	   con	   un	   eventuale	   approccio	   proge+uale	  
che	   si	   concentra	   sulla	   fornitura	   di	   schemi	   e	  
infrastru+ure,	  senza	  riferimento	  ad	  obieivi	  di	  livello	  
strategico.	  
  
La	  definizione	  degli	  obieivi	  perme+e	  di	  concentrare	  
e	   coordinare	   le	   azioni	   tra	   lo	   sviluppo	   della	   visione	  
(Aività	   4.1	   e	   4.2)	   e	   la	   definizione	   degli	   obieivi	  
(Aività	  5.2).	  Il	  costante	  coinvolgimento	  dei	  portatori	  
di	  interesse	  è	  necessario	  per	  garanXre	  l'acce+azione	  
delle	  priorità	  individuate	  per	  la	  mobilità. !
OBIETTIVI	  !
• Specificare	   quali	   siano	   i	   risultaX	   che	   il	   PUMS	   si	  

propone	   di	   o+enere,	   partendo	   dalla	   visione	  
comune.	  	  !

• Formulare	   obieivi	   chiari	   e	   misurabili	   (il	  
riferimento	  è	  alla	  raccolta	  dei	  daX	  -‐	  garanXre	  che	  
i	  daX	  vengono	  raccolX	  con	  un	  ragionevole	  livello	  
di	  accuratezza	  in	  modo	  che	  si	  possano	  misurare	  i	  
progressi	  verso	  il	  raggiungimento	  degli	  obieivi).	  !

ATTIVITA’	  	  !
• ParXre	   dalla	   visione	   per	   analizzare	   le	   sue	  

implicazioni	  per	  la	  formulazione	  degli	  obieivi.	  !
• Valutare	  le	  priorità	  per	  la	  mobilità	  con	  i	  principali	  

portatori	   di	   interesse.	   Non	   tui	   gli	   obieivi	  
possono	  essere	   facilmente	   raggiunX	  e	   potrebbe	  
quindi	   essere	   necessario	   specificare	   quali	   siano	  
gli	   obieivi	   più	   importanX.	   Preparare	   e	   tenere	  
riunioni	   e	   laboratori	   che	   coinvolgano	   i	   portatori	  
di	   interesse	  e	  fare	  una	  valida	  opera	  di	   follow-‐up	  
per	  valorizzarne	  le	  conclusioni.	  !

!
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• Concordare	   una	   serie	   di	   priorità	   per	   i	   temi	  

generali	  che	  rifle+ano	  le	  esigenze	  dei	  portatori	  di	  
interesse	  e	  dei	  ci+adini	  nel	  contesto	  urbano.	  	  !

• Definire	  obieivi	  chiari	  e	  misurabili	  che	  aiuXno	  a	  
orientare	   la	   selezione	   delle	   misure	   e	   la	  
stru+urazione	  di	  de+aglio	  del	  piano.	  Specificare	  
cosa	  va	  realizzato	  e	  con	  quali	  tempi.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Parte	  dalla	  visione	  comune	  (fase	  4).	  !
• Elaborazione	  nel	  corso	  di	  diversi	  mesi.	  !
CHECKLIST	  !
✓ L’analisi	   della	   visione	   per	   orientare	   lo	   sviluppo	  

degli	  obieivi	  è	  stata	  condo+a	  con	  successo.	  	  !
✓ La	  bozza	  degli	  obieivi	  è	  stata	  sviluppata.	  	  !
✓ Il	   proge+o	   è	   stato	   discusso	   con	   i	   principali	  

portatori	  di	  interesse.	  	  !
✓ La	   bozza	   finale	   degl i	   obieivi	   è	   stata	  

formalizzata.	  !
PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  !
Il	  sito	  di	  supporto	  per	  l’analisi	  dei	  trasporX	  -‐	  WebTAG	  
(DFT)	   me+e	   a	   disposizione	   una	   sezione	   speciale	   di	  
orientamento	  sul	  tema	  degli	  obieivi,	  che	  si	  riferisce	  
alla	   formulazione	   degli	   stessi	   in	   linea	   con	   gli	  
orientamenX	   del	   governo	   britannico,	   gli	   obieivi	  
locali	   e	   regionali,	   la	   determinazione	   dei	   target	   e	   la	  
definizione	  dei	  problemi	  da	  affrontare.	  !
www.dt.gov.uk/webtag/documents/
projectmanager/unit2.2.php	  	  !
ESEMPI	  !
FRANCIA:	  OBIETTIVI	  GENERALI	  PER	  I	  PDU	  

I	   principali	   obieivi	   di	   un	   PDU	   sono	   assicurare	   il	  
coordinamento	   tra	   tui	   i	   modi	   di	   trasporto	   e	   la	  
promozione	   delle	   modalità	   a	   basso	   consumo	  
energeXco	  e	  meno	  inquinante.	  
Al	   fine	   di	   raggiungere	   quesX	   obieivi	   -‐	   che	   vanno	  
declinaX	   a	   livello	   locale	   -‐	   ogni	   PDU	   deve	   almeno	  
prendere	  in	  considerazione	  i	  seguenX	  temi	  generali:	  	  !

• Il	   miglioramento	   della	   sicurezza	   stradale	   e	   la	  
sicurezza	  di	  tui	  gli	  utenX	  della	  rete	  stradale,	  tra	  
l’altro	   a+raverso	  un'adeguata	   condivisione	  dello	  
spazio	   sulla	   strada	   e	   lo	   sviluppo	   di	   un	  
osservatorio	   sulla	   sicurezza	   stradale	  almeno	  per	  
pedoni	  e	  ciclisX.	  	  

• La	  riduzione	  del	  traffico	  automobilisXco.	  	  

• Lo	   sviluppo	   dei	   trasporX	   pubblici	   e	   di	   tu+e	   le	  
altre	   forme	  di	   trasporto	  a	  minore	   impa+o	  e	  più	  
sostenibili,	   in	   parXcolare	   la	   mobilità	   ciclabile	   e	  
pedonale.	  

• Lo	   sviluppo	   e	   l’uXlizzo	   di	   ro+e	   urbane	   e	   peri-‐
urbane	   	   (comprese	   le	   strade	   nazionali	   e	  
provinciali	   integrate)	   e	   la	   realizzazione	   di	   un	  
miglior	  sistema	  di	  informazioni	  sul	  traffico.	  

• L'organizzazione	   e	   la	   regolamentazione	   dei	  
parcheggio	  su	  strada	  e	  dei	  parcheggi	  pubblici,	  tra	  
cui	   i	   sistemi	   Park	   &	   Ride,	   i	   parcheggi	   per	   i	  
residenX	   e	   i	   parcheggi	   temporanei	   per	   i	   veicoli	  
merci.	  

• La	  gesXone	  e	   la	   regolamentazione	  del	   trasporto	  
merc i	   (compresa	   una	   r ifless ione	   sul la	  
razionalizzazione	   del	   se+ore)	   e	   il	   trasporto	  
mulXmodale.	  	  

• La	   promozione	   di	   piani	   di	   spostamento	   per	   i	  
pendolari,	   sia	   per	   le	   aziende	   che	   per	   le	  
Amministrazioni	  pubbliche,	  che	  favoriscono	  l'uso	  
del	  trasporto	  pubblico,	  il	  carpooling,	  etc.	  	  

• Lo	   sviluppo	   di	   un	   sistema	   di	   tariffazione	  	  
integrata	   per	   l'intero	   se+ore	   della	   mobilità,	   il	  
parcheggio	  e	  la	  promozione	  dell'inter-‐modalità.	  

Fonte:	  	  Rupprecht	  Consult	  sulla	  base	  di	  “Plans	  de	  
déplacements	  urbains	  PDU	  –	  guide”,	  CERTU,	  Lyon,	  
1996.”	  !
REGNO	  UNITO:	  QUADRO	  DI	  RIFERIMENTO	  
STRATEGICO	  PER	  GLI	  LTP,	  	  I	  PIANI	  DI	  TRASPORTO	  
LOCALE	  (OBIETTIVI	  NAZIONALI	  PER	  IL	  SETTORE	  DEI	  
TRASPORTI)	  	  

La	  guida	  per	   la	   redazione	  degli	   LTP	  nel	  Regno	  Unito	  
cita	  cinque	  obieivi	  chiave	  per	  il	  futuro	   	  sviluppo	  dei	  
trasporX	  nel	  paese:	  !

➢ Supportare	  la	  crescita	  economica;	  
➢ Ridurre	  le	  emissioni	  climalteranX;	  
➢ Favorire	  le	  pari	  opportunità;	  	  !
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➢ Contribuire	   a	   migliorare	   sicurezza	   e	   salute	  

dei	  ci+adini;	  
➢ Migliorare	  la	  qualità	  della	  vita	  e	  promuovere	  

un	  ambiente	  più	  sano.	  !
Fonte:	  	  Department	  for	  Transport	  (UK):	  Guidance	  on	  
Local	  Transport	  Plans,	  2009.	  !
WEST	  YORKSHIRE	  (REGNO	  UNITO):	  GLI	  OBIETTIVI	  
DEL	  LOCAL	  TRANSPORT	  PLAN	  LOCALE	  

Gli	  obieivi	  per	   il	  LTP2	  di	  Leeds	  sono	  staX	  sviluppaX	  
nel	   contesto	   della	   visione	   a	   lungo	   termine	   definita	  
per	   il	   se+ore	   dei	   trasporX	   nel	   West	   Yorkshire.	   Essi	  
rifle+ono	   le	   risorse	   che	   possono	   essere	   messe	   a	  
disposizione	  del	  partenariato	  di	  a+uazione	  del	  piano.	  
È	   stato	   sviluppato	   un	   obieivo	   relaXvo	   a	   ciascuna	  
priorità	  condivisa:	  !
• Fornire	   accessibilità:	   per	   migliorare	   l'accesso	   al	  

lavoro,	  all’istruzione	  e	  agli	   altri	   servizi	   essenziali	  
per	  tui.	  

• Affrontare	   la	   congesXone:	   per	   ridurre	   i	   ritardi	  
alla	  circolazione	  delle	  persone	  e	  delle	  merci.	  

• Strade	  più	  sicure:	  per	  migliorare	  la	  sicurezza	  per	  
tui	  gli	  utenX	  della	  strada.	  

• Migliorare	   la	   qualità	   dell'aria:	   per	   limitare	   le	  
emissioni	  di	  inquinanX	  atmosferici,	  i	  gas	  serra	  e	  il	  
rumore	  derivanX	  dai	  trasporX;	  

• GesXone	  efficace	  delle	   risorse:	  per	  migliorare	   la	  
condizione	  delle	  infrastru+ure	  di	  trasporto.	  

Fonte:	  Pilot	  Manual	  –	  versione	  completa,	  www.pilot-‐
transport.org/index.php?id=48	  
	  !

ATTIVITÀ	  5.2:	  DEFINIRE	  TARGET	  SMART	  	  !
LOGICA	  !
I	   target	   rappresentano	   la	   forma	   più	   concreta	   di	  
impegno	   verso	   un	   PUMS	   e	   indicano	   il	   livello	   di	  
cambiamento	   auspicato	   in	   un	   determinato	   periodo	  
di	  tempo.	  Essi	  sono	  inoltre	  necessari	  per	  valutare	  se	  
un	   provvedimento	   ado+ato	   raggiunge	   davvero	   i	  
risultaX	   desideraX.	   I	   target	   vanno	   formulaX	   in	  
maniera	   che	   siano	   	   SMART	   (specifici,	   misurabili,	  
raggiungibili,	   realisXci,	   con	   una	   definizione	   delle	  
tempisXche	   correlate)	   e	   coerenX	   con	   gli	   obieivi	  
concordaX.	   I	   target	   sono	   essenziali	   per	   effe+uare	  	  
monitoraggio	  e	  valutazione	  (Aività	  8.1	  ‘Organizzare	  
il	  monitoraggio	  e	  la	  valutazione’).	  Tu+o	  ciò	  va	  tenuto	  
presente	   nella	   	   selezione	   degli	   indicatori.	   La	  
definizione	   dei	   target	   fornisce	   trasparenza	   e	  
chiarezza	  su	  ciò	  che	  si	  intende	  raggiungere	  in	  termini	  
di	  cambiamento	  dei	  trasporX	  e	  della	  mobilità	  in	  ci+à.	  !
OBIETTIVI	  
 !
• Definire	   una	   serie	   di	   target	   che	   perme+ano	   il	  

mon i to ra g g i o	   d e i	   p ro g re s s i	   v e r s o	   i l	  
raggiungimento	  degli	  obieivi.	  !

• Stabilire	  una	  serie	  di	  parametri	  di	  riferimento	  per	  
valutare	  l'efficienza	  e	  l'efficacia	  delle	  misure.	  !

ATTIVITA’	  	  
 !
• Definire	   target	   che	   consentano	   il	   monitoraggio	  

dei	   progressi	   verso	   il	   raggiungimento	   degli	  
obieivi	   e	   la	   valutazione	   dell'efficienza	   e	  
dell'efficacia	  delle	  misure	  intraprese.	  

• Coinvolgere	   i	   principali	   portatori	   di	   interesse	  
nella	   definizione	   di	   target	   quanXtaXvi	   e	  
qualitaXvi.	   Preparazione	   	   e	   realizzazione	   di	  
incontri	  di	  un	  apposito	  gruppo	  di	   lavoro	   	  per	   la	  
definizione	  di	  indicatori	  e	  il	  relaXvo	  follow-‐up. 

• Definire	   obieivi	   SMART:	   specifici,	   misurabili,	  
raggiungibili,	   realisXci,	   con	  una	  definizione	  delle	  
tempisXche	  correlate.	  

• Ado+are	   e/o	   sviluppare	   indicatori	   che	   siano	  
rappresentaXvi	  per	  gli	  obieivi	  prescelX.	  

• Eseguire	  una	  valutazione	  in	  iXnere	  sugli	  obieivi	  
(Aività	   5.2)	   nelle	   prime	   fasi	   di	   definizione	   dei	  
target.	  	  

• Rendere	   l'adozione	   formale	  dei	   target	   parte	  del	  
piano	  operaXvo	  e	  del	  budget	  (Aività	  7.2).	  !! !!!
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Target	  SMART	  !
• Specifico	   -‐	   descri+o	   in	   maniera	   precisa	   	   uXlizzando	   termini	   quanXtaXvi	   e/o	   qualitaXvi	   che	   siano	  

compresi	  da	  tui	  i	  soggei	  interessaX.	  !
• Misurabile	  -‐	   la	  situazione	  a+uale	  è	  stata	  analizzata	  ed	  è	  nota.	  Le	  risorse	  per	  misurare	   i	  cambiamenX	  

qualitaXvi	  e	  quanXtaXvi	  sono	  disponibili.	  	  !
• Realizzabile	  -‐	  sulla	  base	  delle	  competenze	  tecniche,	  operaXve	  e	  finanziarie	  disponibili	  e	  gli	   

accordi/impegni	  con	  i	  portatori	  di	  interesse.	  !
• Rilevante	   -‐	   so+olinea	   l'importanza	   di	   scegliere	   target	   significaXvi,	   che	   guidino	   la	  mobilità	   urbana	   in	  

avanX	  e	  sostengano	  o	  siano	  coerenX	  con	  altri	  target.	  !
• TempisXche	  ben	  definite	  per	  il	  raggiungimento	  del	  target.	  	  !
Fonte:	  Proge@o	  BUSTRIP	  2007,	  Moving	  sustainably	  –	  Guide	  to	  Sustainable	  Urban	  Transport	  Plans,	  
www.movingsustainably.net/

!
DETTAGLI	  SULLE	  ATTIVITA’	  DA	  ESEGUIRE	  !
QuanO	  	  target?	  !
La	  seconda	  edizione	  delle	  linee	  guida	  	  per	  il	  LTP	  del	  Regno	  Unito	  suggerisce	  che	  è	  controproducente	  includere	  un	  gran	  
numero	  di	  target	  per	  gli	  indicatori	  di	  risultato	  chiave	  e	  intermedi.	  In	  generale,	  il	  numero	  oimale	  di	  indicatori	  sembra	  
essere	   compreso	   tra	   venX	   e	   quaranta	   e	   in	   parte	   dipende	   dalle	   dimensioni	   e	   dalle	   cara+erisXche	   del	   piano.	  MolX	  
esperX	  coinvolX	  nelle	  consultazioni	  effe+uate	  per	  ELTISplus,	  però,	  affermano	  che	  lavorare	  con	  un	  numero	  ancora	  più	  
ristre+o	  di	  obieivi	  può	  risultare	  ancora	  più	  efficace	  in	  cerX	  contesX,	  in	  parXcolare	  per	  le	  ci+à	  che	  non	  dispongono	  di	  
vaste	  risorse	  o	  esperienza	  a	  cui	  aingere	  quando	  si	  sviluppa	  un	  Piano	  Urbano	  di	  Mobilità	  Sostenibile.  !
Siate	  realisOci!	  !
In	  molte	  ci+à,	  i	  target	  	  per	  il	  trasporto	  urbano	  e	  la	  mobilità	  rifle+ono	  più	  il	  desiderio	  di	  una	  situazione	  ideale	  di	  ciò	  che	  
ci	   si	   può	   realisXcamente	   aspe+are	   di	   o+enere.	   Ciò	   è	   ovviamente	   controproducente.	   Se	   da	   un	   lato	   è	   bene	   essere	  
ambiziosi,	   è	   necessario	   anche	   valutare	   onestamente	   ciò	   che	   può	   essere	   realizzato	   con	   le	   risorse	   e	   le	   competenze	  
disponibili.	  Tu+o	  ciò	  dovrebbe	  rifle+ersi	  anche	  nella	  selezione	  delle	  	  misure	  (Fase	  6).
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SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Scegliere	   target	   differenziaX	   all ' interno	  

dell'agglomerato	   urbano	   (ad	   esempio	   per	   il	  
centro	   della	   ci+à,	   per	   le	   aree	   industriali	   o	  
commerciali,	  per	  singoli	  quarXeri,	  etc.)	  per	  tener	  
c o n t o	   d i	   d i ff e r e n z e	   n e i	   m o d e l l i	   d i	  
comportamento	   legaX	   ai	   trasporto	   e	   alle	  
opportunità	  di	  spostamento.	  !

• Definire	   traie+orie	   o	   traguardi	   annuali	   per	  
monitorare	   i	   progressi	   nel	   raggiungimento	   degli	  
obieivi.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• La	   definizione	   dei	   target	   deve	   cosXtuire	  

all’interno	  del	  processo	  il	  passo	  immediatamente	  
successivo	  alla	  definizione	  degli	  obieivi	  (Aività	  
5.1).	  !

• La	   definizione	   dei	   target	   perme+erà	   di	  
monitorare	   gli	   effei	   nel	   corso	   del	   tempo	   e	  
consenXrà	   il	   proseguimento	   del	   Piano	   Urbano	  
della	  Mobilità	  Sostenibile	  (Aività	  8.1	  e	  10.3).	  !

CHECKLIST	  !
✓ È	   stato	   sviluppato	   un	   opportuno	   insieme	   di	  

target	  rilevanX	  a	  livello	  locale.	  
✓ È	  stata	  completata	   la	  valutazione	  in	   iXnere	  degli	  

target	  (vedi	  Aività	  5.1).	  
✓ L’adozione	  formale	  di	  target	  e	  indirizzi	  da	  parte	  di	  

tui	   i	   portatori	   di	   interesse	   fa	   parte	   del	  
programma	   operaXvo	   ed	   è	   prevista	   nella	  
formulazione	  del	  budget	  (Aività	  7.2).	  !

PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  !
PROGETTO	  DISTILLATE,	  UK	  

Indicatori	  oimizzaX	  per	  il	  trasporto	  sostenibile	  e	   
la	  sua	  pianificazione:	  scelta	  e	  uso.	  
www.its.leeds.ac.uk/projects/disNllate/outputs/
reports.php	  !
ESEMPI	  
 !
ESEMPIO	  TEORICO:	  LA	  DEFINIZIONE	  DI	  UN	  TARGET	  
PER	  CONTRASTARE	  LA	  CONGESTIONE	  	  

Nell’affrontare	   la	   congesXone,	   l'obieivo	   potrebbe	  
essere,	   ad	   esempio,	   quello	   di	   ridurre	   il	   tasso	   di	  

crescita	   del	   traffico	   in	   ingresso	   in	   un	   agglomerato	  
urbano	   in	  orario	  di	   punta.	   Il	   target	  potrebbe	  essere	  
quello	   di	   non	   superare	   una	   crescita	   del	   5%	   nel	  
numero	   di	   veicoli	   in	   ingresso	   che	   a+raversano	   un	  
c o rd o n e	   ( s p e s s o	   u n	   i n c ro c i o	   o	   s im i l i )	  
nell’agglomerato	   urbano	   nell’orario	   7:00-‐10:00	  
(periodo	   di	   punta	   al	   maino)	   tra	   gli	   anni	   2012	   e	  
2017.	  
Sia	   il	   portale	   ElXs	   (www.elXs.org)	   che	   il	   database	  
Konsult	  (www.konsult.leeds.ac.uk)	  sono	  uXli	  punX	  di	  
partenza	   (per	   ulteriori	   fonX	   di	   buone	   prassi	   	   vedi	  
Aività	  6.1	  ‘Individuare	  le	  misure	  più	  efficaci’).	  
Come	   illustrato	   in	   questo	   esempio,	   i	   target	   devono	  
essere	   specifici,	   misurabili	   e	   con	   un	   riferimento	  
temporale	   ed	   una	   tempisXca	   per	   la	   realizzazione.	   I	  
target	   devono	   rappresentare	   e	   r ifle+ere	  
dire+amente	  ciò	  che	  è	  stato	  concordato	  in	  termini	  di	  
obieivi.	  	  !
Fonte:	  Manuale	  Pilot	  2007	  –	  versione	  completa,	  
rielaborata,	  	  www.pilo@ransport.org/index.php?
id=48	  !
CAMBRIDGESHIRE,	  INGHILTERRA:	  TARGET	  E	  
INDIRIZZI	  	  

Il	   Local	  Transport	  Plan	  3	  del	  Cambridgeshire	   (2011	  -‐	  
2026)	  definisce	  gli	   indicatori	  e	   i	   target	   	  che	  saranno	  
uXlizzaX	   per	   monitorare	   i	   progressi	   verso	   la	  
realizzazione	   della	   strategia	   e	   raggiungere	   gli	  
obieivi.	   Gli	   indicatori	   scelX	   rifle+ono	   le	   quesXoni	  
più	   importanX	   per	   il	   	   Cambridgeshire,	   e	   allo	   stesso	  
tempo	  consentono	  di	  confrontare	  i	  progressi	  rispe+o	  
agli	   altri	   enX	   locali	   del	   Paese.	   Il	   LTP	   comprende	  
illustrazioni	   che	   chiariscono	   il	   rapporto	   tra	  obieivi,	  
target	  e	  indirizzi	  per	  il	  monitoraggio.	  !
LTP	  01:	  INCIDENTI	  STRADALI	  MORTALI	  O	  CHE	  
CAUSANO	  SERI	  DANNI	  PERMANENTI	  	  

Gli	   obieivi	   di	   sicurezza	   stradale	   nazionali	   proposX	  
dal	   DiparXmento	   per	   i	   TrasporX	   nel	   luglio	   del	   2009	  
definivano	   una	   riduzione	   desiderata	   del	   33%	   degli	  
incidenX	   mortali	   o	   con	   gravi	   conseguenze	   per	   le	  
persone	  coinvolte	  entro	  il	  2020.	  Il	  Cambridgeshire	  ha	  
quindi	  fissato	  dei	  target	  iniziali	  per	  questo	  indicatore	  
per	  il	  periodo	  che	  va	  fino	  al	  2012	  in	  linea	  con	  questa	  
riduzione.	  	  !
Fonte:	  Cambridgeshire	  County	  Council,	  
Cambridgeshire	   Local	   Transport	   Plan	   2011	   –	   2026,	  
ImplementaNon	  Plan.  

