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*Definizione O.M.S. (1948)

“Completo stato di benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto assenza di malattia”

Progettazione a SCALA URBANA della Salute
URBAN HEALTH

Progettazione a SCALA EDILIZIA della Salute
HEALTHY BUILDINGS

La salute non è più un tema esclusivo della sanità, ma è un obiettivo prioritario, fortemente influenzato dal contesto in cui si 
vive e conseguentemente dalle strategie PROGETTUALI E PROGRAMMATICHE urbane ed edilizie . 

LA SALUTE NON è PIU 
INTESA SOLO COME 
SALUTE FISICA

Definizione di STATO DI SALUTE

HEALTH FIRST
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URBANIZZAZIONE 
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THE LANCET
Volume 385, Issue 9970, February 28, 2015

occupano circa l’1% della 
superficie terrestre;

ospitano il 50% della 
popolazione mondiale

consumano il 78% dell’energia 
(e produzione di CO2)

producono l’80% del 
PIL

La proiezione UN Population Department prefigura che nel 2050 Il 70% della 
popolazione mondiale vivrà in ambiente urbano (ora è il  55%)
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CRITICITA’
• Malattie cronico-degenerative: Fattori di Rischio ambientali e 

comportamentali
• Malattie infettive: congestione abitativa (sovraffollamento, 

povertà baraccopoli, etc.) o situazioni di emergenza;
• Cause di morte violenta e accidentale: incidenti stradali 

criminalità (basse % ma critiche per fasce di età)

OPPORTUNITÀ 
• Possibilità lavorative
• Economia
• Istruzione
• Cultura
• Servizi sanitari 
• Servizi sociali
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OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ IN AMBIENTE URBANO
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FATTORI DI RISCHIO IN AMBIENTE URBANO

• INQUINAMENTO (ARIA, ACQUA ,SUOLO):

• IMPERMEBILIZZAZIONE DEI SUOLI E CICLO DELL’ACQUA 

• RUMORE E RADIAZIONI (traffico, industrie, radon, telecomunicazione, 

elettrodotti…)

• RIFIUTI SOLIDI URBANI (riversamento rifiuti, combustioni, rischi infettivi)

• STILI DI VITA (Sedentarietà, Alimentazione, Abuso di sostanze, vita spericola)

• CAMBIAMENTI CLIMATICI
• Piogge intense Alluvioni, Esondazioni, Frane e cedimenti, Danni alle 

infrastrutture Danni al patrimonio antropico culturale
• Caldo estremo: Sccità, Isola urbana di calore, Ondate di calore, 

innalzamento dei mari, incendi

• EMERGENZE SANITARIE AMBIENTALI

• APPROVIGIONAMENTO idrico e accessibilità alle reti (acqua, energia…)
• DISUGUAGLIANZE E INCLUSIONE SOCIALE: urban sprawl, periferie dormitorio,

inaccessibilità ai Servizi e mancanza di verde

Repubblica 16 gennaio 2020

L’espresso  5 luglio 2019
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ESPOSIZIONE 
DIRETTA

RICADUTE 
COMPORTAMENTALI

OUTCOMES DI 
SALUTE

FATTORI DI RISCHIO 
URBANO



SEDENTARIETA’

Lifestyle e dieta alimentare, unitamente alla riduzione dei livelli di Outdoor Physical Activity nelle città, contribuiscono alla crescita dei Non–communicable 
Diseases, in particolare:
• obesità, 
• diabete 
• malattie cardio-respiratorie.

Lancet Commission Shaping Cities for Health (2012)

Nel mondo, Secondo l’OMS, il 28% della popolazione adulta non svolge sufficiente attività 
fisica: l’inattività fisica contribuirebbe alla morte di 4-5 milioni di persone ogni anno

L’inattività  è più accentuata nei Paesi ad alto reddito (report 2023)
In Italia la sedentarietà (circa il 35% Istat 2020) è responsabile del 14,6% di tutti i decessi e 
costa al sistema sanitario 1,6 miliardi di euro
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LA SEDENTARIETÀ È LA
QUARTA CAUSA DI MORTE.

