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Etica e Pianificazione

C’è abbastanza suolo per nutrire un pianeta di città?

• E’ possibile pianificare una città che si sviluppi in 
modo sostenibile!

• Quando la crescita non è sostenibile è necessario 
intervenire con strategie…per limitare le 
espansioni e riorganizzare la città al suo interno

https://www.youtube.com/watch?v=4OM3XaeCsVI


La pianificazione nasce come un insieme di regole, 
dettate dall’autorità pubblica, miranti a dare ordine 
alle trasformazioni della città e a fornire una cornice
all’interno della quale potessero esplicarsi le attività di 
costruzione e utilizzazione poste in opera da operatori 
privati.
(Salzano, 1998)

Cos’è la pianificazione urbanistica e territoriale

Ciclo di Deming



L’intervento dell’uomo sul territorio induce delle 
modificazioni dell’ambiente:

Trasformazioni antropiche 





(MASE, 2022)

Piani, programmi e strategie che rappresentano il quadro di riferimento dei 
principali strumenti programmatici per la Transizione ecologica



Coordinamento verticale, ripartizione delle competenze e coerenza tra i livelli di pianificazione

PNACC: Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
SRSvS: Strategia Regione di Svilippo Sostenibile

CAE: Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni
SNACC: Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

SNSvS



MAS

***

Macroaree Strategiche

Analisi di posizionamento

Banche dati

* non c’è una banca dati online

Confronto
Vengono inseriti 

gli indicatori SDGs
nelle SRSvS? 

LIGURIA PIEMONTE LOMBARDIA TRENTO VENETO

(UNIBS, Rilievo del 2021)

Tra le regioni che hanno approvato una SRSvS



Coordinamento verticale, ripartizione delle competenze e coerenza tra i livelli di pianificazione

PNACC: Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
SRSvS: Strategia Regione di Svilippo Sostenibile

CAE: Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni
SNACC: Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

SNSvS



Cos’è la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)?

• La VAS è uno strumento di valutazione delle scelte di 
programmazione e pianificazione. 

• La VAS ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di 
protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di 
considerazioni ambientali durante il procedimento di 
adozione e di approvazione di piani e programmi che 
possano avere effetti significativi sull'ambiente.

Riferimenti normativi essenziali:
• La Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS)
• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo coordinato) 

Testo Unico Ambientale - TUA



Le fasi della VAS in sintesi

Scoping

Elaborazione 
del Rapporto 
Ambientale

Consultazioni

Valutazione 
e decisione

Informazione

Monitoraggio

Verifica di 
assoggettabilità

(eventuale)



Valutazione integrata (esempio)

EX-ANTE

IN ITINERE

EX-POST



Schema metodologico della valutazione 
dei potenziali effetti ambientali

Studio di 

incidenza
+

P/PP/P

(Richiedei A., 2019)



Effetti della VAS secondo ISPRA
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E’ una procedura tecnico amministrativa volta alla formulazione di un
giudizio di compatibilità sugli effetti che una determinata azione avrà
sull’ambiente globale inteso come l’insieme delle attività umane e delle
risorse naturali.

E’ un provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante che esprime le
conclusioni dell’Autorità competente in merito agli impatti ambientali
significativi e negativi di un progetto.

Cos’è la Valutazione d’Impatto Ambientale?

Principio di Base: Prevenzione del rischio

Riferimenti normativi essenziali:
• Direttiva 85/337/CEE
• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo coordinato) 

Testo Unico Ambientale - TUA



Campo di applicazione

La VIA si applica ai progetti pubblici e privati che possono avere un impatto
ambientale importante

Campo di applicazione

• Progetti sottoposti a VIA obbligatoria

• Progetti per i quali, sulla base di un esame caso per caso o di soglie o criteri 
fissati dagli Stati membri, viene deciso se il progetto debba essere sottoposto 
a valutazione

In Italia sono fissati del D.Lgs 152/2006 – TUA

Recenti modifiche sono state apportate dal D.lgs. 104/2017

ACQUA

TERRITORIO
FLORA

FAUNA

PAESAGGIO

CLIMA

UOMO
SALUTE

SUOLO



Le fasi 
della VIA

18(Richiedei A., 2023)



(Mondini Cuneo, 2015)

VAS vs VIA



Autorizzazione Integrata Ambientale 
Che cos’è?

Tra i suoi obiettivi vi sono quelli di prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento originato dallo svolgimento delle 
attività umane (= installazioni e impianti o parte di essi).

È il provvedimento che autorizza l'esercizio di una certa 
installazione a determinate condizioni che devono garantire che 
essa sia conforme ai requisiti ambientali e che persegua le 
soluzioni più idonee per la protezione dell’ambiente.

Riferimenti normativi essenziali:

• Direttiva europea "IPPC" (Integrated Pollution Prevention and Control) n. 
2008/1/CE

• Recepita a livello italiano introducendo l’AIA nel TUA con il D.lgs. 128 del 
29/06/2010 e s.m.i.



I requisiti

• adottare misure di prevenzione dell'inquinamento 
applicando in particolare le migliori tecniche 
disponibili (BAT);

• non si devono verificare fenomeni di inquinamento 
significativi;

• prevenire la produzione dei rifiuti; i rifiuti la cui 
produzione non è prevenibile sono riutilizzati, 
riciclati, recuperati o - ove ciò sia tecnicamente ed 
economicamente impossibile - sono smaltiti 
evitando e riducendo ogni loro impatto 
sull'ambiente;

• utilizzare l'energia in modo efficace;
• adottare le misure necessarie per prevenire gli 

incendi e limitarne le conseguenze;
• evitare qualsiasi rischio di inquinamento al 

momento della cessazione dell'attività e ripristino
ambientale del sito stesso.