!
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FASE	  6:	  SVILUPPARE	  
PACCHETTI	  EFFICACI	  DI	  
MISURE	  	  !
Lo	  sviluppo	  di	  pacchei	  efficaci	  di	  misure	  è	  al	  centro	  
della	  pianificazione	  della	  mobilità	  urbana	  sostenibile.	  
Solo	  misure	  selezionate	  con	  a+enzione	  garanXranno	  
il	  raggiungimento	  degli	  obieivi	  e	  dei	  target	  definiX.	  
La	   scelta	   delle	  misure	   dovrà	   basarsi	   sulle	   risultanze	  
delle	   discussioni	   con	   i	   principali	   portatori	   di	  
interesse,	  prendere	  in	  considerazione	  l'esperienza	  di	  
altri	   enX	   locali	   con	   poliXche	   simili,	   cercare	   di	  
o+enere	  un	  buon	  rapporto	  qualità-‐prezzo	  e	  sfru+are	  
il	  più	  possibile	   le	  sinergie	   tra	   le	  misure.	   In	  sostanza,	  
in	  questa	  fase	  le	  misure	  sono	  idenXficate	  in	  risposta	  
alle	   domande:	   cosa,	   come,	   dove	   e	   quando?	  
L'individuazione	   delle	   misure	   (meglio,	   dei	   pacchei	  
di	   misure)	   è	   una	   pietra	   miliare	   molto	   importante	  
nello	   sviluppo	   del	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  
Sostenibile.	  	  !

ATTIVITÀ	  6.1:	  INDIVIDUARE	  LE	  MISURE	  
PIÙ	  EFFICACI	  	  !
LOGICA	  !
Le	  misure	  devono	  contribuire	  alla	  realizzazione	  	  della	  
visione	   strategica	   comune,	   al	   raggiungimento	   degli	  
obieivi	   e	   dei	   target	   specifici.	   Va	   idenXficata	   una	  
serie	   di	   opzioni	   che	   si	   adai	   realisXcamente	   alle	  
risorse	   disponibili.	   Il	   primo	   passo	   è	   o+enere	   una	  
panoramica	   delle	   possibili	   misure	   che	   vanno	  
suddivise	  in	  "pacchei"	  e	  non	  considerate	  in	  termini	  
di	   scelte	   separate,	   in	  modo	   da	   tenere	   conto	   anche	  
delle	  possibili	  sinergie.	  !
OBIETTIVI	  !
• IdenXficare	  le	  opzioni	  disponibili	  sia	  tra	  le	  misure	  

idonee,	   sia	   per	   quanto	   riguarda	   la	   possibilità	   di	  
loro	  integrazione.	  	  !

• O+enere	   una	   visione	   complessiva	   chiara	   delle	  
diverse	   opzioni	   e	   del	   contributo	   che	   possono	  
fornire	   alla	   realizzazione	   della	   visione	   e	   al	  
raggiungimento	  degli	  obieivi.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• Rivalutare	  il	  quadro	  delle	  risorse	  per	  l'a+uazione	  

delle	  misure.	  !
• IdenXficare	  le	  opzioni	  di	  pacchei	  di	  misure.	  !
• Assicurarsi	   che	   le	   misure	   rispondano	   agli	  

obieivi.	    !
• Valutare	  la	  probabile	  efficacia	  delle	  misure.	  !!

�  !
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!
DETTAGLI	  SULLE	  ATTIVITA’	  DA	  ESEGUIRE !
Sfide	  legate	  al	  trasporto	  urbano	  e	  possibili	  soluzioni	  (dal	  progeAo	  CIVITAS-‐CATALIST)	  !
La	  seguente	  tassonomia	  delle	  sfide	  poste	  alla	  gesXone	  della	  mobilità	  in	  ambito	  urbano	   	  e	  le	  relaXve	  possibili	  
misure	  per	  rispondere	  ad	  esse	  sono	  state	  riportate	  in	  'Una	  guida	  per	  i	  professionisX	  del	  trasporto	  urbano'	  dal	  
proge+o	   CiViTAS-‐CATALIST,	   che	   sosXene	   la	   diffusione	   e	   il	   trasferimento	   delle	   migliori	   prassi	   dell’iniziaXva	  
CIVITAS	  della	  Commissione	  europea. !
Le	  sfide	  poste	  dalla	  mobilità	  urbana	  	  	  !
• Salute:	  come	  creare	  un	  ambiente	  sano	  per	  i	  ci+adini;	  

• CongesXone:	  come	  creare	  una	  ci+à	  economicamente	  sostenibile	  e	  accessibile;	  

• Sicurezza	  e	  protezione:	  come	  garanXre	  un	  ambiente	  urbano	  sicuro	  e	  prote+o	  e	  la	  relaXva	  mobilità;	  

• Partecipazione:	  come	  coinvolgere	  i	  ci+adini	  e	  le	  altre	  parX	  interessate	  nella	  mobilità	  urbana;	  	  

• Pianificazione	   strategica:	   come	   raggiungere	   obieivi	   poliXci,	   garantendo	   nel	   contempo	   che	   le	   esigenze	   di	  
mobilità	  della	  società	  e	  dei	  suoi	  ci+adini	  siano	  soddisfa+e;	  	  

• I	  cambiamenX	  climaXci:	  come	  ridurre	   le	  emissioni	   legate	  ai	  cambiamenX	  climaXci	  da	  trasporto	  urbano	  per	  
contribuire	   al	   raggiungimento	   degli	   obieivi	   climaXci	   locali,	   nazionali	   e	   globali	   (come	   sfida	   globale	  
supplementare	  e	  da	  considerare	  nelle	  poliXche	  di	  mobilità	  urbana).	  

Tipologie	  di	  misure/soluzioni: !
a)	   CarburanX	  e	  veicoli	  più	  puliX 
b)	   LogisXca	  urbana	  	  
c)	   Strategie	  di	  gesXone	  della	  domanda	  (restrizioni	  agli	  accessi,	  zone	  a	  tutela	  ambientale	  )	  	  	  
d)	   Mobility	   management	   (agenzie	   per	   la	   mobilità,	   Ecopoint,	   	   sistema	   eco-‐punX	   che	   premia	   l'uso	   del	  
trasporto	  pubblico	  e	  altre	  opzioni	  di	  mobilità	  sostenibile	  al	  posto	  dell'auto	  privata)	  
e)	   Trasporto	  colleivo	  (nuove	  forme	  di	  servizi	  di	  trasporto	  pubblico,	  accessibilità	  per	  le	  persone	  anziane	  o	  
disabili,	  integrazione	  dei	  modi	  di	  trasporto)  
f)	   TelemaXca	  dei	  trasporX	  (e-‐XckeXng,	  gesXone	  e	  controllo	  del	  traffico,	  informazioni	  per	  gli	  spostamenX	  
e	  per	  i	  passeggeri)	  	  
g)	   Opzioni	  di	  mobilità	  meno	  dipendenX	  dall’auto	  (car-‐sharing,	  carpooling,	  mobilità	  ciclabile	  e	  pedonale) !
E'	   importante	  ricordare	  che	  affrontare	   le	  sfide	  della	  mobilità	  urbana	  richiede	   l'implementazione	  di	  pacchei	  
integraX	  di	  misure	  (soluzioni)	  e	  non	   	  di	  singole	  misure	  isolate.	  Le	  connessioni	  più	  forX	  tra	  misure/soluzioni	  e	  
sfide	  della	  mobilità	  urbana	  sono	  illustrate	  nella	  matrice	  riportata	  nella	  prossima	  pagina.	  !
Fonte:	  CiViTAS-‐CATALIST	  Proge+o:	  CiViTAS	  Guide	  for	  the	  Urban	  Transport	  Professional	  –	  Results	  and	  Lessons	  of	  
Long-‐Term	  EvaluaXon	  of	  the	  CIVITAS	  IniXaXve,	  2012;	  www.civitas.eu/guide_ebook/index.php	  and	  www.civitas-‐
iniXaXve.eu/docs/2086/CIVITAS_Guide_For_The_Urban_Transport_Professional.pdf
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Fonte:	  Proge@o	  CiViTAS-‐CATALIST:	  CiViTAS	  Guide	  for	  the	  Urban	  Transport	  Professional	  –	  Results	  and	  Lessons	  of	  
Long-‐Term	  EvaluaNon	  of	  the	  CIVITAS	  IniNaNve,	  2012;	  www.civitas.eu/guide_ebook/index.php	  and	  www.civitas-‐
iniNaNve.eu/docs/2086/CIVITAS_Guide_For_The_Urban_Transport_Professional.pdf 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Soluzioni

Sfide

CarburanO	  e	  veicoli	  più	  puliO ✓✓✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓✓✓

LogisOca	  urbana ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Strategie	  di	  gesOone	  della	  
domanda	  

✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Restrizioni	  agli	  eccessi,	  zone	  a	  
tutela	  ambientale	  	  

✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

PoliXche	  di	  tariffazione	  per	  il	  
controllo	  della	  congesXone

✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Mobility	  management ✓✓ ✓✓✓✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Agenzie	  per	  la	  mobilità	   ✓✓ ✓✓✓✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Sistema	  eco-‐punX ✓✓ ✓✓✓✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Trasporto	  colleivo	   ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Nuove	  forme	  di	  trasporto	  pubblico	   ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Accessibilità	  per	  le	  persone	  anziane	  
o	  disabili	  

✓✓✓ ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓

Integrazione	  dei	  modi	  di	  trasporto	   ✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

TelemaOca	  dei	  trasporO ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓

E-‐XckeXng ✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓ ✓✓

GesXone	  e	  controllo	  del	  traffico	   ✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓✓

Informazioni	  per	  gli	  spostamenX	  e	  
per	  i	  passeggeri	  

✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓ ✓✓

Opzioni	  di	  mobilità	  meno	  
dipendenO	  dall’auto

✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Car	  sharing ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

Car	  pooling ✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓

Mobilità	  ciclabile	  e	  pedonale ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓

Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  
Sostenibile	  

✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓
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SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Discutere	   le	   opzioni	   di	   scelta	   con	   i	   portatori	   di	  

interesse	  	  !
TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	   aivare	   dopo	   che	   gli	   obieivi	   sono	   staX	  

definiX.	  	  !
• Da	  aivare	  in	  parallelo	  con	  Aività	  6.2	  ‘Imparare	  

dalle	  esperienze	  altrui’.	  !
CHECKLIST	  !
✓ Quadro	  delle	  risorse	  ri-‐valutato.	  	  !
✓ Opzioni	  di	  possibili	  misure	  definite	  e	  riassunte.	  !

PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  !
MISURE	  POSSIBILI	  E	  UTILI	  FONTI	  DI	  RIFERIMENTO	  

Vi	   è	   una	   vasta	   gamma	   di	   possibili	   misure,	   il	   che	  
significa	   che	   individuare	   le	  misure	   più	   idonee	   per	   il	  
contesto	   locale	   richiede	   un	   lavoro	   di	   preparazione	  
preliminare	  ed	  il	  confronto	  con	  i	  membri	  del	  team	  di	  
proge+o	  e	  con	  i	  portatori	  di	  interesse.	  Si	  consiglia	  di	  
consultare	   le	   banche	   daX	   e	   i documenX	   disponibili	  
on-‐line	   	   che	   forniscono	   una	   panoramica	   delle	  
possibili	  misure	  ada+e	  ai	  vostri	  obieivi.	  	  !
DATABASE	  DI	  BUONE	  PRASSI	  
 !
• BESTFACT:	   portale	   di	   buone	   prassi,	   contai	   e	  

po l i X che	   ne l	   s e+o re	   de l l a	   l o g i sX ca ,	  
www.bes<act.net	  	  

• ElXs:	  portale	  sula	  mobilità	  urbana,	  www.elXs.org	  

• CiViTAS.	  portale	  dell’iniziaXva,	  www.civitas.eu	  	  

• EPOMM:	   European	   Pla<orm	   on	   Mobility	  
Management,	  www.epomm.eu	  	  

• SMILE:	   Sustainable	  Mobility	   IniXaXves	   for	   Local	  
Environment,	  www.smile-‐europe.org	  	  

• SUGAR:	   Sustainable	   Urban	   Goods	   LogisXcs	  
Achieved	   by	   Regional	   and	   Local	   Policies,	  
www.sugarlogisXcs.eu	  	  

!

DOCUMENTI	  CHE	  FANNO	  RIFERIMENTO	  A	  MISURE	  
EFFICACI	  PER	  LA	  PIANIFICAZIONE	  DELLA	  MOBILITÀ	  
URBANA	  SOSTENIBILE:	  

• Commissione	   Europea,	   DG	   Ambiente,	   Piani	  
urbani	   per	   il	   trasporto	   sostenibile.	   Documento	  
preparatorio	  di	  follow-‐up	  della	  strategia	  temaXca	  
sull'ambiente	   urbano,	   2006	   -‐	   Integrato	   da	   un	  
Allegato	   con	   esempi	   di	   buone	   praXche	   e	   uXli	  
riferimenX,	  2007.	  
h+p://ec.europa.eu/environment/urban/
urban_transport.htm	  !

• DiparXmento	   dei	   TrasporX,	   Regno	   Unito,	   Linee	  
guida	  per	  la	  redazione	  dei	  Local	  Transport	  Plans,	  
2009.	  Guida	   definiXva	   per	   sostenere	   le	   autorità	  
locali	   dei	   trasporX	   nello	   sviluppo	   del	   proprio	  
piano	   di	   trasporto.	   Allegato	   E	   -‐	   Possibili	   misure	  
per	  raggiungere	  gli	  obieivi	  (16	  luglio	  2009).	  	  
h+p://webarchive.naXonalarchives.gov.uk/
20110509101621/	  e	  
	   www.d�.gov.uk/adobepdf/165237/l tp-‐
guidance.pdf	  	  !!

� 	  !!!
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• Proge+o	   BUSTRIP	   (2007)	   Sostenibilità	   in	  

movimento	   –	   Guida	   ai	   Piani	   per	   i	   TrasporX	  
Urbani	   Sostenibili	   (strumento	   online,	   vedi	  
sezione	  “Be+er	  mobility”)	  
www.movingsustainably.net/	  !

• Piani	   per	   i	   TrasporX	   Urbani	   Sostenibili	  
(Sustainable	   Urban	   Transport	   Plans	   -‐	   SUTP)	   e	  
ambiente	  urbano:	  poliXche,	  effei	  e	  simulazioni.	  
Analisi	   dei	   riferimenX	   europei	   in	   materia	   di	  
rumore,	   qualità	   dell'aria	   ed	   emissioni	   di	   CO2	  
(o+obre	  2005),	  
h+p://ec.europa.eu/environment/urban/
urban_transport.htm	  	  !

• BESTUFS	   -‐	   Best	  Urban	   Freight	   SoluXons	   Project,	  
BESTUFS	  Guida	  alle	  buone	  prassi	  per	  soluzioni	  di	  
logisXca	   urbana	   (2007),	   disponibile	   in	   17	   lingue	  
all’indirizzo:	  www.bestufs.net/gp_guide.html	  	  !!

ESEMPI	  !
DUNDEE,	  SCOZIA:	  USO	  DI	  UN	  MODELLO	  
SEMPLIFICATO	  	  

Nello	   sviluppare	   la	   sua	   prima	   Strategia	   di	   Trasporto	  
Locale	   nel	   2000,	   la	   ci+à	   di	   Dundee	   in	   Scozia	   ha	  
uXlizzato	   il	   Transport	   Policy	   (Strumento	   di	  
modellizzazione	   per	   la	   gesXone	   dei	   trasporX)	   del	  
Transport	  Research	  Laboratory	  che	  richiede	  solo	  daX	  
di	  base	  per	  produrre	  sXme	  dei	  risultaX	  o+enibili	  con	  
l’a+uazione	  di	  determinate	  misure.	  Ciò	  ha	  permesso	  
di	   scegliere	   le	   misure	   più	   appropriate	   e	   di	   fissare	  
obieivi	  significaXvi.	  
Fonte:	   Tom	   Rye,	   Lund	   University,	   basato	   su	  
w w w . d u n d e e c i t y . g o v . u k / d u n d e e c i t y /
uploaded_publicaNons/publicaNon_1418.pdf,	  p.	  71	  	  !!!!!!

� 	  !!

!!
STRUMENTI	  !
UN	  GENERATORE	  DI	  STRATEGIE	  BASATO	  SUL	  DATABASE	  KONSULT	  	  !
KONSULT	  è	  un	  database	  del	  Xpo	  knowledge	  base	  che	  fornisce	  una	  valutazione	  del	  potenziale	  contributo	  alla	  
realizzazione	  di	  poliXche	  efficaci	  di	  gesXone	  della	  mobilità	  di	  circa	  40	  misure	  e	  strumenX	  legaX	  alla	  gesXone	  
dei	   trasporX	  e	  all’uso	  del	   territorio,	   sulla	  base	  di	  una	  prima	  valutazione	   inziale	  e	  di	  una	   rassegna	  di	   casi	  di	  
studio.	  	  
Il	   generatore	   di	   opzioni	   consenXrà	   agli	   utenX	   di	   interrogare	   KonSULT	   per	   idenXficare	   il	   so+oinsieme	   di	  
strumenX	  che	  possono	  essere	  maggiormente	  uXli	  in	  un	  determinato	  contesto.	  	  !
L'obieivo	  è	  quello	  di	   ampliare	   la	   gamma	  di	   strumenX	  a	  disposizione,	  piu+osto	   che	  de+are	  un	  parXcolare	  
approccio.	   Gli	   utenX	   saranno	   in	   grado	   di	   concentrarsi	   sui	   propri	   obieivi,	   problemi	   o	   indicatori	   di	  
performance,	  specificare	  la	  relaXva	  importanza,	  individuare	  la	  strategia	  complessiva	  che	  vogliono	  perseguire	  
e	   idenXficare	   il	   contesto	   in	   cui	   stanno	   lavorando.	   Il	   generatore	   di	   opzioni,	   quindi,	   uXlizzerà	   i	   risultaX	   della	  
valutazione	  per	  ogni	  strumento	  contenuto	  in	  KonSULT	  per	   individuare	  quegli	  strumenX	  che	  possono	  meglio	  
contribuire	  al	  raggiungimento	  degli	  obieivi.	  	  !
Nell'ambito	  del	  Proge+o	  CH4LLENGE,	  finanziato	  dal	  Programma	   Intelligent	  Energy	  Europe,	  KonSULT	  è	   stato	  
ulteriormente	   sviluppato	   e	   sarà	   testato	   da	   ci+à	   partner	   di	   proge+o	   impegnate	   nello	   sviluppo	   e	   nella	  
elaborazione	  dei	   loro	  Piani	  Urbani	  di	  Mobilità	  Sostenibile	  come	  strumento	  di	   ispirazione	  e	  per	  restringere	  il	  
campo	  delle	  opzioni	  disponibili.	  	  !
Link:	  www.konsult.leeds.ac.uk	  e	  www.sump-‐challenges.eu/

!
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ATTIVITÀ	  6.2:	  IMPARARE	  
DALL’ESPERIENZA	  ALTRUI	  	  !
LOGICA	  !
L’idenXficazione	  delle	  misure	  più	  efficaci	  va	  condo+a	  
uXlizzando	   al	   meglio	   l’esperienza	   pregressa	  
dell’Amministrazione	   ci+adina,	   l’analisi	   delle	   fonX	  
disponibili	   e	   lo	   scambio	   di	   conoscenze	   e	   di	   know-‐
how	   con	   i	   maggiori	   a+ori	   locali.	   Tu+avia	   è	  
estremamente	   importante	   anche	   imparare	  
dall'esperienza	   di	   coloro	   che	   hanno	   già	   a+uato	   le	  
misure	   che	   si	   stanno	   prendendo	   in	   considerazione	  
per	  il	  contesto	  locale	  e	  nella	  maggior	  parte	  dei	  casi	  è	  
probabile	   che	   si	   possano	   individuare	   altre	   ci+à	   nel	  
Paese	   e/o	   altrove	   in	   Europa,	   che	   le	   abbiano	   già	  
sperimentate.	  Questo	  evita	  di	  "re-‐inventare	  la	  ruota"	  
e	   comme+ere	   errori	   costosi,	   mentre	   si	   può	   più	  
semplicemente	   imparare	   dalle	   esperienze	   altrui	   e	  
me+er	  a	   fru+o	   sia	   le	  esperienze	  posiXve,	   sia	  quelle	  
negaXve.	  !
OBIETTIVI	  !
• Imparare	   da	   coloro	   che	   hanno	   già	   a+uato	   le	  

m i s u re	   c he	   s i	   s t a nno	   p rendendo	   i n	  
considerazione.	  	  !

• Evitare	  di	  parXre	  da	  zero	  ed	  uXlizzare	  esperienze	  
disponibili	  maturate	  altrove.	  !