SEDENTARIETÀ
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effetto serra e desertificazione Ondate di calore e incendi

ondate di calore: 2017 - lucifero

Interruzione delle reti

Danni all’agricoltura

CLIMATE CHANGE

Alluvioni: Emilia Romagna maggio 2023 Interruzione dei servizi: Abruzzo-Marche: Gennaio 2017



I contesti territoriali e ambientali sono stati profondamente trasformati, portando maggiore disequilibrio e conseguenti maggiori RISCHI 
per la salute (maggiore è  vulnerabilità del territorio e minore sarà la sua resilienza agli eventi avversi)

Settembre 2022: 
11 vittime e 2 dispersi.

URBANIZZAZIONE 



DISUGUAGLIANZE

I centri urbani (e le aree con reddito maggiore) offrono condizioni di vita ed uno stato di Salute Pubblica migliori rispetto le periferie.
L’aspettativa di vita media presenta delle Disuguaglianze di Salute man mano che dal centro della città si procede verso la periferia.

Città VS Periferia e disuguaglianze economiche e di salute

Costa G et al. 40 years Turin 
Health report (2017)

Mumbai Johannesburg San Francisco

https://unequalscenes.com/projects



DISUGUAGLIANZE
Quality Evaluation of UGS in Milan
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Hong Kong, (6700 abitanti a Kmq), ha cominciato a crescere verso l'alto, costruendo grattacieli senza fine ed abitazioni minuscole
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HAMMARBY SJOSTAD, Stoccolma, Svezia 
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• le esigenze della collettività si evolvono di continuo (tecnologie, 
benessere, stili di vita….)

• le problematiche (fattori di rischio fisico, sociale e psicologico) della città 
contemporanea sono diverse dal passato ed in continuo mutamento

Analogamente devono evolvere le strategie e le tecnologie di progettazione 
e pianificazione

La pianificazione urbanistica a grande e piccola scala e la progettazione 
degli spazi di vita sono uno strumento fondamentale ai fini della tutela 
della salute individuale e collettiva 

Progettazione come promozione della salute

La Salute è la pre-condizione per uno SVILUPPO 
URBANO SOSTENIBILE e deve essere la priorità di tutti 
gli Urban Planners. (WHO 2016)

Urban Health

Healthy Buildings

HEALTH
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1972 
Conferenza ONU 
Only One Earth
Stoccolma 

1987 
Rapporto Brundtland
Our Common Future
Def Sviluppo Sost

1997 
Protocollo di Kyoto (COP 3)

1992 
Earth Summit Conferenza 
ONU ONU Ambiente e 
Sviluppo
Rio de Janeiro

Dichiarazione di Rio
Agenda 21
Convenzione ONU sui 
Cambiamenti Climatici
Commissione ONU si Svil 
Sost

2002
Earth Summit ONU
Ambiente e 
Sviluppo 
Johannesburg, 

2015 
Accordo di Parigi (COP 21)

2012
Earth Summit ONU
Ambiente e 
Sviluppo
Rio de Janeiro 
Rio +20

1993 
1°Conf Europea sulle 
Città Sostenibili
Aalborg

1996 
2° Conf Europea 
sulle Città 
Sostenibili
Lisbona

2000 
3° Conf Europea sulle 
Città Sostenibili
Hannover

2004
4°Conf Europea sulle 
Città Sostenibili
Aalborg+10

2015
Earth Summit ONU
NYC
Agenda 2030 : 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile

2020
Green Deal europeo
55% in meno di CO2 entro 2030
neutralità climatica entro il 2050

2021
ITALIA : PNRR
Finanziamenti per la 
Tranzizione 
energetica 

2023 
Finanziamenti (COP 28)

2050
NEUTRALITA 
CLIMATICA 
EUROPEA?

HEALTH
EU KEY PRIORITIES (…)

EVOLUZIONE DI ACCORDI e STRATEGIE INTERNAZIONALI

SOSTENIBILITÀ

1987

2015 2020



URBAN HEALTH
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Urban Health: un orientamento che identifica tutte le strategie e le azioni orientate alla 
tutela e alla promozione della salute PUBBLICA  in ambiente urbano (spazi pubblici, 
semipubblici e privati). 