(Sassone, 2020)



Cosa sostituisce l’autorizzazione AIA

Autorizzazione…. Riferimento normativo

….alle emissioni in atmosfera fermi 
restando i profili concernenti aspetti 
sanitari 

Titolo I della parte V TUA

….allo scarico Capo II del titolo IV, parte III TUA

….unica per i nuovi impianti di 
smaltimento e recupero dei rifiuti 

Capo II del titolo IV, parte III TUA

….allo smaltimento degli apparecchi 
contenenti PCB-PCT 

D.lgs. 209/1999 art. 7

….all'utilizzo dei fanghi derivanti dal 
processo di depurazione in agricoltura 

D.lgs. 209/1999 art. 9

(Sassone, 2020)
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Trasmissione domanda e comunicazione 

data di avvio del procedimento 

Pubblicazione dell’annuncio di AIA

Presentazione delle osservazioni sulla 
domanda di AIA

Indizione della Conferenza dei servizi

Acquisizione di pareri e prescrizioni

Pronuncia dell’Autorità competente sulla 
domanda di AIA 

150 gg

15 gg

30 gg



PMI

Provincia

Comune

ARPA

Regione

Autorità di 
Bacino

Cosa succede ad un’azienda la cui attività è potenzialmente 
inquinante ma non è soggetta a AIA o a VIA?



Autorizzazione Unica Ambientale 
Che cos’è?

È un provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP) che sostituisce gli
atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in
materia ambientale indicati all'interno del Testo
Unico Ambientale (TUA) e richiesti alle aziende.

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013



Titoli abilitativi sostituiti dall’AUA
Titolo abilitativo Riferimento normativo

Autorizzazione agli scarichi di acque reflue Artt. 124-127, capo II del titolo IV 
della sezione II della Parte terza del 
TUA

Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica 
degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione 
dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle 
aziende ivi previste 

Art. 112 del TUA

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Art. 269 del TUA

Autorizzazione di carattere generale alle immissioni in 
atmosfera 

Art. 272 del TUA

Documentazione previsionale di impatto acustico Art. 8, c. 4 e c. 6 della L. n. 447 del 
26 ottobre 1995

Autorizzazione all'utilizzo di fanghi derivanti dal processo 
di depurazione in agricoltura

Art. 9 del D.lg. N. 99 del 27 gennaio 
1992

Comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle 
procedure semplificate 

Artt. 215 e 2016 del TUA

Le Regioni possono scegliere di aggiungervi ulteriori atti (Sassone, 2020)
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Presentazione della domanda allo SUAP 
con un titolo abilitativo per il quale il 

termine di conclusione del 
procedimento è > 90 gg

Integrazione della 
documentazione 

presentata dal gestore

Verifica del contenuto della domanda 
e dell’integrazione alla documentazione 

presentata 

Conclusione del procedimento con 
rilascio del titolo

120 gg

Entro 30gg

Conferenza dei Servizi

150 gg

Archiviazione 
dell’istanza



Certificazioni…..

Il Sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS = Eco-Management and Audit
Scheme) è un sistema a cui possono aderire
volontariamente le imprese e le
organizzazioni, sia pubbliche che private,
aventi sede nel territorio della Comunità
Europea o al di fuori di esso, che desiderano
impegnarsi nel valutare e migliorare la
propria efficienza ambientale.

Riferimenti normativi essenziali:

• Regolamento CE n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

(https://www.isprambiente.gov.it)



Green Public Procurement - GPP

(MASE, 2023)

Riferimenti normativi 
essenziali:

• L.221/2015
“Disposizioni in 
materia ambientale 
per promuovere 
misure di green 
economy e per il 
contenimento 
dell'uso eccessivo di 
risorse naturali”

• D.Lgs.50/2016
“Codice degli 
appalti” (modificato 
dal D.Lgs 56/2017)



Cosa possiamo perdere?



Visione d’area vasta degli impatti
Caso di studio del settore produttivo in Valle Camonica (BS)

~ 98 500 ab

10 aree protette

1 320 kmq
100 km

40 comuni
1 comunità montana

8890 imprese
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Grafico a 
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Integrazione verticale e orizzontale delle politiche

(European Environmental Agency, 2021)

EU

Nazionale

Regionale

Città



(Rockström et al. 2009)

Nove processi che regolano la stabilità e la resilienza del 
sistema terrestre

Stockholm Resilience Centre



L’economia della 
ciambella
(Raworth Kate, 2012) 



Aree 

verdi 

isolate

Corridoi 

verdi

Aree verdi con 

differente 

funzione e 

dimensione

Trama verde 

(aree + 

collegamenti)

(Toccolini, 2020)

Un esempio: il sistema del verde come valore



(Lemes de Oliveira e Meill, 2019) 

Planning cities with nature



• Aumento della  

complessità nella 

visione strategica

• Sbagliare per innovare 
(Critical practices)

• Metodi di 

partecipazione e         

co-progettazione 
(European Awareness

Scenario Workshop, Living 

Labs)

• Sistemi di relazioni tra 

enti basati su flussi di 

informazioni/dati

Effetti della transizione in corso



“Non pretendiamo che le cose cambino se 
continuiamo a fare le stesse cose” 
Albert Einstein
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