• Fornire	   prove	   ed	   argomenX	   convincenX	   per	  
l'a+uazione	  di	  una	  misura	  nel	  contesto	  locale.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• IdenXficare	   altre	   ci+à	   in	   cui	   è	   già	   stata	   a+uata	  

una	  misura	  chiave	  a	  cui	  siete	  interessaX.	  	  !
• Entrare	   in	   conta+o	   con	   gli	   a+ori	   chiave	   che	  

hanno	   implementato	   la	   misura	   (per	   telefono	   o	  
organizzando	   una	   visita	   in	   loco	   per	   vedere	   le	  
misure	  in	  azione).	  
	  	  

• Riassumere	   le	   conclusioni	   come	   input	   nel	  
processo	  di	  selezione.	  !

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Cercare	   buoni	   esempi	   anche	   al	   di	   fuori	   del	  

proprio	  Paese.	  
• Invitare	   professionisX	   provenienX	   da	   altri	  

contesX	  	  a	  visitare	  la	  ci+à	  per	  un	  consiglio.	  

!
• Portate	   i	   decisori	   poliXci	   locali	   a	   fare	   un	  

sopralluogo	  in	  una	  ci+à	  in	  cui	  un	  provvedimento	  
è	  stato	  a+uato	  con	  successo.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• In	   parallelo	   a	   Aività	   6.1	   ‘individuare	   le	  misure	  

più	  efficaci’.	  !
CHECKLIST	  !
✓ IdenXficare	   luoghi	   interessanX	   che	   hanno	   già	  

a+uato	  una	  data	  misura.	  !
✓ Organizzare	  scambi	  con	  gli	  a+uatori.	  !
✓ Riassumere	  i	  principali	  risultaX.	  !
PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  !
A	   livello	   europeo,	   le	   due	   fonX	   più	   ricche	   per	   le	  
a+uazioni	   delle	   misure	   di	   mobilità	   urbana	   (e	   di	  
pacchei	  di	  misure)	  nelle	   ci+à	  di	   tu+a	  Europa	   sono	  
le	  sezioni	  casi	  di	  studio	  di	  ElXs	  (www.elXs.org),	  vale	  a	  
dire	   il	   portale	   della	   mobilità	   urbana	   della	  
Commissione	   europea,	   e	   il	   sito	   web	   dell'iniziaXva	  
CIVITAS	   per	   trasporX	   più	   puliX	   e	   di	  migliore	   qualità	  
nei	  contesX	  urbani	  (www.civitas.eu).	  !
ESEMPI	  !
IL	  PROGETTO	  EUROPEO	  NICHES:	  SCAMBI	  PER	  
CONDIVIDERE	  LE	  ESPERIENZE	  DI	  IMPLEMENTAZIONE	  
DI	  CONCETTI	  INNOVATIVI	  NELLA	  GESTIONE	  DEI	  
TRASPORTI	  	  

Il	  Proge+o	  europeo	  NICHES+	  (2008-‐2011)	  era	  rivolto	  
agli	  stakeholder	  che	  lavorano	  su	  soluzioni	  innovaXve	  
di	   trasporto	   e	   di	   mobilità	   urbana	   per	   cercare	  
occasioni	   di	   condivisione	   in	   una	   logica	   	   di	   rete.	   In	  
questo	   contesto,	   si	   è	   rivelata	   estremamente	   uXle	  
l’organizzazione	   di	   uno	   scambio	   tra	   operatori	  
interessaX	   a	   implementare	   una	   misura	   nel	   loro	  
contesto	   locale	   e	   altri	   che	   avevano	   già	   a+uato	   un	  
conce+o	  simile	  altrove.	  Un	  esempio	  è	  lo	  scambio	  tra	  
la	   Regione	   francese	   dell’Artois-‐Gohelle	   e	   le	   ci+à	   di	  
Salisburgo	   e	   Monaco	   di	   Baviera	   in	   relazione	   alle	  	  
misure	  di	  accessibilità.	  Un	  team	  francese	  ha	  visitato	  
entrambe	   le	   ci+à	   e	   imparato	   a	   conoscere	   la	   vasta	  
esperienza	  di	  Salisburgo	  sulla	  formazione	  nel	  se+ore	  
degli	   spostamenX	   e	   il	   conce+o	   di	   Pianificazione	  
dell’Accessibilità	  di	  QuarXere	  uXlizzato	  a	  Monaco.	  Un	  
altro	   esempio	   è	   lo	   scambio	   tra	   le	   ci+à	   francesi	   di	  

!
LINEE	  GUIDA	  -‐	  Sviluppare	  e	  a+uare	  un	  Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile	   �64

	   	  PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  2:	  DEFINIZIONE	  DI	  OBIETTIVI	  RAZIONALI	  E	  TRASPARENTI

http://www.eltis.org
http://www.civitas.eu


PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  2:	  DEFINIZIONE	  DI	  OBIETTIVI	  RAZIONALI	  E	  TRASPARENTI	  !
Nantes	   e	   Lorient	   con	   il	   Worcestershire,	   nel	   Regno	  
Unito,	  sui	  sistemi	  di	  autobus	   	  a	  trasporto	  rapido.	  Le	  
ci+à	   francesi	   hanno	   in	   funzione	   sistemi	   efficaci	   che	  
hanno	  aiutato	  i	  rappresentanX	  del	  Worcestershire	  ad	  
o+enere	  un	  quadro	  più	  chiaro	   	  sulle	  sfide	  specifiche	  
che	   devono	   essere	   affrontate	   per	   perme+ere	  
l'a+uazione	  locale.	  !
Per	  maggiori	  de@agli:	  www.niches-‐transport.org	  	  !!

� 	  !!
IL	  PROGETTO	  EUROPEO	  	  SUGAR	  –	  POLITICHE	  LOCALI	  
E	  REGIONALI	  PER	  UNA	  LOGISTICA	  DELLE	  MERCI	  
SOSTENIBILE	  	  

SUGAR	   si	   concentra	   sul	   problema	   della	   gesXone	  
inefficiente	   e	   inefficace	   della	   distribuzione	   urbana	  
delle	   merci,	   una	   componente	   criXca	   del	   sistema	  
globale	   dei	   trasporX	  urbani	   e	   una	   fonte	   primaria	   di	  
emissioni	  inquinanX	  dei	  veicoli.	  
Per	   raggiungere	   questo	   obieivo,	   il	   proge+o	  
promuove	  lo	  scambio,	  il	  confronto	  e	  il	  trasferimento	  
di	   esperienze,	   conoscenze	   e	   buone	   praXche	  
uXlizzando	   leve	   poliXche	   e	   di	   pianificazione	   nel	  
campo	  della	  gesXone	  del	  trasporto	  merci	  urbano.	  !
Per	  maggiori	  de@agli:	  www.sugarlogisNcs.eu	  	  
	    

ATTIVITÀ	  6.3:	  VALUTARE	  L’EFFICIENZA	  
NELL’UTILIZZO	  DELLE	  RISORSE	  	  	  !
LOGICA	  !
La	  selezione	  delle	  misure	  sarà	  guidata	  non	  solo	  da	  un	  
criterio	   di	   efficacia,	   ma	   anche	   di	   efficienza	  
nell’uXlizzo	   oculato	   delle	   risorse.	   Sopra+u+o	   in	  
tempi	   di	   ristre+ezze	   di	   bilancio	   per	   il	   trasporto	  
urbano	   e	   la	   mobilità,	   è	   fondamentale	   riuscire	   ad	  
o+enere	   il	   massimo	   impa+o	   investendo	   risorse	  
limitate.	  Ciò	  richiederà	  una	  valutazione	  di	  base	  delle	  
opzioni	   disponibili,	   con	   un	   occhio	   al	   rapporto	   tra	  
cosX	   e	   benefici.	   Ciò	   aiuterà	   anche	   ad	   avere	   un	  
approccio	   realisXco	   nel	   decidere	   quali	   misure	  
possano	   essere	   a+uate	   ed	   evitare	   progei	   poco	  
realizzabili,	   insomma	   a	   scegliere	   solo	   le	   misure	  
finanziariamente	  sostenibili.	  !
OBIETTIVI	  !
• GaranXre	   un	   uso	   efficiente	   delle	   risorse	  

disponibili.	  	  !
• Evitare	   la	   scelta	   di	   misure	   finanziariamente	  

irrealisXche.	  	  !
• Rafforzare	   la	   credibilità	   dell’a+uazione	   delle	  

misure.	  !
ATTIVITA’	  	  !
• Selezionare	   le	  misure	   e	   i	   pacchei	   di	  misure	   in	  

modo	   che	   siano	   finanziariamente	   sostenibili	   ed	  
efficaci. 

• Valutare	   le	   misure	   proposte	   per	   sXmare	  
l’effeiva	  e	   realisXca	  possibilità	   di	   procedere	   ad	  
una	   tempesXva	   implementazione	   con	   le	   risorse	  
date.	   La	   scelta	   della	   metodologia	   dipende	  
dall’esperienza	   e	   dalle	   risorse	   disponibili	   e	   può	  
includere	  sia	  approcci	  qualitaXvi	  che	  quanXtaXvi.	  
In	  alcuni	  casi,	  un’analisi	  cosX-‐benefici	  de+agliata	  
può	   risultare	   troppo	   onerosa.	   In	   quesX	   casi,	  
potrebbe	   essere	   opportuno	   concentrarsi	   sulle	  
misure	   più	   importanX	   e	   uXlizzare	   approcci	   e/o	  
sXme	  semplificaX. 

• Assicurarsi,	  tu+avia,	  che	  tui	  i	  cosX	  e	   ibenefici	  -‐	  
non	   solo	   quelli	   che	   possono	   essere	   facilmente	  
m i s u raX	   o	   v a l u t aX	   -‐	   s i a n o	   p r e s i	   i n	  
considerazione. 
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• Assicurarsi	   che	   vengano	   presi	   in	   considerazione	  

sia	   i	   flussi	   di	   persone	   che	   i	   flussi	   di	   trasporto	  
delle	  merci.	  !

• Assicurarsi	   che	   vengano	   presi	   in	   considerazione	  
gli	  impai	  sulla	  qualità	  dell’aria	  e	  sui	  gas	  a	  effe+o	  
serra.	  !

• Assicurarsi	   che	   tui	   i	   modi	   siano	   ugualmente	  
consideraX	   e	   confrontaX	   nel	   valutare	   cosX	   e	  
benefici.	  	  !

• Valutare	  anche	  le	  necessità	  di	  manutenzione.	  !
TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	   a+uarsi	   dopo	   l'idenXficazione	   iniziale	   delle	  

misure	   tra	   cui	   scegliere	   in	   parallelo	   alle	   Aività	  
6.1	   ‘Individuare	   le	   misure	   più	   efficaci’	   e	   6.2	  
‘Imparare	  dalle	  esperienze	  altrui’.	  !

CHECKLIST	  !
✓ Le	   misure	   adeguate	   (e	   i	   pacchei	   di	   misure),	  

sono	  state	  valutate	  prendendo	  in	  considerazione	  
cosX	  e	  benefici	  e	   l’effeiva	  efficacia	   in	   relazione	  
allo	  sforzo	  economico	  previsto.	  !

✓ I	  risultaX	  sono	  staX	  riassunX	  per	  fare	  da	  base	  alla	  	  
discussione	  sulla	  scelta	  finale	  delle	  misure.	  !!

� 	  !!

PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  !
WEBTAG:	  GUIDA	  ALL’ANALISI	  DEI	  SISTEMI	  DI	  
TRASPORTO	  	  

La	   guida,	   prodo+a	   per	   il	   Regno	   Unito,	   include	  
indicazioni	  o	  fornisce	   link	  a	  materiali	   informaXvi	  per	  
sapere	  come:	  
•	  fissare	  obieivi	  e	  idenXficare	  i	  problemi;	  
•	  sviluppare	  soluzioni	  possibili;	  	  
•	   creare	   un	  modello	   di	   trasporto	   per	   la	   valutazione	  
delle	  soluzioni	  alternaXve.	  
	    
La	   sezione	   	   2.5	   di	   WebTAG	   fornisce	   un’uXle	  
introduzione	  al	  processo	  di	  valutazione.	  !
Per	  maggiori	  de@agli:	  www.dt.gov.uk/webtag	  	  !
ESEMPI	  !
AREA	  METROPOLITANA	  DI	  GREATER	  NOTTINGHAM,	  
INGHILTERRA:	  LOCAL	  TRANSPORT	  PLAN	  2	  –	  
VALUTAZIONE	  DEGLI	  SCHEMI	  PROPOSTI	  	  

Il	   LTP2	   dell’area	   metropolitana	   di	   Noingham	  
(equivalente	   ad	   un	   Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	  
Sostenibile)	   comprende	   una	   sezione	   per	   valutare	   i	  
principali	  schemi	  proposX	  rispe+o	  agli	   	  obieivi	  per	  
assicurarsi	  che	  tui	  diano	  un	  contributo	  significaXvo	  
per	   la	   maggior	   parte	   degli	   obieivi	   del	   piano.	   Tale	  
sezione	   spiega	   inoltre	   come	   tali	   schemi	   siano	  
proge+aX	   e	   integraX	   con	   altri	   per	   massimizzare	   i	  
benefici	   e	   quindi	   il	   rapporto	   qualità-‐prezzo.	   Infine,	  
vengono	   	   idenXficate	  alternaXve	  a	  basso	  costo	  per	   i	  
grandi	  progei	  al	  fine	  di	  mostrare	   ciò	   che	  potrebbe	  
essere	   realizzato	   con	   meno	   soldi.	   Per	   maggiori	  
de+agli:	   www.noinghamshire.gov.uk/chapter12-‐
implementaXonprogramme.pdf,	  pagine	  334-‐336.	  !
Fonte:	  Tom	  Rye,	  Lund	  University	  !!
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ATTIVITÀ	  6.4:	  UTILIZZARE	  SINERGIE	  E	  
CREARE	  PACCHETTI	  INTEGRATI	  DI	  
MÌSURE	  	  !
LOGICA	  !
L'esperienza	  dimostra	  che	   le	  misure	   isolate	  possono	  
avere	  solo	  un	  impa+o	  limitato,	  mentre	  i	  pacchei	  di	  
misure	   sono	   in	   grado	   di	   sfru+are	   le	   sinergie	   che	   si	  
riescono	   a	   creare	   e	   si	   rafforzano	   reciprocamente.	  
Pertanto,	   le	   conclusioni	   tra+e	   dall'analisi	   delle	  
opzioni	  disponibili	  andranno	  trado+e	   in	  pacchei	  di	  
misure,	   combinaX	   in	   maniera	   significaXva.	   I	  	  
pacchei	   prescelX	   dovranno	   poi	   andare	   nella	  
direzione	   di	   una	  maggiore	   integrazione	   dei	  modi	   di	  
trasporto	   (inter-‐modalità),	   con	   la	   pianificazione	  
territoriale	   e	   con	   le	   altre	   aività	   di	   pianificazione	  
se+oriale	   (ad	   esempio	   per	   quanto	   riguarda	   le	  
integrazioni	   possibili	   con	   le	   poliXche	   rivolte	   a	  
ambiente,	  salute	  e	  economia).	  !
OBIETTIVI	  !
• Selezionare	   le	   migliori	   opzioni	   so+o	   forma	   di	  

pacchei	  di	  misure.	  !
• GaranXre	   un	   ricorso	   oimale	   alle	   possibili	  	  

sinergie	  tra	  le	  misure.	  	  !
• Assicurare	   l'integrazione	   dei	   modi	   di	   trasporto	  

(intermodalità).	  	  !
• Cercare	   di	   a+uare	   un’integrazione	   con	   la	  

pianificazione	   territoriale	   e	   ulteriori	   aività	   di	  
pianificazione	  di	  se+ore.	  !!

� 	  !!

ATTIVITA’	  	  !
• IdenXficare	   le	   misure	   che	   contribuiscono	   al	  

contemporaneo	  raggiungimento	  di	  più	  obieivi.	  	  !
• Raggruppare	   le	   misure	   in	   pacchei	   per	  

beneficiare	   di	   sinergie	   e	   aumentare	   la	   loro	  
efficacia	   complessiva	   (vedi	   CiViTAS-‐CATALIST	   in	  
Aività	  6.3).	  !

Assicurarsi	  che	  	  venga	  data	  la	  necessaria	  rilevanza	  
all'inter-‐modalità,	  compresi	  i	  collegamenX	  alle	  reX	  di	  
trasporto	  a	  lunga	  distanza	  come	  la	  rete	  TEN-‐T.	  (Vedi	  il	  
Proge+o	  LINK	  per	  l’’inter-‐modalità	  per	  i	  passeggeri	  e	  
per	  raccomandazioni	  de+agliate	  sui	  collegamenX	  di	  
ulXmo	  miglio	  in	  ambito	  urbano:	  www.transport-‐
research.info/web/projects/project_details.cfm?
id=11355).	    !
• Verificare	  l'integrazione	  delle	  misure	  di	  trasporto	  

e	   di	   mobilità	   proposte	   con	   gli	   strumenX	   di	  	  
pianificazione	  territoriale.	  !

• Quando	  possibile,	  integrare	  la	  pianificazione	  e	  la	  
scelta	   delle	   misure	   con	   altre	   aività	   di	  
pianificazione	  se+oriale	  (ad	  esempio	  per	  quanto	  
riguarda	   le	   scelte	   relaXve	   a	   ambiente,	   salute	   e	  
economia).	  !

• Fare	   una	   proposta	   per	   la	   selezione	   finale	   delle	  
misure	  e	  discuterla	  con	  i	  principali	  interlocutori.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	  a+uare	  in	  parallelo	  all’Aività	  6.1	  ‘Individuare	  

le	   misure	   più	   efficaci’	   e	   6,2	   ‘Imparare	   dalle	  
esperienze	   altrui’	   e	   	   6.3	   ‘Valutare	   l’efficienza	  
nell’uXlizzo	  delle	  risorse’.	  	  !

• Prima	   della	   Fase	   7	   -‐	   cercare	   un	   accordo	   sulla	  
chiara	   allocazione	   delle	   responsabilità	   e	  
assegnare	  i	  fondi.	  !

CHECKLIST	  !
✓ Sono	  staX	  individuaX	  pacchei	  efficaci	  di	  misure	  

e	  analizzate	  le	  possibili	  sinergie.	  !
✓ I	   pacchei	  di	  misure	   sono	   staX	   valutaX	   rispe+o	  

alla	   possibilità	   di	   integrazione	   con	   gli	   strumenX	  
di	  pianificazione	  territoriale	  e	  con	  le	  altre	  aività	  
di	  pianificazione	  se+oriale.	  
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✓ È	   stato	   selezionato	   un	   set	   di	   pacchei	  di	   azioni	  
da	  uXlizzare	  come	   input	  per	   la	  discussione	  sulla	  
scelta	   definiXva,	   le	   modalità	   di	   a+uazione	   e	   il	  
bilancio	  (Aività	  7.2)..	  !!

� 	  

!
ESEMPI	  !
LONDRA,	  INGHILTERRA:	  CONGESTION	  CHARGE	  –	  LA	  
NECESSITA’	  DI	  UN	  APPROCCIO	  INTEGRATO	  	  

Un	   sistema	   di	   congesXon	   charge	   come	   quello	  
implementato	   a	   Londra	   dimostra	   la	   necessità	   di	   un	  
approccio	  integrato.	  Questa	  misura,	  parXcolarmente	  
efficace	   per	   contenere	   i	   flussi	   di	   	   traffico	   stradale	  
facendo	   pagare	   l’acceso	   agli	   utenX,	   modifica	  
dire+amente	  la	  composizione	  e	  i	  volumi	  del	  traffico,	  
e	  quindi	  incide	  sulle	  emissioni	  inquinanX,	  come	  pure	  
sui	  livelli	  di	  rumore.	  Tu+avia,	  se	  venisse	  a+uata	  come	  
misura	   autonoma,	   l'enXtà	   degli	   effei	   sarebbe	  
piu+osto	  modesta.	   Se,	   invece,	   viene	   combinata	   con	  
la	   pianificazione	   urbanisXca,	   il	   miglioramento	   e	   la	  
promozione	   dei	   trasporX	   pubblici,	   la	   gesXone	   dei	  
parcheggi,	   la	   creazione	   di	   zone	   a	   basse	   emissioni	   e	  
deroghe	  per	  i	  veicoli	  puliX,	  queste	  misure	  tendono	  a	  
rafforzarsi	  reciprocamente	  e	  a	  catalizzare	  e	  integrare	  
gli	   effei	   sugli	   inquinanX,	   le	   emissioni	   di	   CO2	   e	  
l’inquinamento	  acusXco.	  Allo	  stesso	  tempo,	  gli	  effei	  
negaXvi	   come	   la	   congesXone	  nelle	   aree	   adiacenX	  o	  
la	   tutela	   dei	   dirii	   di	   accesso	   e	   di	   mobilità	   devono	  
essere	   affrontaX	   con	  misure	   compensaXve.	  Non	   va,	  
infine,	   so+ovalutato	   che	   l'esa+a	   definizione	   del	  
perimetro	  della	  zona	  gioca	  un	  ruolo	  significaXvo.	  	  !
Per	  maggiori	  de@agli:	  www.|l.gov.uk/roadusers/lez/
default.aspx	  and	  www.cclondon.com	  	  
Fonte:	  Manuale	  PILOT	  2007	  –	  versione	  completa	  
www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48	  !

CRACOVIA,	  POLONIA:	  PACCHETTO	  DI	  MISURE	  
SELEZIONATO	  TRAMITE	  IL	  PROGETTO	  CIVITAS	  
CARAVEL	  	  

Un	  piano	  generale	  dei	  trasporX	  per	  Cracovia	  è	  stato	  
approvato	   dal	   Consiglio	   ci+adino	   nel	   2005.	   Il	   suo	  
obieivo	   principale	   è	   un	   sistema	   di	   trasporto	  
efficiente,	   sicuro,	   economico	   ed	   ecologico	   per	  
passeggeri	   e	   merci.	   Questa	   poliXca	   ha	   richiesto	  
l'implementazione	  di	  una	  gamma	  di	  misure	  e	  aività	  
di	   ampio	   spe+ro	   e	   coordinate.	   Nell'ambito	   del	  
Proge+o	   CiViTAS	   CARAVEL	   (2005-‐2009),	   sono	   state	  
scelte	  ed	  a+uate	  in	  totale	  18	  misure	  complementari,	  
il	  che	  si	  è	  trado+o	  in	  un	  miglioramento	  della	  qualità	  
del	  sistema	  di	  trasporto	  di	  Cracovia.	  
	  	  