L’Urban Health mira a definire azioni che possano avere un impatto positivo sulla salute dell’uomo e sulla qualità della 
vita, sottolineando così la forte dipendenza tra il benessere fisico, psichico e sociale e la città in cui si vive. 

DEFINIZIONE DI URBAN HEALTH

SETTORI DELL’ URBAN HEALTH : 
• governance urbana: pianificazione urbanistica e territoriale
• ambiente naturale (flora faune, biodiversita, suolo, acqua, aria..)
• ambiente costruito 
• sviluppo sociale ed economico; 
• servizio sanitario (ed emergenze sanitarie)
• sicurezza alimentare. 
• caratteristiche della popolazione…..
• ecc

Alcuni riguardano gli aspetti di progettazione  e 
pianificazione urbana 
altri riguardano i settori economici, sociali 
deografici… ecc
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URBAN HEALTH

 ridurre  i fattori di rischio

OBIETTIVI STRATEGICI  

 promuovere azioni e comportamenti favorevoli per la salute pubblica
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MULTIDISCIPLINARIETÀ

PUBLIC HEALTHCITIZENSHIP

CITY USERS

PROGETTISTI, URBANISTI, 
SOCIOLOGI, ECONOMISTI

POLICY MAKERS - STAKEHOLDERS

PUBLIC  & PRIVATE

Il concetto di salute sposta l’attenzione da un modello medico, focalizzato sull’individuo, ad un modello sociale in cui la salute è la risultante di diversi fattori 
socio-economici, culturali e ambientali. 

La salute non è più un tema esclusivo dell’ambito ristretto della sanità, ma è un obiettivo prioritario fortemente influenzato dal contesto in cui si vive e 
conseguentemente dalle strategie attuate dai governi locali.
Per la promozione di Public Health nelle aree urbane è fondamentale il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le professionalità coinvolte nei processi 
di pianificazione e trasformazione urbana.

HEALTH STRATEGY, 
PREVENTION AND STRUCTURE 

ACCESSIBILITY 



KEY PRIORITIES
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Contemporary Cities’ Key Priorities

REDUCE INEQUALITIES
(Healthy living places for all)
rif. «Unequal scenes» in South Africa
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Contemporary Cities’ Key Priorities

ACCESSIBILITY
(apply design for all strategy)
rif. Schandorff Square» in Oslo (Østengen & Bergo AS)
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Contemporary Cities’ Key Priorities

PROMOTE PHISICAL ACTIVITIES
(more green infrastructures, blu spaces…)
rif. «The High line» in New York City (Diller Scofidio+Renfro)
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Contemporary Cities’ Key Priorities

PROMOTE PHISICAL ACTIVITIES
(outdoor playground)
rif. «Park 'n' Play» in Copenaghen (JAJA Architects)
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Contemporary Cities’ Key Priorities

CLIMATE CHANGE RESILIENCE
(more  walkable spaces…)
rif. «Climate Neighborhood» in COPENAGHEN
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Contemporary Cities’ Key Priorities

IMPROOVE SOCIAL COHESION
(public and green spaces quality, C15 minutes…)
rif. «Israel plads» in Copenaghen (COBE Architects)
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Contemporary Cities’ Key Priorities

REDUCE AIR POLLOUTION
(Reduce vehicular traffic, 
NZeroEnergy  Buoldings…)
rif. «SUPERBLOCKS» model in Barcelona (Ph. Marchello74)



STRATEGIE URBAN HEALTH
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URBAN HEALTH: Urban Design Strategies for Healty and Resilient Cityes
Esistono molteplici strategie a scala urbana con ricadute sulla salute ma quelle che trasversalmente riescono ad 
avere molteplici effetti positivi con effetto cumulativo sono principalmente:  

MIXITE’ SOCIALE E FUNZIONALE
Città di Prossimità, Città 15 minuti, RIGENERAZIONI Urbane, Limitazione Sprawl 
Urbano delle periferie ….

ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE DEI RIFIUTI : 
Riutilizzo delle materie , delle tecnologie e dei prodotti. Raccolta, stoccaggio e 
smaltimento più efficaci, incentivazione della termovalorizzazione.  Raccolta 
differenziata, trasformazione della frazione umida locale

DESIGN FOR ALL - INCLUSIONE
Design for All, accessibilità ed inclusione, progettazione partecipata, 
orientamento e Wayfinding, Landmarks to orient the people, tactile-
plantar route, 

SOSTENIBILITA’ E RESILIENZA EDIFICI 
Zero Energy Buildings, sostenibilità, LCC,  Certificazioni ambientali ed 
energetiche, energie rinnovabili…

MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI: 
Valutazione ex-ante ed ex-post di ogni grande trasformazione urbana al fine di 
avere esperienze basate sull'evidenza da condividere

URBAN GREEN SPACES (UGS): 
Parchi urbani, Verde di quartiere, Verde di vicinato, Parchi territoriali, Fasce di 
rispetto, Verde di connessione e INFRASTRUTTURE VERDI. Programmi di Greening 
Urbano e  VERDE AGGIUNTIVO: Pareti e coperture Verdi e NATURE BASE SOLUTION 
(Giardini della Piaggia)

GREY SPACES 
Spazi pubblici, Playground, Water Square, piazze pubbliche con pavimentazioni 
permeabili o filtranti e con  MATERIALI con alto potere riflettente (chiari e che non 
accumulino calore)

WATER MANAGEMENT: 
Gestione del deflusso superficiale delle acque e gestione degli eventi avversi 
(invarianza idraulica..). Riduzione dei consumi e dei prelievi, riutilizzo acque piovane. 
Tutela  e messa in sicurezza acque superficiali e sotterranee. 

BLUE SPACESF
Fontane e Specchi d’acqua, percorsi d’acqua:, waterfron di canali, laghi o mari (senza 
intubare o innalzare, restituire spazi al deflusso naturale e creando zone di 
sfogo/deflusso in caso di piena)

URBAN MOBILITY: 
Mobilità attiva, percorsi pedonali e ciclabili, sistemi di trasporto pubblico, sharing 
mobility, mobilità privata strategica, sicurezza agli incroci
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URBAN GREEN 
SPACES 
and Green Infrastructure

FIUME VERDE (Milan, Stefano Boeri Architetti)

• Regolazione climatica: Isola Urbana di Calore
• Regolazione microclimatica: schermatura, t, umità, ventilazione..
• Resilienza Climate change: Regolamentazione del deflusso meteorico
• Biodiversità e servizi ecosistemici
• Assorbimento inquinanti
• Inclusione sociale ed equità
• Phisical Activity e Menthal Health
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Luogo con Sole e natura: esposizione

Luogo per Attività fisica: sport e gioco              

Rumore: Qualità acustica, quiete

Luogo per Riposo e ristoro          

Luogo Socializzazione

Aria: Qualità dell’aria

Accessibilità e Inclusione: < Disuguaglianze

Microclima e Isola Urbana di calore

Biodiversita: preservazione, serv ecosistemici

Acqua: Assorbimento, deflusso e filtrazione 

Riduzione del diabete tipo 2

Stress & Mental Health: depressione, ansia…minori 
disturbi del sonno  

Diminuzione malattie cardiovascolari: ictus, ipertensione

Benefici per donne in gravidanza  (e sul feto)