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  Allegato	  C	  !!

�  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FASE	  7:	  CONCORDARE	  
UNA	  ALLOCAZIONE	  
CHIARA	  DI	  FONDI	  E	  
RESPONSABILITA’	  !
Stre+amente	  connesso	  alla	   selezione	  di	  pacchei	  di	  
misure	  è	  la	  determinazione	  di	  chiare	  responsabilità	  e	  
l'elaborazione	   di	   un	   piano	   operaXvo	   con	   il	   relaXvo	  
bilancio.	   Si	   tra+a	   di	   una	   parte	   fondamentale	   del	  
Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	   Sostenibile	   e	   richiede	  
l'approvazione	   formale	   da	   parte	   di	   tui	   gli	   a+ori	  
chiave.	  In	  sostanza,	  in	  questa	  fase	  bisogna	  trovare	  le	  
risposte	  alle	  seguenX	  	  domande:	  chi	  e	  quanto?	  !

ATTIVITÀ	  7.1:	  ASSEGNARE	  
RESPONSABILITÀ	  E	  RISORSE	  	  !
LOGICA	  !
Una	   	  volta	  selezionato	  un	  set	  definiXvo	  di	  misure,	  è	  
necessario	   assegnare	   responsabilità	   e	   risorse.	   Un	  
quadro	   chiaro	   di	   chi	   si	   occupa	   di	   una	   determinata	  
azione	   e	   delle	   relaXve	   fonX	   di	   finanziamento	   è	  
cruciale	   per	   ogni	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  
Sostenibile.	  Ciò	  richiede	  un	  coordinamento	  efficace	  e	  
una	   discussione	   che	   coinvolga	   tui	   i	   soggei	   che	  
avranno	   un	   ruolo	   nello	   sviluppo	   e	   nell'a+uazione	  
delle	  misure	  o	  dei	  pacchei	  di	  misure.	  !
OBIETTIVI	  !
• IdenXficare	   le	   risorse	   necessarie	   e	   definire	   le	  

responsabilità	   per	   l'a+uazione	   dei	   pacchei	   di	  
misure	  selezionaX.	  !

• GaranXre	  la	  definizione	  dell’ordine	  di	  priorità	  e	  la	  
realizzabilità	  delle	  misure.	  !

• Assicurare	   un'allocazione	   efficiente	   ed	   efficace	  
delle	  risorse	  (umane,	  delle	  conoscenze,	  di	  fondi).	  !

• Assicurare	   un	   coordinamento	   efficace	   con	   i	  
portatori	  di	  interesse	  per	  l’a+uazione.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• Discutere	   le	   misure	   proposte	   con	   i	   portatori	   di	  

interesse	  che	  possono	  avere	  un	   ruolo	  nella	   loro	  
proge+azione	  e	  implementazione.	  !

• IdenXficare	   chi	   può	   guidare	   un'iniziaXva	   per	  
l'a+uazione	   di	   una	   data	   misura	   e	   da	   dove	  
potrebbe	  venire	  il	  finanziamento.	  !

• Convalidare	   un	   piano	   realisXco:	   verificare	   la	  
coerenza	   tra	   le	  aività	  previste,	  gli	  obieivi	  e	   le	  
risorse	  stanziate.	  !

• GaranXre	  un	  buon	  coordinamento	  tra	   le	  diverse	  
fonX	  di	  finanziamento.	  !

• Organizzare	   incontri	   con	   le	  parX	   interessate	  per	  
discutere	  e	  concordare	  responsabilità	  e	  risorse.	  
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SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Coinvolgere	   i	   ci+adini	   nella	   discussione	   sulla	  

scelta	  finale	  delle	  misure.	  !
TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Si	   sviluppa	   in	   parallelo	   con	   lo	   sviluppo	   degli	  

scenari	   (Aività	   3.2)	   e	   degli	   obieivi	   (Aività	  
5.2);	   si	   conclude	   dopo	   la	   Fase	   6	   Sviluppare	  
pacchei	  efficaci	  di	  misure.	  !

• Il	  processo	  richiede	  diversi	  mesi.	  !
CHECKLIST	  !
✓ Il	   set	   definiXvo	   di	   pacchei	   di	   misure	   è	   stato	  

proposto.	  	  !
✓ Le	  responsabilità	  sono	  state	  definite	  e	  le	  possibili	  

fonX	  di	  finanziamento	  individuate.	  	  !
✓ Si	   è	   conclusa	   la	   discussione	   con	   i	   portatori	   di	  

interesse.	  !
 

� 	  !
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DETTAGLI	  SULLE	  ATTIVITA’	  DA	  ESEGUIRE	  !
Possibili	  fonO	  di	  finanziamento	  !
• Fiscalità	  locale:	  una	  tassa	  speciale	  a	  favore	  del	  trasporto	  pubblico;	  

• Finanziamento	  dire+o:	  bigliei,	   sanzioni	  pecuniarie,	  azioni	  di	   road	  pricing	   /	   congesXon	  charge,	   vendita	  
spazi	  per	  la	  pubblicità;	  

• Operatori	  del	  se+ore	  privato,	  costru+ori,	  se+ori	  dell'industria;	  	  

• Aività	   di	   raccolta	   fondi	   che	   coinvolgano	   sponsor	   (ma	   considerare	   la	   compaXbilità	   con	   la	   strategia	   di	  
markeXng	  dell’ente	  che	  sviluppa	  il	  PUMS);	  

• Bilanci	  locali:	  provenienX	  da	  diverse	  ci+à	  e	  diversi	  se+ori;	  

• TrasferimenX	  statali	  o	  fonX	  regionali,	  se	  del	  caso;	  

• Fondi	  comunitari.	  

Fonte:	  Manuale	  Pilot–	  versione	  completa,	  www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48
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ATTIVITÀ	  7.2:	  PREPARARE	  UN	  PIANO	  
OPERATIVO	  E	  IL	  RELATIVO	  BUDGET	  	  !
LOGICA	  !
Sulla	   base	   della	   discussione	   sulle	   responsabilità	   e	  
sulle	  fonX	  di	  finanziamento	  con	  gli	  a+ori	   interessaX,	  
si	   procederà	   quindi	   alla	   conferma	   del	   piano	  
operaXvo	  comprensivo	  del	  budget.	  Esso	  comprende	  
una	   sintesi	   de+agliata	   delle	   misure,	   delle	   priorità	  
stabilite	   per	   l'a+uazione	  e	   dei	   programmi	  di	   lavoro.	  
Queste	   specifiche	   saranno	   la	   base	   per	   la	   corre+a	  
a+uazione	   delle	   misure.	   È	   necessario	   o+enere	   un	  
ampio	  consenso	  da	  parte	  dei	  decisori	  e	  dei	   soggei	  
interessaX	  e	  il	  piano	  operaXvo	  così	  definito	  sarà	  una	  
parte	  fondamentale	  del	  piano	  definiXvo.	  !
OBIETTIVI	  !
• Formalizzare	  le	  responsabilità	  di	  tui	  gli	  a+ori	  e	  i	  

contribuX	   in	   termini	   di	   risorse	   con	   i	   rispeivi	  
partner.	  
	  	  

• Prevedere	   e	   trovare	   soluzioni	   per	   eventuali	  
significaXvi	  rischi	  nell’a+uazione.	  !

• GaranXre	   una	   chiara	   prioritarizzazione	   delle	  
misure.	  !

• Fornire	   un	   orizzonte	   temporale	   chiaro	   per	  
l’a+uazione	  delle	  misure.	  !

• GaranXre	  la	  trasparenza	  delle	  azioni	  previste.	  !
ATTIVITA’	  	  !
• Delineare	  una	  pianificazione	  tecnica	  delle	  misure	  

ed	   il	   relaXvo	  bilancio	  de+agliato	  per	  un	  periodo	  
di	  5	  anni	  (per	  le	  azioni	  di	  lungo	  periodo	  	  saranno	  
sufficienX	  indicazioni	  di	  massima.  !

• Redigere	  un	  documento	  che	  formalizzi:	   
o	   Chi	   fa	   cosa	   e	   con	   che	   parte	   del	   budget	  
disponibile;	    
o	   Quali	   sono	   i	   contribuX	   a+esi	   dall’a+uazione	  
delle	  misure	  al	  raggiungimento	  degli	  obieivi; 
o	   Quali	   saranno	   le	   fonX	   di	   finanziamento	   (o	   le	  
possibili	  opzioni,	  se	  non	  è	  ancora	  stato	  chiarito);	  
o	   Quali	   sono	   i	   rischi	   e	   i	   piani	   per	   affrontare	  
eventuali	  emergenze;	  
o	   Qua l	   è	   i l	   c rono-‐programma	   per	   l a	  
proge+azione	   definiXva	   e	   la	   realizzazione	   delle	  
misure. 

• Raggiungere	   un	   accordo	   formale	   tra	   i	   decisori	  
poliXci	  e	  i	  principali	  stakeholder	  sul	  bilancio	  e	  sul	  
piano	  operaXvo.	  !

• Rendere	   pubbl ica	   la	   r iparXzione	   del le	  
responsabilità	   	   e	   l’allocazione	   delle	   risorse	   per	  
garanXre	  la	  trasparenza	  del	  processo.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Come	   conclusione	   formale	   dopo	   la	   discussione	  

sulle	   opzioni	   prevista	   nell’Aività	   7.1	   ‘Assegnare	  
responsabilità	  e	  risorse’.	  !

CHECKLIST	  !
✓ Sono	  staX	  redai	  il	  piano	  operaXvo	  e	  il	  bilancio.	  !
✓ E’	   stato	   raggiunto	   un	   accordo	   formale	   tra	   i	  	  

decisori	   poliXci	   e	   i	   principali	   portatori	   di	  
interesse.	  !

ESEMPI	  !
INGHILTERRA	  OCCIDENTALE	  :	  LTP2	  –	  PROGRAMMA	  
DI	  ATTUAZIONE	  

!
I	   qua+ro	   Consigli	   comunali	   di	   Bath	   e	   North	   East	  
Somerset,	   Ci+à	   di	   Bristol,	   North	   Somerset	   e	   South	  
Gloucestershire	  hanno	  unito	  le	  forze	  per	  pianificare	  e	  
realizzare	  miglioramenX	  dei	   trasporX	  nella	   loro	  area	  
per	   il	   periodo	   2006-‐2011	   a+raverso	   un	   Piano	   di	  
Trasporto	   Locale	   congiunto	   (JLTP)	   basato	   su	   una	  
visione	   strategica	   per	   i	   prossimi	   20	   o	   30	   anni.	   Il	  
budget	   di	   126,9	   milioni	   di	   sterline	   (rispeivamente	  
61,173	   milioni	   	   agli	   invesXmenX	   e	   65,745	   per	   la	  
manutenzione)	  previsto	  nel	  piano	  si	  basa	  sulle	   linee	  
guida	   finanziarie	   stabilite	   dal	   DiparXmento	   per	   i	  
trasporX	   nel	   dicembre	   2005.	   Il	   mix	   di	   misure	  
selezionato	  sì	  è	  focalizzato	  sull’uXlizzo	  efficiente	  delle	  
risorse	   disponibili	   a+raverso	   il	   miglior	   uso	   possibile	  
delle	  infrastru+ure	  esistenX.	  !
Per	  maggiori	  informazioni	  e	  un	  de@aglio	  dei	  cosN	  si	  
veda	  l’Allegato	  C	  !

!
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FASE	  8:	  INTEGRARE	  	  
MONITORAGGIO	  E	  
VALUTAZIONE	  NEL	  
PIANO	  	  !
Monitoraggio	   e	   valutazione	   devono	   essere	   integraX	  
nel	   piano	   come	   strumenX	   essenziali	   di	   gesXone	   sia	  
per	   tenere	   traccia	   del	   processo	   di	   pianificazione	   e	  
misurarne	   l'a+uazione,	   sia	   per	   poter	   imparare	   da	  
questa	   esperienza	   di	   pianificazione,	   capire	   ciò	   che	  
funziona	  bene	  e	  meno	  bene,	  descrivere	   i	  processi	  e	  
le	  metodologie,	  definire	  una	  base	  di	  conoscenze	  per	  
una	  più	  ampia	  a+uazione	  di	  misure	  simili	  in	  futuro.	  !

ATTIVITÀ	  8.1:	  ORGANIZZARE	  
MONITORAGGIO	  E	  VALUTAZIONE	  	  !
LOGICA	  !
Il	   monitoraggio	   e	   la	   valutazione	   del	   processo	   di	  
pianificazione	   e	   di	   a+uazione	   delle	   misure	   sono	  
cruciali	   per	   l'efficacia	   del	   piano.	   Un	  meccanismo	   di	  
monitoraggio	   e	   di	   valutazione	   aiuta	   a	   idenXficare	   e	  
anXcipare	   le	   difficoltà	   nella	   preparazione	   e	  
a+uazione	   del	   PUMS,	   e,	   se	   necessario,	   perme+e	   di	  
rivedere	   le	  misure	  al	  fine	  di	   raggiungere	  gli	  obieivi	  
in	  modo	  più	  efficiente	  e	  rispe+ando	  i	   limiX	  posX	  dal	  
budget	   disponibile.	   Monitoraggio	   e	   valutazione	  
serviranno	   anche	   a	   fornire	   le	   prove	   a	   sostegno	  
dell’efficacia	   del	   piano	   e	   delle	   sue	   misure.	   Ciò	  
perme+e,	  fra	  l’altro,	  ai	  responsabili	  delle	  varie	  azioni	  
di	  giusXficare	   il	  modo	  in	  cui	  sono	   	  staX	  spesi	   i	   fondi	  
disponibili.	   I	   risultaX	   della	   valutazione	   dovranno	  
quindi	   essere	   condivisi	   nell’ambito	   di	   consultazioni	  
pubbliche,	  consentendo	   in	  tal	  modo	  a	  tui	  gli	  a+ori	  
coinvolX	   di	   prendere	   in	   considerazione	   i	   riscontri	  
o+enuX	   e	   apportare	   le	   necessarie	   correzioni	   (ad	  
esempio,	   se	   gli	   obieivi	   sono	   staX	   ormai	   raggiunX	  
oppure	  se	  le	  misure	  sembrano	  entrare	  in	  confli+o	  tra	  
loro).	   I	   meccanismi	   di	   monitoraggio	   e	   valutazione	  
vanno	   definiX	   in	   anXcipo	   e	   diventano	   parte	  
integrante	  del	  piano.	  	  !
OBIETTIVI	  !
• Integrare	  un	  adeguato	  sistema	  di	  monitoraggio	  e	  

valutazione	  nel	   piano	  per	  meglio	   idenXficare	   gli	  
ostacoli	   e	   i	   fa+ori	   chiave	  per	   la	   proge+azione	   e	  
realizzazione	   delle	   misure	   e	   per	   consenXre	  
risposte	  tempesXve	  ed	  efficaci.	  !

• Determinare	   come	   verrà	   valutato	   il	   livello	   di	  
a+uazione	   della	   misura	   e	   il	   conseguimento	  
dell'obieivo.	  	  !

• Sviluppare	   meccanismi	   adeguaX	   per	   valutare	   la	  
qualità	  del	  processo	  di	  pianificazione.	  !

• Rendere	   le	   modalità	   di	   monitoraggio	   e	   di	  
valutazione	  parte	  integrante	  del	  PUMS.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• Collegare	   la	   scelta	   degli	   indicatori	   per	   il	  

monitoraggio	  e	   la	  valutazione	  con	   la	  definizione	  
di	   target	   SMART	   (Aività	   5.2).	   Scegliere	   alcuni	  

!
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indicatori	   facilmente	   misurabili	   ed	   evitare	   il	  
sovraccarico	  di	  informazioni.	  !

• La	   valutazione	   ex-‐post	   esamina	   le	   fasi	   di	  
pianificazione	   e	   a+uazione	   delle	   poliXche	   di	  
mobilità	   urbana	   sostenibile	   ed	   i	   risultaX	  
complessivi	  del	  processo	  decisionale.	  	  
Esso	  dovrebbe	  includere	  i	  seguenX	  se+ori:	  !
o rendimento	  o	   ‘output’	   (azioni	   intraprese):	   le	  

infrastru+ure	   di	   nuova	   costruzione	   (ad	  
esempio	   x	   km	  piste	   ciclabili)	   o	   nuovi	   servizi	  
di	   trasporto	   e	   di	   mobilità	   in	   funzione	   (ad	  
esempio	   x	   nuovi	   autobus)	   -‐	   uXlizzando	  
indicatori	  di	  output.	  

o risultato	   o	   ‘outcome’	   (impa+o	   delle	   azioni):	  
l 'obieivo	   principale	   è	   descrivere	   i	  
miglioramenX	  reali	  e	  misurabili	   in	   termini	  di	  
qualità	   della	   vita	   e	   qualità	   dei	   servizi	   di	  
trasporto	   (indicatori	   di	   risultato).	   Ne	   	   sono	  
esempi	   la	   congesXone	   (ritardo/veicolo)	   o	   il	  
numero	   di	   spostamenX	   in	   bicicle+a.	   Se	  
possibile,	   vanno	   inclusi	   anche	   i	   risultaX	  
intermedi,	  che	  rappresentano	  tappe	  verso	  gli	  
obieivi	   chiave.	   Gli	   indicatori	   dovrebbero	  
misurare	  dire+amente	  i	  risultaX,	  o	   	  misurare	  
quanto	   gli	   output	   siano	   chiaramente	  
collegaX	  ai	  	  risultaX.	  

o a+uazione	  delle	  misure:	  l'uso	  efficiente	  delle	  
risorse	   nel	   	   processo	   di	   a+uazione	   visto	  
come	   invesXmento	   in	   azioni	   (tempi	   di	  
a+uazione,	  parametri	  di	  qualità,	  indicatori	  di	  
processo).	  	  	  !

• Includere	  indicatori	  qualitaXvi	  e	  quanXtaXvi.	  !
Prevedere	  modalità	  di	  valutazione	  ex-‐ante	  ed	  ex-‐
post	   del	   processo	   di	   preparazione	   del	   piano	  
(valutazione	   -‐	   un	   processo	   di	   monitoraggio	   del	  
rendimento	   di	   uno	   schema	   o	   di	   una	   strategia	  
può	  essere	  d’aiuto	  nel	   compiere	  scelte	  efficienX	  
tra	  le	  opzioni	  disponibili).	  !

• Effe+uare	   una	   verifica	   dei	   daX	   (che	   cosa	   è	  
disponibile?	   dove	   sono	   le	   lacune?)	   e,	   se	  
necessario,	   sviluppare	   una	   strategia	   di	   raccolta	  
dei	  daX	   (indicatori	  quanXtaXvi	  e	  qualitaXvi).	  Ciò	  
è	   legato	   al	   processo	   di	   revisione	   dei	   daX	  
descri+o	   nell’Aività	   3.1	   ‘Predisporre	   un'analisi	  
dei	  problemi	  e	  delle	  opportunità’.	  Queste	  aività	  
sono	   correlate	   e	   devono	   essere	   coordinate	   tra	  
loro. !

• Determinare	   come	   monitoraggio	   e	   valutazione	  
saranno	  integraX	  nel	  PUMS.	  Sviluppare	  un	  piano	  
di	   lavoro	   per	   le	   aività	   di	   monitoraggio	   e	  
valutazione	   in	   modo	   che	   sia	   integrato	   con	   la	  
crono-‐programmazione	  del	  proge+o.	  
	  	  	  

• Definire	   traie+orie	   per	   misurare	   i	   risultaX	  
in te rmed i	   e	   va lu ta re	   i	   p rog res s i	   ne l	  
raggiungimento	  degli	  obieivi.	  !

• Definire	   chiaramente	   le	   responsabilità	   dei	  
membri	  qualificaX	  del	  personale	  -‐	  o	  di	  un	  partner	  
esterno	  –	  che	  si	  occuperanno	  del	  monitoraggio	  e	  
della	   valutazione.	   Idealmente	   la	   responsabilità	  
dovrebbe	   essere	   affidata	   ad	   un	   organismo	  
indipendente.	  !

• Definire	  chiaramente	  il	  budget	  a	  disposizione	  per	  
le	   aività	   di	   monitoraggio	   e	   valutazione	   -‐	   in	  
genere	  questo	  dovrebbe	  essere	  almeno	  il	  5%	  del	  
bilancio	  totale	  disponibile.	  !

• Prevedere	   un	   livello	   minimo	   di	   coinvolgimento	  
dei	   portatori	   di	   interesse	   nel	   monitoraggio	   e	  
nella	  valutazione.	  !

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Integrare	   una	   valutazione	   cosX	   e	   benefici	   del	  

processo	  di	  sviluppo	  del	  PUMS.	  	  !
• Prevedere	   un	   ampio	   coinvolgimento	   dei	  

portatori	   di	   interesse	   nel	   monitoraggio	   e	   nella	  
valutazione.	  	  !

• Coinvolgere	   professionisX	   e	   funzionari	   di	   altre	  
ci+à	  nel	  processo.	  	  !

• Coordinarsi	   con	  gli	   stakeholder	   locali	  e	   regionali	  
per	  gli	  indicatori	  regionali.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Considerare	   le	  esigenze	   legate	  a	  monitoraggio	  e	  	  

valutazione	   sin	   dall'inizio	   e	   selezionare	   i	   relaXvi	  
indicatori	  (Aività	  5.2).	  !

• Includere	   una	   valutazione	   ex-‐ante	   nell'analisi	  
dello	  stato	  di	  fa+o	  (Aività	  3.1),	  nello	  sviluppo	  di	  
scenari	   (Aività	   3.2)	   e	   preparare	   un	   piano	  
operaXvo	  e	  il	  relaXvo	  budget	  (Aività	  7.2).	  !

!
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• Includere	  modalità	  di	  monitoraggio	  e	  valutazione	  

per	  la	  valutazione	  ex-‐post	  nel	  Piano	  Urbano	  della	  
Mobilità	  Sostenibile	  (Aività	  9.1).	  !

CHECKLIST	  !
✓ Sono	  staX	  scelX	  indicatori	  idonei	  sulla	  base	  degli	  

indicatori	   selezionaX	   nell’Aività	   5.2	   ‘Definire	  
target	  SMART’.	  

✓ Sono	   staX	  concordaX	   strumenX	  di	  monitoraggio	  
e	  valutazione	  idonei.	  	  !

✓ Sono	   staX	   concordaX	   il	   piano	   operaXvo	   e	  
l’allocazione	  delle	  responsabilità	  per	  la	  raccolta	  e	  
la	  gesXone	  dei	  daX.  

!
PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  	  !
RISORSE	  E	  STRUMENTI	  PER	  IL	  MONITORAGGIO	  E	  LA	  VALUTAZIONE	   	  

ESEMPI	  !
TOLOSA,	  FRANCIA:	  ORGANIZZARE	  MONITORAGGIO	  
E	  VALUTAZIONE	  

Il	   nuovo	   piano	   dei	   trasporX	   della	   ci+à	   di	   Tolosa	  
comprende	  una	  serie	  di	  iniziaXve	  volte	  a	  garanXre	  un	  
accurato	   monitoraggio	   della	   realizzazione	   del	  
proge+o	  e	  la	  valutazione	  periodica	  dei	  risultaX.	  Tu+e	  

le	   isXtuzioni,	   associazioni	   e	   organizzazioni	   legate	   ai	  
temi	   della	   mobilità	   si	   riuniscono	   almeno	   una	   volta	  
all'anno	   nel	   "Comitato	   di	   monitoraggio"	   	   per	  
discutere	  i	  progressi	  compiuX.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C. 

Fonte ArgomenO	  traAaO Link

DISTILLATE,	  Regno	  Unito	  (2008)
Linee	  guida	  per	  lo	  sviluppo	  di	  una	  strategia	  
di	  monitoraggio	  e	  la	  selezione	  dei	  relaXvi	  
indicatori.	  Vedi	  Proge+o	  C	  -‐	  Indicatori.	  

www.its.leeds.ac.uk/projects/
disXllate/outputs/products.php	  

MAX	  (2009),	  MaxSumo.	  	  
Guida	  per	  la	  pianificazione,	  il	  
monitoraggio	  e	  la	  valutazione	  di	  
progei	  di	  mobilità.	  

MaxSumo	  offre	  l'opportunità	  di	  pianificare	  
in	  modo	  efficace,	  monitorare	  e	  valutare	  
progei	  e	  programmi	  di	  mobilità	  rivolX	  a	  
determinare	  cambiamenX	  nei	  
comportamenX.	    
Disponibile	  in	  EN,	  DE,	  ES,	  FR,	  NL,	  PL,	  PT,	  SE

www.epomm.eu/index.phtml?
ID1=2359&id=2359	  

GUIDEMAPS	  (2004)	  Manuale,	  
Volume	  1:	  Concei	  e	  strumenX

Indicatori,	  pp.	  59	  -‐	  61	    
Metodi	  di	  valutazione	  (efficacia	  nell’uXlizzo	  
delle	  risorse,	  analisi	  cosX-‐benefici	  e	  least-‐
cost	  planning,	  analisi	  mulX-‐criteri),	  p.	  79

www.osmose-‐os.org/
documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1]
.pdf	  

GUIDEMAPS	  (2004)	  Manuale,	  
Volume	  2:	  Schede	  monografiche	  

Indicatori,	  p.	  70	  	    
StrumenX	  per	  il	  monitoraggio	  dei	  progressi,	  
p.	  73	    
Indicatori	  di	  risultato,	  p.	  76	    
Valutazione	  dell'a+uazione	  ex-‐post,	  p.	  78

www.osmose-‐os.org/
documents/316/
GUIDEMAPSHandbook_web[1]
.pdf	  

PROSPECTS	  (2003),	  Una	  guida	  
metodologica	  

Valutazione,	  pp.	  25	  -‐	  33	  e	  segg.	   
A+uazione	  e	  monitoraggio,	  p.	  27	  e	  segg.	    
Nozioni	  di	  base	  di	  analisi	  cosX-‐benefici,	  p.	  
99

www.ivv.tuwien.ac.at/
forschung/projekte/
internaXonal-‐projects/
prospects-‐2000.html	  

PROSPECTS	  (2002),	  StrumenX	  di	  
valutazione	  

Copre	  una	  vasta	  gamma	  di	  metodi	  e	  
strumenX	  per	  la	  valutazione.	  Vedere	  l’intero	  
documento.

www.ivv.tuwien.ac.at/
forschung/projekte/
internaXonal-‐projects/
prospects-‐2000.html	  
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WEST	  YORKSHIRE,	  INGHILTERRA:	  MONITORAGGIO	  DI	  TARGET	  E	  INDICATORI	  	  

PIANI	  DI	  TRASPORTO	  LOCALE	  DEL	  WEST	  YORKSHIRE	  (LTP2)	  	  

!
!

!
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INDICATORE
TARGET	  DI	  

RIFERIMENTO FONTE	  DEI	  DATI	  E	  TECNICHE	  PER	  LA	  RACCOLTA CRONOPROGRAMMA

Accessibilità	   Obbligatorio	  M1 UXlizzo	  del	  so�ware	  di	  modellazione	  Accession	  
AggiornamenX	  con	  cadenza	  annuale	  
e/o	  nel	  corso	  di	  cambiamenX	  nei	  
servizi	  

Puntualità	  dei	  bus Obbligatorio	  M2
Sondaggi	  tra	  i	  passeggeri	  e	  sistemi	  di	  
informazione	  ai	  passeggeri	  in	  tempo	  reale	  
(RTPI)	  

AggiornamenX	  con	  cadenza	  annuale

Soddisfazione	  per	  il	  locale	  servizio	  
di	  bus	  (BVPI	  104)	   Obbligatorio	  M3

DaX	  forniX	  dall’ODPM	  (Office	  of	  the	  Deputy	  
Prime	  Minister)	  integraX	  da	  ricerca	  di	  mercato	  
effe+uata	  da	  Metro	  	   DaX	  prodoi	  con	  cadenza	  triennale

Indice	  annualizzato	  degli	  
spostamenX	  in	  bicicle+a	   Obbligatorio	  M4

Una	  selezione	  significaXva	  di	  siX	  nello	  West	  
Yorkshire	  scelX	  per	  rifle+ere	  una	  varietà	  di	  
contesX	  per	  la	  mobilità	  ciclabile.	  Sono	  staX	  
monitoraX	  sia	  percorso	  stradali	  che	  fuori	  strada	  
e	  i	  daX	  raccolX	  sia	  automaXcamente	  che	  
manualmente

Le	  infrastru+ure	  per	  il	  rilevamento	  
automaXco	  raccolgono	  daX	  
conXnuamente,	  mentre	  le	  rilevazioni	  
manuali	  vengono	  effe+uate	  nei	  mesi	  
neutrali	  
	  

Tempo	  medio	  di	  spostamento	  per	  
persona/miglio	  sulle	  tra+e	  chiave	  	   Obbligatorio	  M5

Sono	  state	  selezionate	  14	  tra+e	  in	  tu+o	  lo	  West	  
Yorkshire	  e	  misuraX	  occupazione,	  flusso	  del	  
traffico	  e	  tempi	  di	  spostamento	  su	  ciascuna	  
ro+a

Conteggi	  annuali	  effe+uaX	  nei	  mesi	  
neutrali	  

Modifiche	  nei	  flussi	  di	  traffico	  nei	  
centri	  urbani	  nelle	  ore	  di	  punta	  	   Obbligatorio	  M6

Conteggi	  automaXci	  del	  traffico	  	  	  
su	  cinque	  direive	  principali	  di	  traffico	  

Conteggi	  annuali	  effe+uaX	  nei	  mesi	  
neutrali

RiparXzione	  modale	  degli	  
spostamenX	  casa-‐scuola Obbligatorio	  M7 Metodologia	  di	  raccolta	  rimandata	  al	  2007

Soddisfazione	  per	  le	  soluzioni	  per	  il	  
traffico	  finanziate	  a+raverso	  l’LTP Locale	  L1 Sondaggi	  e	  ricerche	  di	  mercato	   Valutazione	  schema	  per	  schema	  

SpostamenX	  ciclabili	  verso	  i	  centri	  
urbani	  nelle	  ore	  di	  punta	  del	  
maino

Locale	  L2 Sondaggi	  sulla	  riparXzione	  modale	  nei	  cinque	  
principali	  centri	  urbani	  del	  West	  Yorkshire	  

Conteggi	  annuali	  effe+uaX	  nei	  mesi	  
neutrali

RiparXzione	  modale	  degli	  
spostamenX	  nelle	  ore	  di	  punta	  del	  
maino	  verso	  i	  centri	  urbani

Locale	  L3 Sondaggi	  sulla	  riparXzione	  modale	  nei	  cinque	  
principali	  centri	  urbani	  del	  West	  Yorkshire

Conteggi	  annuali	  effe+uaX	  nei	  mesi	  
neutrali

Passeggeri	  trasporto	  su	  ferro	  nelle	  
ore	  di	  punta	   Locale	  L4

Sondaggi	  negli	  orari	  di	  punta	  presso	  la	  stazione	  
di	  Leeds	  	  

Conteggi	  annuali	  effe+uaX	  nei	  mesi	  
neutrali

Passeggeri	  su	  corsie	  preferenziali	  
per	  bus	  (Quality	  Bus	  Corridors)

Locale	  L5
DaX	  sull’emissione	  di	  bigliei	  su	  ro+e	  
precedentemente	  selezionate	  	  	   Valutazione	  schema	  per	  schema

Numero	  di	  pedoni	  coinvolX	  in	  
incidenX	  stradali	  mortali	  o	  che	  
hanno	  riportato	  serie	  conseguenze.	  

Locale	  L6 DaX	  staXsXci	  STATS	  19	  
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FASE	  9:	  ADOTTARE	  UN	  
PIANO	  URBANO	  DI	  
MOBILITA’	  SOSTENIBILE	  	  !
Il	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	   Sostenibile	   sinteXzza	   i	  
risultaX	   di	   tu+e	   le	   aività	   precedenX.	   Dopo	   un	  
controllo	  finale	  di	  qualità,	  il	  documento,	  comprese	  le	  
azioni	   e	   il	   piano	   di	   bilancio,	   deve	   essere	   ado+ato	  
formalmente	   dai	   rappresentanX	   poliXci.	   ParimenX	  
importante	  è	  assicurare	  che	  il	  piano	  sia	  ampiamente	  
acce+ato	  dai	  portatori	  di	  interesse	  e	  dai	  ci+adini.	  !

ATTIVITA’	  9.1:	  CONTROLLARE	  LA	  
QUALITA’	  DEL	  PIANO	  	  !
LOGICA	  !
Il	   team	   incaricato	   del	   piano	   avrà	   il	   compito	   di	  
compilare	   la	   bozza	   finale	   del	   documento	   di	   piano.	  
Per	   garanXre	   che	   gli	   accordi	   precedenX	   siano	   ben	  
rappresentaX	  al	  suo	  interno,	  le	  bozze	  del	  documento	  
devono	   essere	   riviste	   sia	   internamente,	   sia	   dagli	  
stakeholder	  esterni	  più	  importanX.	  !
OBIETTIVI	  
 !
• GaranXre	  l'alta	  qualità	  del	  PUMS.	  	  !
• Assicurarsi	   che	   le	   opinioni	   dei	   principali	  

stakeholder	  siano	  state	  prese	  sufficientemente	  in	  
considerazione	  nella	  redazione	  del	  	  documento.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• Esaminare	  il	  piano	  nella	  sua	  totalità	  e	  verificarne	  

la	   qualità	   e	   il	   potenziale	   per	   o+enere	   risultaX	  
efficaci.	  	  !

• Effe+uare	   le	   modifiche	   finali	   in	   collaborazione	  
con	  i	  principali	  stakeholder.	  !

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Includere	   nell’esame	   del	   PUMS	   soggei	   esterni	  

con	   esperienza	   in	   pianificazione	   della	   mobilità	  
urbana	   sostenibile	   per	   verificare	   la	   qualità	   del	  
documento	  di	  piano.	  !!

� 	  !!
!
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TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Controllo	  di	  qualità	  una	  volta	  che	  è	  disponibile	  la	  

bozza	  avanzata	  del	  documento	  di	  piano.	  !
CHECKLIST	  !
✓ La	   bozza	   finale	   del	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  

Sostenibile	  è	  stata	  completata.	  !
✓ La	  raccolta	  e	  la	  rielaborazione	  dei	  riscontri	  forniX	  

dai	   portatori	   di	   interesse	   interni	   ed	   esterni	   è	  
stata	  completata.	  !

✓ Gli	   emendamenX	   finali	   sono	   staX	   portaX	   a	  
termine.	  !!

� 	  

!
ESEMPI	  !
LILLE,	  FRANCIA:	  STRUTTURA	  DEL	  PIANO	  	  

I l	   P l an	   de	   dép lacements	   Urba ins	   (PDU)	  
dell'agglomerato	  di	  Lille	  comprende	  un	  totale	  di	  170	  
azioni	  definite	  e	  stru+urate	  lungo	  sei	  assi:	  
1.	  "Ci+à	  ad	  uso	  intensivo"	  e	  mobilità	  
2.	  Rete	  dei	  trasporX	  pubblici	  	  
3.	  Condivisione	  della	  strada	  e	  modalità	  alternaXve	  
4.	  Trasporto	  merci	  
5.	  Ambiente,	  salute	  e	  sicurezza	  dei	  ci+adini	  
6.	  Realizzazione,	  monitoraggio	  e	  valutazione	  
Il	  programma	  d'azione	  è	  accompagnato	  da	  una	  sXma	  
preliminare	  dei	  cosX.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C.	  !!

ATTIVITÀ	  9.2:	  L’ADOZIONE	  DEL	  PIANO	  	  !
LOGICA	  !
Il	   Piano	  Urbano	   di	  Mobilità	   Sostenibile	   deve	   essere	  
legiimato	   dai	   rappresentanX	   poliXci	   dell’ente	   o	  
degli	   enX	   responsabili	   dello	   sviluppo	   del	   piano.	   Si	  
tra+a	   di	   un	   passo	   fondamentale	   nell’a+ribuzione	   di	  
responsabilità	  e	  per	   fornire	  un	  quadro	  di	  a+uazione	  
delle	  misure	  su	  cui	  ci	  sia	  comune	  accordo.	  !
OBIETTIVI	  !
• GaranXre	   un	   piano	   che	   goda	   della	   necessaria	  	  

legiimazione	   e	   che	   preveda	   una	   	   chiara	  
a+ribuzione	  delle	  responsabilità.	  !

• Promuovere	  l'acce+azione	  del	  piano.	  	  !
• Fornire	   un	   quadro	   concordato	   per	   l'a+uazione	  

delle	  misure.	  !
ATTIVITA’	  	  !
• GaranXre	   l'adozione	  formale	  del	  PUMS	  da	  parte	  

dei	   rappresentanX	   poliXci	   dell’ente	   o	   degli	   enX	  
responsabili	   dello	   sviluppo	   del	   piano	   (es.	  
Consiglio	  ci+adino,	  Consiglio	  regionale).	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Dopo	   che	   il	   documento	   di	   piano	   è	   stato	  

completato	  e	  prima	  dell’a+uazione	  delle	  misure.	  !
• Il	   processo	   di	   adozione	   può	   richiedere	   alcuni	  

mesi	  (vedi	  esempio	  riportato	  qui	  so+o).	  !
CHECKLIST	  !
✓ Il	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	   Sostenibile	   viene	  

ado+ato	   dai	   rappresentanX	   poliXci	   dell’ente	   o	  
degli	  enX	  responsabili	  dello	  sviluppo	  del	  piano.	  !

ESEMPI	  !
INGHILTERRA	  OCCIDENTALE:	  PROCEDURA	  PER	  
L’ADOZIONE	  DI	  UN	  LOCAL	  TRANSPORT	  PLAN	  
CONDIVISO	  

Il	   proge+o	   prevedeva	   il	   lavoro	   congiunto	   in	  
partnership	   di	   qua+ro	   Consigli	   (Bath	   &	   North	   East	  
Somerset,	   Bristol,	   North	   Somerset	   e	   South	  
Gloucestershire)	  per	  proge+are	  e	  migliorare	  i	  sistemi	  !
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di	   trasporto	   nell'Inghilterra	   occidentale.	   Ciò	   ha	  
richiesto	   l'adozione	   di	   un	   Piano	   di	   Trasporto	   Locale	  
congiunto	  da	  parte	  di	  diversi	  comitaX	  e	  Consigli.	  !
• Comitato	   EsecuXvo	   Condiviso	   per	   i	   TrasporX	   -‐	  

10/12/10	  	  
• Consiglio	  del	  South	  Gloucestershire	  -‐	  15/12/10	  
• Consiglio	  del	  North	  Somerset	  -‐	  18/01/11	  
• Consiglio	  della	  ci+à	  di	  Bristol	  City	  -‐	  18/01/10	  
• Consiglio	   della	   ci+à	   di	   Bath	   e	   del	   North	   East	  

Somerset	  -‐	  20/01/11	  
• Pubblicazione	   della	   versione	   finale	   del	   Piano	   di	  

Trasporto	  Locale	  congiunto	  -‐	  31/03/11	  !
Fonte:	  www.travelplus.org.uk	  	  !!!!

	  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	   	  

!
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DETTAGLI	  SULLE	  ATTIVITA’	  DA	  ESEGUIRE	  !
LE	  PROCEDURE	  PER	  L’ADOZIONE	  DEL	  PIANO	  DIPENDONO	  DAI	  CONTESTI	  LOCALI	  !
La	  procedura	  specifica	  per	  l’adozione	  dipenderà	  dal	  quadro	  normaXvo	  e	  amministraXvo	  nazionale.	  In	  
termini	  generali,	  quanto	  descri+o	  di	  seguito	  cosXtuisce	  una	  descrizione	  dei	  parametri	  minimi	  da	  
rispe+are:	  	  
• Le	   autorità	   competenX	   per	   l'elaborazione	   del	   piano	   operaXvo	   e	   del	   bilancio	   devono	   ado+arlo,	  

assicurare	  la	  conformità	  delle	  procedure	  alle	  normaXve	  nazionali	  in	  materia	  di	  adozione	  di	  un	  piano	  e	  
(se	  del	  caso)	  che	  il	  piano	  rispei	  i	  requisiX	  minimi	  previsX	  per	  la	  	  pianificazione	  della	  mobilità	  urbana	  
in	  chiave	  sostenibile.	  Vanno	  prese	  tu+e	  le	  misure	  necessarie	  ad	  impedire	  che	  una	  (o	  più	  di	  una)	  delle	  
parX	   coinvolte	   possa	   intraprendere	   un'azione	   legale	   contro	   un	   piano	   che	   contravviene	   a	   queste	  
regole.	  !

• Il	   piano	  operaXvo	  ed	   il	   relaXvo	  budget	  di	   un	  Piano	  Urbano	  di	  Mobilità	   Sostenibile	   devono	   	   essere	  
valutaX	  tenendo	  conto	  dell’impa+o	  delle	  poliXche	  e	  delle	  misure	  previste,	  dei	  requisiX	  procedurali	  e	  
dei	   progressi	   compiuX,	   e	   dell’esigenza	   di	   essere	   conformi	   alla	   Direiva	   europea	   sulla	   valutazione	  
ambientale	   strategica	   (VAS).	   Dovrebbe	   essere	   responsabile	   della	   valutazione	   del	   piano	   un	   organo	  
indipendente,	  al	  fine	  di	  garanXre	  la	  credibilità	  della	  valutazione.	  !

• Se	  la	  fornitura	  di	  fondi	  nazionali	  dipende	  dal	  rispe+o	  dei	  criteri	  di	  qualità	  stabiliX	  a	  livello	  nazionale.	  Il	  
programma	   operaXvo	   ed	   il	   budget	   di	   un	   Piano	   di	   Mobilità	   Urbana	   Sostenibile	   dovranno	   essere	  
approvaX	  anche	  ad	  un	  livello	  più	  alto.	  	  !

Fonte:	  Manuale	  Pilot	  2007,	  www.pilot-‐transport.org/index.php?id=48
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ATTIVITÀ	  9.3:	  FAVORIRE	  L’ACCETTAZIONE	  
DEL	  PIANO	  	  !
LOGICA	  !
L'adozione	  ufficiale	  del	  piano	  è	  un	  passo	  importante.	  
È	   necessario	   informare	   e	   coinvolgere	   i	   portatori	   di	  
interesse	   e	   i	   ci+adini	   prima,	   durante	   e	   dopo	   l’avvio	  
delle	  procedure	  per	  garanXre	  un'ampia	  condivisione	  
ed	   acce+azione	   del	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  
Sostenibile.	   I	   portatori	   di	   interesse	   devono	   avere	   la	  
sensazione	  che	   il	  piano	  è	  "il	   loro	  piano",	  che	  mira	  a	  
migliorare	  la	  mobilità	  e	  la	  qualità	  della	  vita	  di	  tui,	  e	  
non	  un	  altro	  documento	  approvato	  a	  livello	  poliXco.	  !
OBIETTIVI	  !
• Assicurare	   un	   alto	   livello	   di	   acce+azione	   e	   un	  

senso	   di	   appartenenza	   tra	   gli	   stakeholder	   e	   i	  
ci+adini.	  !

ATTIVITA’	  	  !
• Comunicare	  in	  modo	  trasparente	  e	  professionale	  

i	  risultaX	  del	  processo	  di	  pianificazione.	  	  !
• Spiegare	   c iò	   che	   un	   ente	   loca le	   può	  

realisXcamente	  riuscire	  a	  fare	  e	  cosa	  invece	  non	  
rientra	   tra	   le	   sue	   possibilità	   (gesXone	   delle	  
aspe+aXve).	  
	  	  

• Fare	  in	  modo	  che	  l'adozione	  del	  piano	  divenX	  	  un	  
argomento	   di	   discussione	   sui	   media	   locali	   e	  
celebrare	  il	  raggiungimento	  di	  questo	  importante	  
traguardo	  con	  i	  ci+adini.	  !!

� 	  !!!

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	   aivare	   prima,	   durante	   e	   dopo	   l'adozione	  

formale	  del	  piano.	  	  !
CHECKLIST	  !
✓ Sono	  state	  svolte	  le	  aività	  di	  pubbliche	  relazioni	  

e	  di	  coinvolgimento	  previste.	  !
✓ L’adozione	   del	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  

Sostenibile	  è	  stato	  festeggiato	  con	  i	  ci+adini	  e	  gli	  
stakeholder. !