Diminuzione mortalità, rischi e disuguaglianze  per eventi 
climatici estremi, ondate di calore

Diminuzione malattie  cronicodegenterative tumorali

minore Obesità

Stili di vita sani

< Criminalità e > senso di sicurezza

EFFETTI SULLA SALUTEEFFETTI SU NATURA, AMBIENTE, CLIMA E CONTESTO

Suolo: deimpermeabilizzazione  e qualità  

Resilienza Climate change: eventi estremi

Soddisfazione personale (casa, lavoro, vita…)

Capacità comunicative e relazionali; 

Produzione di vitamina D e aumento sistema 
immunitario (  e correlazioni con infato, alzheimer, asma, sclerosi multipla )

Coesione sociale e appartenenza al quartiere - Coesione
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Central Park
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VIALE ARGONNE-CORSO PLEBISCITI E CORSO INDIPENDENZA, Milano 2023
2023 Progetto ideato con la realizzazione della MM4



The 72.4% increased their time spent in 
outdoor public spaces after the park opened, 
with increased levels of sports activity and 
leisure time.

Survey of changes in use in the population following the opening of a new green infrastructure:
In particular, the questionnaire investigated the following aspects:
Frequency
Type of use (sport, leisure, passage)
Busy areas
Level of pleasantness of the spaces
. 

The most frequented area is 

the one richest in sports 
equipment
.
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“New green infrastructure in Milan - Survey on use”

It's a neighborhood park
81.6% reach the park on foot 
14.8% reach the park by bike

63,8% asks for more trees
for  shading during daylight hours 

RESEARCH QUESTION: 
How much do the uses of public space change with the opening of a new green infrastructure? What are the most 
popular and used areas?

DESIGN 
& HEALTH 
LAB
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URBAN GREEN 
SPACES
Verde aggiuntivo 

• Regolazione climatica: Isola Urbana di Calore
• Regolazione microclimatica: schermatura, t, umità, ventilazione..
• Resilienza Climate change: Regolamentazione del deflusso meteorico
• Biodiversità e servizi ecosistemici
• Assorbimento inquinanti
• Inclusione sociale ed equità
• Phisical Activity e Menthal Health
• Migliori prestazione dell’edificio: risparmio energetico e minore inquinamento
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MILLENIUM PARK 2004
At 24.5 acres, Millennium Park is the largest green roof in the world. It covers two parking garages, a railway, and an opera hall.

Jay Pritzker Pavilion, Frank Gehry

BP Bridge Frank Gehry"The Bean" Anish KapoorCrown Fountain Jaume Plensa

before
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• Regolazione climatica:  Riduzione Isola Urbana di Calore se utilizzo Materiai permeabili e a bassa capacità 
calorica, riflettenti, chiari, NBS…

• Regolazione microclimatica: schermature solari e protettive eventi meteorici,  t, umità, ventilazione..
• Resilienza Climate change: Regolamentazione del deflusso meteorico tramite pavimentazioni filtranti, water 

square
• Inclusione sociale ed equità
• Sicurezza: aree sicure in caso di calamità
• Phiscal activity, walkability 
• Valorizzazione delle aree (economica e sociale)

GREY SPACES 

RHONE RIVER BANKS, Lione, Francia, 2005 - 2007
In Situ Architectes Paysagistes, Jourda Architectes
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ISRAELS PLADS, Copenagen, Danimarca 2014
Studio COBE 
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WATER 
MANAGEMENT

• Riduzione Isola Urbana di Calore 
• Regolazione microclimatica: minore t, umidità, ventilazione Resilienza Climate change: 

Regolamentazione del deflusso meteorico tramite strategie di invarianza idraulica, 
permeabilità dei suoli

• Risparmio Idrico: tramite raccolta e riutilizzo delle acque piovane o di acque di falda
• Riserva idrica per emergenze (incendi, siccità…)