ESEMPI	  !
INGHILTERRA	  OCCIDENTALE:	  SESTO	  FORUM	  
CONGIUNTO	  SUI	  TRASPORTI,	  LOCAL	  TRANSPORT	  
PLAN	  CONDIVISO	  	  

Il	   6°	   Forum	   annuale	   congiunto	   sui	   trasporX	   è	   stato	  
organizzato	   come	   evento	   di	   lancio	   e	   presentazione	  
della	   bozza	   del	   Piano	   Locale	   dei	   TrasporX	   condiviso	  
ed	   ha	   fornito	   l ’occasione	   per	   avviare	   un	  
coinvolgimento	   più	   ampio.	   Hanno	   partecipato	   oltre	  
100	  rappresentanX	  della	  regione,	  comprese	  imprese	  
locali,	  rappresentanX	  del	  mondo	  della	  sanità,	  gruppi	  
di	   sensibilizzazione	   e	   residenX,	   tui	   desiderosi	   di	  
saperne	   di	   più	   sulle	   aività	   intraprese	   dal	  
partenariato	   dell’Inghilterra	   occidentale,	   esprimere	  
le	  proprie	  opinioni	  e	   influenzare	  così	   	   il	  processo	  di	  
sviluppo	   di	   un	   Local	   Transport	   Plan	   condiviso.	  
All’arrivo,	   tui	   i	   partecipanX	   hanno	   ricevuto	   una	  
copia	   della	   bozza	   di	   sintesi	   del	   piano	   e	   un	  
quesXonario	   per	   incoraggiarli	   a	   fornire	   il	   proprio	  
riscontro	  dopo	  il	  forum.	  Sono	  state	  distribuite	  grandi	  
quanXtà	  di	  quesXonari	  in	  maniera	  che	  ce	  ne	  fossero	  
disponibili	  per	  le	  persone	  da	  portare	  via	  e	  distribuire	  
tra	   i	   loro	   conoscenX.	   L'evento	   comprendeva	  
workshop	   sulla	   riduzione	   delle	   emissioni	   di	   CO2,	   la	  
mobilità	  ciclo-‐pedonale	  e	  la	  prosperità	  economica	  in	  
chiave	  sostenibile.	  !
Per	  maggiori	  de@agli:	  www.travelplus.org.uk/our-‐
vision/joint-‐local-‐transport-‐plan-‐3/6th-‐joint-‐
transport-‐forum.	  !
	  	  !
!

!
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FASE	  10:	  GARANTIRE	  
COMUNICAZIONE	  E	  
GESTIONE	  ADEGUATI	  
NELL’ATTUAZIONE	  DEL	  
PIANO	  !
Dopo	   l'adozione	   del	   piano,	   prende	   l’avvio	   la	   fase	   di	  
a+uazione.	   Dal	   momento	   che	   il	   Piano	   Urbano	   di	  
Mobilità	  Sostenibile	  è	  un	  documento	  strategico,	  esso	  
fornisce	   un	   quadro	   di	   riferimento	   solido	   per	   le	  
aività	   da	   intraprendere,	   ma	   non	   specifica	   in	  
de+ag l io	   come	   sa ranno	   a+uaX	   i	   s ingo l i	  
provvedimenX.	   Va	   so+olineato	   che	   il	   processo	   di	  
a+uazione	  deve	  seguire	  un	  approccio	  stru+urato	  per	  
affinare	   i	   target	   e	   per	   pianificare	   nel	   de+aglio,	  
gesXre,	   comunicare	   e	   monitorare	   l'a+uazione	   delle	  
misure.	   I	   cicli	   di	   gesXone	   dell’a+uazione	   saranno	  
molto	   più	   brevi	   del	   ciclo	   di	   pianificazione	   e	   devono	  
essere	   sufficientemente	   flessibili	   per	   ada+arsi	   alle	  
nuove	   situazioni.	   Le	   procedure	   di	   a+uazione	  
dovranno,	   inoltre,	   essere	   isXtuzionalizzate	  
dall'organizzazione	   che	   si	   occupa	   dell’a+uazione	   di	  
una	  data	  misura.	  !!

ATTIVITÀ	  10.1:	  GESTIONE	  
DELL’ATTUAZIONE	  DEL	  PIANO	  	  !
LOGICA	  !
Un	   buon	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	   Sostenibile	   non	  
porta	   automaXcamente	   a	   buoni	   risultaX.	   È	  
fondamentale	   monitorare	   l'a+uazione	   e	   gesXre	   i	  
rischi	   per	   riuscire	   a	   raggiungere	   gli	   obieivi	   in	  
maniera	   efficace	   e	   realizzare	   una	   gesXone	  
appropriata.	   Ciò	   richiede	   accordi	   con	   tui	   gli	   a+ori	  
coinvolX	   nell’a+uazione	   della	   misura.	   L'a+uazione	  
segue	  un	  ciclo	  molto	  più	  breve	  rispe+o	  al	  processo	  di	  
pianificazione	  e	  di	  solito	  prevede	  il	  raffinamento	  dei	  
target	  e	   la	  pianificazione	  di	  de+aglio,	   la	  gesXone,	   la	  
comunicazione	   e	   il	   monitoraggio	   dell'a+uazione	   di	  
una	  data	  misura.	  !
OBIETTIVI	  !
• Formalizzare	   i	   ruoli	   degli	   a+ori	   coinvolX	  

nell’a+uazione	  delle	  misure.	  

• Assicurare	   un	   soddisfacente	   coordinamento	   tra	  
tu+e	  le	  parX	  coinvolte.	  

• Facilitare	  un	  processo	  di	  a+uazione	  efficiente	  ed	  
efficace.	  

• Analizzare	   i	   rischi	   e	   verificare	   la	   possibilità	   di	  
individuare	  potenziali	  sinergie.	  

• Assicurare	  la	  trasparenza	  dell'a+uazione.	  

ATTIVITA’	  	  !
• Conco rda re	   p ro cedu re	   d i	   ge sXone	   e	  

responsabilità	   di	   tui	   i	   soggei	   coinvolX	  
nell'a+uazione	  delle	  misure	  (piano	  operaXvo).	  !

• A+uare	   il	   piano	   operaXvo	   e	   concordare	   le	  
modalità	  di	  rendicontazione.	  	  !

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Collegare	  la	  gesXone	  dell’a+uazione	  delle	  misure	  

con	   i	   sistemi	   di	   gesXone	   della	   performance	  
uXlizzaX	  all'interno	  dell'Amministrazione.	  !

!
!
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! !
!
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DETTAGLI	  SULLE	  ATTIVITA’	  DA	  ESEGUIRE	  !
PROGETTO	  GUIDEMAPS:	  PIANIFICAZIONE	  E	  GESTIONE	  DI	  UN	  PROGETTO	  !
Il	   Project	  Management	   (GesXone	  del	   ciclo	   di	   proge+o)	   si	   occupa	  di	   tu+e	   le	   aività	   di	   programmazione	   e	  
coordinamento	  di	  un	  proge+o,	  dall'inizio	  alla	  fine.	  GaranXsce	  che	  i	  requisiX	  prescelX	  dal	  decisore	  o	  dall’ente	  
commi+ente	   siano	   soddisfai	   con	   la	   realizzazione	   nel	   rispe+o	   dei	   tempi,	   del	   budget	   e	   degli	   standard	   di	  
qualità	  previsX.	  Il	  Project	  Management	  copre	  l'intero	  processo	  decisionale	  legato	  alla	  gesXone	  dei	  trasporX	  e	  
di	  solito	  prevede	  sei	  fasi:	  !
1.	  Definizione	  dello	  schema	  operaOvo	  
Questa	  fase	  prevede	  la	  definizione	  de+agliata	  dello	  schema	  operaXvo	  del	  	  proge+o	  	  sulla	  base	  degli	  obieivi	  
e	   dei	   programmi	   definiX	   in	   una	   strategia	   (Aività	   5.1,	   7.2),	   oppure	   a+raverso	   l'individuazione	   dire+a	   dei	  
problemi	   e	   delle	   quesXoni	   da	   affrontare.	   Essa	   comprende	   la	   specifica	   dei	   requisiX	   e	   l'idenXficazione	   dei	  
vincoli,	  nonché	  la	  selezione	  degli	  indicatori	  di	  rendimento	  (Aività	  5.2,	  8.1). !
2.	  Definizione	  delle	  opzioni	  disponibili	  
Andranno	  individuate	  diverse	  opzioni	  (ad	  esempio	  diversi	  approcci	  o	  percorsi	  operaXvi)	  al	  fine	  di	  trovare	  un	  
sistema	  efficace	  ed	  efficiente	  che	   riesca	  a	  massimizzare	   il	   sostegno	  da	  parte	  degli	   stakeholder.	  Si	  possono	  
uXlizzare	   vari	   strumenX	  per	   sostenere	   la	   creaXvità	  professionale	  e	   il	   coinvolgimento	  degli	   stakeholder	  nel	  
processo	  di	  generazione	  delle	  opzioni.	  !
3.	  Valutazione	  delle	  opzioni	  
Comporta	   la	   valutazione	   delle	   opzioni	   disponibili	   sulla	   base	   dei	   loro	   potenziali	   impai,	   dell’efficacia	   e	  
dell’efficienza	  nell’uXlizzo	  delle	  risorse.	  In	  genere,	  questo	  processo	  valuta	  molte	  cara+erisXche	  e	  comprende	  
gli	   impai	   su	   economia	   locale,	   ambiente	   e	   società.	   Include	   un'analisi	   tecnica	   di	   ciascuna	   opzione	   e	   una	  
valutazione	  del	  livello	  probabile	  di	  acce+azione	  da	  parte	  del	  pubblico.	  !
4.	  Processo	  decisionale	  formalizzato	  
Le	  decisioni	  vengono	  prese	  dall'isXtuzione	  competente	  (o	  dal	  se+ore	  incaricato	  nel	  caso	  di	  schemi	  operaXvi	  
di	  dimensioni	  minori)	  tenendo	  conto	  dei	  risultaX	  della	  fase	  di	  valutazione	  delle	  opzioni.	  Il	  processo	  prevede	  
la	  definizione	  di	  un	  accordo	   sulle	  opzioni	  prescelte,	   sulla	  a+uazione	  del	  proge+o	  e	   sulla	   riparXzione	  delle	  
risorse	  (Aività	  7.1,	  7.2). !
5.	  AAuazione  
Comprende	   tu+o	   il	   necessario	   lavoro	   preparatorio	   e	   sul	   campo	   per	   portare	   lo	   schema	  operaXvo	   alla	   sua	  
a+uazione.	  Per	  i	  progei	  infrastru+urali,	  andranno	  definiX	  tui	  i	  de+agli	  relaXvi	  alla	  suddivisione	  in	  fasi	  della	  
realizzazione	  e	  si	  dovrà	  completare	  l’iter	  per	  o+enere	  le	  autorizzazioni	  e	  procedere	  alla	  costruzione.	  Questa	  
fase	  può	   includere	   anche	   altri	   compiX,	   come	   il	   reclutamento	  di	   personale	   operaXvo,	   la	   promozione	  dello	  
schema	  operaXvo	  o	  una	  campagna	  di	  informazione	  (Aività	  10.2).	  !
6.	  Monitoraggio	  e	  valutazione	  (vedi	  Aività	  10.3)	  	  
I	  daX	  sulle	  prestazioni	  dello	  schema	  operaXvo	   	  vengono	  raccolX	  e	  analizzaX	  per	  determinare	  se	  e	   in	  quale	  
misura	  gli	   obieivi	   siano	   staX	   raggiunX.	  Ciò	  può	  portare	  a	  miglioramenX	  nella	   futura	  organizzazione	  della	  
proge+azione	  e	  può	  contribuire	  alla	  valutazione	  della	  strategia	  di	  cui	  è	  parte.
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	  !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!
TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	   realizzare	   nel	   corso	   dell’intera	   fase	   di	  

a+uazione.	  !
CHECKLIST	  !
✓ Si	   è	   raggiunto	   un	   accordo	   sul	   piano	   di	   lavoro,	  

sulle	   procedure	   di	   gesXone	   e	   sulla	   riparXzione	  
delle	  responsabilità.	  !

✓ E’	  stato	  elaborato	  un	  piano	  di	  gesXone	  dei	  rischi.	  !
✓ Le	   modalità	   di	   rendicontazione	   sono	   state	  

concordate.	  !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
ESEMPI	  !
BUDAPEST,	  UNGHERIA:	  COORDINAMENTO	  TRA	  LE	  
PARTI	  COINVOLTE	  	  

Il	   programma	   'Cuore	   di	   Budapest'	   è	   un	   complesso	  
programma	   di	   riqualificazione	   urbana	   lanciato	   nel	  
2007	   che	   mira	   a	   rivitalizzare	   il	   centro	   storico	   della	  
ci+à	  a+raverso	  azioni	  di	  moderazione	  del	  traffico	  su	  
vasta	   scala.	   È	   stato	   avviato	   e	   gesXto	   dai	   seguenX	  
a+ori	   chiave:	   la	   ci+à	   di	   Budapest	   (principale	  
protagonista	  del	  proge+o),	  l’ente	  no	  profit	  	  ‘Sviluppo	  
Urbano	   del	   Cuore	   di	   Budapest'	   (come	   coordinatore	  
dell’a+uazione	   del	   proge+o),	   una	   società	   di	  
consulenza	   privata	   che	   ha	   sviluppato	   il	   piano	   e	  
l’associazione	   'Per	   un	   centro	   ci+à	   più	   pulito’	   (una	  
ONG	   che	   cerca	   di	   facilitare	   i	   contai	   con	   i	   ci+adini	  
per	  recepire	  i	  loro	  contribuX	  al	  proge+o.	  
Oltre	  a	  quesX	  stakeholder	  principali,	   l'importanza	  di	  
questo	   programma	   ha	   anche	   a+ra+o	   una	   serie	   di	  !
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LE	  FASI	  DEL	  PROJECT	  MANAGEMENT	  !
(A)	  DEFINIZIONE	  DELL’AMBITO	  OPERATIVO:	  

(i)	  Determinare	  le	  direive	  generali	  e	  gli	  obieivi	  del	  proge+o	   
(ii)	  IdenXficare	  le	  barriere	  più	  significaXve	  legate	  al	  contesto	  	   

(iii)	  IdenXficare	  le	  strategie	  specifiche	  da	  preparare	   
(iv)	  IdenXficare	  le	  fasi	  del	  proge+o	   
(v)	  IdenXficare	  le	  risorse	  necessarie 

(vi)	  Determinare	  le	  competenze	  fondamentali	  richieste	  
↓	  

(B)	  DEFINIRE	  IL	  TEAM	  DI	  PROGETTO:	  
(i)	  IdenXficare	  i	  soggei	  idonei	  e	  creare	  il	  team	  	  di	  proge+o	   

(ii)	  Trovare	  un	  accordo	  comune	  sulla	  stru+ura	  e	  sulle	  procedure	  organizzaXve	   
(iii)	  Definire	  le	  risorse	  per	  il	  team	  di	  proge+o	  

↓	  
(C)	  PREPARAZIONE	  DI	  DETTAGLIO:	  
(i)	  Preparare	  specifici	  piani/strategie	   

(ii)	  SXmare	  con	  un	  buon	  livello	  di	  de+aglio	  le	  necessità	  di	  risorse	   
(iii)	  Determinare	  potenziali	  rischi	  e	  ostacoli	  

↓	  
(D)	  ATTUAZIONE	  DEL	  PROGETTO	  

(i)	  GesXre	  il	  processo	    
(ii)	  Monitorare	  input,	  processo	  e	  risultaX	    

(iii)	  Superare	  le	  barriere	   
(iv)	  Effe+uare	  la	  valutazione	  del	  proge+o	  !

Fonte:	  Guidemaps	  Handbook,	  Volume	  1:	  Concepts	  and	  tools,	  p.	  15	  and	  22.	  
www.osmose-‐os.org/documents/316/GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf	  
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altri	  soggei	  interessaX,	  tra	  i	  media,	  le	  imprese	  locali	  
e	   le	   varie	   autorità	   pubbliche	   responsabili	   della	  
pianificazione	  e	  dell’approvazione	  dei	  progei.	  
A	   causa	   della	   complessità	   di	   questo	   piano,	   è	   stato	  
creato	   l’ente	   no	   profit	   citato	   sopra	   per	   gesXre	   e	  
coordinare	   la	   concreta	   a+uazione	   in	   stre+a	  
collaborazione	  con	  l’Amministrazione	  ci+adina.	  	  
L’ente	   è	   incaricato	   di	   garanXre	   la	   trasparenza	  
dell'a+uazione	   (ad	   esempio,	   a+raverso	   il	   suo	   sito	  
web	   e	   una	   regolare	   newsle+er	   gratuita),	   mentre	  
durante	   il	   processo	   di	   pianificazione,	   gli	   a+ori	   più	  
importanX	   erano	   i	   decisori	   poliXci	   locali	   e	   alcuni	  
consulenX	  privaX,	  che	  hanno	  sviluppato	  il	  piano	  vero	  
e	   proprio.	   Ma	   durante	   la	   fase	   di	   a+uazione	   si	   è	  
rivelato	   essere	   estremamente	   importante	   avere	   un	  
sogge+o	  separato	  e	  completamente	  dedicato	  per	   la	  
gesXone	  dell'a+uazione	  delle	  misure.	  !
Caso	  studio	  della	  pia@aforma	  ElNs	  con	  maggiori	  
informazioni	  sul	  Porgramma	  ‘Cuore	  di	  Budapest’:	  
h@p://www.ElNs.org/index.php?
id=13&study_id=2961	  	  
Fonte:	  Gábor	  Heves,	  Regional	  Environmental	  Center	  
for	  Central	  and	  Eastern	  Europe	  !!

�  

ATTIVITÀ	  10.2:	  INFORMARE	  E	  
COINVOLGERE	  I	  CITTADINI	  	  !
LOGICA	  !
Informare	  e	   coinvolgere	   i	   ci+adini	  è	  un	  obbligo	  non	  
solo	   durante	   lo	   sviluppo	   di	   un	   Piano	   Urbano	   di	  
Mobilità	   Sostenibile,	   ma	   sopra+u+o	   quando	   quesX	  
sono	   dire+amente	   interessaX	   dall’implementazione	  
di	  una	  specifica	  misura.	  Mentre	  l'a+uazione	  procede	  	  
è	  necessario	  anche	   informare	   il	   grande	  pubblico	   sui	  
progressi	  realizzaX.	  !
OBIETTIVI	  

.	  
• GaranXre	  l'acce+azione	  delle	  misure.	  !
• Aumentare	   la	   consapevolezza	   di	   opportunità	   e	  

limitazioni	  portate	  dall’a+uazione	  della	  misura.	  !
• Migliorare	  l’acce+azione	  delle	  azioni.	  !
ATTIVITA’	  	  !
• Prima	  di	  iniziare	  l'implementazione,	  parlare	  con	  i	  

ci+adini	  e	  gli	  stakeholder	  che	  sono	  dire+amente	  
interessaX	  (con	  effei	  posiXvi	  o	  negaXvi)	  da	  una	  
misura	   prevista,	   e	   rispondere	   alle	   loro	  
preoccupazioni.	   Tenere	   a	   mente,	   tu+avia,	   che	  
quanX	   prevedono	   effei	   negaXvi	   saranno	  
naturalmente	  portaX	  a	  fare	  più	  rumore	  rispe+o	  a	  
coloro	   che	   beneficiano	   di	   effei	   posiXvi	  
dall’implementazione	  di	  una	  misura.	  !

• MiXgare	   gli	   effei	   negaXvi	   che	   accompagnano	  
l'a+uazione	   della	   misura	   (ad	   esempio	   fornire	  
supporto	   a l le	   imprese	   che	   sub iscono	  
conseguenze	   negaXve	   a	   causa	   di	   prolungaX	  
lavori	   di	   costruzione	   di	   una	   nuova	   linea	   del	  
tram).	  !

• Informare	   il	   grande	   pubblico	   sui	   progressi	  
nell'a+uazione	  delle	  misure.	  !

• Evidenziare	   le	   tappe	   nell’a+uazione	   di	   una	   data	  
misura	   e	   celebrare	   i	   successi	   coinvolgendo	   i	  
ci+adini	   (ad	   esempio,	   organizzare	   un	   fesXval	   di	  
strada	  dopo	  la	  pedonalizzazione	  di	  un’area).	  	  !!

!
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PASSI,	  FASI	  E	  ATTIVITA’	  -‐	  PASSO	  3:	  ELABORAZIONE	  DEL	  PIANO	  	  !
TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	   a+uare	   durante	   l’intera	   fase	   di	   a+uazione	  

delle	  misure.	  !
CHECKLIST	  	  !
✓ Sono	   staX	   coinvolX	   i	   ci+adini	   e	   gli	   stakeholder	  

dire+amente	   interessaX	   dall’a+uazione	   della	  
misura	  in	  quesXone.	  	  !

✓ Sono	  state	  elaborate	  soluzioni	  per	  la	  miXgazione	  
degli	  effei	  negaXvi	  durante	  l'a+uazione.	  	  !

✓ La	   popolazione	   è	   stata	   informata	   sui	   progressi	  
nell’a+uazione	  delle	  misure.	  	  !!

� 	  !!
PER	  MAGGIORI	  INFORMAZIONI	  	  !
• P ro g e+o	   C I V I TA S	   VANGUARD ,	   2 0 1 1 :	  

Coinvolgimento	   degli	   stakeholder:	   Toolkit	   per	  	  
l’organizzazione	   efficace	   di	   consultazioni	   dei	  
portatori	   di	   interesse,	   Manuali	   CiViTAS.	   Vedi:	  
h + p : / / w w w . e l X s . o r g / d o c s / t o o l s /
Civitas_stakeholder_consultaXon_brochure.pdf	  	  !

• CiViTAS-‐ELAN	  2012:	  Coinvolgimento	  dei	  ci+adini	  
nel	  se+ore	  della	  mobilità	  Vedi:	  
h + p : / / c i v i t a s . e u / d o c s / fi l e /
ciXzen_engagement_in_the_field_of_mobility.p
df	  	  

!
!!!

ESEMPI	  !
GAND	  ,	  BELGIO:	  INFORMARE	  LA	  POPOLAZIONE	  
SULL’ADATTAMENTO	  DELLA	  STAZIONE	  FERROVIARIA	  	  

Nel	  2007,	   la	  ci+à	  di	  Gand,	   insieme	  a	  cinque	  partner	  
di	   proge+o,	   ha	   lanciato	   un	   proge+o	   su	   vasta	   scala	  
per	  ada+are	  la	  stazione	  ferroviaria	  Gand	  Sint-‐Pieters	  
e	  i	  suoi	  dintorni	  alle	  esigenze	  del	  21°	  secolo.	  Entro	  il	  
2020,	   l'area	   dovrà	   essere	   trasformata	   in	   una	   zona	  
accessibile	  e	  confortevole	  per	  vivere	  e	   lavorare,	  con	  
buoni	  collegamenX	   intermodali.	  Questo	  proge+o	  ha	  
un	   impa+o	   enorme,	   non	   solo	   sui	   quarXeri	  
circostanX,	  ma	   su	   tu+a	   la	   ci+à	   e	   i	   suoi	   abitanX.	   La	  
ci+à	  ha	  pertanto	  installato	  un	  punto	  informaXvo	  che	  
realizza	  un’importante	  campagna	   	  di	  comunicazione	  
e	   gesXsce	   la	   partecipazione	   dei	   ci+adini,	   sia	   nella	  
fase	  di	  proge+azione,	  sia	  in	  quella	  di	  a+uazione.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  Allegato	  C.	  !
ZAGABRIA,	  CROAZIA:	  COINVOLGIMENTO	  DEGLI	  
STAKEHOLDER	  E	  DEI	  CITTADINI	  NELLA	  
PROGETTAZIONE	  DI	  UNA	  NUOVA	  INTERSEZIONE	  	  	  

A+raverso	  il	  suo	  coinvolgimento	  nel	  Proge+o	  CIVITAS	  
ELAN,	   la	   ci+à	   di	   Zagabria	   ha	   predisposto	   un’idea	  
proge+uale	   per	   il	   nuovo	   terminal	   passeggeri	  
intermodale	  Sava-‐Nord.	  
Visto	  che	  ospita	  cinque	  diverse	  modalità	  di	  trasporto	  
e	   l’impa+o	   sullo	   sviluppo	   sarà	   prevedibilmente	  
significaXvo,	   la	   ci+à	  ha	  deciso	  di	   coinvolgere	  diversi	  
a+ori	   locali	   nell’analisi	   e	   nella	   proge+azione	   della	  
gesXone	  del	  traffico	  al	  suo	  interno.	  La	  ci+à	  ha	  usato	  i	  
diversi	   canali	   di	   comunicazione,	   nonché	   incontri	   e	  
presentazioni	   agli	   stakeholder	   per	   coinvolgere	   le	  
parX	  interessate	  e	  i	  ci+adini	  nel	  dibaito	  sulla	  nuova	  
intersezione.  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  Allegato	  C.	  !

� 	  !
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ATTIVITÀ	  10.3:	  MONITORARE	  IL	  
PROGRESSO	  NEL	  RAGGIUNGIMENTO	  
DEGLI	  OBIETTIVI	  	  !
LOGICA	  !
Le	  modalità	  di	  monitoraggio	  e	  valutazione	   	   a	   livello	  
generale	   sono	   state	   definite	   prima	   che	   il	   piano	  
venisse	  ado+ato	  (Aività	  8.1).	  Con	  l'a+uazione	  delle	  
misure	   è	   il	   momento	   di	   applicare	   regolarmente	   gli	  
strumenX	   di	   valutazione	   e	   di	   monitoraggio	  
selezionaX	  e	  di	  verificare	  i	  progressi	  compiuX	  verso	  il	  
conseguimento	   degli	   obieivi.	   I	   risultaX	   della	  
valutazione	   saranno	   necessari	   per	   consenXre	  
un’adeguata	   revisione	   delle	   misure	   al	   fine	   di	  
raggiungere	   gli	   obieivi	   in	   modo	   più	   efficiente	   e	  
restando	   all'interno	   del	   budget	   disponibile	   (Aività	  
11 .1	   ‘Rev is ione	   rego lare	   de l	   p iano’ ) .	   La	  
rendicontazione	   deve	   garanXre	   che	   i	   risultaX	  
dell’a+uazione	  del	  piano	  che	  vengono	  effeivamente	  
misuraX	   possano	   poi	   essere	   divulgaX	   nel	   corso	   del	  
dibaito	  pubblico,	  consentendo	  in	  tal	  modo	  a	  tui	  gli	  
a+ori	   di	   prendere	   in	   considerazione	   le	   informazioni	  
e,	   se	   del	   caso,	   effe+uare	   le	   debite	   correzioni	   (ad	  
esempio,	   se	   gli	   obieivi	   vengono	   raggiunX,	   se	   le	  
misure	  sembrano	  essere	  contraddi+orie,	  etc.).	  	  !
OBIETTIVI	  !
• Tenere	   t racc ia	   de i	   p rogress i	   verso	   i l	  

conseguimento	  degli	  obieivi.	  !
• IdenXficare	   i	   problemi,	   i	   colli	   di	   boiglia	   e	   altre	  

sfide	   per	   l'implementazione	   entro	   i	   tempi	  
stabiliX.	  
	  	  

• Informare	   regolarmente	   gli	   stakeholder	   e	   i	  
ci+adini	   sui	   progressi	   nell’a+uazione	   delle	  
misure.  !

ATTIVITA’	  	  !
• Mon i to ra re	   rego l a rmente	   i	   p rog res s i	  

nell'a+uazione	  e	  nell'impa+o,	  in	  termini	  di	  esiX	  e	  
risultaX	  (Aività	  8.1).	  	  !

• Includere	   risultaX	   quanXtaXvi	   basaX	   su	   daX	  
oggeivi	  che	  mostrino	  gli	  effeivi	  progressi	  verso	  
gli	   obieivi	   e	   gli	   indicatori	   misurabili	   scelX	   (ad	  
esempio,	   la	  riduzione	  del	  parXcolato),	   in	  quanto	  
quesX	   dimostrano	   il	   grado	   di	   conseguimento	  
degli	  obieivi.	  

!
• Includere	   risultaX	   qualitaXvi	   che	   si	   riferiscano	  

alle	   esperienze	   nell’implementazione,	   al	  
conseguimento	   degli	   obieivi	   generali,	   al	   livello	  
di	   consapevolezza	   raggiunto,	   etc.	   in	   quanto	  
quesX	  risulteranno	  preziosi	  nel	  caso	  si	  decidesse	  
di	   replicare	   o	   modificare	   il	   provvedimento	   nel	  
futuro.	  !

• Valutare	   regolarmente	   l'impa+o	   delle	   misure	   o	  
dei	  pacchei	  di	  misure	  (ogni	  1-‐5	  anni	  a	  seconda	  
delle	  misure).	  	  !

• Pubblicare	   un	   rapporto	   di	   valutazione	   per	  	  
ci+adini	  e	  poliXci.	  

 	  
SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Includere	   un	   "sanity	   check"	   nel	   monitoraggio	  

dell'a+uazione,	   il	   che	   significa	   che	   le	   parX	  
interessate,	   i	   ci+adini	   e	   altri	   professionisX	   della	  
mobilità	  e	  del	  traffico	  provenienenX	  da	  altre	  ci+à	  
saranno	  chiamaX	  a	  fornire	  un	  riscontro	  su	  come	  
l’a+uazione	  delle	  misure	   	   risponde	  agli	   obieivi	  
concordaX	   e	   alle	   finalità	   del	   Piano	   Urbano	   	   di	  
Mobilità	  Sostenibile.	  !

• Il	  monitoraggio	  e	  la	  valutazione	  dovranno	  essere	  
effe+uaX	   in	   modo	   trasparente,	   preferibilmente	  
da	   un	   organismo	   indipendente	   per	   garanXre	   la	  
loro	   neutralità	   e	   applicando	   lo	   stesso	   set	   di	  
indicatori	  uXlizzato	  in	  tu+e	  le	  fasi	  precedenX.	  Se	  
questo	   sembra	   poco	   realisXco	   a	   fronte	   delle	  
risorse	   disponibili	   (per	   esempio	   a	   causa	   di	  
restrizioni	   di	   bilancio),	   un	   auto-‐monitoraggio	   e	  
valutazione	   da	   parte	   degli	   enX	   incaricaX	  
dell’a+uazione	  può	  essere	  una	  valida	  alternaXva.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	   realizzare	   dopo	   l'adozione	   del	   piano	  

operaXvo	   e	   del	   relaXvo	   budget	   (fase	   di	  
a+uazione).	  
 	  

CHECKLIST	  !
✓ Il	  monitoraggio	  dell’a+uazione	  delle	  misure	  deve	  

essere	   costante.	   Gli	   impai	   andranno	   valutaX	   e	  
le relazioni	  di	  valutazione	  preparate	  e	  pubblicate	  
ad	  intervalli	  regolari.	  !!!

!
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	  !!!!!!
ESEMPI	  !
AQUISGRANA,	  GERMANIA:	  MONITORAGGIO	  
DELL’ATTUAZIONE	  ATTRAVERSO	  LA	  REGOLARE	  
CONVOCAZIONE	  DI	  RIUNIONI	  DI	  VERIFICA	  	  	  	  

Nella	   ci+à	   di	   Aquisgrana,	   diversi	   portatori	   di	  
interesse	   si	   incontrano	   trimestralmente	   nell’ambito	  
di	   riunioni	   che	   sono	   parte	   di	   un	   processo	   di	  
monitoraggio	  conXnuo	  sullo	  stato	  di	  a+uazione	  delle	  
misure	  nel	  campo	  della	  mobilità	  ecologica.	  
	    
Fonte:	  Rupprecht	  Consult	  basata	  su	   input	  dalla	  ci+à	  
di	  Aquisgrana	  !
A	  fronte	  dell’avvio	  all'inizio	  del	  2009	  di	  un	  piano	  per	  
l’aria	  pulita	  contenente	  29	  provvedimenX	  relaXvi	  alla	  
mobilità,	  per	  monitorare	   l'a+uazione	  delle	  misure	  è	  
stato	   isXtuito	   un	   gruppo	   di	   lavoro	   cosXtuito	   dai	  
diparXmenX	   dei	   trasporX	   e	   del l 'ambiente	  
dell’Amministrazione	   ci+adina,	   dalla	   Camera	   di	  
commercio,	   dall'operatore	   del	   trasporto	   pubblico	  
locale	   (ASEAG)	   e	   dall'associazione	   regionale	   dei	  
trasporX	   (AVV).	   Nel	   corso	   di	   riunioni	   trimestrali,	   è	  
stato	  discusso	  lo	  stato	  di	  a+uazione	  di	  ogni	  misura	  e,	  
nei	   casi	   in	   cui	   il	   raggiungimento	   dell'obieivo	  
risultava	  in	  dubbio,	  sono	  staX	  presi	  provvedimenX	  di	  
emergenza	   per	   fronteggiare	   i	   rischi.	   Oltre	   ad	   un	  
sistema	   di	   conXnua	   rendicontazione	   sull'a+uazione	  
delle	   misure,	   la	   convocazione	   di	   riunioni	   regolari	  
sullo	  stato	  di	  a+uazione	  è	  un	  efficace	  approccio	  per	  
effe+uare	  un	  monitoraggio	  a	  basso	  costo	  ed	  efficace	  
durante	  la	  fase	  di	  a+uazione.	  !
VITORIA-‐GASTEIZ,	  SPAGNA:	  VALUTARE	  	  IL	  
PROGRESSO	  NEL	  RAGGIUNGIMENTO	  DEGLI	  
OBIETTIVI	  

Il	   "Plan	   de	   Movilidad	   Sostenible	   y	   Espacio	  
Público"	  ("Piano	  per	  la	  Mobilità	  Sostenibile	  e	  gli	  spazi	  
pubblici")	   della	   ci+à	   di	   Vitoria-‐Gasteiz	   è	   uno	   dei	  
progei	   strategici	   che	   delinea	   le	   azioni	   da	  
intraprendere	   per	   raggiungere	   la	   visione	   comune	  
descri+a	  nel	  Master	  Plan	  per	  Vitoria-‐Gasteiz	  2015.	  Il	  
piano	   deve	   accogliere	   al	   proprio	   interno	   la	  
responsabilità	   sociale	   per	   l ' introduzione	   e	  

l'esecuzione	   di	   poliXche	   che	   contribuiscono	   ad	   un	  
futuro	   sostenibile,	   con	   parXcolare	   a+enzione	   alla	  
lo+a	   contro	   i	   cambiamenX	   climaXci	   e	   alla	   necessità	  
di	   promuovere	   la	   coesione	   sociale	   e	   la	   creazione	  di	  
una	  ci+à	  compa+a.	  
A l	   fine	   d i	   ver ificare	   i	   progress i	   verso	   i l	  
raggiungimento	   degli	   obieivi,	   nel	   2011è	   stato	  
effe+uato	   uno	   studio	   sulla	   mobilità	   urbana	   della	  
ci+à.	  Questa	  indagine	  ha	  contribuito	  a	  una	  più	  ampia	  
comprensione	   dei	   cambiamenX	   avvenuX	   nella	   ci+à	  
dopo	  l'introduzione	  del	  piano	  e	  a	  determinare	  in	  che	  
misura	   le	  abitudini	  di	  mobilità	  dei	  ci+adini	  siano	  già	  
cambiate.	  	  
L'indagine	  consisteva	  di	  due	  parX:	  nella	  prima	  parte,	  
sono	  state	  condo+e	  4.000	   interviste	   telefoniche	  per	  
valutare	   il	   Piano	   di	  Mobilità	   Sostenibile;	   la	   seconda	  
parte	   dell'indagine,	   invece,	   si	   è	   concentrata	  
sull'aspe+o	   della	   mobilità	   in	   rapporto	   alla	  
funzionalità	   economica	   (spostamenX	   casa-‐lavoro,	  
etc.)	  ed	  è	  stata	  condo+a	  a+raverso	  interviste	  dire+e	  
che	  hanno	  coinvolto	  300	  aziende	  e	  2.700	  dipendenX.	  	  
Un	  sondaggio	  effe+uato	  nel	  2006	  è	  servito	  da	  punto	  
di	  riferimento	  per	  valutare	  come	  la	  mobilità	  sia	  
cambiata	  dall’introduzione	  	  del	  Piano	  di	  Mobilità	  
Sostenibile.	  I	  daX	  indicano	  che	  nel	  periodo	  tra	  il	  2006	  
e	  il	  2011,	  il	  numero	  di	  utenX	  del	  trasporto	  pubblico	  è	  
aumentato	  dell’80%.	  !
FonN:	  KersNn	  Burckhart,	  IET	  Barcelona;	  
Environmental	  Studies	  Centre,	  Vitoria-‐Gasteiz	  City	  
Council	  www.vitoria-‐gasteiz.org/movilidad	  !
 

!
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ULTERIORI	  INFORMAZIONI	  	  SU	  MONITORAGGIO	  
E	  VALUTAZIONE	  !
Vedi	  l’Aività	  8.1	  ‘Organizzare	  monitoraggio	  e	  
valutazione’.	  
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FASE	  11:	  
UN’OCCASIONE	  PER	  
APPRENDERE	  E	  
MIGLIORARE 

ATTIVITÀ	  11.1:	  REVISIONE	  REGOLARE	  
DEL	  PIANO	  	  !
LOGICA	  !
Per	   oimizzare	   il	   processo	   e	   la	   sua	   esecuzione,	   i	  
risultaX	  della	  valutazione	  (Aività	  10.3	  ‘Monitorare	  il	  
progresso	  nel	  raggiungimento	  degli	  obieivi’)	  vanno	  
regolarmente	  condivisi	  e	  analizzaX	  per	  trarne	  i	  debiX	  
orientamenX.	   È	   necessario,	   inoltre,	   garanXre	   una	  
certa	   flessibilità	   nell’aggiornare	   il	   piano	   in	   maniera	  
che	  	  vengano	  adeguatamente	  presi	  in	  considerazione	  
nuovi	  sviluppi	  e	  approfondimenX.	  In	  caso	  contrario,	  il	  
piano	  potrebbe	  perdere	  la	  sua	  efficacia	  nel	  tempo.	  
	  	  !

� 	  !!
OBIETTIVI	  !
• Rispondere	   ad	   eventuali	   nuovi	   sviluppi	  

sopraggiunX	   nel	   fra+empo	   e	   alle	   relaXve	  
esigenze	  che	  si	  dovessero	  palesare.	  	  !

• Assicurarsi	   che	   l'a+uazione	   proceda	   come	  
previsto	  e	  i	  target	  vengano	  raggiunX.	  	  !

• Oimizzare	  il	  processo	  di	  a+uazione.	  !!!

!
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ATTIVITA’	  	  !
• Essere	   flessibili	   nell'aggiornamento	   del	   piano	   e	  

apportare	   modifiche	   per	   meglio	   monitorarne	  
l'a+uazione.	  !

• IdenXficare	   le	   aree	   in	   cui	   è	   improbabile	   che	   gli	  
obieivi	   siano	   raggiunX	   o	   in	   cui	   nuovi	   sviluppi	  
sopraggiunX	   nel	   fra+empo	   rendono	   il	   piano	  
obsoleto.	  !

• Effe+uare	   le	   cor rez ion i	   necessar ie	   in	  
collaborazione	   con	   gli	   a+ori	   interessaX.	   Il	  
programma	   di	   a+uazione	   potrà	   essere	  
modificato	  in	  base	  alla	  riuscita	  della	  strategia	  nel	  
corso	   del	   periodo	   di	   a+uazione,	   che	   dura	   di	  
solito	  tra	  i	  tre	  e	  i	  dieci	  anni.	  !

• Presentare	   apertamente	   le	   modifiche	   al	   Piano	  
Urbano	   della	   Mobilità	   Sostenibile	   che	   derivano	  
dalla	   valutazione	   e	   o+enerne	   l'approvazione	  
formale	  a	  livello	  poliXco. !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Revisione	  e	  aggiornamento	  almeno	  ogni	  5	  anni.	  !
CHECKLIST	  !
✓ Sono	   state	   individuate	   le	   necessarie	   azioni	   da	  

a+uare	  per	  perme+ere	  l'a+uazione	  delle	  misure.	  !
✓ Eventuali	   proposte	   di	   cambiamento	   sono	   state	  

discusse	  con	  gli	  a+ori	  interessaX.	  	  !
✓ Si	  è	  concluso	  l’aggiornamento	  del	  piano.	  !

� 	  

ATTIVITA’	  11.2:	  REVISIONE	  DEI	  RISULTATI	  
RAGGIUNTI	  –	  CAPIRE	  SUCCESSI	  E	  
FALLIMENTI	  !
LOGICA	  !
Rivedere	   i	   risultaX	   del	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	  
Sostenibile	  significa	  valutarne	  l'impa+o	  più	  ampio	  sui	  
trasporX	   urbani	   e	   sulla	   mobilità	   e	   l'efficacia	   del	  
processo	  di	  pianificazione	  nel	  determinare	  il	  grado	  di	  
successo	   nello	   sviluppo	   del	   piano.	   Entrambi	   gli	  
aspei	   sono	   necessari	   al	   fine	   di	   imparare	   e	  
migliorare	   la	   vostra	   esperienza,	   che,	   a	   sua	   volta,	  
contribuisce	  a	  fornire	  una	  solida	  base	  per	  la	  revisione	  
e	  al	  redazione	  della	  successiva	  	  edizione	  del	  PUMS.	  !
OBIETTIVI	  !
• Analizzare	   il	   processo	   di	   pianificazione,	   il	   piano	  

operaXvo	   e	   la	   sua	   a+uazione	   cercando	   di	  
individuare	   punX	   di	   forza	   e	   criXcità,	   casi	   di	  
successo	  ed	  eventuali	  fallimenX.	  !

• Migliorare	   la	   comprensione	   del	   processo	   di	  
pianificazione	  della	  mobilità	  urbana	  sostenibile	  e	  
misurare	  il	  suo	  impa+o	  complessivo.	  !

• Trarre	   insegnamenX	   dalla	   valutazione	   per	  
preparare	   la	   revisione	   del	   Piano	   Urbano	   della	  
Mobilità	  Sostenibile.	  !

ATTIVITA’	  	  !
Una	  volta	  che	  è	  disponibile	  un	  numero	  sufficiente	  di	  
risultaX:	  !
• eseguire	  un	  processo	  di	  valutazione	  (ad	  esempio:	  

osservazione	   partecipaXva,	   focus	   group,	  
interviste);	  !

• valutare	   l'impa+o	   di	   più	   ampio	   respiro	   delle	  
misure	  a+uate;	  !

• analizzare	   cosa	   è	   andato	   bene	   e	   cosa	   è	   andato	  
male	   e	   preparare	   una	   lista	   degli	   obieivi	   che	   si	  
sono	  rivelaX	  difficilmente	   raggiungibili,	  ma	  sono	  
ancora	  all'ordine	  del	  giorno;	  !

• registrare	  gli	  insegnamenX	  che	  si	  sono	  trai	  dalla	  
valutazione;	  !

!
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• sviluppare	   strategie	   per	   rafforzare	   le	   esperienze	  

posiXve	   ed	   evitare	   di	   ripetere	   i	   casi	   fallimentari	  
nel	   corso	   dell’aggiornamento	   e	   della	   revisione	  
del	  piano;	  
	  	  

• comunicare	   le	   "lezioni	   apprese"	   al	   team	   di	  
proge+o	  e	  ai	  principali	  stakeholder.	  	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Rivedere	  l'efficacia	  del	  processo	  di	  pianificazione	  

durante	  la	  fase	  di	  a+uazione.	  !
• Una	   volta	   che	   è	   stato	   a+uato	   un	   numero	  

sufficiente	   di	   misure,	   valutare	   l'impa+o	  
complessivo	   (sXamo	   realizzando	   la	   visione	  
strategica?).	  !

SUGGERIMENTI	  PER	  ATTIVITA’	  COMPLEMENTARI	  	  	  	  !
• Diffondere	   i	   risultaX	   (successi	   e	   fallimenX)	   in	  

modo	   che	   altre	   ci+à	   possano	   imparare	  
dall’esperienza	  effe+uata.	  !

CHECKLIST	  !
✓ È	   stata	   conclusa	   la	   valutazione	   ex-‐post	   del	  

processo	   di	   pianificazione	   e	   di	   a+uazione	   delle	  
misure.	  	  !

✓ Sono	   staX	   registraX	   e	   documentaX	   	   gli	  
insegnamenX	  trai	  dalla	  valutazione.	  !