CANALI INERBITI - RIBASSAMENTI LINEARI GREEN 

BE
N

EF
IT

S



BLUE-GREEN GARDEN CITY for Kokkedal  Climate Adaption 
Kokkedal, Danimarca 2017
Area periferica vicino ad un fiume con rischio esondazione



WATER SQUARE (ROTTERDAM) 
piazze che in caso di forti piogge si trasformano in bacini di raccolta alleggerendo la pressione sul’impianto fognario e consentendo di riciclare l’acqua in 
seguito
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i.e. Chicago, CROWN FOUNTAIN, Jaume Plensa 2004

BLUE SPACE
(e infrastrutture)

• Regolazione climatica: Riduzione Isola Urbana di Calore 
• Regolazione microclimatica estiva: minore t, umità, ventilazione indotta..
• Possibile resilienza Climate change: Regolamentazione del deflusso meteorico 

se abbinata a raccolta acque piovane
• Riserva idrica per emergenze (incendi, siccità…) BE
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Milano: PIAZZA GAE AULENTI, César Pelli 2012
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OBIETTIVO:INVERTIRE LA PIRAMIDE DELLA MOBILITà

URBAN 
MOBILITY
     Active Mobility- walkability

Mobilità privata strategica

Trasporti pubblici e Sharing Mobility 

BENEFICI
• Minori autovetture e maggiore spazio per  la walkability  (inclusione, 

mental health….)
• Maggiore vivibilità degli spazi pubblici (inclusione, menthal health….)
• Favorisce l’attività fisica quotidiana (PA) e quindi la salute
• Minore traffico ed inquinamento atmosferico ed acustico
• Minore spesa sanitaria
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PROMENADE PLANTÉE, Parigi 1988
corre per 4 chilometri e mezzo tra Bastille e Bois de Vincennes ed è stata realizzata nel 1988, circa 20 anni dopo la dismissione della linea ferroviaria. Questo 
parco lineare un esempio di riqualificazione di infrastrutture esistenti che, se inutilizzate avrebbero costituito un elemento di frammentazione del tessuto 
urbano.



Riduzione del traffico veicolare  
i.e. «SUPERBLOCKS» model (Barcellona) FASE 1 2013-2018

The «Road Hyerarchy Model» modifica le priorità veicolari urbane 
sottraendo spazi dedicati al traffico motorizzato per restituirli / 
crearne di nuovi per la comunità, migliorando il trasporto pubblico e 
promuovendo la mobilità attiva.



i.e. «SUPERBLOCKS» model (Barcellona)

HEALTH OUTCOMES: studio epidemiologico longitudinale (in corso) per fornire prove 
scientifiche, modelli di valutazione dell'impatto sulla salute e indicatori di valutazione 
di ottimizzazione dei primi 46 Superblocks come modelli per la salute pubblica 
(monitoraggio su una coorte di 23.000 cittadini residenti).

Barcellona ha uno dei più alti livelli di inquinamento atmosferico e acustico in Europa, 
causando 3.000 morti premature (stimate) all'anno nella sua area metropolitana.
Primi outcomes di Public and Urban Health:
•aumento dal 56,0% a quasi il 94,0% del n° di persone esposte a livelli accettabili di 
inquinamento atmosferico.
•aumento dal 57,5% a quasi il 73,5% del n° di persone esposte a livelli raccomandati di 
inquinamento acustico.