ESEMPI	  !
TOLOSA,	  FRANCIA:	  IL	  PUNTO	  D’INIZIO	  PER	  LO	  
SVILUPPO	  DI	  UN	  NUOVO	  PIANO	  	  

Nel	  2008,	  Tolosa	  ha	  avviato	  la	  revisione	  del	  piano	  dei	  
trasporX	   del	   2001	   (PDU).	   Il	   piano	   copriva	   il	  
cosidde+o	   perimetro	   del	   trasporto	   pubblico	   di	  
Tolosa,	   che	  all’epoca	  della	   redazione	   riguardava	   	  72	  
ci+à	   (Tolosa	   inclusa).	   Il	   nuovo	   piano	   era	   invece	  
desXnato	  a	  coprire	  tu+e	  le	  ci+à	   incluse	  nel	  piano	  di	  
sviluppo	   urbano	   coerente	   (SCOT),	   portando	   il	  
numero	  totale	  a	  118	  ci+à.	  !
Una	   valutazione	  mulXmodale	   dei	   vari	   indicatori	   del	  
PDU	   è	   stata	   completata	   entro	   i	   primi	   tre	   mesi	  
dall’inizio	   dei	   lavori	   sul	   nuovo	   piano.	   I	   risultaX	   di	  
questa	   valutazione	   sono	   staX	   discussi	   in	   diversi	  
gruppi	   di	   lavoro	   temaXci	   in	   relazione	   agli	   obieivi	  
originali	   del	   PDU,	   ai	   nuovi	   obblighi	   di	   legge	   e	   agli	  
obieivi	   locali	   più	   generali.	   Ciò	   ha	   permesso	   di	  

o+enere	   una	   serie	   di	   raccomandazioni	   per	   definire	  	  
gli	   obieivi	   nella	   revisione	  del	   PDU.	  QuesX	  obieivi	  
sono	  diventaX	   la	  base	  per	   lo	   sviluppo	  dei	   contenuX	  
del	  nuovo	  PDU.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  Allegato	  C	  !
ERFURT,	  GERMANIA:	  REVISIONE	  DEI	  RISULTATI	  
OTTENUTI	  CON	  IL	  PIANO	  DI	  TRASPORTO	  LOCALE	  

La	  ci+à	  di	  Erfurt	  nella	  Germania	  orientale	  ha	  valutato	  
i	   risultaX	  del	  proprio	  piano	  di	   trasporto	   locale	  dopo	  
dieci	   anni	   (ed	   ha	   pubblicato	   anche	   	   una	   speciale	  
brochure	   dedicata	   all’operazione	   di	   valutazione).	   Il	  
periodo	   di	   tempo	   è	   stato	   ritenuto	   adeguato	   per	  
valutare	   i	   risultaX	   di	   un	   proge+o	   complesso	   e	  
strategico	   quale	   un	   piano	   di	   trasporto	   locale.	   I	  
qua+ro	   punX	   essenziali	   del	   processo	   di	   valutazione	  
sono	  staX	  i	  seguenX:	  !
• Determinare	   gli	   effei	   di	   lungo	   periodo	  	  

conducendo	   indagini	   con	   la	   stessa	  metodologia	  	  
nel	  1991,	  1994	  e	  1998.	  	  !

• Suddividere	   la	  valutazione	  per	   singole	  misure	   in	  
modo	  da	  essere	  in	  grado	  di	  vedere	  quali	  successi	  
e	  quali	  	  criXcità	  si	  riferiscano	  a	  ciascuna.	  !

• Considerare	   i	   daX	   "classici"	   uXlizzaX	   per	   i	  
trasporX	   (modi	   uXlizzaX,	   etc.)	   e	   daX	   sui	  	  
comportamento	   negli	   spostamenX	   (riparXzione	  
modale,	  analisi	  origine/desXnazione,	  etc.).	  !

• Valutare	   successi	   e	   insuccessi	   del	   processo	   di	  
pianificazione	   e	   del	   processo	   decisionale	   del	  
proge+o	  e	   tenerli	   presente	  durante	   l'a+uazione	  
(ad	  esempio,	  la	  pianificazione	  strategica	  da	  parte	  
del	   responsabile	   del	   proge+o,	   la	   partecipazione	  
dei	  ci+adini,	  etc.).	  !

Fonte:	  Manuale	  Guidemaps,	  Volume	  1:	  Concepts	  and	  
Tools,	  p.	  60:	  
	   www. o sm o s e -‐ o s . o r g / d o c um e n t s / 3 1 6 /
GUIDEMAPSHandbook_web[1].pdf	  	  !

!
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ATTIVITA’	  11.3:	  IDENTIFICARE	  NUOVE	  
SFIDE	  PER	  LA	  REVISIONE	  DEL	  PUMS	  !
LOGICA	  !
Prima	  di	  iniziare	  il	  lavoro	  sulla	  prossima	  edizione	  del	  
Piano	   Urbano	   della	   Mobilità	   Sostenibile,	   le	   lezioni	  
apprese	   fino	   a	   quel	  momento	   	   vanno	   analizzate	   in	  
funzione	   delle	   nuove	   sfide	   relaXve	   a	   trasporto	  
urbano	   e	   mobilità.	   Ciò	   può	   aiutare	   a	   oimizzare	   il	  
processo	  di	  pianificazione	  e	  la	  selezione	  delle	  misure	  
in	   futuro.	   L'esperienza	   dei	   Paesi	   in	   cui	   la	  
pianificazione	   della	   mobilità	   urbana	   sostenibile	   è	  
stata	   obbligatoria	   per	   alcuni	   anni	   (LTP	   nel	   Regno	  
Unito,	   PDU	   in	   Francia)	   mostra	   che	   ogni	   ciclo	   di	  
pianificazione	   contribuisce	   a	   migliorare	   le	  
competenze	   sulla	   pianificazione	   della	   mobilità	  
urbana	   sostenibile	   e	   ad	   aumentare	   l'efficacia	   della	  
successiva	   tornata	   di	   pianificazione.	   Una	   prima	  
analisi	  delle	  sfide	  per	  l’edizione	  aggiornata	  del	  Piano	  
Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile	  può	   influenzare	   la	  
stru+urazione	  del	  nuovo	  processo	  di	  pianificazione	  e	  
chiudere	   il	   cerchio	   tra	   l'a+uale	   Piano	   Urbano	   della	  
Mobilità	  Sostenibile	  e	  la	  nuova	  edizione.	  	  
Un’ulteriore	   moXvazione	   per	   considerare	   la	  
direzione	  della	  successiva	  edizione	  del	  Piano	  Urbano	  
della	   Mobilità	   Sostenibile	   di	   è	   puntare	   su	   una	  
maggiore	  integrazione	  degli	  altri	  se+ori	  strategici	  nei	  
piani	  futuri.	  !
OBIETTIVI	  !
• Preparars i	   per	   la	   prossima	   tornata	   di	  

pianificazione.	  !
• Rifle+ere	   sulle	   esperienze	   con	   il	   ciclo	   di	  

pianificazione	  in	  corso	  in	  vista	  delle	  sfide	  future.	  !
ATTIVITA’	  	  !
• IdenXficare	   le	   nuove	   sfide	   che	   si	   sono	  

evidenziate	   durante	   la	   fase	   di	   a+uazione	   (ad	  
esempio	  a+raverso	  la	  discussione	  con	  i	  principali	  
stakeholder	  e	  l'analisi	  dei	  daX	  raccolX).	  
	  	  

• Discutere	   con	   i	   principali	   portatori	   di	   interesse	  
come	  le	  lezioni	  apprese	  nel	  ciclo	  di	  pianificazione	  	  
in	  corso	  possano	  contribuire	  a	  meglio	  rispondere	  
a	  queste	  sfide.	  !

!
• Considerare	   come	   le	  poliXche	   intraprese	   in	   altri	  

se+ori	   potrebbero	   essere	   uXlizzate	   per	   creare	  
sinergie	  con	   le	  poliXche	  per	   la	  mobilità	   (uso	  del	  
suolo,	   energia,	   ambiente,	   sviluppo	   economico,	  
inclusione	  sociale,	  salute	  e	  sicurezza).	  !

• Prepararsi	   a	   sviluppare	   la	   prossima	  edizione	  del	  
Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile.	  !

TEMPISTICA	  E	  COORDINAMENTO	  !
• Da	   a+uare	   prima	   di	   iniziare	   lo	   sviluppo	   di	   un	  

nuovo	   Piano	   Urbano	   di	   Mobilità	   Sostenibile,	   e	  
comunque	  durante	   il	   	  periodo	  di	  a+uazione	  del	  
piano	  corrente.	  !

CHECKLIST	  !
✓ Sono	   state	   idenXficate	   le	   nuove	   sfide	   per	   il	  

trasporto	  urbano	  e	  la	  mobilità.	  !
✓ Le	   lezioni	   apprese	   dal	   ciclo	   di	   pianificazione	   in	  

corso	   sono	   state	   uXlizzate	   per	   lo	   sviluppo	  
dell’edizione	   aggiornata	   del	   Piano	   Urbano	   di	  
Mobilità	  Sostenibile.	  !

ESEMPI	  !
LILLE,	  FRANCIA:	  PREPARAZIONE	  DEL	  SECONDO	  PDU	  

Alla	   fine	   del	   2005,	   come	   previsto	   dalla	   legge,	   la	  
conurbazione	  di	  Lille	  ha	  valutato	  il	  suo	  Piano	  Urbano	  
di	   Mobilità	   Sostenibile	   prendendo	   come	   anno	   di	  
partenza	   il	   2000.	   A	   seguito	   di	   questa	   valutazione	   e	  
dei	   nuovi	   sviluppi	   a	   livello	   nazionale,	   come	   ad	  
esempio	   la	   Grenelle	   d'Environnement	   (dibaito	  
nazionale	   sull’ambiente),	   la	   conurbazione	   ha	   deciso	  
di	   avviare	   una	   revisione	   nel	   2006.	   I	   risultaX	   di	   un	  
sondaggio	   generale	   sulla	   mobilità	   condo+o	  
nell’ambito	   metropolitano	   di	   Lille	   hanno	   dato	   un	  
nuovo	  sXmolo	  ai	  gruppi	  di	   lavoro	  temaXci	  del	  primo	  
PDU,	   che	   sono	   staX	   invitaX	   a	   rivedere	   e	   portare	  
nuove	   idee	  per	   il	   secondo	  Piano	  Urbano	  di	  Mobilità	  
Sostenibile,	  che	  doveva	  coprire	  il	  periodo	  2010-‐2020.	  
QuesX	   gruppi	   di	   lavoro	   temaXci	   si	   sono	   incontraX	  
regolarmente	   per	   un	   periodo	   di	   qua+ro	   anni	   dal	  
2006	  al	  2010	  per	  discutere	  i	  so+o-‐temi	  e	  i	  contenuX	  
del	  nuovo	  Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile.	  !
Per	  maggiori	  de@agli	  si	  veda	  l’Allegato	  C !!
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Allegato	  A:	  Glossario	  !

Espressione/acronimo Definizione

Accessibilità
Rendere	  accessibile	  una	  determinata	  aività	  ad	  un	  individuo	  significa	  
me+erlo	  nelle	  condizioni	  di	  raggiungere	  i	  luoghi	  in	  cui	  tale	  aività	  si	  svolge.

AOTU
Autorité	  organisatrice	  de	  transport	  urbain	  -‐	  Autorità	  di	  regolamentazione	  del	  
traffico	  urbano	  in	  Francia.

Approccio	  integrato
Integrazione	  di	  praXche	  e	  poliXche	  a	  coinvolgere	  modalità	  di	  trasporto,	  
se+ori,	  enX	  pubblici	  e	  privaX,	  livelli	  di	  competenza	  territoriale	  e	  tra	  enX	  
limitrofi	  per	  territorio.

Approccio	  partecipaXvo

Il	  coinvolgere	  ci+adini	  e	  portatori	  di	  interesse	  fin	  dall’inizio	  e	  durante	  tu+o	  il	  
corso	  dello	  sviluppo	  del	  processo	  decisionale,	  dell’implementazione	  e	  della	  
valutazione,	  creando	  le	  condizioni	  per	  affrontare	  localmente	  elemenX	  
complessi	  della	  pianificazione	  e	  garanXre	  la	  parità	  di	  genere.

Coinvolgimento	  dei	  portatori	  di	  
interesse

Consiste	  nell’idenXficazione	  dei	  gruppi	  di	  portatori	  di	  interesse	  e	  
nell’accogliere	  le	  loro	  esigenze,	  i	  valori	  e	  la	  valutazione	  delle	  problemaXche	  
che	  li	  interessano	  all’interno	  del	  processo	  di	  pianificazione.	  Il	  coinvolgimento	  
si	  svolge	  a	  vari	  livelli	  e	  mira	  a	  far	  partecipare	  individui,	  gruppi	  e	  organizzazioni	  
nei	  processi	  decisionali	  legaX	  ai	  trasporX	  a+raverso	  una	  varietà	  di	  strumenX	  e	  
metodologie.

Inclusione	  sociale

Considerare	  le	  istanze	  dell’intera	  comunità,	  inclusi	  i	  gruppi	  più	  vulnerabili,	  
quali	  bambini,	  disabili,	  anziani,	  famiglie	  a	  basso	  reddito,	  minoranze,	  etc.	  
garanXsce	  pari	  opportunità	  di	  accesso	  ai	  servizi	  pubblici,	  la	  disponibilità	  a	  
cosX	  accessibili	  delle	  relaXve	  opzioni	  per	  la	  mobilità	  e	  sviluppa	  un	  mercato	  
del	  lavoro	  inclusivo,	  facilitando	  al	  contempo	  la	  creazione	  di	  occupazione	  
legata	  ai	  trasporX.

Indicatore	  di	  risultato

Un	  dato	  (di	  norma	  quanXtaXvo)	  che	  viene	  uXlizzato	  per	  monitorare	  i	  
progressi	  nel	  raggiungimento	  di	  un	  obieivo	  o	  di	  un	  target.	  	  Ad	  esempio,	  il	  
numero	  degli	  incidenX	  stradali	  è	  un	  indicatore	  della	  sicurezza	  sulla	  strada.	  
Misura	  gli	  impai,	  i	  benefici	  ed	  i	  cambiamenX	  che	  vari	  gruppi	  di	  portatori	  di	  
interesse	  sperimentano	  durante	  o	  dopo	  l’implementazione	  di	  un	  proge+o.

LAURE

Loi	  sur	  l´air	  et	  l'uXlisaXon	  raXonelle	  de	  l´énergie	  –	  Legge	  sull’aria	  pulita	  e	  
l’uXlizzo	  razionale	  dell’energia	  del	  dicembre	  1996	  che	  ha	  reso	  obbligatorio	  in	  
Francia	  lo	  sviluppo	  di	  un	  PDU	  -‐	  un	  Piano	  degli	  SpostamenX	  Urbani	  -‐	  per	  tu+e	  
le	  agglomerazioni	  con	  più	  di	  100.000	  abitanX.

LOTI
Loi	  des	  transports	  intérieurs	  –Legge	  francese	  sui	  trasporX	  interni	  ado+ata	  nel	  
dicembre	  1982.

LTP Local	  Transport	  Plan	  –	  Piano	  del	  Trasporto	  Locale	  in	  Inghilterra	  e	  Galles.

Modello

Rappresentazione	  matemaXca	  	  delle	  relazioni	  esistenX	  all’interno	  dei	  	  sistemi	  
di	  trasporto	  (collegate	  anche	  all’uXlizzo	  del	  territorio);	  si	  usa	  di	  frequente	  per	  
sXmare	  i	  risultaX	  che	  si	  o+erranno	  con	  determinate	  strategie	  applicate	  ai	  
trasporX.

Monitoraggio
Un	  processo	  costante	  di	  misurazione	  e	  valutazione	  dei	  progressi	  che	  avviene	  
con	  la	  raccolta	  di	  nuovi	  daX	  e/o	  uXlizzando	  fonX	  esistenX.
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Obieivi	  

Descrivono	  i	  progressi	  che	  una	  ci+à	  intende	  fare	  e	  specificano	  la	  direzione	  
che	  si	  vuole	  imprimere	  a	  tali	  migliorie,	  ma	  non	  gli	  strumenX	  che	  si	  intendono	  
uXlizzare	  per	  o+enerle.

Parità	  di	  genere
Fare	  in	  modo	  che	  uomini	  e	  donne	  abbiano	  le	  stesse	  opportunità,	  dirii	  e	  
responsabilità	  come	  fruitori	  di	  servizi	  di	  trasporto.

PDU Plan	  de	  Déplacements	  Urbains	  –	  Piano	  di	  spostamento	  urbano	  (Francia)

Piano	  di	  gesXone	  delle	  
competenze

Strategia	  che	  definisce	  e	  spiega	  come	  le	  competenze	  richieste	  saranno	  rese	  
disponibili	  nel	  corso	  dell’intero	  processo	  di	  pianificazione	  della	  mobilità	  
urbana	  sostenibile.	  Il	  Piano	  deve	  idenXficare	  individui	  e	  organizzazioni	  interni	  
e	  esterni	  che	  possano	  farsi	  carico	  delle	  aività	  previste.

Piano	  operaXvo
Un	  documento	  che	  stabilisce	  una	  serie	  de+agliata	  e	  realisXca	  di	  azioni	  da	  
intraprendere	  con	  l’indicazione	  di	  risorse	  da	  uXlizzare	  e	  crono-‐
programmazione	  che	  perme+ono	  di	  misurare	  i	  progressi	  delle	  aività

PMUS
Plan	  de	  Movilidad	  Urbana	  Sostenible	  –	  Piani	  di	  Mobilità	  Urbana	  Sostenibile	  
(Spagna)

Portatore	  di	  interesse

Individuo,	  gruppo	  o	  organizzazione	  interessaX	  da	  un	  proge+o	  che	  viene	  
proposto	  e	  che	  possono	  influenzarne	  l’implementazione.	  Il	  termine	  include	  la	  
popolazione	  in	  generale	  ed	  un’ampia	  gamma	  di	  altri	  gruppi	  (es.	  esercizi	  
commerciali,	  enX	  pubblici,	  gruppi	  di	  interesse	  speciale)

Principi	  SMART
Specifici,	  Misurabili,	  O+enibili,	  RealisXci	  e	  per	  cui	  si	  stabilisce	  una	  tempisXca	  
con	  l’indicazione	  delle	  scadenze.

Processo	  partecipaXvo	  che	  
coinvolge	  la	  ci+adinanza

Incoraggiare	  e	  rendere	  possibile	  la	  partecipazione	  dei	  ci+adini	  al	  dibaito	  ed	  
ai	  processi	  decisionali	  colleivi	  con	  una	  gamma	  di	  strumenX	  e	  metodologie.

PUM Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  (Italia)

Scenari	  alternaXvi
Disegnare	  scenari	  alternaXvi	  significa	  produrre	  proiezioni	  	  dei	  risultaX	  portaX	  
dall’implementazione	  di	  	  diversi	  set	  di	  poliXche	  e	  misure	  specifiche.

Scenario	  ‘business	  as	  
usual’	  (normale	  gesXone) Descrive	  gli	  sviluppi	  legaX	  all’implementazione	  delle	  azioni	  già	  programmate.

Scenario	  ‘do	  nothing’	  
(lasciare	  le	  cose	  come	  stanno)

Descrive	  gli	  sviluppi	  legaX	  alla	  mancanza	  di	  intervento	  e	  quindi	  cerca	  di	  
prevedere	  soltanto	  i	  trend	  esogeni.

SRU
Loi	  solidarité	  et	  renouvellement	  urbains	  -‐	  	  Legge	  introdo+a	  nel	  dicembre	  del	  
2000	  che	  norma	  in	  Francia	  solidarietà	  e	  rinnovamento	  urbano	  e	  ha	  introdo+o	  
il	  PDU	  come	  strumento	  di	  pianificazione	  della	  mobilità	  urbana.

SUMP	  (PUMS) Sustainable	  Urban	  Mobility	  Plan	  (Piano	  Urbano	  della	  Mobilità	  Sostenibile)

Target	  
I	  target	  rappresentano	  il	  valore	  desiderato	  di	  un	  indicatore	  e	  sono	  
l’espressione	  concreta	  delle	  scelte	  poliXche	  fa+e.	  Concentrandosi	  su	  
indicatori	  specifici,	  definiscono	  la	  linea	  di	  collegamento	  tra	  l’oggi	  e	  un	  
momento	  futuro	  di	  verifica.

UXlizzo	  del	  suolo
La	  funzione	  a	  cui	  si	  desXna	  un’area.	  Esempi	  di	  uXlizzo	  del	  suolo	  includono:	  
desXnazione	  residenziale,	  commerciale,	  agricola,	  ricreaXva	  e	  mista.
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Valutazione
Processo	  di	  verifica	  dei	  risultaX	  o+enuX	  in	  rapporto	  agli	  obieivi	  previsX	  a	  
vari	  stadi	  del	  processo	  di	  redazione	  e	  implementazione	  del	  PUMS.

Valutazione	  ex-‐ante
Un	  processo	  di	  valutazione	  che	  mira	  a	  sXmare	  l’esito	  probabile	  di	  uno	  schema	  
o	  di	  una	  strategia.	  È	  uXle	  per	  supportare	  i	  processi	  decisionali	  e	  scegliere	  tra	  
opzioni	  alternaXve.

Valutazione	  ex-‐post
Revisione	  delle	  fasi	  di	  pianificazione	  ed	  implementazione	  della	  mobilità	  
urbana	  e	  valutazione	  dei	  risultaX	  del	  processo	  decisionale.

Visione
Descrive	  uno	  scenario	  desiderato	  dal	  punto	  di	  vista	  qualitaXvo	  e	  funge	  da	  
guida	  per	  la	  pianificazione	  e	  lo	  sviluppo	  di	  adeguate	  misure	  di	  mobilità	  
urbana	  sostenibile.
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Allegato	  C:	  Esempi	  di	  buone	  prassi	  !
L’Allegato	  conXene	  casi	  esemplari	  a	  cui	  viene	  fa+o	  riferimento	  o	  che	  si	  riportano	  per	  intero	  nel	  testo	  principale.	  	  !
Per	   maggiori	   deAagli,	   si	   veda	   la	   versione	   originale	   del	   testo	   in	   lingua	   inglese:	   Guidelines.	   Developing	   and	  
ImplemenNng	   a	   Sustainable	   Urban	   Mobility	   Plan.	   January	   2014	   (revised	   foreword)	   disponibile	   all’indirizzo:	  
www.mobilityplans.eu	  !

�  !
La	   versione	   originale	   del	   documento	   è	   stata	   finanziata	   dal	   Programma	   Energia	   Intelligente	   per	   l’Europa	  
dell’Unione	  europea.	  	  
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