«SUPERBLOCKS» model (Barcellona)
Fase 2 - 2020-2022: GREENING 

o Si prevede di realizzare 21 green street (33 km pedonali ed alberati ) e 21 nuove 
piazze (3,9 ettari) 

o Totale: 33,4 ha totali di nuovo spazio pedonale e 6,6 Ha di aree verdi
o una piazza o una strada verde entro 200 metri dalla casa di ogni cittadino



     
i.e. PARK'N'PLAY (Copenaghen, JAJA Architects)
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TRASPORTO PUBBLICO e Sharing Mobility : STRATEGIE URBAN HEALTH

ANALISI DEL CONTESTO

• Individuazione e mappature percorsi mobilità pubblica: percorsi, fermate, frequenza

• Analisi  appropriatezza percorsi (distributiva, quantitativa, manutenzione, sicurezza, capillarità interoperabilià….) e analisi  progettazione delle fermate 

• Individuazione e mappature veicoli collettivi o sostenibili (car sharing il car pooling, stazionamento auto elettriche…)

POSSIBILI STRTEGIE 

Trasporto pubblico intermodale
Percorsi efficienti e localizzazione delle fermate.

Le fermate devono essere distribuite limitrofe ai principali servizi di quartiere ed alle principali aree residenziali,
Progettazione delle fermate (comfort e informazioni). 
Le fermate devono essere confortevoli (sistemi di schermatura per il periodo estivo, protezioni per le piogge invernali, spazi adeguati per l’attesa, sedute o 
semi/sedute) e dotate di informazioni per gli utenti (tempi di attesa. percorsi …)
Mezzi di trasporto collettivi o alternativi.
Presenza veicoli collettivi quali il car sharing o bike sharing e il car pooling (uso collettivo dei mezzi privati, da parte di soggetti che devono compiere lo stesso 
tragitto). Per l’efficienza di tali sistemi è importante che la loro distribuzione sia capillare su tutto il territorio.
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Prof Buffoli Maddoalena

SUPERKILEN, COPENAGHEN
B.I.G., Superflex, Topotek1 

MIXITE’ SOCIALE 
E FUNZIONALE

BENEFICI
• Inclusione sociale e diminuzione delle disuguaglianze
• Minore criminalità e > Senso di appartenenza al quartiere 
• Maggiore Menthal health
• Minori spostamenti in auto (vd walkability) BE

N
EF

IT
S



PARIGI CITTA’ 15 MINUTI
Parigi prima città di prossimità con interventi sostanziali per la mobilità dolce,e gli spazi per il tempo libero



P r e s e n z a S e r v i z i  e  P u n t i d i  
i n t e r e s s e

Raw vector data
Destinations
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38NILs

9NILs

8NILs

7NILs

16NILs

Legend + Example

5 > De._L > 4

4> De._L > 3

3> De._L > 2

2> De._L > 1

1> De._L > 0

71. Villapizzone

50. Tortona

51. Washington

70. Ghisolfa

63. Figino

tram station
tram lane
railway
not relevant NILs (PARCHI)

Legend

Milano Walkability Measurement Tool - GIS based”
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LAB



RIFERIMENTI



REFERENCES: testi e articoli POLIMI



http://www.ccm-
network.it/imgs/C_27_MAIN_progetto_550_1_f
ile.pdf

SITO CCM 

SITO Regione Lombardia

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/w
ps/portal/site/promozione-
salute/dettaglioredazionale/setting/citta-comunita-
locali/ccm-urban-health

REFERENCES: testi e articoli POLIMI

http://www.ccm-network.it/imgs/C_27_MAIN_progetto_550_1_file.pdf
http://www.ccm-network.it/imgs/C_27_MAIN_progetto_550_1_file.pdf
http://www.ccm-network.it/imgs/C_27_MAIN_progetto_550_1_file.pdf
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/setting/citta-comunita-locali/ccm-urban-health
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/setting/citta-comunita-locali/ccm-urban-health
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/setting/citta-comunita-locali/ccm-urban-health
https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/portal/site/promozione-salute/dettaglioredazionale/setting/citta-comunita-locali/ccm-urban-health


In collaborazione con:

www.gbcitalia.org

Grazie.

L’edificio e il suo contesto 
urbano per una migliore 
qualità della vita

SEMINARIO TEMATICO

23 aprile 2024

Con il supporto di: 
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